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A sa Eccellenza.

ci

E VELLO, che molto

Sº) di raro ſi ſcorge nel

º mondo,ſi per la nouità

della coſa, com'anco

- per gli effetti, che ne ſo

SSS º gliono ſeguire ha ino

ºgni tempo apportato à gli huomini me

rauiglia,e timore,fpecialmente quando è

ſucceſſo terremoto, del quale parlandº

Pittrie ſeeine, ch'eſſendo ſucceſſo in Aſia

ſotto l'Imperio di Tiberio Ceſare, mai

Roma hebbe tanto ſpauento, dubitando

non fuſſe prenuncio, e preſagio di futu

ro male. Eſſendo queſto ſucceſſo in que

ſta noſtra regione ſotto il gouerno di V.

E. m'è parſo come Medico, e creato di

ſua Caſa far di ciò compendioſo diſcor

ſo, il quale con ogni riuerenza le appre:

ſento, acció che poſſa commandare quel

che per prudenza humana ſi può e deue

eſſequire, per remediarà queſto ſiniſtro
2, caſo.



cio. Degniſ v. E con la ſua ſolita be

nignità riceuere queſto picciol dono co

me parte delle mie fatiche , ch'eſſendole

grato m'inanimerà, quaſi viuificato,

non che protetto dalla ſua autorità à

ſcriuere coſe maggiori. Con che à V. E.

fò humiliſsima riuerenza in Napoli a dì

2o. Settembre 1627.

D, V. E, - :

-

|

Humiliſs Seruitore, e creato -

Gio, Antonio Foglia Medico.
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NARRATIONE DEL

i ſucceſſo del terremoto:
i

N. sº L gran terremoto materia del

Si presete diſcorſo è ſucceduto in

i; Regno di Nap. nella Prouincia

3 $ de Capitanata di Puglia nel

º corrent’anno 1627. di noſtra

i ſalute à dì 3o. di Luglio è ho

Si è re 16, precedente l'Ecliſſe del

- la Luna, che fù è di 27.del pre

detto meſe à hore 19. e minuti diece, dopò mezzo

giorno, ſecondo il calcolo di Magino. Ha hauuto

ſpeſſº sessº-ni - e non meno della prima volta - ,

con altre tante rouine nell'asta langhi otto gior

ni dopò, nella ſera del Sabbato è hore 22. fù l'al

tro gagliardiſſimo. Sopra la Chieſa de Capuccini

fù viſta vna Croce di nube bianca di palmi dodeci in

circa coſi ben formata,e aggiuſtata, che dice il Padre

Guardiano huomo dotto, e di ſanta vita, che non ,

crede eſſer ſtata coſa naturale. Nelli luoghi rouinati

di continuo ſi ſente vin ſuſurro ſotterraneo, caſcorno

molte mura, ch'ammazzorno molt altre genti. La

notte poi della Domenica à hore cinque repetimol

to gagliardo, che durò per ſpatio di mezzo quarto

d'hora in circa &all'hora è ſtato piùgaliardo quando

hà ſpirato il vento Auſtrale, ch'in Puglia chiamano

Fauognio, & hà repetito molt altre volte, e ſpetial

mente à di 24. d'Agoſto la vigilia di S. Bartolomeo

Apoſtolo,ma per gratia del Signore non femolto di
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no. Ma a pari del primo,8 ſecondo, è ſtato horren

do quello che nelli ſei di Settembre preſente dopò

horribil tempeſta di tuoni, fulmini e pioggie con ,

grandine groſsiſſima e numeroſiſſima, che diceſi per

vera relatione eſſerſi peſato vngranovndici in dodi

cioncie. Rouinò quello che di nouohaueuano inco

minciato le genti à riparare con morte di molti di

quelli,dimodoch'ha tolto del tutto la ſperaza di po

terui più habitare e detto vltimo terremoto ha cau

ſatoanco molto dâno nella Città di Lucera abbatté

clo molte caſe, 8 altre dimodo tale coquaſſando che

ſenza gran pericolo non ſi poſſono habitare: & nelle

campagne,8 territorij di Sanſeuero, &Torremagio

re ha coſi rouinate le piante che non ſolo ha guaſte

le Vite& l'Oliue, &altri arbori, ma l'ha di modo la- 4

cerate che per molti anni nonpotrannº prºdº
tO hauendo del tu, ea - .-.-.--º ºpiºgº oglio che 1Il

molta abbondanza produceua il paeſe. Il numero

di morti,oppreſſi, ſecondo il commun parere ſi tiene,

che paſſino quattro mila, oltr'vn'infinita quantità

d'animali di più ſorte remaſti ſepolti per cauſa didet

ti terremoti. E queſto ſi caua da veriſſime relationi

venute da detta Prouincia,e ſpetialmente da vnalet

tera del Padre Prouinciale di Capuccini reſidentein

quella Prouincia,ſcriuendo in Napoli al Padre Gene

rale,quale lettera qui di ſotto sinſeriſce.
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Lettera del P. Prouinciale de

Capuccini mandata al P.

Generale in Napoli. º

Reusendinopadre nel signoreoremandino
- A , .

- Mi pare bene dar auiſ à V, P. Reuerendiſi. del

lacrimoſo caſo ſucceſſo è di 3o di Luglio per cau

ſa del terremoto in alcune parti di queſta noſtra Pro

ºincia. Sanſeuero Città di mille fuochi è disfatta in

tutto, Torre magiore,terra di quatrocento fuochi non vi

ºremasto niente, S.Paolo Caſale di ducentofuochi è ro

ºinaººJº - peacina terra di 4oo.fuochi è diuen

tata montone, ſeu congerie ai pr - L. Serra Capriola,

terra belliſſima,e nostra deuotiſſimade più de millefuo

chi è conſumata in modo ch'à pena vi ſono remaste da .

ducento perſone, Leſina non vi è vestigio, S. Agata de'

Padri di Tremeti è destrutta,ſimilmente Ripalda Ab

badia de Cardinali dirimpetto a S. Agata è destrutta -

º De Frati nostri neſſuno è morto, ſolo duepoueri vecchi

chestauano nel Cºoro di Torremaggiore ſono restatife

riti; Li Frati della Serra, di Torremaggiore di S.Seue.

I ro, e della Procina hanno abbandonato li luoghi, e biſo

gna,ch'io li vada compartendopergl'altri Comuenti.

In detto tempo io me ritrouai in Lucera,doueper miº

ſericordia de Dio non femolto danno,/ bene liSignorila

notte vanno adhabitare nella Campagna ſotto le tende,

coſi quelli pochi remasti delle ſudette terre rouinate.

Li Pozzi per la forza del terremoto hanno buttata ,

- . . l'acqua
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l'acqua fuora,ſono caſcate Chieſe,e Campanedallicaz

panili. Il mare i della Reuiera di Fortore, e di S. Ni

candro ſe ritirò indietro due miglia, e poi vſcì fugra li

ſuoi confini altre due miglia,eſala dalla terra vnapuz

za difuoco come di solſo. In alcune parti va recidiuara

do per il che per tutto s'attende a placare la giust'ira de

Dio con l'orationi delle 4o.hore. Ne do auiſo a V.P. per

l'obligo,che ne tengo,e per eſſere caſo tanto doloroſº, accià

ſi degni placar Dio benedetto con le ſue sant'orationi, -

anco farcifare l'isteſo alliſuoi Frati, raccordandºſi,che

la Puglia pouerella pur s'affatica per la Città di Napo

li. Saluto molto caramente V.P.Reuerendiſi e lepriego

dal Signore ogni bene. Da Bouino il dì 2 d'Agosto I 627.

º v. - e

- -

- - - - t - -
- -

. . . .
. - -

- - -

-

- -

- - - - - - - -

-. - - - º - r. . . . . . .
- v Ass - º v . -- º - - - - -. 5 . . . . - -

-

- -

-

--
-

-

-

paz) MA 2-2 - e - - - - -

- Fr.Geronimo di Napoliindee
- - - - -- - - -

- ; - - v º . . . a - -- , - - - s i .

- - - - - -

- - - - - - - . - º - - º t
- - - - º - - - - - - - - - - - - - a , - - - -

º a º i - . . . . . . . - - - -- - s .
-

- -
-

-

-

- - - - - - - - - - - - - - i - - - - s .. - , - , - -

- - . - - º , - . - - - - - - - . - - 2 - - - a- -
-

-

- . -- - - - - - S v - , - º . - - - - : - - - - - -

- rº, - : - - - - - - - - - - - r - - - - - - --

- - e : - -v -

- - - - - - - - a - --

- - -
-

-
- - - -

-- : - . . - - - . . - , “ & A t -. - º , lº º º, - - - - -

ev - - t e - e v

- - 2 - - - - -- - - a - º . - º -- - - - - - - - - - - -- -
- -

-

- . - , , e º t. e s .. e, sº . º . . . . . . . , s . - i
- - -

- - -

- - - - - - e º - A trº. A º - s -
- - - , s a - - - * t . . . - º - - tv º i sv t . r - i

- -- -
-

-

-

- s s A e v. - ara
- -- - - - - - - - e - - - - - -

, . - lº a º - º i.S - - - . « - - - Atº, il
- - - - - a - -- "gt

- a- - - - A -

-

-

- - - -
-

- -

-
- - ,

-- - - -

-
.

-

-

-

-
- - s - - - º - - - - - - - - v -

- - -
- - -- : :

- --

- - - - -

-

- -
-. º sº S - - - - - is - - . º , . - - - - sv,º. º ;)lº è. - . 2

- s - v -

-

- - -
-

- - - - - -- - -- - --- -
- - . . ! ... - - -- - - - - - - - - - - - - - - a - v , - - - -

-, è - - - - - - - 22 . . v. - º s. - a - -

--

- -- - - - - - - -

- - - - -
-

- -

- --
- -

-

- - - - - - -
-

-

-
- - , - - - - -

-



--- --- -

HistoRico D Isco Rso

intorno detto gran terremoto.
te

R Vtte le grand'alterationi,ches'oſſer

uano nell'elementi,de quali è com

poſta queſta gri machina del mon

doſogliono eſſere prodigioſe,e dar

ſegno di gran portento, e futura ca

lamità, poiche hauendo origine e

e da cauſa vehemente,biſogna che ſi

faccigrand'alteratione nella natura,e dia inditiodifu

furimali,e ciò eſſer vero,infinite volte l'ha confirmato

l'eſperieza e le penne di tanti huomini illuſtri han la

ſciato à poſteri notato; e ſpecialmente quelle altera

ºfºni che vengono dallimouimenti della terra, che da
gli huominiiià iº, - - come ben no

ta Plinio nel lib. 2. dell'Hiſtoria naturale nei cap. 63.

Di queſta alteratione,che s'è viſta in queſto tempo,3

in queſta noſtra regione,che noichiamiamo terremo

to, volendo far compendioſo diſcorſo per maggior

chiarezza,lo ſepararemo in tre parti. Vedremonella

prima da qual cauſa ſi cagioni queſto mouimento di
terra.ſeu serrero ore, che aiute calamitadi, e timori in

ogni tempo haue apportato al genere humano. Ve.

dremo nella ſeconda, ſe queſto vien cagionato da ,

cauſa naturale, come nel ſecondo della Meteora pro

uò Ariſt per qual cauſa noi chiamiamo quell'infauſto,

º prodigioſº Enella terza poi diſcorreremo,saqueſ

le calamitadi,emali,che ſi ſogliono cagionare da quel
lo, ſi può per prudenza humana ritrouarpreſeruatiuo,

B e pro



Io Hiſtorico diſcorſo

e proportionato rimedio e qual debbia eſſer queſto.

In quanto al primo, fù diſputato queſt'articolo da

Strabone nel 1.lib.della ſua Geografia, da Seneca nel

lib.6. delle Queſtioni naturali, da Galeno nel lib.del

l'Hiſtoria filoſofica, e da altri,ma ſeguendo noi il prin

cipe de Filoſofi, il quale al 2.della Meteora al cap.2.

reprobata primo l'opinione dell'antichi, dice, che ge

nerandoſi nelle viſcere della terra vu vapor, è ſpirito

fatuoſo, il qual eſſendo di due ſpecie, vn'humido, e

l'altro ſecco, che noi chiamiamo eſalatione dall'hu

mido, come ſarà ſopra la terra, ſi genera poi l'acqua,

e dal ſecco, ſe ſarà ſopra la terra, ſi generano ſi venti,

ma ritirandoſi nelle viſcere,e corpo di quella,mouen

doſi fa per neceſſità concuſſione, e terremoto, e tale

ſpirito l'aſſomiglia al polſo humano, che l'arterie

ripiene di ſpirito fanno la diaſtole,e ſiſtole,qual terre

moto ſi fa al più nella Primauera, & Autunno, non

nell'Inuerno, è nell'Eſtate di -2- ººººººº

Suns itta tempora magisipirituoſa, eſtasenim,et byems,

bac quidem proptergelu,illa autem propter eſtum facie

immobilitatem. Si fa più di notte, che di giorno, non

in meridie,nam Sol ci maximè dominetur, ſoluit exha

lationem in terra, dominatur autem circa meridiem.

Si fa al più nell'ecliſſe della Luna. Propter deficiens

calidum,6 vbi mare eſiſtaxibile regia autene laza.aue

ſubantroſa fortiſſimi funt terremotu - E quando ſarà

gran copia di ſpirito incluſo,faràgriterremoto,e ſpeſ

ſo ſuol durare per quaranta giorni, 8 alcune volte e

ad vnum, é duos annos dominaturſecundi eadem loca

E ſoggiunge Auerroe, ch'à tempo ſuo in Cordubafa

moſa Città di Spagna fuerunt forte terremotus per

annum, & non ceſſaruni nſ poſt tres annos: Punque
- - - - -- ſecondo

– . .- I
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delli terremoti. 11
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º

ſecondo l'opinione del Filoſofo, che per veriſſima è

ſtata da tutti accettata, ſi fa il terremoto per vno ſpi

rito,ſeu ſecca eſſalationeincluſa nelle viſcere della ter

ra,ſi fa di Primauera,e d'Autunno, di notte, e raro di

giorno, e di mezzogiorno nés'è oſſeruato, ſi fa al più

al tempo dell'ecliſſe della Luna, ſi fa allo ſpeſſo oue la

terra è cauernoſa,ò laſſa, 8 il mare fluſſile,e ſe lo ſpiri

to incluſo nelle viſcere della terra, ſarà copioſo, farà

gran terremoto il quale per quarata giorni ſuol afflig

ger quella regione, e molte volte per vn, e due anni,

e queſt'è la cauſa naturale disì gran portento, ſecodo

l'opinione di sì gran Filoſofo, né volendo io entrar in

diſputa di quati modi ſi poſſa fare, ne in tant'altre par

ticolarità giudicando quell'eſſere ſuperflue, è alme

no non coias-ire in up hiſtorico, e compendioſo di

ſcorſo:ma ſe il curioſo Lettore deſideratmtender quel

Ie, potrà leggere Ammiano Marcellino nel libro 17.

fol.1o7. e Giorgio Agricola nel lib, degeneratione il

lorum,qua exfluunt ex terra afol.143.infra. Et il Pa

dre fra Paolo Morigia Milaneſe nel ſuo Summario

Cronologico, S& CelioRodigino lib.3o. antiquarum

lect-c-a7: . .. . -

Ma riſoluto il primo punto, 8 eſaminata la prima

parte del queſito, per neceſſità ne viene la ſeconda.

i Dunque ſe queſto viene da cauſa naturale, non ſarà

prodigioſo, perche prodigium eſt diuina ira/ignum,

come diconoliTeologi, e diſſe Paolo Giouio nel 15.

lib.delle ſue hiſtorie, guod prodigiaſanas etiammen

tes perturbare conſueuerunt. Sarà forſi prodigio, che

ſi veda ecliſſar la Luna? ſarà forſi prodigio, che ſi ve

da l'Iride di vari colori nel cielo? ſarà forſi prodigio,

che caſchino diuerſe ſaette, che noi chiamiamo tuo

B 2 ni?



12 Hiſtorico diſcorſo

ni? non certo perche ſono coſe naturali, e perciò non

ſaranno mina Dei, non diuineira/igna. Il medeſimo

diremo del terremoto,mentre vien cagionato da cau

ſe naturali. -

Per poter ben ſciogliere queſto queſito, acciò non

ſi cauſi confuſione nella mente del lettore, biſogna ,

quello diuidere in tre parti, dicendo Platone, quod

diuſo eſt cauſa cognitionis, hine, qui ſeit diuidere, diui

nus eſt. Vedremonella prima qual terremoto è pro

digioſo, e qual aſſolutamente è da cauſa naturale .

Vedremonella ſeconda, che mali, che portenti hanno

apportato li terremoti,quando ſono apparſi nel mon

do prodigioſi, e conſideraremo nella terza,ſe il terre

moto apparſo in queſta regione è ſtato dacauſa pura

naturale, ouero prodigioſa. - -- -

In quanto alla Paisanatº º1entiamo prima l Ange

lico Dottor Tomaſo Santo, il quale nel Salmo 17 in

Dauidem ſopra quelle parole: Commota eſt, di con

tremuit terra. Dice il Santo Dottore, Prima cauſa

terramotus est voluntas diuina, di principaliter à Deo,

ſecundariò autem a vento impellente alium ventum in

terra, com'anco lo dichiarò nel 2. della Meteora,

Et banc causam explicat metaphoricè, cum dicit, quo

miam iratus est eis, scilicet Deus,ſcutcum Dominus tur

batur,qui ei aſſistunt,tremunt, ita ad commotionem Dei

omnia turbantur, mysticè deſignaturper hoc, commotio

hominum ad panitentiam. e nel commento 6. ſopra

l'Apocaliſſe, dice, Terraemotus magnus, tribulatio ma

gna. Et apparendo tali nella paſſione di noſtro Si

gnore, conoſcendo quelli non venire da cauſa natu

rale, diſſe il Santo Filoſofo Dioniſio Areopagita, Aut

Deus natura patitur,aut totamidi machina diſſoluiture

Quel



- delli terremoti. 13

Quel terremoto dunque è da cauſa aſſolutamente ,

naturale, e non prodigioſo, il quale non è vehemen

te, materramotus magnus,come ſcriſſe il Santo Dot

tore, arguit tribulationem magnam. Sarà nella Pri

mauera,ò nell'Autunno,di notte, e non di giorno, e

ſe di giorno,non quando il Soleſtà in Zenit,ò mezzo

giorno,durarà poco tempo in luoghi ſolitiad eſſerui:

ma quello, ch'è vehemente,cò ſtragge di moltagen

te, con rouina di città, e caſtelli, ſi faccia in mezzo

dell'Eſtate, e di mezzogiorno, eche repeti, che faccia

gran commotione, e perturbi il mare, queſto ſenz'al

tro ſarà prodigioſo, 3 a Deo; il quale ſi ſerue delle

ſue creature, e mezzi naturali, quando li peccati de

gli huomini han di remiſſion paſſato il ſegno, é eſt

º - anum. Ma paſſando alla ſeconda parte,

vediamo di gratia Il terre-si in diuerſe parti del

mondo, 3 in vari tempi ſono apparſi, che portento,

che coſahanno cauſato, acciò dall'eſperienza, detta

maeſtra delle coſe,poſſiamo conoſcere ſe ſiano,ònon

ſiano ſtati prodigioſi. -

Fù ilterremoto in Roma, ſcriue Tito Liuio nella

Decade 2. del lib.2. fol.32. Inde acerrima bella, do

vrbium ſubmerſiones, fù il terremoto, ſcriue il mede

ſimo nella Decade 4. al lib.4.fol.75. NequeSenatus

haberi, neque Reſpublica adminiſtrari poterat, inde

acerrima bella.

Fù il terremoto, ſcriue Strabone nell'11. lib. del

la ſua Geografia fol. 597. quale affliſſe la Perſia,

Inde multarum vrbium ſubmerſiones,etpagos bis mille

ſubuerſo fuſe Poſidonius ſcribit.

Fù il terremoto, ſcriue Cornelio Tacito nel lib.2.

degli Annali al tempo dell'Imperio diri Ce

alCo
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ſare, & duodecim Aſia vrbes ſunt collapſe, 8. ecco,

dice Plinio, ſcriuendo il medeſimo caſo nel libro 2.

dell'Hiſtoria naturale al cap. 84. creberrimus punico

bello intra eundem annum ſepties, atque quinquagies

nunciatus Romam,nec/implex malum, aut in ipſo tan

tum motum periculum eſt, ſedpar, aut maius oſtentum

nunquam vrbs Roma tremuit, vt non futuri euentus

alicuius idprenuncium eſſet. -

Fù il terremoto ſcriue Seneca nel lib.7.delle que

ſtioni naturalià fol.454.vſque ad fol.463. qui Cam

paneam magnaſtrage vaſtauit, indepeſtilentia, 3 no

ua morborum genera ſunt orta.

Fù il terremoto, dice Guglielmo Arciueſcouo di

Titº Gran Cancelliero del Regno di Gieruſalemme

nel libro 11 al cap.23. dell'Hiſtoriafaci-ºno
del Signorel 11 12 13 º Antiochia IIlCtrO

poli della Chriſtianità d'Oriente,evi fè gran ſtragge,

e poco tempo dopò Borſequino potentiſſimo Pren

cipe deTurchi con ogni ſorte diſtragge, e tormenti

affliſſe i miſeri Chriſtiani, ſpogliafidoli di molti do

m1n1) - -

Fù il terremoto, ſcriue Auerroe detto il gran Com

mentatore nel 2. libro della Meteora, nel cap.3. del

ſuo commento, nella mia patria di Corduba nell'an

no 566. del ſuo falſo Profeta Maumetto ſi ſentirno

voci, e ſuoni grandi,ammazzò infinita gente, ſom

merſe molti luoghi,durò vn'anno gagliardo,ne ſi ter

minò, ſe non paſſorno tre anni.

Fù il terremoto, ſcriue l'iſteſſo Arciueſcouo diTi

ro nel libro 2 o. àl cap.29. dell'Hiſtoria ſacra nell'an

no 117o. nel ſettimo anno del Regno d'Almerico,

rouinò infiniti luoghi,e ſpecialmenteai COIl

C llle
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le ſue belliſſime Chieſe, e Torri, 8 ecco poco tempo

dopò il potentiſſimo Saladino Rè de Saraceni, e del

l'Egitto entra nelli confini de Chriſtiani, ne fa gran

ſtragge,li rouina,e vince, ne depone l'armi inſin che

non ſi ſpoglia di tutto il dominio d'Oriente.

Fù il terremoto, ſcriue Carlo Sigonio, qual'è più

veridico, e diligente Scrittore, che ſia ſtato nel mon

do,nel libro 2.de Regno Italiae, fol.52. nell'anno del

Signore 615. Et terramotum fediſima lues eſtſequu

ta, hoc eratſcabiei genus elephantiae appellatum, quod

affectorum ora adeo lacerabat,vt viuentes nedum mor

tui poſent dignoſci. E nell'anno 74o. ſcriue l'iſteſſo

autore nel lib.3. fol. 11o. ne fù vn'altro in Coſtan

tinopoli molto grande, 8 ecco l'hereſia delli Greci,

che negorno il culto delle ſacre imagini, guerre, e

morte dell'Imperator Leone, di CarloRè di Francia,

s di Gregorio VII.Pontefice Romano, che morirono

in Pººlpº i no, e fu di gran danno alla

Chriſtianità. Ne fu vn'altro, di medeſimo nel

libro 5. fol. 195. nell'anno 846. in Roma, e ſuoi di

ſtretti, e poco dopò vennevna potentiſſimaarmata ,

di Saraceni, ſaccheggiorno Roma, ſpogliorno San

Pietro,e poi Monte Caſino c5 infinita ſtragge d'huo

mini. Ne fu vn'altro,dice l'iſteſſo, in Italia nell'anno

r r . 7- e ſe suiserne poi sucire, hereſie, e ſtraggi fat

te dall'empio Imperator Herrico Quarto, Ei multa

alia ſunt perpatrata facinora, così ſcriue nel lib. Io.

fol. 412 e nell'anno 1119. ne fu in Italia ancora ,

vn'altro, e ſucceſſe gran peſtilenza, e gran careſtia,

così ſcriue nell'iſteſſo libro fol.415.

Nell'anno 1171. ſcriue il Fazzello diligentiſſimo

Scrittore dell'Hiſtorie di Sicilia nel libro 7. trattan
- - - - - - doli
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doli fatti del Rè Guglielmoil Buono: Tantus in Si

cilia fuit terremotus, vt Catana tetta omniaadvnum

procubuerunt, é quindecim hominummillia cum Epi

ſcopo, di Monachi vari caſihus edificiorum oppreſſi

ſunt, di fans per duas horas ſanguinem emanaui.

prodigio,che poco dopò morto il ſauio Rè, fu eletto

Tancredi ſtolido, e baſtardo, e così ſi cauſorno gran

guerre e rouine. Signum quod terremotus magnus

eſi è Deo, confirma l'iſteſſo il Sigonio nel libro 4.
fol.534. - -

Ma coſa di gran merauiglia è quella, che ſcrive ,
Giouanni Nauclerio Dottor Tedeſco , Scrittore di

grande autorità, nella ſua Cronica al volum. 1. nella

generatione 6 i à fol.348. che nell'anno 638. della

fondatione di Roma fu sì gran terremoto nella Siria,

chammazzò centotrenta milia perſone, con l'eſter

miº di molte Città,e luoghi. Quod prodigium mu

tationem rerum protendere araſoi erºnº, co
me ſucceſſe è Puiuto e

Ne ſi deue paſſar con ſilentio quello, che ſcriue ,

Polidoro Vergilio huomo dottiſſimo, e diligente ,

Scrittore dell'Hiſtorie d'Inghilterra, il quale nel li

bro 11, ſcriuendo la vita d'Herrico Primo à fol.195.

correndo l'anno del Signore 112o. hauendo il Rè

aggrauati i ſuoi popoli,ſife sì gran terremoto, che -

cauſando molte rouine,fu prodigio prima d'wnagra

ue,& incognita di luiinfermità, e poi dell'eſterminio

della caſa Reale, onde ſeguirno dopò infiniti mali.

E nel libro 2 o. deſcriuendo la vita di Riccardo Se

condo dice, che nell'anno 1372. fu in Inghilterra vn

gran terremoto, che perturbò la mente degli huo

mini, eſſendo coſa queſta molto rara in Inghilterra»

e poi
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e poi tutto il Regno ſi riempì di ſeditioni, e guerre ,

ciulli, ita vt totus Occidens ciuilibus bellis obvnam,

eandemque cauſam turbaretur.

Ne ſi deue anco tacere quello, che laſciò ſcritto

Martino Cromero Veſcouo Vvarmienſe grande,edi

ligentiſsimo ſcrittore delle coſe di Polonia, il quale

al lib.9 de origine, i geſti, Polonorum, è fol. I 5 9.

ſcriue queſte parole:Anno/equenti hoc eſt anno 1228.

terremotus vehemens Poloniam concuſit, 3 animos ho

minum propter raritatem rei non metu, verumetiam

religione impleuit, veluti magnorum malorum, qua

mox conſequutaſunt prodigium:nam vt ciuilibus bel
lisºoº agitata barbarorum excurſionibus afflicia eſt.

Sono anco in altri tempi apparſi grandi, 8 horri

ºi terremoti, alli quali poi ſempre ſono ſucceſſe º

gran calamità, e coferirisi,1, a

cre,e profane apertamente ſi legge. Fù grande quel

lo narrato da Gioſeppe Hebreo nel libro 9. de bello,

º antiquitate Iudaica, cap. i 1. grande ancora quel

l'altro, che ſucceſſe ſotto l'Imperio di Traiano, ma

molto prodigioſo, 8 horrendo fu quello, che occor.

ſe nell'anno 369. della noſtra ſale º, ſotto l'Imperio

ù valentiniano, e Valente, il quale fu quaſi vniner

ſale à tutt il mondo, e nell'Aſia più horrendo ſi mo

ſtrò, poiche rouinò la famoſa Città di Nicea Capo

della Prouincia di Bithinia, e moltaltre Città, e la

ſtelli: nel qualterremoto vſcédo il mare da ſuoi pro

pri confini, ſommerſe molti luoghi, laſciando arido

il ſuo primiero letto, al quale ſeguirono poi infinite

calamità e mali, poiche furono crudeliſſime guerre,

Vittorie di genti barbare, mutationi di Regni, peſti

ºnzescareſtie,º altre calamità e chi deſidera inter
s C dere
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dere queſti portenti,legga Ammiano Marcellino nel

lib.17.e nel lib.26. delle ſue Hiſtorie, legga San Ge

ronimo, mentre ſcriue la vita di Sant'Ilarione Ere

mita,e Paolo Oroſio Hiſtorico di grande autoritànel

lib.7.delle ſue Hiſtorie, nel cap.32. com'anco Pietro

Miſcija, ſcriuendo le vite degl'Imperatori,nella vita

diValentiniano,e Valente: così anco chi teneſſe cu

rioſità d'intendere quante mutationi habbiano fat

te li terremoti nella ſuperficie della terra, legga il

predetto San Geronimo,che nell'allegato Iuogo mi

mutamente ne parla, come anco potrà leggere Gior

gio Agricola nel libro 4 della generatione delle º

coſe, che ſono ſotto la terra; così ancoAndrea Bac

cio nel libro primo de Thermis, fol.51. quali coſe

tralaſciamo, per non fare molto lungo il noſtro di

ſcorſo. -- e • e -

Queſti adunque ſono gli effetti, queſte le ruine,

che hanno cagionato nel mondo li gran terremoti,

perche ſono prodigioſi, e come diceua l'Angelico

Dottoreſunta Deo

Ma laſciando di parlar di quelli, che ſono ſucceſſi

in varie regioni del Mondo, diciamo quelli che ſono

ſtati in queſto noſtro Regno, che portenti, che mali

han cauſato, e qui fermiamoci alquanto: . ... .

La Città di Napoli, e Regno, come ſcrive Plinio
nel lib.2. dell'Hiſtoria naturale, al cap.82: è ſogget
ta à terremoti, e grandi mutationi, comanº da »

tutti gli altri Hiſtorici vien notato, e più e più volte

viſon oſſeruati e terremoti, 8 incendi, º altri gran
prodigi, come fu l'incendio del monte Veſuuio,

hora detto di Somma, dell'Iſola d'Iſca, di Pozzuolo,

& altri luoghi del Regno, nè io di tuttir"

º-l;--
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parlare, perche hauendo promeſſo far di ciò com

pendioſo trattato, riuſcirebbe poi molto proliſſo.

È perciò dico,che ſei volte, ſe non m'inganno, è ſta

to oſſeruato prodigioſo terremoto in queſto Regno.

Il primo fu al tempo dell'Imperio di Nerone, e fece

tante ſtraggi, e ruine, e fu il medeſimo, che di ſopra

babbiamo detto, che fu deſcritto da Seneca, come

anco teſtifica Pandolfo Colennuccio nel libro 2.

dell'Hiſtoria del Regno al cap. 1. e di queſto non a

occorre far altra mentione,ma diremo degli altri più

moderni. Il primo fu al tempo della Regina Gio

uanna Prima nell'anno 1347. della noſtra ſalute, è

di 25 di Nouembre, di Martedì, giorno dedicato
à Santa Caterina Vergine,e Martire,furono sì horri

biliſcoſſi,eterremoti, aggiuntauivna tempeſtagran
iſſima di mare, che parea, che la Città voleſſe abiſ

fare sºiº e guerre, ecrudeliſſima pe r ,Z

ſtilenza occiſione e tante coſe inime errabborriſce º
la lingua a narrarle, e la penna à ſcriuerle: e chi de- 4/2 ,

ſidera intender queſti portenti,legga primo il Petrar AS - -

ca nel lib 5. delle ſue epiſtole latine, in vnadrizzatº 3 g ,

al Cardinal Giouanni Colonna,legga Matteo Villa

ni,il Colennuccio, e la Cronica di Napoli. Queſto

fu il primº prodigioſoterremoto, che fu proprio del

Regno di Napoli, e queſti furono li portenti,e le ca

lamità che ſucceſſero dopò di quello. -

Fù il ſecondo prodigioſo,egranterremoto inNa

poli, e nel Regno, cherouinò molte Caſtella, non fe

gran danno nella Città di Napoli, e quaſi abiſsò

º affatto due Città del Regno, cioè Brindiſi,e Boiano,

- con la morte di più di trentamilia perſone, anzi, ſe

condo il Coſtanzo, di più di quaranta milia, e que

C 2 ſto
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ſto fu nell'anno 1456. à 5. di Decembre, regnando

il Rè Alfonſo Primo d'Aragona, e ſedendo nella Se

dia di San Pietro Caliſto Terzo, vi cominciò lenta

mente, e così continuò inſin'à 3o di detto meſe, ad

Inore 16.poi venne con tanta vehemenza, che non ,

ſolo in Napoli,ma in terra di Lauoro,Abruzzo,e Pu

glia fè tante rouine, che ſcriuonoprima il Facio, poi

il Colennuccio, è il Platina nella vita di Caliſto,che

neſſuno maggiore per memoria ſi ritroua ſcritto;

dopo il terremoto, eccoti ſubito la diſcordia frà il

Rè.e la Republica di Genoua, fa il Rè arreſtarvna Ior

naue, vengono quelli per abbrugiar le ſue galere, e

naui nel porto di Napoli, ſi mette la Città inarme,

Prepara il Rèpotente eſſercito, ſi combatte prima in

marecô gran danno de Genoueſi,và il Rè all'aſſedio

di Genoua, la ſtringe aſpramente, e loro fa ſoffrire

grá calamità, vi s'ammala di febre. 2 -:º 1458.

finiſce la ſi icne fu preſagio il terremoto

non ſolo di tanti ſucceſſi, e ruine,ma della morte ,

del più ſuio, giuſto, e valoroſo Rè, che per molti ſe.

colifuſſe regnato ſopra la terra.

l

Fù il terzo nell'anno 1486. nel tempo di Ferdi

nando Primo, º Alfonſo Secondo d'Aragona: pre

cedè prima l'ecliſſe del Sole, poi vna innumerabi

quantità di grilli di vari colori, che rouinauano le ,

biade, quali in Puglia chiamano li burruculi, poſcia

crudeli tuoni,e terremoti con morte di molta gente,

e ruina d'edifici,e frà gli altri, ruinò il palazzo della

Zecca Reale di Napoli dalla parte di Sant'Agoſtino,

come ſcriuono nel lib.debello Hydruntino Michel

Riccio,e Giouanni Albino famigliare del Rè Alfonſo
d'Aragona precedeno primaliprossimi ilgia

- terre
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terremoto, 8: eccoti nel ſuſſequente meſe di Luglio

vienevna grandiſſima armata di Turchi, mandata ,

da Maumetto Imperatordi quelli, aſſedia, e poi rui

na la Città d'Otranto, mette à ferro, e fuoco tutta ,

quella Prouincia, e cauſa tal terrore non ſolo nel Re

gno, ma nell'Italia tutta,che ſtette in dubbio Papa ,

InnocentioOttauo ſe ſi douea partir di Roma,ſi com

moſſe tutta la Chriſtianità per ſcacciar vntanto ne

mico. Il Rè d'Vngaria vi manda molti valoroſi ſol

dati in ſoccorſo,eſe Iddio non prouedea con lamor

te di Macometto, ſi ſarian viſte maggiori calamità, e

ruine;ma non perciò ſi ferma il male, che poco dopò

viene Carlo Ottauo Rè di Francia con potentiſſimo

eſſercito, perturba il Regno tutto, vi ſi ſcuoprevn -

nuouo morbo non più viſto, nè inteſo nel mondo,

Perche,come diceuamo ſopra con Seneca, poſt terre

morbo fu il mal franceſe, che tanto poi ha infeſtato

il mondo, che noi chiamiamo malfranceſe, perche ſi

ſcoprì per la venuta dei Franceſi che ſempre inque

ſtoRegno ſono ſtati calamitoſi, 8 infauſti, come da

eſſi, perche ſi ſcoprì prima in Napoli, è chiamato

morbo Napolitano. Nè quì friº e il male, inſino

cne dopò tante ruine, e guerre seſtinſe la Real Caſa

d'Aragona. Queſti ſono li portenti, queſte ſono le

calamità,c hanno apportato nel mondo,e nel Regno

in particolare i prodigioſi terremoti.

Fùil quarto prodigioſo terremoto nell'anno 1538.

nel meſe d'Aprile di Sabbato ſanto,e fu moltogran

de, come da vna Cronica ſcritta a penna da Notar

Antonino Caſtaldo, diligentiſſimo scrittore di quei

tempiſi caua la qual dice, che ſtandolegentià i diui

º Ilà
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nioffici nelle Chieſe, repentinamente ſi ſentì vn - -

gran terremoto,che lesbigottitutte,ºvſcironofuo

ri,eda'ſauijper preſaggio de futuri mali fu interpre

tato, e continuato in Napoli, e Pozzuolo, ſpecial

mente interuallatamente poi per l'Eſtate, come il

Sole entrò in Libra, i terremoti furono più ſpeſſi.

E nella Vigilia di San Michel Arcangelo è di 29 di

Settembre, ſi ſentì vn valido terremoto, al quale

ſeguivn gran ſuono, come di molte bombarde ſpa

rate inſieme, onde ſeguivna continua pioggia dice

nere, che fu per tutta quella notte, di modo chelº

mattina ſi viddevno ſpettacolo non menº miſerabi
Ie, che terribile: imperò che i monti, i colli, le pianu

re, e le ſtrade della regione diNapoli, e di Pozzuºlº
erano tutti coperti di cenere, e ſimilmente tutti li

tetti delle Chieſe, e delle caſe, e queſto fº:Prº
in Pozzuolo era emerſavna ra: º . e nauea man

ifuoco caliginoſe nubi di cene

re, e pietre arſe, che il mare di quellito s'era ritirato

indietro, oue ſi fè poivna montagna di cenere, che

inſino al preſente giorno ſi dice la montagna delle

ceneri di Pozzuolo e fu tal terremoto, come s'è det

ro,da tutti i ſaui giudicate prodigioſo: ne paſsò mol
io che ſe ne viddero gli effetti perche ſucceſſero tan

itioni, calamità e rumori, inſinº a veniripo

eniſsima armata di Turchi, che inſinº al preſente

giorno ſi dice per prouerbio.Queſto fu al tempo del

irumori di Napoli: e chi deſidera intendere queſti
portenti, legga VbertºFolietta Hiſtorico Genoueſe

nel libro proprio dellirumori di Napoli; che ſe non

erano le tate preghiere di tanti Religioſi e ſºnº per

fone, la protettione del glorioſiſsimo S. Gºrº»
A
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e l'interceſsione della glorioſiſsima Vergine noſtra

Signora, e poi la potenza,e prudenza dell'Inuittiſsi

mo Imperator Carlo Quinto, di felice memoria, le

coſe ſi riduceuano all'ultimo eſterminio. Eccotigli

effetti del prodigioſi terremoti.

Il quinto, e faccia noſtro Signore per ſua infinita e

miſericordia, che ſia l'ultimo, è ſtato queſto, ch'è

accaduto all'età noſtra, correndo l'anno della noſtra

ſalute 1627. à dì 3o di Luglio,adhore 16 di Vener

dì, precedendo l'ecliſſe della Luna,che fu àdì 27 del

predetto meſe,ad hore 19.dopò mezzogiorno,edie

ce minuti, ſecondo il calcolo del Magino: e queſto

nella Prouincia di Capitanata di Puglia,hà fatto tan

te ſtraggi,e ruine,come habbiamo detto ſcriuendo la

ſua hiſtoria. Di queſto noi eſamineremo duequeſiti,

"gi ioſo, oueramente da pura
cauſa naturale. I º"igioſo,CO

me crediamo, che mali, che portenti può minacciare

à queſto Regno, e ſe ciò ſi può per via di filoſofia, Se

in buona medicina congetturare.

Io,ſe non m'inganno (rimettendo però il tutto pri

mo alla ſanta Chieſa, alla quale humilmente miſom

mecco, e poi è si .eu ſassi, l'auto più purificato giu

dicio,e ſublime intelletto) dico, che queſto preſente

terremoto è ſtato prodigioſo, non da pura cauſa na

turale, e come diceua il glorioſo S.Tomaſo, eſt à Deo,

& diuina ira ſignum: e ſe non vogliamo eſſer incre

duli,come quelle perfide,8 oſtinate genti, che vedé

do da Noèfabricarſi l'Arca, e predicar il futuro dilu

uio,ſi burlauano di quello: e perciò dico, che per via

di buona filoſofia per quattro potentiſsime ragio

mi poſsiamo dire, che queſto ſia ſtato prodigioſo,
C IlOI)
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e non aſsolutamente da cauſa naturale ,

Primo per la ſua propria natura.

Secondo per lo tempo nel qual'è apparſo.

Terzo per lo luogo, oue è ſucceſſo, e

Quarto per gli effetti, ch'infino adeſſo ſene ſono

oſſeruati. - -

Primo per la ſua propria natura,e qualità, perche

è ſtato grandiſsimo: e dice l'Angelico Dottore, Ter

remotus magnus: ergo tribulatio magna e ſoggiunge

il Cardano, parlando del terremoto, lib. 14.dererum

varietate,cap.82. Stultum eſ autem, magnos effectus

abſque magnis cauſi, fieri poſſe credere, 3 A magna

int cauſa, etiam ab bis inter homines magni effectus

Proueniumt. Anzi ha dato ſegno che tutti li quattro

elementi nel medeſimo punto patiuano grandiſſime

alterationi, quaſi che fiſſero congiurariº, “ºgli

huomini, la Terraſiº - on tanta vehemenza a

s'apri, ch ingoiò le populationi intiere; l'Aria ſi tur

bò,e ſi fece caliginoſa, madâdo puzzore; l'Acquanò

ſi ſeppe, nè potè tenere nelli ſuoi termini preſcrittili

dal ſuo Creatore; poiche ſorſe in tant'abbondanza

nei pozzi,ch'vſcirono da propri luoghi; il Mare fre

mendo ſi ritirò indietro, e poi ritornò irato,e furibon

do; moſtròanco minacciandº eſſere ſdegnato il Fuo

co, poiche ſi vide eſſalar dalla terra vn puzzore cal

diſſimo,come di fuoco di ſolfo. Nonſaranno dunque

queſti ſufficienti ſegni a prouare,che ſia prodigioſo?

e che ci sforzano a dire col Santo Dottore, Terra

motus magnus, ergo tribulatiomagna ? . .

E ſtato prodigioſo per lo tempo dell'anno. Il ter

remoto, dice Ariſtotile, ſi fa di Primauera, e d'Au

tunno, nam ſunt ha tempora ſpirituoſari 774 V.

- yems
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i luoghi, c'han ſenti

ems proptergelum,etaſtasproptercalorem,6 eſium

fi immobilitatem. Si fa di notte, raro di giorno,

non in meridie, Sol enim, dice il teſto, maximèdomi

natur, di diſſoluit exhalationem in terram; e queſto

iſteſſo, parlando dello ſpirito flatuoſo, conferma Ga

leno.

Il preſente terremoto è ſtato nel mezzo dell'Eſta

te, e di mezzogiorno con tanta vehemenza, erui

na: ergo non à pura cauſa naturali, ſed à Deo.

E ſtato prodigioſo per lo luogo, è regione,oue è

accaduto. Fiunt terramotus, dice Ariſtotile,vbi terra

laxa, & ſubantroſa, 3 mare eſt fluxile, & è ſolito

altre volte eſſerui ſtato.Ma che cauerne,e che laſſez

ze tiene la terra della Puglia piana?che fluſſibiltà tie
AC IIinf"; mai fluſſo,e refluſſo? anzi

tO
- a Vellemenza del terremoto,

ſono lontani dal mare, nè ſi ritroua ſcrittura, è me

moria,che nella Puglia piana,oue di preſente ſi è ſen

tito, vi ſia ſtato maiterremoto: più merauiglia ſarà,

quando che ſarà poſto in conſideratione, che la Pu

glia piana ſotto i giorni canicolari tutta ſtà aperta,

e rimoſa, ſi clic il sole eſauriſce facilmente tutta .

l'humidità, e la conſuma, nè ſi può ritenervn mini

mo vaporetto: giungendo anco la ſpeſſezza delle ,

foſſe, per conſeruare ligrani, perle quali prontamen

te ſuapora, 8: eſſala ogni eſſalatione. E ſe bene ,

nell'anno 1456. vi fu la ruina di Brindiſi, queſto fu

per la regione maritima,che per la vicinanza del ma

re ſi può credere, che ſia terra più laſſa: ma la Puglia

piana è terra molto denſa,e forte, e perciò produce o

tutte le coſe forti, e ſpecialmente il grano, che com

munemente ſi dice, I grani fortii; Puglia: e perciò

e COIl
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con ragione poſſiamo dire, che ſia ſtato prodigioſo,

& à Deo.

E ſtato prodigioſo per gli effetti, che ſi ſono oſſer

uati: perche cauſare al medeſimo tempo varij, e di

uerſi effetti, e quaſi contrarij, è coſa di gran meraui.

glia: ch'in vn luogo la terra tremi,invn'altro sapra,

& inghiottiſca: in vn'altro l'acqua creſca, 3 al mede

ſimo tempo dett'acqua abiſsi,e ſi naſconda, chenon

vi paia veſtigio di quella: ch'in queſto luogo mandi

monti di terra, in quell'altro vna congerie di pietre:

in queſto appara eſalatione caldiſſima, come fuoco

fatto di ſolfo, in vn'altro altra ſpecie di puzzore i

queſti ſono gli effetti, che moſtrano hauer origine

Più che da cauſa naturale,e biſogna per neceſſità con
chiudere, che ſia a Deo, 3-ſº diuin e - . 3 º -

d»In oltre hanee.i.a pºi vera, C& accertata oſſerua.

tione già fatta, che tutti in vn punto erano gli edi

ficij, e luoghi predetti balzati in sù, quaſi balle, e

fra eſſi ſi percoteuano àmodo di montoni, che coz

zano,altri ſisbaſſauano,e tutti tremauano fortiſſima

mente,par che invn tratto tutte le differenze, è ſpe

cie di terremoto coſpirarono inficine, cioè fatte ,

per pulſum, vibrationem, arietationem: concuſſionem,

delapſum,6 tremorem. Horchi dirà,che vna ſempli

ce cauſa,ò ſia vapore, è vento ritenuto, è eſſalatione

nata da fuoco ſotterraneo inſieme, poſſa fare tante

prodigioſe moſſe? dunque è prodigioſo, 8 è Deo:

poiche ſempre, che ſono apparſi queſti prodigii, an

corche non vi ſiano ſtati terremoti, han dato ſegno

di futura calamità,come di ciò cento,e milleteſtimo

nipotrei addurre: mà baſtino ſolo ueſti tre deſcritti

dagrauiſſimi Autori. Primo, Genne fons ſanguinem
7724/24 ll Ja
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manans,magnam, qua illivrbi imminebat calamita

tem,portendit:/iquidem haud ita multo poſt Saraceni

ex Africa eam appulerunt,atque vrbem,ciuibus impru

dentibus, ingreſſi, viros, ac mulieres omnes intereme

runt, ac preda tamſacra, quàm profana in naues im

poſita,in Africam redierunt, é hoc in anno 931. Così

ſcriue Carlo Sigonio veridico ſcrittore nel lib. 6. de

Regno Italiae, fol.257.

Et il Fazzello grande Scrittore delle coſe di Sici

lia nellibro 7.delle ſue hiſtorie,comehabbiam detto

di ſopra, ſcriue queſte parole: In anno 1 169. in Si

cilia Arethuſa fons celeberrimus ſalſuginè adhauſt in

Tani Monteper duas horas obſtruſus, magno tamen

impetu erumpens ſanguineum laticem toto hore ſpatio

effudit: Al qual prodigio poi ſeguirono molti, 8 in

finiti mali. -

--i"erauiglia fu quel prodigio deſcritto
da Giouanni Maria 8 quel p" delle

coſe di Spagnanel lib.6. de rebus Hiſpaniae, cap.z r

fol.287. che volendo il Rè Roderico aprire vna caſſa

nel ſuo Real Palagio, ſperadoui trouar teſoro laſcia

to da ſuo padre, ritrouò coſa tale, che fu prognoſtico

della ruina, e perdita della Spagna, e queſto nell'an

no 712. dell'hnmana ſalute e le parole ſono queſte:

Arca tantºm extabat, 3 in ea linteum,quo explicato,

inſolentes hominum facies, ataue habitus in eodepiste

apparuerunt cum inſcriptione verbts latinis, qua Hi

ſpania excidium/gnificabitinſtare ab ea gente, quam

pittura demonſtraret. Mauricisſimiles veſtes, atque

babitus viſſunt. Vnde ex Africa tantum malum in

Aare Regi, d Proceribus, qui aderant, perſuaſam eſt;

come poi nell'anno 713. ſuccedè apunto.

D 2 Dun
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Dunque ſono ſtati ſempre i prodigi, etigranter

remoti in particolare,ſegni di gran calamità, e futuri

mali. º

E venendo alla ſeconda parte del queſito, cioè,

ſe ſi può congetturare, che portento, che male mi

nacci il preſente terremoto; dico (rimettendo ſem

pre il tutto alla ſanta Madre Chieſa) ch'ancor che li

giudici di Dio ſiano occulti;poſſiamo noi per le cau

ſe naturali, e per l'hiſtorie ſcritte da tanti huomini il

luſtri, cogetturare, che queſto terremoto puòminac

ciare futura peſtilenza,ònuoua ſpecie di morbo: così

habbiamo detto di ſopra da Seneca,che poſt terremo

tumpeſtilentia, 3 noua morborum genera: così hab

biamo detto dal Sigonio, che poſt terramotum dira

lues,ò peſtilentia eſi ſubſequuta: così habbiamo det

to dal Colennuccio, e dal Villani, che poſt terramo
tum,tempore Regina Ioanne Primaſºſifº ana e -

gna peſtilentia: così crile il a- iº riarſilio Fici

no gran figlio, e Medico nel libro ſuo de Antido:

tis,al cap.4 quod poſt terremotum peſtiroritur: così il

Cardano lib, 14.dererum varietate, cap.72. Terre

motus magnibellum, autpeſennunciani, così al tem,

po d'Alfonſo. Secondo d'Aragona ſi ſcoprì il mal
franceſe , morbo nOn più conoſciuto nel mondo,do

pò il terremoto, e l'infauſta venuta de Franceſi, così

ſcriue Franceſco Guicciardino famoſo Hiſtorico nel

pro2. dell'Hiſtorie d'Italia, & il Falloppio famo

ſoMedico nel libro de morbo gallico, al capitolº 1

e dice, che ſuo padre vi fu per Capitano in quella

guerra.
Il preſente terremoto queſta futura calamità può

minacciare. E diſcorredo per gliverifinºrii filo

- - -- - - Si132
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ſofia, e medicina, ſi può queſto per tre mezzi effica

ciſſimi congetturare. Primo per la regione,ò luogo,

oue è ſucceſſo. Secondo, per lo tempo dell'anno,

nel qual'è ſtato. Terzo per gli effetti, che giornal

mente ſi ſcorgono.

Per ragione del luogo, poich'è in regione caldiſſi

ma,nella quale vi dominano allo ſpeſſo venti auſtrali,

che li naturali del paeſe chiamano Faugnio:e di que

ſto ſcriſſe Galeno al libro 3. de humoribus, al com

mento 13.chiamando tal vento Atabolus, qui in Apt

lea eſt valdè infeſtus: & egli ben conobbe tal regio

ne, perche partédo da Roma, paſsò per Puglia esim

barcò in Brindiſi. Di queſtovento auſtrale diſſe Ari

ſtotele nella 26. ſettione del Problemi, al probl.44.

guodſpirantibus auſtris homines grauiores, inuataio

reſqueredduntur. Di queſto ſcriſſe Plinio nel lib.2.

dell'Hiſtoria naturale, nel cap.47. quod/icut omnium

ºenterum ſarao-as eſt e4" ,ſic noxius auſter:anzi in quella regione, oue al a, com'è nella Pu

glia, ſuccedendo terremoti,ſono di peggior qualità,

come il medeſimo in detto cap. con queſte parole ,

afferma:Ideoq; poſi auſtros noxij precipue terramotus,

& eccoti il primo mezzo. Il ſecondo per lo tempo

dell'anno, poich'è ſucceſſo nel mezzo dell'eſtate:

e cnt dubitò mai, quod putredines,ò praui morbi ma

gis in eſtate, quam in hyemefunt ? come tutti i libri

dei Filoſofi, e Medici ſon pieni: & in quella regione

particolarmente oue l'acque ſon cattiue,e poi per lo

terremoto tutte alterate, e forſe guaſte. E ſecondo

l'opinione d'Ariſtotile nella ſettione 1. de Proble

mi al probl 13 cauſa maggior danno la mutation .

dell'acqua, che dell'aria. E di queſto ſcriſſe Galeno
- - - -- - nel
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nel libro 2. de natura humana, al commento 3. que

ſte parole: Seddº exercitus quandoque,dumprauisvte

rentur aquis, ſimili in omnibus militibus nova vexa

tus eſt.Di modo che per loſecondo mezzo ſi puòan

che con gran ragione dubitare.

Terzo per gli effetti,che ſi ſcorgono,poicheilter

remoto và continuando, e faccia Iddio per ſua ſanta

miſericordia, che nonſolo paſſi li quaranta giorni,co

me ſcriue Ariſtotile (egià habbiamo le ſue repetitio

ni,vſque ad quadrageſimum diem)ma più auanti,co

me fuin Corduba Città di Spagna, al tempo d'Auer

roe. Da queſti mouimenti di terra ſi cauſano eſſala

tioni peſtifere, è gran tempo ritenute, e dimala qua

lità, le quali per neceſſità infettano l'aere, ecauſano

quei venti peſtilentiali, de quali ſcriuendo Galeno,

dice di queſto modo nel 2.denatura humana,al com

mento 2. Quandoque etiam ex ſolo ſpiritu,quoAffi

ramus,ladimur,vt in "iſti Cara-v: “

aggiungere i ſei tanto humani, quanto de

gli animali iui morti in tempo, e regione così calda,

biſogna,che putrefatti infettino l'aere,e come prouò

Galeno nel libro 1. de diff febr. al cap. 4. inducano

ſeminari di putredine in quello, 5 febribus peſtilen

tialibus detur origo.E queſto ſuol ſuccedere ſpeſſo,co

me ſcriue Auerroe nel libro 2.de anima,al commen

to 97. quòdex corporibus in pralio necatis, inficiatur

aer, é inde peſtilentiales oriantur febres. Dunque

e per ragion del luogo, e per ragion del tempo del

l'anno, e per gli effetti, ch'appariſcono,ſecondo le re

gole di buona filoſofia,ſideue più che mediocremen:

te temere. E quì poniamo fine alla ſeconda parte del

noſtro ragionamento. -

Venia

-l--
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Veniamo dunque alla terza parte del queſito, e

vediamo ſe per diligenza humana, e per via di medi

cina ſi può ritrouar rimedio è tanto male: e quando

è ſucceſſo nel mondo tal prodigio, che coſa hanno

conſultato quegli antichi ſauij del mondo, nel che,

per noſtro roſſore,mi piaceprima narrare ad verbum

due luoghi del gran Tito Liuio, il primo nella De

cade 4. nel libro 4. fol.75. oue ſeriue queſte parole:

Principio anni, quo L. Cornelius, é 9uintus Minutius

Coſſus fuerunt, terramotus ita crehrinunciabantur,

vt non rei tantum ipſius, ſedferiarum quoque obidin

dictarum homines taderet:nam neque Senatus haberi,

neque Reſpublica adminiſtrari poterat, ſacrificando,

expiandoqueoccupatis Conſulibus poſtremo decemviris

º ºrariaſis,ex reſponſo eorumſupplicatio per tri

duum fuit, cordiali ia puluinaria ſupplicate

runt,edictumq; eſi,vt omne qui ex tina familiaeſſent,

pariter ſupplicarent. Il ſecondo nellaDecade 4. al

libro 5. fol. 93. Roma per idem tempus duo maximi

fuere terrores,diutius alter,ſedſegnior, terra dies duo

de quadraginta mouit, per totidem diesferia in ſolici
tualive, ve tracee feeere, ire ?rialeevrra,rius rei cauſa, i

catio habita eſi. E ſe in tutte le coſe"
queſto, con molto più feruore,& humiltà ſi deue far

al tempo,ch'appaiono terremoti:poichecome prima

ſcriſſe Lucretio nel libro 6.de natura, e poi il Petrar

ca in 2.lib.deremedijsvtriuſque fortune,dialogo 91.

pare, ch'à tutte l'altre calamità ſi può per prudenza

numana ritrouar qualche preſeruatiuo rimedio, ecº

cetto che nel terremoto. Dice dunque il primo.

Et metuunt magni naturam credere mundi

Fºitiale aliquod tempus, elademauemanere,

- Cum
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-

Cum videant tantam terrarum incumbere molem,

guod nil reſpirent venti. A nulla refrenet

Res: neque abexitio poſit deprendere eunteir.

E poi ſoggiunge,

Attamen interdum praeſens vis ipſa pericli

Subditat huncſtimulum quadam de parte timoris:

Ne pedibus raptim tellusſubtratta feratur

In barathrum: rerumqueſequaturproditaſumma

Funditus: & fiat mundi confuſa ruina.

Scriue poi il ſecondo, parlando del terremoto:

Hac tandem noſtri Conſili ſumma eſt, quando & ad

uerſus fulmen,aliquiddiximus eſſe remedij, & vtrum

que vel obſtando,velcedendo reliquis malis occurritur,

contra boc vnum nec fuga valet, nec ingenium, nec vis

vlla, hunc qui vnus horribilia cuncta facit pogeº
ante omnia metum mortis e ººº?eſte, neo

tempus alluna, mec tocus immuni eſt, 5 terra, cui inſi

ſtitis, & que periculorum omniumfirmiſſimum preſi

diumſperabatur, ipſa quoque concutitur, incolaſq;ſuor

fallita territat: ad calam animi volatibus aſcenden
dum,interque hos rerum motur,atauehominum,ommem

in illoſpem habendam qui roſpicie terrºre faciteam

tremere,de quo ſcriptum eſt: Ego Dominus,º non ma

io, quiſque in illo veſtigia deuotèmenti affixeritiam

in ſolido, di tuto erit, nec amplius aut ipſe mouebitur,

aut vllos metuet terraemotus. - -

Dunque il primo,e più efficace remedio, è ricorrer

à noſtro Signor Iddio, ſupplicandolo, che per ſua e

infinita miſericordia ſi degni mitigar la ſua giuſta ira:

che ſei Gentili pigliarono per primo, e più efficacs-º

rimedio i ricorrerà Dio,che dobbiamo far noi Chri

ſtiani, liqualihabbiamo la vera Fede? Fù,dice il Si

gonio,

-
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gonio, vna crudelpeſtilenza in Roma, nella quale »
homines dum ſternutarent aut al dum oſcitarent, re

pentè ſpiritum emittebant: quod cumſepius eueniret,

conſuetudo indutta eſt, qua nunc etiam obſeruatur, vi

ſternutantibus ſalutem precando, oſcitantibuſ/gnum

Crucis ori admouendo preſidium quererent: ſi mitigò

prima,e poi seſtinſe à preghiere di S.Gregorio Papa,

e per le preghiere, &interceſſioni dei popoli, di mo

do che andando in proceſſione il Santo, convna infi

nità di quelli,fu viſibilmente viſtovn'Angelo,chete

nendovnaſpadanuda in mano,minacciaua ruina ma

portandoſe dal Santo la ſacratiſſima Imagine dino

ſtra Signora, fu vdita vna voce dal cielo, che diceua,

Regina cali letare, alleluia, guia quem meruitiper
itare » atto vasa 5- Actat dixit, alleluia -. -

Alche ſoggiiſe il Santo,OraPro Moblr Leam,alleluia:

e fu viſto l'Angelo poner poi la ſpada nella vagina,

e ceſsò la peſtilenza, e queſto funell'anno del Signo

re 592. così ſcriue il Sigonio, tanto famoſo Hiſtori

co, nel libro I. de regno Italia, fol.31. allegando in

ciò molte autentiche ſcritture Gueſto, queſt'è il ve

ro mezzo, queſt è il vero rimedio, queſt'è il proprio

antidoto di queſto male ricorrere con ogni humiltà

à Dio, pregandolo,che plachi la ſua giuſta ira, e ſup

plicare la ſua ſantiſſima Madre ch'interceda per noi,

i 3 monſtret ſe eſſe matrem : perche anco à i Niniuiti

fu detto dal Profeta di Dio, Adhuc quadraginta dies

e Niniue ſubuertetur, e perche fecero penitenza ,

de loro peccati, ottennero miſericordia; e ſappiamo

i ben certo, quod regnum calorum vim patitur, di vio

denti rapiuntillud . . . . .

i blon perciò ſi debbono diſpreggiare i rimedi hu

. . . E mani,
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ſmani, perche come dicono i Medici Prouidentiago.
bernatur mundus, di futura mala tolluntur. E ben ,

diſſe il Poeta, Piaga antiueduta aſſai men duole.

Queſti rimedi dunque ſi diuideranno in tre ordini,

Il primo ſi riſguarderà, che l'aria nonriceuainfettio

ne,perche riceuendola (ilche Dio non voglia) non ,

ſolo per locommercio degli huomini,eperlavicinità

dei luoghi, ma per glivéti, queiſeminari di putredi

ne ſi poſſono traſportarà luoghi anco lontaniſſimi, e

quelli infettare, hauédo ciò ſcritto Galeno nel lib. 1.

delle differenze delle febri, al cap. 4. che etiam ah

Ethiopia ad Graciam quedam putredinis fluxere con

fagia, di ſeminaria, & infettarono poi la Grecia ..

Lo confermò il gran Commentatore Auerroenelli

bro 2. dell'anima, al commentº. . . ºriffe:
– - . s a -e, cr riutures oenerunt a terra Aegypti ad

corpora interfetta in bello Peloponneſo: perche me

diante li venti, quei ſeminari, 8 atomi di putredi

neſi poſſono traſportare, e per l'acutezza del foro

ºdorato tali animali lo ſentiuano - Diſputò di que

ſto il dottiſſimo Fracaſtoro nel lib. 1. demorbis con.

stagioſis, nel cap. 3- 4- & 7. dicendo queſte parole,

Principium autem contagionis ſunt particula illa in

ſenſibiles, quaeuaporant calide quidem, di acre,ſed -

hamida commistione,qua deinceps ſeminaria contagio

nis dicuntur, dicendo che queſte nel medeſimo mo

do ſi dilatano per l'aria, come vediamo dilatarſi il fu

mo: e tal ſpecie di contagio egli meritaméte chiamò

addiſtans, e perciò di queſto ſi deue hauereprima e

diligente cura. Il ſecondo ſarà, che in quei luoghi -

oue è ſtato crudelmente il terremoto,non viſimet

sano grani, è altrebiadeigitizersi ſeriº
- - - - - - - - --- talli
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raſſe il terremoto, ilche noſtro Signore non voglia ,

che ſi proueda à quelle genti del migliormodo, che

ſi può, che non patiſcano nuoue calamità, e tribula

tioni. -

Venendo al primo punto,ſi purificherà l'aria,efice

tratti in eſſa, e prohibendo, che di nuouotali vapo

rationi non v'aſcendano. Il primo ſi farà con il fuo

co,attiuiſſimo elemento, e con queſto Hippocrate º

diſcacciò la peſte dalla ſua Grecia, come ſi legge e

nella ſua vita. Si farà anco con mandaruimolti ani

mali, però grandi, come ſonoVacche, Boui,Giumen

te, Caualli, e ſimili, perche con il lor fiato, con il

moto, e con l'eſalatione del lor calore naturale e

diſtruggono quei ſeminari di putredine,e malaqua

lità dell'aria, e quanto più li faranno caminare con

º velace, tanto ſarà migliore. Non vi ſi man

dino pecore, nº altri animali riccioli, perche fu pro

uato queſto da Romani, dice Seneca nei luogo alle

gato di ſopra : e perche queſti animali piccioli ten

gono ſempre la teſta in terra, sinfettano ſubito da ,

quella mala eſalatione, e morendo, con i loro cada

ueri cauſeranno maggior putredine, e praua eſſala

tione. Secondo, perche dentro la loro lana s'imbi

biſcono queſti maledetti ſeminarij di putredine, e ,

contagione. E perciò ſcriſſe il dottiſſimo Marſilio

Ficino nel libro ſuo de Epidemia, ſeu peſtilentia ,

al cap.24. fol. 6o4. queſte parole: Equidem vt igni

oleum,ſic nutrimentum eſt huius lana veneni. Così

anco ſi lodano ſuoni di campane, e ſimili, che poſſa

no fare riuerberatione nell'aere, e romper quella.

Si prohibirà poi l'eſſalatione, che di nuouo non ſi

- E 2 faccia,

cando,eſtruggendo quei ſeminari di putredine con- ,

N .
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faccia, & in quei luoghi, oue ſi vede ſpirar puzza ,

ò per putredine di cadaueri morti, è per altra cauſa,

che vi ſi butti calce, che dicono vergine, cioè non ,

toccata d'acqua, e così ancovi ſi butti quell'herba,

che chiamano ſcordio, della qualene è gri quatità in

Puglia perche queſto è vn gran ſemplice contraque

ſta maleſſalatione,come diremo più appreſſo,eſiba

gnino i luoghi di fortiſſimo aceto, e queſto quant'al

primo punto. . . . . . . .

... Quanto al ſecondo,ch'in quei luoghi, oue è ſtato

il terremoto più vehemente, non vi ſi metta nè gra

no,nè altra ſpetie di biade, perche ancor ch'il grano

non pigli contagio, quando ſi conſerua in luogo mal

conditionato, ſi fa ſemiputrido: e di queſto ſcriue »

Galeno al2.de natura humana, al teſto 3. queſte pa

ºlei Iam etiam nouimus, quod cum aliquicomedſº

mmuni morbo ex con 22 gºati º per

che ècoſa certa, ch'i padroni meſcoleranno quel gra

no cattiuo col buono, e ne poſſono ſuccedere gran

ruine.

In quanto al terzo poi; ſeguitando il terremoto,

(ilche Dio non voglia) ma è coſa certa, ch'in Cor

àmba famoſa città di Spagna per molto tempo fac

cadè, non ſolo per quaranta giorni, comehabbiamo

detto di ſopra, in queſto caſo non ſolo le genti deuo

no habitare in campagna,mà anco,come dice Plinio

nel lib.2. della natural hiſtoria al cap.82. ne luoghi,

oue le genti fanno reſidenza, ſi deueno, con mo

derata diſtanza cauar foſſi, e profondi pozzi, acciò

quella euaporatione poſſa più facilmente eſalare -

Sauuerte anco, che vedendo creſcerl'acqua in dete

- ti pozs.



delli terremoti. 37

ci - ti pozzi, è intorbidarſe, è hauer qualche ſaporinſo

i lito, di tal'acqua non ſolo non ne beuano, ma che

ſiano ſicuri, che poco dopò vi ſuccederà in quel luo

i go terremoto. E con queſto ſegno Anaſſimandro

il gran Filoſofo prediſse, e preſeruò i ſuoi Cittadini

. dal futuro terremoto, facendoli partire da quel luo

i go: come anco confermò Plinio nel cap.81. del ſe

l condo libro con queſte parole : Futuri terremotus

/ignum eſt & in puteisturbidior aqua, non ſineodoris

tadio. Di più loro s'auuerta, che non beuano l'ac

qua come ſi tira dalli pozzi, ma che quella facciano

-. 4 a cuºcere có lo ſcordio in queſto modo. In ogni tren

º ” talibre d'acqua bollirà mezz'onza di ſcordio, e chi e /

- non può bere queſta, beua l'acqua di ſandalo roſſo, e
mettendo ad ogni trenta libre d'acqua tre dramme . ”
di ſandalo roſſo limato: la qual'acqua ſi beuerà dopò f,

- che ſarà reareddata, perche queſto ſemplice non ſo

lo è contra veleno, ma reſiſtè alla mala qualità, e

putredine, come dall'eſperienza prouò Galeno al

primo de antidotis, al cap. 12. che in vna battaglia,

oue morſero molte genti, quei corpi, che caſcarono

ſopra dello ſcordio,ſi conſeruarono moltotempo in

ratti, poiche reſiſte ad ogni putredine, e qualità ve

lenoſa, come bene ſcriue il Mattiolo nel libro 3.

i ſopra Dioſcoride al cap. 1o8. Et ammirabil coſa fu

- quella, che ſcriue il Braſauolo gran Dottor di Medi
i cina nel libro ſuo de ſimplicibus,quando parla dello

- ſcordio, che morendo al Duca di Ferrara tutti i ſuoi

belliſſimi caualli, perche era guaſta l'acqua, furono

poi preſeruati con farlor bere acqua, nella quale ,

era bollito lo ſcordio. Sarà lor anco per auuerti

mento, che ſempre nel mangiare di qualſiuoglia ſor

º

º



- te di cibi,ſi ſeruano di queſto, come perſalza, ſi pi

, glierà agreſta agli oglio, e ſale, e meſcolateinſieme,

e queſto poi ſeruirà per ſalza: epotrāno ancopiglia

reogni mattina due onze di ſucco d'agreſta alta di

gina, che ſperiamo a noſtro Signor fadio, che si
gliando queſti mezzi diuini, & humani, ſi degnerà

concederci per ſua infinita miſericordia quello, che
ſi degnò concedere ai Niniuiti. -

-z. - –

l

l

l
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- Qº, diſcorſo del Terremoto, ſucceduto nella

Prouincia di Capitanata di Puglia,fu in bre

ue tempoſcritto a penna, 6 a 16.del paſſato

meſe d'Agoſto conſegnato al Signor Domenico Gamboa

Secretario di S. E. la quale ordinò, che ſi mandaſſe al

Sig. Preſide della detta Prouincia,d all'Auditore della

Reggia Dogana di Foggia, acciò che haueſſerodato prin

cipio a rimediar in quello,che era neceſſario. S'è diffe

rito poi il darlo alleſtampe infino alli 2 o.diSettembre,

sì per intendere,et oſſeruargli effetti di queſto terremo

totàte volte reiterato, sì ancora per altri degni riſpetti.

Ondepreghiamo il benigno Lettore a non marauigliar

A, ſe inſin'à queſt'horas'è ritardato a dar in luce quel

ºgº a tempo innanzi fu con breue,eſempli

se ſtile compoſto. Si seſano. “

F I N I S.

Imprimatur. -

Iacobus Terragnolus Vicarius

Generalis. -- - -
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i Potenza il Ciancio, inge

º IL TERREMoro (º –

L'anno 1857 fu luttuoso per il Regnò. Nella

notte dal 16 al 17 dicembre, alle ore 10,10, se

condo venne accertato dal direttore del R. Os

servatorio astronomico di Capodimonte, Leopoldo

del Re, si sentirono a Napoli due scosse di ter

remoto. La prima durò quattro secondi, è dopo

due minuti fu seguita da un' altra di maggiore

intensità, che durò 25 secondi: amendue ondula

torie, nella direzione dal sud al nord. Lo spa

vento fu grande; però non si ebbero a deplorare

vittime, nè danni notevoli. Ma quel che la prov

videnza risparmiò a Napoli, e per cui a Napoli

si resero solenni grazie a S. Gennaro, e in segno

di riconoscenza, l'anno dopo, ricorrendo il dolo

roso anniversario, una lunga processione percorse

la strada che da S. Maria in Portico mena a

Piedigrotta, non risparmio punto le provincie.
Il terremoto vi fece vittime numerose ; devastò

e distrusse gran quantità di edifici pubblici e

privati; spianò al suolo alcuni comuni, e, mal

grado i tridui e le novene di tutto un popolo

terrorizzato, continuò a far danni, con scosse, più

o meno forti, sino al marzo del 1858. Le prime

notizie, che giunsero a Napoli dalla provincia di

Salerno, furono spaventose, ma più gravi ne ven

nero poco dopo dalla Basilicata. Restò celebre,

e fu la nota comica in tanta tragedia, il dispac

cio telegrafico da Bari, che diceva: « Gli abi

stanti in gran parte si sono, .» Il Re non si mosse,

come nel 1851, quando fu distrutta Melfi, ma

volle che le autorità lo tenessero informato mi

nutamente di ogni cosa; ordinò loro di recarsi

sui luoghi, dove il flagello aveva fatto più vitti

| me; di servirsi dei fondi comunali e provinciali;

di valersi dei boschi per costruire baracche ; di

soccorrere i bisognosi e provvedere di ricovero

quanti eran rimasti senza tetto, sepratutto i fe

riti. Il 21 dicembre fece partire da Napoli per

g" di ponti e strade,

e l'Argia, tenente del genio, con 42 artefici mi

| litari e 54 di marina, che portarono immenso

| materiale di tele e legname, somministrato dalla

| Marina, per costruire baracche. Partirono con

essi medici, chirurgi , infermieri, con biancherie

e filacce. Si cercava riparare con la maggior sol

lecitudine è intelligenza, ma il disastro era im

| menso sopratutto in Basilicata, e la stagione cru

da lo rendeva più terribile. -

I morti superavano i 10,000. Nel solo distret

to di Potenza, che fu il più colpito, si ebbero



8909 morti e Tre6 feriti; nel Principato Citerio

re 1213 morti e 347 feriti; nel distretto di Ma

tera 60 morti e 29 feriti; in quello di Lagonegro

265 morti e 203 feriti: uno dei più fortunati fu

il distretto di Melfi, che ebbe tre morti soli. Gli

edifizi ruinati o diroccati non si contano. Picerno,

Marsiconuovo, Calvello, Viggiano, Montemurro,

Tramutola, Saponara, Guardia, Sarconi, Castel

saraceno, Spinosa, Anzi, Alianello furono in gran

parte distrutti. Viggiano andò a fuoco, e Vi

gnola fu molto danneggiata. I campanili delle

chiese crollarono quasi in tutte le provincie, e

quelli che non caddero rimasero assai malconci.

A Brienza si aprì la terra attorno la piazza, e i

morti superarono il centinaio. A Pietrapertosa

si temè di peggio, perchè enormi macigni si di

staccarono dalla montagna con grande fracasso e

spavento. La gente errava nell'aperta campagna,

atterrita e piangente ; i vescovi riparavano in

luogo sicuro le monache, i cui monasteri eran

caduti. A Calvello, per ricordare uno dei tanti

casi, venne distrutto il monastero delle Tel'esia

ne, e l'arcivescovo d'Acerenza e Matera condusse

le monache in Acerenza, dove restarono sino al

marzo del 58; e poichè il monastero di Calvello

non fu potuto restaurare così presto, l'arcivesco

vo Rossini ne allogò 7 a Gravina, 4 in Altamura,

e 12 a Matera, nei monasteri dell'Annunziata e

di S. Lucia. A descrivere tanti orrori, Paolo Corº

| tese, che poi fu deputato e ministro, pubblicò

nell' Epoca una poesia, che cominciava con que

sti versi, in verità poco adatti a ricordare la tre

menda sciagura :

!

-

-

È profonda la notte, alto il silenzio -

Delle cose create, e al mesto raggio

De la pallida luna vagolanti

Le presaghe degli avi ombre lamentano

La prossima sventura... Oh ciel! qual rombo

Qual tristo prolungato orrido rombo .

Tutti riscuote dall'imo letargo!.. -

Nicola Sole scrisse un commovente salmo in

| terza rima, che, insieme alle altre sue poesie,

fu compreso nella raccolta che egli mise in ven.

dita a beneficio dei danneggiati dal terremoto.

La beneficenza, in tutte le sue forme, si eser

citò largamente nella luttuosa circostanza. Si a

prirono sottoscrizioni per i danneggiati, e si rac

colsero più di 100,000 ducati. Sottoscrissero quasi

tutti i vescovi, che, insieme agli intendenti e ai

sotto intendenti raccoglievano le oblazioni dei

ta

-

s
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privati. Il Re dette del suo 32,000 ducati, da di

stribuirsi ai poveri, che aveano più sofferto, pre

ferendo quelli che aveano perduto le piccole im

dustrie e gli utensili dei loro mestieri. Il Mini

stero degli affari ecclesiastici largì 24,000 ducati

per riparazioni a chiese e a conventi; altri 8000

ducati per la riparazione delle parrocchie, e 2400

per l'acquisto di arredi sacri. Si costituì un fondo

di 18,000 ducati per istituire dieci monti di pegno

nella Basilicata e quattro nel Principato Citeriore,

così ripartiti: a Polla, con 1600 ducati di fondo;

ad Atella, con 1400 ; a S. Pietro, con 1200; a

Certosa, con 800; a Vignola, con 1200 ; a Tito,

con 2000; a Marsicovetere, con 1200; a Gallicchio

e a Missanello, con 1000; a Barile, con 1300; a

Castelsaraceno, con 1700; a Guardia, Sarconi e

Roccanova, con 1200. Non mancarono accademie

e concerti a scopo di beneficenza, nè private e

largizioni. Il 13 febbraio 1858, nell'istituto Bati

fort e Wambacker di Bari fu data, allo stesso

scopo, un'accademia. Vi si distinsero le signorine

Margherita Corsi, Ammina Guarnieri, Mariannina

Dell'Agli, Giustina Lops, Carolina Bianchi, Ma

rietta De Stephanis, Marietta Manderini e risie,
Miani. - - -

-- -- » - l

Nè potevano mancare, a proposito del terre

moto, le solite esercitazioni rettoriche, nelle quali

la fantasia degli scrittori ebbe largo campo di

sbizzarrirsi, descrivendo lo spavento comune. Al

l'infuori dei rapporti ufficiali, che enumeravano

i danni avvenuti, non conosco un solo lavoro nel

quale si siano enumerati in modo esauriente fatti,

º aneddoti, circostanze, per dare un'idea esatta di

quanto effettivamente avvenne in quella grande

sciagura. Fra i lavori importanti ricordo quello º

di Giacomo Racioppi, che raccolse in optiscolo gli

| articoli pubblicati nell' Iride. Raffaele Battista,

i segretario della Società Economica di Basilicata,

i stampò una relazione con qualche cifra statistica,

e negli atti dell'Accademia Cosentina il segreta

lio Luigi Maria Greco pubblicò una specie di raf.

fronto tra i non molti scrittori che parlarono del

terremoto del 1851, e i non moltissimi di quello

del 1857. Il professor Roller, ginevrino, si recò

sui luoghi del disastro, e di là scriveva lettere

lai suoi amici di Svizzera, che furono pubblicate

a Ginevra, lettere che rivelavano lo stato mise

rando del Regno, e perciò ostili ai Borboni. I

iracconti dei giornali napoletani erano piuttosto

rettorici. Udite come in un articolo dell' Epoca,

fdal titolo: Il tremuoto a Napoli la notte del
a

16 dicembre, tre giorni dopo si narravano le cose

s



successe a Napoli. « Erano da poco suonate le

dieci, quando parve che la terra ondulasse. L'at

tenzione sospesa un momento, non tardò a farne

certi che il terreno si muovesse sotto i piedi, co

sicchè la sensazione prolungandosi, tutti giudica

rono e videro, che un novello tremuoto veniva a -.

scuoterci dalle fondamenta. Nè passò il tempo in

che l' un all'altro dicesse il fatto, quando novel

lamente i campanelli suonano con più forza, i

battenti delle imposte e i lucchetti delle finestre

tremano, i vetri scrosciano, le mobilie rumoreg

giano, il suolo, le mura, il letto, ogni cosa che ti

circonda, viene in preda ad un ondulamento in

tenso e terribile.... Nè molto durò il fenomeno,

nè poco : un trenta pulsazioni. Finito, successe

"un silenzio di tomba, quello del terrore; indi un

vociar di gente che usciva dalle case, e quali

piangendo innanzi alle sacre immagini, quali nar
-

rando l'accaduto, qual'incitando a fuggire, tutto

costituiva un fenomeno morale degno della mag

giore considerazione. In un baleno le vie più de

serte della città furono popolate. Colà vedevi di

sparite le gradazioni sociali ; eleganti signore,

gentili damerini, persone insomma che sciupano

intere ore all'acconciamento della persona, accorse

in sulle piazze disadorni e negligenti, di null'al

tro presi che della vita. Difatti quali avvolti in

mantello, quali in iscialli, quali col capo coverto

di berretto, qual di cuffia, quale anche nei soli

lenzuoli, aspettavano e temevano, dalle membra

irrigidite dal freddo della notte. Carrozze di ogni

specie, alcune tirate da cavalli, alcune da uomini,

servivano di ricovero a loro padroni, e questi,

fattesene case ambulanti, rannicchiati nei mantelli,

dai visi pallidi e stravolti, si guatavano mera

vigliati e paventavano. Cavalli, vacche, animali

di casa, tutto ciò che nel timor del pericolo erasi.

tratto fuori, vedevansi commisti agli uomini in

sulle piazze. In questo modo la vasta Napoli, pas

sando dal riposo e dalle conversazioni alle paure

della morte, parea uscita tutta in sulle vie come

ad attendere un istante supremo, un giudizio fa

tale. In tale stato di cose passò la mezzanotte,

ora in che non pochi (senza alcuna ragione) te

mevano una terza scossa; ma questa non venne;

e pian piano, il freddo aumentando, l'impressione

subita decrescendo, le persuasioni dei ragionevoli

facendo effetto, intervenne che le strade verso

l'una cominciassero a spopolarsi, non senza che

per altro molti rimanessero nei larghi fino al

principio dell'aurora ». Sono i comenti superflui,

-

-

Ernesto Capocci nella stessa Epoca ricercava,

scientificamente le cause dei terremoti, e nell'I-
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Possiamo trovare una spiegazione com

pleta e scientifica delle cause produttrici di

sconvolgimenti tellurici simili a quelli che

si sono verificati recentemente a Firenze?

Teorie non ne mancano, ma sono esse

soddisfacenti?

Una opinione che si potrebbe chiamare

classica, considera il globo terrestre come

una sfera in fusione ricoperta d'una sottile

pellicola.

Ammettendo che l'aumento del calorico

osservato a misura che si discende al di

sotto della superficie, che è in media d'un

grado per ogni trenta o trentacinque metri,

sia costante, ne viene di conseguenza che

l'aumento è di tre gradi all'incirca per o

gni 100 metri, di 30 gradi per ogni 1000,

di 300 per 10 mila metri, di 3000 per una

profondità di 100 chilometri, che infine è

" 200 mila gradi nel centro della terra.

-

- A noi basta mettere in confronto i casi

più recenti per renderci ragione delle loro
differenze:

Terremoto di Chio, 3 aprile 1881 (3600

time); eruzione di Krakatoa, 26 agosto

1883 (40,000 vittime); terremoto in Spagna,

25 dicembre 1884 (2500 vittime); terremoto

di Baramula, vallata del Kachemire nel

l'Asia centrale, 17 giugno 1885 (3080 vitti
me); terremoto di Charleston, 31 agosto

1886, che sconvolse tutte le isole Caroline.

Sono questi i casi più gravi e più terri

bili verificatisi in questi ultimi anni. -

La diversità di carattere delle scosse, i

loro focolari di produzione, i terreni nei

quali hanno avuto origine, provano con i

evidenza che i terremoti hanno parecchie

cause assolutamente distinte. -

I terremoti osservati in Francia, nel Bel

gio, in Germania e in Inghilterra sembrano

dovuti a cause locali, di cui parecchie si

sono manifestate da sè, come a Varange

ville e altrove.

Il terremoto di Dorignies è anche parti

colarmente strano, a tal riguardo; esso ha

agito sopra uno spessore di 230 metri senza

fare alcun effetto nella parte inferiore; e

infatti gli operai che lavoravano nelle mi

niere, a profondità maggiore di 230 metri,

non hanno avvertito affatto la scossa.

Le scosse sismiche sono ben lungi dal

l'essere ripartite a caso sulla superficie del

globo.

Le contrade più tranquille sono, come la

Francia, il Belgio e una parte dalla Russia, i

quelle il cui soprasuolo ha conservato lo

stato orizzontale.
-

vittime); d'Ischia, 23 luglio 1883 (2443 vit

l

Ma, tutto ciò non prova affatto la con

tinuità costante di questa proporzione, os

servata soltanto negli strati superficiali. Le

nostre miniere più profonde e i tunnels

scavati nel seno delle montagne non sono

che punture di spillo sull'epidermide del

pianeta. -

Se la corteccia solida non avesse che 50

o 60 chilometri di spessore, se questo globo

fosse liquido, l'attrazione del sole e della

luna produrrebbe delle maree formidabili

che due volte al giorno si verificherebbero

dinanzi ai nostri occhi.

Ma dal complesso delle considerazioni

geodetiche ed astronomiche la massa del,

globo terrestre non è affatto liquida. . .

Il peso al centro è nullo, la pressione

invece raggiunge il massimo e può ele

varsi a 3 milioni di chilogrammi per cen

timetro quadrato, il che significherebbe che

la massa del globo deve essere allo stato

pastoso.

I vulcani non sono, come volgarmente si

ritiene, dei camini dai quali sfuggono i ma

teriali in fusione nel focolare interno.

La natura delle lave, l'analisi dei vapori

vomitati, la posizione stessa dei vulcani in

prossimità del mare, provano che il va

pore d'acqua ha la parte più importante

nel fenomeno degli sconvolgimenti tellurici.

In quanto a questi terremoti se ne ha di

più specie; inoltre essi non dipendono tutti
dalla stessa causa.

Domandare una teoria generale che spie

ghi questi fenomeni, equivale a domandare

una teoria che spieghi a sua volta tutti i

later

fenomeni accidentali che si verificano gior
malmente nel mondo.

Le violenti commozioni si fanno sentire i

sopratutto nei paesi di montagn -

no subito degli accidenti"
derevoli e che hanno acquistato i loro ,

lºro attuale in un'epoca recente, tali re

giºni sono l'Italia, la Sicilia, le Alpi.

- Gli spazi di terra scossi dai terremoti

ghe hanno grande estensione, si collega,

in modo così palese alle linee di disloca

ºione preesistenti, che parecchi geologi

hanno ritenuto queste scosse come i ſi
nºmeno simile a quello che ha dato luogo

alla formazione delle catene di montagne

In tutte le epoche geologiche si consta

tano gli effetti giganteschi delle pressioni

- i che hanno piegato e ripiegato de

gli strati, di spessore talvolta considere

Vole, nelle forme più strane. Questi in

vimenti del suolo continuano Oggi, mal

grado la tranquillità apparente della sua

perficie; l'equilibrio non esiste realmente

ºi strati del suolo, qui si abbassano, la
si elevano gradatamente.

º



-

- Il vapore acqueo acquista una enorme
tensione allorchè si produce ad una tem

eratura così elevata come quella delle

laVe.

evaporizza

L'acqua che penetra in quelle profondità

ad una temperatura che oltre

passa certamente i 50 gradi e raggiunge

senza dubbio i mille gradi e anche più

(temperatura superficiale delle lave che sca

turiscono dai vulcani).
E' provato che il vapore acqueo, forma

la maggior parte del fumo che si eleva

dai vulcani. Il geologo Fouqué ha calcolato

a più di due milioni di metri cubi la quan:

tità di acqua che è uscita dall'Etna, sotto

forma di vapore, nella celebre eruzione

del 1865 !

Per di più, se si dà uno sguardo alle

carte geografiche si vede subito che quasi
tutti i vulcani sono situati sulle coste del

mare o in prossimità di grandi laghi. .

s. f,

- :

(3C

E infatti quando vediamo, per

che 50, 80, 6 100 miliardi di metri cubi e

lava e di pietra pomice sono lanciate da

una forza spaventevole a grandi altezze:

quando vediamo queste valanghe di fuoco

innalzarsi dalle viscere della terra fino a

gli alti crateri dei vulcani e invadere la

superficie terrestre, è impossibile non con

cludere che tali fenomeni vulcanici si deb

bano alla potente tensione del vapore

º"oncludiamo dunque col dire che oltre

i terremoti di origine vulcanica, prodotti

in zone limitate, ſa maggior parte di gran

di terremoti che si producono su immense

estensioni di territori hanno la loro causa

principale nell'azione del vapore acqueo

imprigionato nelle grandi cavità sotterra

nee e negli spostamenti interni delle ca

tene delle montagne.

La tensione del vapore si trova là in un

equilibrio incostante che può essere rotto

dalla più piccola circostanza.

C. Flammarion.

v
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Degravat AEtna caput; sub qua resupinus arenas

E:ectat, flammamque vomit ore vº"
b: CllOe

Il gigante Tifeo – l'Encelado greco –

fulmina o dal re degli Dei, sta col mostruoso

corpo disteso sotto la bella e gentile Tri

nacria; ha il braccio destro sotto il Capo

Piloro, sotto Pachino il sinistro, le gambe

sotto il Lilibeo e sul suo capo gravita mi

nacciosa altissima l'Etna, Cosi l'antica fa

vola narra, ed agli aneliti ed alle rabbiose

convulsioni del mostro sotterrato attribuisce

le fiumane di lava scorrenti sulla china del

monte e i getti di lapilli e d'arena e i ter

remoti a tutta intera la serie dei vulcanici

fenomeni.

A Giove Etneo levarono templi gli anti

chi e offrirono vittime in olocausto; e dagli

idoli gittati nell'ignivoma bocca trassero

spaventosi presagi,

Empedocle - il sommo filosofo agrigenº

tino - disperato perchè la scienza sua non

gli dava ragione del fenomeno delle eru

zioni e dei terremoti, si gittava nell'infocata

profonda voragine. La favola pareva vo

lesse provare che mente umana, non avrebbe

mai potuto scoprire le cause dei fuochi sot

- terranei... La scienza moderna ha inalberata

sulla cima dell'Etna la sua vittoriosa ban

diera di conquista.

Ma intanto da Diodoro Siculo, da Empe

docle, da Plinio al Bembo, allo Spallanzi,
all'abate Ferrara, a Gemellaro, Dufrenoy,

Beaumont, Lyell, Prèvost, Hoffmann, Sar

torius, Gorini, Silvestri, a tutti i sommi gee

logi viventi, quanto avvicendarsi di secoli e

di pensiero l Da Goffredo da Viterbo che

scriveva:

Mons ibi flammarum quas evomit Etna vocatur:

Hoc ibi Tartareum dicit esse caput ;

da Paesarius che narrava: u AEtna os di

cunt esse inferni quia nullus electorum sed

reprobi tantum in eos demittantur... »

-

s”,

L'Etna e il più grande fra i 22 (4 con

tinentali, 18 insulari) vulcani europei; il

più famoso dei 559 che fra attivi e se

mispenti ed estinti conta la terra. Per l'al

tezza che misura sul livello del mare non

ha che un rivale: il Khutschaw k j . Sopka

wel Kamtschatka, più alto di 1702 metri!

L'Etna dalla sua base all'estremità sup -

riore del suo grande cratere misura 3312.

meri, ed è tutta quanta formata dalle sue

e ssive avvenute sovrapposizioni di materie

ºrnttºte. La sua origine si perde nel buio,

Muscoli, Linguagrossa, Castiglione

Bronte, Biancavilla, Belpasso, Niccolosi ed
altre terre minori.

de secoli lontani, giacche risate all'epoca

immediatamente anteriore all'at uale epoca

geologica.

Ha la forma d'un immenso eono isolato

l'ogni parte, il quale posa sull'estremità o

rientale dell'isola, alquanto al nord della

metà dello spazio che sta fra il Capo Piloro

e il Pachino. Dal sud all'est la bagna il

Mar Jonio, l'onde del qua e lottano inces

santemente contro le enormi dighe di lava

che s'oppongono ai loro sforzi. Dal nord-est

al sud-ovest è circondata da monti più o

meno tutti lontani, e confina dal sud-ovest

al sud con la vasta pianura di Catania che

ne divide le produzioni da qu llº dei famosi

a già estinti vulcani di Val di Noro.

Sull'Etna e intorno vivono oltre a 300,000

uomini divisi fra Catania,"
, Randazzo,

Dalla sua base, ove una splendida vege

tazione tropicale le fa corona, su su fino

all'arida e nuda vetta dove fra le nevi pe.

renni s'aprono le facili vie i torrenti di lava,

l'Etna presenta tutte le possibili variazioni

di vegetazione, d'aspetto e di clima. a Seit

mivibus serbate fidem pariterque favillis, ,

scrivevano a suo riguardo gli antichi latini.

Sotto questo riguardo gli antichi come i

moderni storiografi, dall'abate Lazzaro spa.

lunzani nel suo i Viaggio all'Ata (1788) e

dall'abate Francesco Ferrara nella sua: I.

storia generale dell'Etna (1793), sino alla

ultime e recenti pubblicazioni del dotto pro

fessore Silvestri, dividono l'Etna in tre zone

o regioni: la coltivata, la boschiva e la nud

o deserta.

La regione coltivata sul versante meri

d'onale sale dal livello del mare sino a 1300

metri; sugli altri versanti è alquanto p. ù

bassa. La sua fertilità proverbiale era nota

anche agli antichi Greci che l'avevano de

nominata il 4 campo Etneo. n 0 vidio af.

ferma che i frutti degli alberi etnei sono

più pesanti degli stessi rami che li portano!

Ed è questa vegeta ione lussureggiante e

veramente tropicale che fornisce il cibo alla

numerosissima popolaz one etnicola,

La zona boschiva raggiunge in media

l'altezza di 2000 metri " livello del Illdl 6,

Sono celebri le sue foreste di pini, d'abeti,

faggi, castani, querci, roveti... ora in grali

parte distrutte dagli incendi prodotti dalle

fiumane di lava, Il « castagno della nave, ,

distrutto appunto da uno di questi incendi,

misurava una circonferenza nel tronco di

º metri; e tuttora s'ammirano gli avanzi

del famoso a castagno dei cento cavalli, n

del quale, narrano antiche cronache, sette



º 400. Contemporaneamente una fortissima

;

fa gli avvenimenti meglio d gni di nota

tre eruzioni dell'Etna. Là prima è riferita

da Licostene ai tempi di Pitagora, la se

conda, che durò quattro anni, avvenue du -

rante la LXXV Olimpiade – la terza

cinquant'anni appresso, al tempo della guerra

Peloponnesiaca.

Al tempo di Dionigi il Maggiore, 396

anni prima di Cristo, avvenne un v famosa

eruzione, descritta da Diodoro Siculo. Le

lave allora eruttate veggonsi tuttora fra

Capo Schiso e Santa Tecla. Sono pu e famose

le eruzioni avvenute negli anni di Roma

616, 621, 630 e 634, descritte da Giulio Oio

s queus fra i suoi Prodigi. Altre eruzioni

avvennero poco tempo avanti la guerra fia

Cesare e Pompeo (e Virgilio l'annovera fra

i segni preconizzatori della morte di Cesare),

e ai tempi di Vespasiano. Quella del feb -

braio 254 dell'è a nostra du:ò parecchi

giorni.

Nell'anno 806 una corrente di lava riempì

gran parte del porto di Catania. Il 4 agosto

950 una fiumana di lava distrusse metà delle

sue case, uccise 700 persone e ne ferì ben

scossa di terremoto distruggeva quasi total

mente Siracusa, 1453 persone ne morivano;

oltre a 200 vi erano in grave maniera n'al

concie. Il 4 febbraio 1169 un'altra non meno

famosa eruzione distrusse Catante, seppel

lendo sotto le sue rovine oltre a 15.000 per

sone. L'eruzione dell'anno 1381 devastò la

uomini uniti per le mani non riuscivano ad

abbracciare il tronco e sotto il cui fogliame

cento cavalli potevano riposare all'ombra...

La regione deserta va sopratutto famosa

per le fosse della neve della quale Catania

fa nell'estate ampio commercio. Dalla zona

boschiva salendo verso la sommità del cono

s'incontra una vegetazione decrescente quasi

insensibilmente per un certo tratto; poi essa

decresce rapidamente e sparisce affatto a

circa 3000 metri. A 2800 metri la flora del

l'Etna è unicamente rappresentata da quattro

pianticelle fanerogame, delle quali tre (Ro.

bertsia taraaacnides, Senecio acinensis e

Arthemisia nemmensis) sono particolari al

l'Etna; la quarta (Tanacetum vulgare) fre

quente anche altrove... E quest'ultima, a

circa 3000 metri dal suolo, trovasi unico

rappresentante la vita organica, là dove

spicca la rapida e nuda china del sommo

cratere. -

Lassù s'apre l'enorme voragine che mi

sura 400 metri di diametro, d'ordinario ani:

mata da innumerevoli fumaiuoli di vapore

acqueo a 80° o 90° di calore,

Da quella sommità tutta scorgesi la Si

cilia, divisa nelle tre famose valli del De.

mone, di Noro e di Mozzara da tre catene

di monti che, partendo dal suo centro, vanno

alle sue tre punte estreme, e fra i più alti

veggonsi i monti delle Madonie, le antiche

Nebrodi ed i Nettunici, e al centro, nel

così detto ombelico siculo, i monti di Pala

scibetta e di Castrogiovanni... Sola l'estrema

costa occidentale dell'isola si confonde col

l'orizzonte; le coste bagnate dal Jonio e

dal Tirreno si disegnano nettamente sul

mare.

E quando spunta il sole, l'ombra dell'i-

gnivomo colosso si proietta a nitidi contorni

sull'isola sino a Palermo! Maraviglioso spet.

tacolo che dura appena pochi minuti, e cui

l'Etna deve alla sua posizione isolata e pel

quale, come per l'altezza, ha un solo rivale:

l'eccelso picco di Teneriffe...

sºs

Dall'epoca della guerra di Troia sino ai

nostri giorni, per ben cento volte l'Etna

offrì di sè triste ma imponente spettacolo

agli uomini. Certo la cifra è molto inferiore

alla vera, ma la storia non ne registra,

(li l)ill,

i" Diodoro Siculo che ci parla delle prime

eruzioni dell'Etna e le rapporta a un'epoca

di pochi anni anteriore a quella della guerra

troiana. D'allora sino al tempo delle prime

colonie greche in Sicilia non si ha memoria

di altre eruzioni.

Dal primo anno della XI Olimpiade sino

campagna sino allº pote di Catania. Un

torrente di lava riempì il porto d'Ulisse.

Dall'anno 1447 al 1536 l'Etna non die

l'iù s gni di vita. Ma il 24 marzo di que

st'ultimo anno il mostro si svegliò. iº ne

torrenti di lava uscirono dal sommo cratere

e si diressero l'uno su Randazzo, l'altro su

Bonte. Addì 26, nella parte meridionale

della montagna, s'aprirono dodici nuovi era

teri. L'anno seguente, famoso anche pe le

copiosissime piogge e lo straripamento di

molti fiumi, una nuova eruzione, istrusse

parecchie centinaia di casa a Nicolosi, a

Sant'Antonio e a Mompiliere. 3 si -

La lave eruttatº nel

ampio lago che s'era ſo mate per lo sciº

gliersi delle nevi. Nel febbraio e nel tr . -

gio del 1610 due fiumane di lava ince

rono molti boschi è distrusse o º , zie

case presso Adernò. Il 2 luglio º º roe

luºgo una straordinaria eruzione. 1 e ve

però, fortunatamente, scorr vano così leite

da impiegar dieci anni a percorrere una di

stanza di due miglia. L'eruzione del 22

febbraio 1633 distrusse grande parte d lle

case di Niccolosi e uccise un centinaio d'uo
oi tempi, lo storico Tucidide ricorda mimi; quella del 10 diembre 1634, la quale

1607 coprirono , i

I ll



l -

tre mio

" edifizi; quella del 1654 devastò le

campagne di Adernò e di Bronte e distrusse

quasi totalmente quest'ultima città.

Famosa è l'eruzione dell'8 marzo 1669,

Dodici giorni appresso una fiumana di lava

circondava, minacciandola, Catania, e nella

notte n'usiva tale una luce che in tutti i

i punti della città poteva si leggere come in

i pienanmeriggio," villaggi furono di

strutti, immense e º fertili campagne ne fu.

rono devastatº e molti avanzi d'antichissimi

edifici rovinarono. I danni furono calcolati

ad oltre 40.000 once d'o,o. Sola la parte

sud-ovest della città fu distrutta dalle lave

che raggiunsero il mare.

Il'eruzione del 14 marzo 1689 causò la

morte di parecchie persone. Quella famosis

sima dell'8 gennaio 1693 fu seguita da un

terremoto che distrusse Catania e fece pe:

rire oltre a 60,000 uomini. Nel 1755 l'Etna

eruttò un torrente d'acqua. Le lave erut

tate nel 1766 percorsero sette chilometri

presentando una fronte di tre chilometri,

L'eruzione del 1792 diede origine a un'am

pia e profonda voragine che fu denominata

, la Cisterna; quella del 27 ottobre 1811 al

monte crategiforme di San Simone. Il 24 a

i prile 1812 le lave, percorrendo oltre a tre

chilometri, avevano raggiunta la base di

monte Paliato.

Le lave della famosa eruzione del 1838,

emettono tuttora per certe spaccature getti

di vapor acqueo visibili nel giorno pel fumo

che li accompagnano, nella notte per certo

color rosso cupo che pare un riflesso del

l'intºrno fuoco. L'eruzione del 1843, come

già quella del 1832, minacciò Bronte. L'e-

ruzione del 1852, diede origine ai crateri

tuttora fumanti dei così detti monti Centenari.

Fra le maggiori eruzioni del secolo va anno

verata quella del 1865, la quale durò oltre a

sei mesi. Il 30 gennaio di quell'anno il suolo

si squarci d'improvviso, dopo una lunga serie,

durò parecchi mesi, fu seguita da un ter

i" pel quale a Messina ciollarono pa

di scosse, ai piedi di monte Frumento, fo. |

ma io una voragine lunga 400 metri e larga

1 , alla quale per sette centri d'attività usci

rono in copia lave e lapilli. La fiumana ar

de ſue giorni appresso aveva percorsi

14 omeº i d via con una fronte che ne

mis alta 1 metri e con una velo.

citi, d i 300 metri all'ora. Cinque mesi

dop essata l'attività eruttiva, la lava a

veva occupata una superficie di 9620 metri

quadrati ed aveva un volume di circa metri

cubi 9950.000 ! Sulla voragine si levò un

monte che ora misura 1770 metri sul livello

del mare. Un anno appresso, il 22 gennaio

1866, quasi improvvisamente, dopo una lieve

linella, dianzi asciutto, diventava un ampio

lago fumante d'acqua termale salata, che

in breve traboccò mandando numerosi tor

renti a devastare le sottostanti campagne.

* Alla sua superficie apparvero 16 crateri

eluttanti per alcune settimane materie ga

i Z0SC,

Un'altra eruzione, ma di poca importanza

º e durata, avvenne nel settembre 1869; un'al

tra, la terz'ultima del secolo, annunciatasi

terribilmente, ma in pochi giorni cessata, il

29 agosto 1874; la penultima il 21 marzo

1883 e distrusse case, arse bosch, devastò

campagne.se

Ora una nuova eruzione s'è manifestata.

A Belpasso si sono avvertiti forti terre

moti; le lave scorrono sul monte Grosso e

scendono minacciando Nicolosi... Forse che

Giove Etneo domanda gli siano offerte nuove

vittime in olocausto ?...

FERRUccio RizzATTI.

scossa di terremoto, il bacino detto della Sa-T

º
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