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Caratterizzazione isotopica della CO
2

presente nelle manifestazioni gassose dell'Isola di Vulcano
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1UA.SSUNTO. - E stata misurata la oomposizione isolo
pica del carbonio e dell'ossigeno dell'anidride carboni
ca presente in alcune manHeslazioni esalative e nel suo
10 dell'Isola di Vulcano. I valori di oBC ottenuti per
mettondo di distinguere diversi tipi d.i CO2 e pred.
samente:

~ valari di oDC intorno a -0.,0/00, misurati nel.
le fumarale dell'area craterica, Tali valori suggerisoono una
genesi Jegata aIla deromposizione termica di rocce carbo
natiche.

- Valori di SBC intarna a -3.00/00, misurati nel
le fumaro!e dell'area di Vulcano Porta (vasca di fango).
Tali valari sono oompatibili oon una CO2 geneticamente
analoga a quella del cratere che ha subito una riequili
brazione, con oonseguente negativizzazione, in acqui
feri superficiaH a temperature inferiori.

- Valori di ODC compresi tra -2.2 e -+ 3.3°/00,
relativi all'area perimetrale alia base del Gran Cratere.
Una ceru .,disomogeneitll,. risoontrau in quest'ultimo
gruppo eimputabile a differenti tempi di residenza del.
la CO2, geneticamente simile a quella crateriea, negii ac
quiferi piu superficia[i.

- Va[ori di oBC incorno a ~2f1Jfoo, caralteriz
zanci l'area compresa tra [a Colonia Marina ed il Sea
House Residence. TaIi valori sono compatibili con un'o
rigine organica della CO2,

I valori di 0180 mostrano una netta differenziazione
tra i campioni prelevati nelle fumaro[e dell'area crateri.
ca (intorno a + 1')0/00) ed i campiOlli dell'area di Vul
cano Porto (tra + 30 e + 4()Ojoo).

Un'analisi delle variazioni temporali dei valori di
013C, nella fumarola di piu alta tanperatuta dell'area
craterica, ha messo in evidenza una correlazione positi.
va tra questo parametro e la temperatura misurata. Vie.
ne inHne evidenziata la stretta relazione Ira i valori di
oDC e tenori di CO2 nel suo[o.

Parole chiave: Geochimica, Isotopi, Anidride Carbo
nica, ManifeSlazioni Gassose, Vulcano.

ISOTOPE CO2 CHARACTERIZATION IN THE
GASEOUS MANIFESTATIONS OF VULCANO
ISLAND

ABSTRA.CT. - Results of a survey on the isotopic com
position of COJ emission from fumaroles and soil at the
Vulcano Island are reported.

Samples from fumaroles of the crater area show oUC
values dose to -0.,0/00, pointing out an origin related
to the thermal decomposition of carbonates. A dose di·
rect relationship hctw~n these values and the measu·
red temperature has been also observed.

oBC values dose to -3.00/00, were obtained in the
mud pool al the., Baia di Levante .. in the Vulcano Por
to area. These samples are likely to have been affected
by re-equilibration of the CO2 in shallow aquifers.

Soil·C02 samples, collected around Ihe base of the
volcanic structure, have showed SDC values ranging
from -2.2 to -+ 3.3°/00.

Finally, isotopieally light CO2 W'C around -200/00)
has been found in the «Calonia Marina .. and «Sea House
Residence .. area. It is dearly related to an organic ori
gin. A significadve difference between the oxygen iso·
topic composition of the samples from the crater area
(+ 1')0/00) and the Vulcano Porta zone (+ 30, + 400/00)
is also occurring.

Key words: ~och~mistry, Isotopes, Carbon Dioxi·
de, Gaseous Manifestations, Vulcano.

Introduzione

Dall'ultima eruzione, 1888-1890, l'isola di
Vulcano, come tutte le aree vulcaniche atti
Ye, esede di un degassamento abbastanza in
tenso, che ha subito nel tempo variazioni sia



S. CANNATA. S. HAUSER, F. PAREUO, M. VAUNZA

Fig. I. - Ubicnionc dei. punti di campion.mento. _
Location of the s.mpling points.

nella composizione sia neUa temperatura dei
fluidi emessi. II componente piu abbondante
dei gas «secchi)) delle fumarole e I'anidride
carbonica.

Tale gas in alta concentrazione pub provo;
care grave danno all'organisrno fino a ponar
10 in alcuni casi alia morte. Si pongono quin
di, in aree vulcaniche soggette a piu 0 meno
intenso degassamento, problemi di «gas·
hazard».

Gia da novembre 1984 estato iniziato, da
parte dell'Istituto di Mineralogia, Petrogra
Ha e Geochimica dell'Universita di Palermo
in collaborazione con I'istituto di Geochimi·
ca dei Fluidi del CN.R., un programma di
prospezione dei tenori di anidride carbonica
ne! suolo allo scope di individuare e definire
le ar~ maggiormente esalanti (BADALAMEN
TI et al., 1984) e quindi a maggior rischio.

Un contributo alia comprensione delle mo
daIita di degassamento pub venire dallo stu·

dio isotopico, in quanto si possono ottenere
dad determinami per la caratterizzazione ge·
netica ddI'anidride carbonica. Ne! periooo che
va da novembre 1984 a febbraio 1987 sono
state effettuate 6 campagne di carnpionamento
per evidenziare evemuali variazioni temporali.

Disttibuzione delle manifeslazioni termali e
gassose dell'Isola di Vuleano

ABo stato attuale le prindpali manifesta·
zioni presenti nell'area sono (CARAPEZZA et
,I., 1981) (Fig. 1),

le fumarole del Gran Cratere;
le fumarale della Baia di Levame, le «mo
fete» della piana di Vulcano Porto;
le fumarale sottomarine p~mi in diversi
punti lungo il periplo dell'isola;
le acque termali dei pozzi di Vu1cano
Porto.

Le fumarole del Gran Cratere, con una tem
peratura massima di no°c, vengono distin
te da qudIe di bassa temperatura (T :s;; 100°C)
presenti alla spiaggia di Levante anche in ba
se a1le caratteristiche chimiche. CARAPEZZA et
al., (1979) haono proposto un modello geo
chimico per spiegare la diversita esistente tra
i due gruppi d.i fumarale, in base al quale le
fumarole del Gran Cralere vengono a1imen
tate direnamente da un acquifero profondo,
memre le fumarole di bassa temperatura sa
rebbero il risultato di riequilibrazioni in ac
quiferi superficiali. L'interpretazione fornita
dal suddeno moodIo, per quanta concerne le
fumarole della spiaggia, era stata gia avanza
ta anche da a1tri autori (SICARDI. 1941; AJ....
LARD, 1973; CIONI et al., 1984). Infine neI·
I'area di Vulcano Porto sono anche presenti
numerosi pozzi con acque le cui temperature
variano tra 20 e 60°C circa. Da un pumo di
vista geochimico, sono state differenziate
(MARlTh.'I e TONANI 1970a) in:
acque clorurato+alcaline" clorurato-solfato·
alcaline e carbonadche. E stata inoltre ipa
tizzata I'esistenza di un acquifero profondo
che alimenterebbe le manifestazioni superfi·
dali piu impartanti e di un acquifero superfi
dale compasto da acqua meteorica piu 0 me·
no contaminato da acqua marina e variamen
te influenzato dall'apporto di vapori furnaro
lid (MARTINI e TONANI, 1970b).
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Succosivammtc= MARTINI (1980) ha propo
st~ una ddimitazionc= grografica ddlc= fc=no
mc=nologie dei processi che conttibuiscono al
chimismo delle acque stesse, individuando tre
zone con caraueristiche chimico-fisiche pc:
culiari.

Recentemente CARAPEZZA et al., (l983)
hanno differenziato in base ai rappotti isoto
pici delI'idtogeno e dell'ossigeno, tte diverse
famiglie di acque. Una prima famiglia pub es·
sere considerata di origine meteotica; una sc=
conda sarebbe dovuta aI miscelamento, in pro
porzioni variabili, di acqua metrorica con ac
qua marina; l'ultima, inveee, sareb~ genera·
ta dall'interazione d.i acqua meteorica con ac
qua di condensazione dei vapori fumarolici.

bl

Metodi di campion.mento e misuu

Sono stad raccolti campioni di gas dalle fu·
marole del cratc=re, dalla vasca di fango dena
Baia di Levante e dal suolo nell'area di Vu}·
cano Porto.

Le procedure di campionamento sono mol
teplici e sono state scelte tenendo conto del·
la natura dellc= varie manifestazioni. Le tee
niche adottate sono schematizzate nella Fig.
2 (a, b, c, d) e bl'c=vemc=ntc= si possono cos1 rias·
sumere:
la Fig. 2a e rdadva a1 campionamenro ddle
fumarole del cratere. n vapoc d'acqua viene
condensato tramite un condmsatore ad etc=
re; i gas seechi vengono raccolti in un porta
campione precedentemc=nte evacuato. La Fig.

pompa

<l

.l

Fig. 2. - Schema dei rnetodi di campionamenro
uliliuati If) (umarole Gran Crlle«'; b) gas 8Ot'goglianli
ndla vasca di fango; c) gl$ nd soolo in aree di alto fl\15$O;
d) glS ne! 5Uolo in aree di basso fl\15$O. - Sampling
techniques used at dUferent sires: <1) fumarok:s at the
crater; b) bubbling gases from the moo pool; c) glS from
soil in high flux areas; d) gas from soil in low flux areas. d)
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TABEllA 1
Risulloti amz/itici d~i campioni analiuati
Analitical results of the analyud samples

'UIOltO IITO .. CA"UOJAUno ,,'I, ,IIO"S""",..
",ono .. , n_IO)',) ••• _If. J
UCCIO .. , (T·la'C) ... • 10. l

"""10 .. , (toH,'c) .. , • It. I
C1ue_o .. , (T_ll"c) .. , _If. I

"ACC 10 .. , (loll,'C) .. , .. '.0
"~IU .. , (T_))]'c) - .. , • 10. I
.. "cC 10 .. , (l·H"C) - .. , _10. 1
UC~IO .. , (f"U'c) .. , ·10.'
'InUID .. , , tT-),,'cl .. , .n.'
"e0110 .. • • ... ·n.•
""cc10 .. • • ,. , .)). I

...CClo .. • • ,.. ·n.'
'''''0 .. • • .., .,. ..
.on.... .. • , ,., .)).0

lucela .. • , ,. , _)1.t

"'1nl .. • , ,.. .) 1 ...

IIACCIO .. • , ,., .) I.'
~"L10 .. • , - .., ·n.)
, ....uo .. • , - .., .)1.1

IIACClo .. .. - .., .,...
ucuo .. .. - .., .)f. I

""''10 .. " · .., .)1. )

",,'UO .. " -.., .'6.1
LUCLlo .. " · .., .,•. I

nn.. IO 11 " · .. , .)S.l

.. OCelO .. U~l • - ,.. .H.I
LUCL10 .. Jnl, - .. , ·)l.0
MOVUIU .. n_l. - .. , .)•. I

""CclO .. .. - , I . I ·J' ...
"oCC10 .. .. -1 I .• .)•. 0
LUCLIO .. .. -10. I .H.l
nllUl0 .. .. ~ I I . , _It. ,
.'ULI .. • - .., ·H.'
LOCUO .. , - .., .10.'
nllU10 .. , - .. , _10.'
HULl .. I.... - .., .)).1

""'10 .. " -10.' • 11. I
"11....0 " " -10. ) • It . I
IA"IO .. '''10 -n .• .'4.1
lIeLIO .. , · ,., ,". ~

"111£10 " • · .., ·It.J
U'LIO .. , ••• • 11 • ,

"nulo " , ,., .14 .1

ueLIO .. , ,.. ·1'. )
"nUlO " • · ,.. ·n.4
LUellO .. " - ,., • n.'
"111.010 .. " - ,., ·H.l
L".,O .. ,", - I I . 0 .... t
LueL 10 .. " - ..,

• It ••
'1111.010 " .. -1 J. I • It. •
'1'11£10 " llbl. -10.1 .] I .•
'InUIO " " - 19 • J '11. I
""1.0'0 " ". - .. , ·n. ~

2b mostra il campionamento dei gas gorgo
glianti. L'imbuto di raccoha viene riempito
di gas eel it portacampione viene apeno e fat
to equilibrare ron it gas da campionare. Ne!
la Fig. 2c eschematizzato it metodo di cam
pionamento per aree ad alti tenori di C02al
suolo. n campione viene fatto equilibrare con
it portacampione e suCttSsivamente viene data
una sovrapressione con la siringa.

Wine la Fig. 2d) erelativa al campionamen
to al suolo in zone a bassi tenori di CO2,

Ucampione viene arricchito mediante it pas
saggio in due trappole raffreddate alla tem
peratura della miscda Etanolo-Azoto liquido
e quindi trasferito nel portacampione.

I campioni sono poi stali purificati in loco
tramite una linea da vuoto portatite adottan
do le usuali procedure di laboratorio.

Le misure sono state effettuace con uno
spettrometro Varian Mat 250 e vengono ri
portate in unita delta per milIe, essendo:

aO/oo = Rcamp-Rsrd 103
Rstd

dove R s 13C/12C 0 180jl60
I valori di asono riferiti agll standards in

ternazionali POB e V-SMOW rispettivamente
per it carbonio e I'ossigeno.

La riproducibilidl, in relazione al campio
namento ed all'analisi, e risuhata essere ±
O:tJ/OO per il carbonio e ± 0.5°/00 per I'os
slgeno.

Discussione dei risultati ottenuti

L'ubicazione dei punti di campionamento
delle diverse manifestazioni gassose eripor
tata in Fig. 1.

r punti di campionamento sono stati scelti
in base ad una maglia di punti fissi utilizzata
per le campagne di prospezione dei tenori di
CO2 (BADALMiENTI et al., 1984).

r risuhati delle determinazioni isotopiche
sono riportati in Tab. 1 e rappresentati gra
ficamente in Fig. 3.

Per quanto riguarda le fumarole del Gran
Cratere, il campionamemo ha interessaco spe
cificacamente la fumarola denominata F5 nelIa
quale esempre stata misurata la temperatura
piu elev3ta (attuaImente 319°C). SaItuaria
mente sono state campionate altre fumarole
senza comunque notare differenze di rilievo
tra i valori di anC. Nella zona di Volcano
Pono (Baia di u:vante) invece, estato cam
pionato it gas gorgogliante neUa vasea di fan
go. Infine sono stati prelevati campioni d.i gas
dal suolo nell'area di Vulcano Porto, in zone
sia ad aid cbe a bassi tenori di CO2.

DaIl'analisi dei dati e daIla Fig. 3 epossi
bile differenziare, in prima approssimazione,
alcune aree principaIi:

-l'area del Gran Cratereche, attraverso
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0180 diagram. The symbols ~present: 4 '"' high end low temperature fumaroles (F" 1'10. 8 e no. 100); o. mud
pool (Baia di Levante); [] • samples from soil in high and low flux areas.

le numerose fumarole, esala una CO2con va
lori di liDC compresi tra -1.4 e -+ 0.1°/00 e
valori di lilSO t.ra + 18.4 e + 20. -,0/00;

-la vasca di fango ndla baia di Levan
le di Vulcano Porto, con una composizione
isotopica del carbonio piu negativa rispetto
al cratere con valori di liDC compresi tra

-3.1 e _0.4°/00, e valori dellil8Q tra + 31.0
e + 34.6°/00;

-l'area oompresa tra la «Colonia Ma
rina.. eel it «Sea Hourse Residence. (punti di
campionamento 14 s, 20, 23 bis, 35, 36, 44
e 44 bis), che presenta valori delliDC note
volmente piu negativi dei preceelenti. I valo-

I " , " i i , i " I ' i " , • i , i i 'I 0 i i .. " " .. I i i i " i i i " 0 ... , , .... " • I

- -.0 .-_ ••• -_ ••0'0_'0 • 0
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•
",,78
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.0°·-_•.•••

1984 1985 1986 1987

Fig. 4. - Variazioni temporali del /loCo I quadrati si riferisoono ai tampioni della furnarola F5. i ccrchi alia vasca
di fango. I segmenti oongiungenti i pumi non rappresenlano trend evolurivi. - The /llJC temporal variations:
the squares refer to the F5 furnarole and the circles to the mud pool. The segmenlS between the points don't
represent any trend.
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Fig. ,. - Valori di 61l(: e di temperatura misur:ui alia
fomarola F,. - The /ill(: and temperature vaIUC's
measured at the F, fumarole.

4, spezzata VF) presentava nd 1978 un oUC
di _0.4°/00. Con la ripresa dei campiona
memi (maggio 1983) si eavuta una moclesta
evoluzione da un valore iniziale di -2.3°/00
ad un valore di -3.0°/00 nd giugno 1984.
Successivamente, dopa una leggera cresdta fi
no ad un valore di -1.6°/00 (maggio 1985)
il trend si estabilizzato intorne al preceden
te valore di -3.0°/00.

BADALAMFNIl et al. (1984) hanno ipotiz
zato I'esistenza di un'unica sorgente di CO2
che alimenterebbe i diversi tipi di manifesta·
zioni gassose. I valori di oUC di questa ani
dride carbonica «primaria» dovrebbero esse
re simili a quelli riscontrati nelle emissioni a
piu alta temperatura (le fumarole del Gran
Cratere). I valori mediameme piu negativi del
oBC riscontnui nella Baia di Levante di Vu!.
cano Porto sarebbero allora causati da processi
di riequilibrazione tra la CO2 e gli acquiferi
piu superfidali a temperatura inferiore. La
neua differenza nei valori di 0180, tra i cam·
pioni prelevati al cratere eel alla baia di Le
vante (Vu!cano Porto), confermerebbe tale
possibilitli. Infaui una riequilibrazione, a tern·
perature piu basse, porterebbe ad un progres
sivo arricchimento in 180 nella CO2 rispet
to all'acqua.

I valori relativi alla zona alla base del Gran
Cratere (punti di campionamento 2,5,6,8,
13,32,32 bis, 41 e 100) risu!tano piu positi
vi di quelli rdativi alla Baia di Levante di Vu!.
cano Porto e, in alcuni casi, anche piu positi
vi degli stessi valori ottenuti at Gran Crate-

ti ottenuti vanno da -21.8 a -12.,0/00~r
i1 oue e da + 33.8 a + 41.cfJ/OO per iI 61 0;

-l'area alla base del Gran (ratece (punci
di campionamento 2,5,6,8, 13,32,32 his,
41 e 100) do~ sono presenti anche numero
se «mofete_, caratterizzata da valori meno
omogenei. Lungo la strada che costeggia J'e
dificio vulcanico si haona valori isotopici del
Ol3C finc a + 3.3°/00, e valori del 6180 corn·
presi tra + 34.9 e + 41.~/OO. Nelle «mofete»
si ha un oUC compreso tea -2.2 e + 0.<]0/00,
quindi intermedio tra i valori ddla vasea (Vul·
cano Porto) ed i valori relativi all'area del
Gran Cratere (F5). Anche qui i1 alSO si man
tiene neIJ'intervaUo + 34, + 390/00.

Per l'area del Gran (ratece, i dad si dfed.
scono al periodo che va dall'agosro 1978 al
febbraio 1987 (Fig. 4, spezzata F5). Da un
valore di oUC di _0.8°/00, relativo al1978,
si passa ad un valore di -1.4°/00, nel1983,
a cui segue una positivizzazione fino ad un
valore massimo di + 0.1°/00, nd mese di giu
goo 1984. Da allora si eavuto un a.ssestamento
intorno a -0.3°/00. Tuui i valori cadono, co
mun3ue, nell'intervallo che va da -5
a + 5 '/00 che viene considerato tipico per una
CO2 proveniente dalla decomposizione ter·
mica di rocce carbonatiche marine (CRAlG,
1953). Tale ipotesi genetica era stata da altri
formulata in precedenti lavori (CHEMINEE et
al., 1969; CARAPEZZA et al., 1981; ALLARD,

1978, 1983; RiCCHJUTO et al., 1986).

Anche se le variazioni isotopiche nel tem·
po sono piuuosto mocleste epossibile eviden
ziare una corrda:zione lineare positiva tra i va·
Ion della composizione isotopica del carbonio
e la temperatura massima misurata alle fuma·
role F5 (Fig. 5). Nell'intervallo di tempera
tura compreso tra 270 e 330°C (limiti di tem
peratura che la fumarola F5 ha raggiunto nel
corso dei campionamenti) i valori di Ol3C mo-
strano una positivizzazione di 1.30/00. Que
sta variazione e in accordo con la curva di
equilibrazione C0z.(g)-Calcite, in funzione
della temperatura (BOTTINGA, 1968) che pe.
rb most ra, per 10 stesso intervallo di tempe·
ratura, un incremento del fauore di frazio
namemo di circa 0.8°/00 a paridl di composi
zione isotopica del carbonio di partenza.

L'anidride carbonica nella vasca di fango
della Baia di Levame (Vulcano Porto) (Fig.

6"c
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o
o 0

~
o
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re. Una possibile spiegazione potrebbe trovarsi
considerando il faltore di frazionamemo per
iI sistema CO,(g)-HCOj. Questo estato am
piamente stud"iito da vari aurori (MALINlN et
al., 1967; MOOK et al., 1974) e la peculiarit3.
che le caratterizza eche, intorno a 150°C, si
ha un'inversione del fattore d.i frazionamen·
to stesso cosicche, mentre a temperature in-

Vallonazzo

feriori ai 1500
( ela fase=: HCOy ad arricchir·

si in Ol.3C a temperature superlori la fase cbe
si arricchisce e la CO2, I valori ottenuti po
trebbero indicare la pre5(:nza, ad una certa
profondita di un ucquiferolt a temperatura
superiore ai 150°C, dove la CO2 «primariu
si riequilibra. Per spiegare la contemporanea
presenza, in termini areali, di valori sia piu

N

II

oForgia Vecchia

Gran Cratere

0 20000-=
• 2000-20000

III 200-2000

ml20 -200 ppm

Grotta Palizzi

Fig. 6. - Mappa dei tenori di CO2 :tI suolo Ida B"'Il_\I.A:\II~''T1 o:t al., 1986). U roroccmrnioni $Ono Cliprasc in
parli per milione (ppm). - Map of the CO2 ronto:nl from $Oil (afto:r B"O!J.AMENTI et al., 1986). Coroccntrlltions
aro: in part pet million (ppm).
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positivi che negativi rispetto al valore inizia
le bisogna ipotizzare che la CO2 in alcuni si
ti di quest' area ha maggiormente conservato
memoria di questa equiJibriazione forse per
che fuoriuscita in corrispondenza di zone di
piu intensa fratturazione, e quindi di piu di
ceua comunicazione con la superficie. Que
sto porterebbe a concludere che vi possono
essere dei punti di _gorgogliamento» delJ.a
CO~ nell'acquifero superficiale, con tempi di
residenza piuttosto brevi, coesistenti con punti
dove la CO2 ha maggiore possibilita di fie
quilibrarsi. Anche i teneri di CO2 misurati
al 5uolo (BADALAMENTI et al., 1986) risulta
no per questa area alquanto variabili confer
mando !'auendibilil3. di questa ipotesi. La
CO2 emessa neU'area compresa [fa it .Sea
House Residence» e la .Colonia Marina
(punti di campionamento 14 s, 20, 23 bis, 35,
3644 e 44 bis) presenta valori di oBC intor
no a -2c:fJ/OO. Valori cosl negalivi del6 BC
sono relativi alI'anidride carbonica prodotta
da decomposizione di soS[anza organica. Vi
~ certamente anche il contributo di un'altra
CO2 che ha leggermente positivizzato il6BC
(valore medio accettato pe:r una CO2 di ori
gine organica: -25, -30°/00) e questo con
tributo potrebbe venire 0 da una CO2 atmo
sferica (oBC .. - -,0'00) 0 dalla CO2 Vulcani
ca piu 0 meno riequiJibrata (oBC., 0,
_}o/OO).

Conclusioni

DalI'esame dei risultati onenuti e dalla di
scussione fin qui condotta emerge che le mo
dalita di degassamento dell' anidride carbonica
dalle emissioni naturali e dal suolo di Vulca
no sono molteplid ed influenzate in maniera
piu 0 menD viscosa dalla intetazione con i va
ri acquiferi presenti. Einfani possibile distin
guere almeno quatero tipi di C02 localizzati
in aree ben definite e doe:
1) Gran Cratere (oBC tra -1.4 e + 0.1°'00)

legata alIa decomposizione termica di rocce
carbonatiche;

2) Vulcano Porto (vasea di fango. oBC tra
-3.1 e -0.40fOO) origiariamente simile al
Ia preceelente ma diHerenziatasi per riqui
librazioni successive in acquiferi superfi
dali a bassa temperatura con conseguente

negativizzazione;
3) «Colonia Marina» - «Sea House Residen

ce» (liBe tra -21.8 e -12.5°'00) legata
ad un origine organica;

4) Base Gran Cratere W>C tra -2.2
e + 3.30fOO) dove i tempi di residenza e le
temperature degli acquiferi giocano un mo
10 determinante.

Esaminando la cartina dei tenori di CO2
a1 suolo (Fig. 6) (BADALAMErffi et al., 1986),
~ possibile fare dei confronti fra i dati isoto
pid eel i tenori stessi.

Le zone caranerizzate da CO2 di tipo 1 e
2 presentano alti tenori di CO2,

La zona caranerizzata da una CO2 di ori
gine principalmente organica (tipo 3) presen
ta tenori piultosto bassi di CO2,

Infine la zona alIa base del Gran Cratere,
. I'area che dalIa Grona dei Palizzi arriva fino

quasi alIa Baia di Levante che maS[u una di
somogeneita nei valori isotopici. Cib ~ corn
patibile con it ripo di emissioni presenti. In
fani, accanto ad un degassamento diffuse, in·
termedio tra i due preceelenti, esistono dei
massimi puntiformi (cone. > 90% in volu
me) riferibili alia presenza di .mofete. e di
fumarole di bassa temperatura, come per
esempio i punti di campionamento 8 e 100 (fu
marole a 82.5°C, misura eHettuata nel feb·
braio 1987). Le analisi delle acque dei pozzi
di questa zona, d'altronde, avevano gia mo
strato chiari indizi di apporto di valore fuma
rolico (CARAPEZZA et al., 1983).

Questa distribuzione areale, assieme alia
prospezione dei tenori, mostra che eestrema
mente importante tenere souo controllo al.
cune zone rispetto ad altre ai fini di una sor·
veglianza geochimica dell'auivita del volcano.

Sembra, inoltre, che vi sia una correlazio
ne positiva tra la temperatura delle fumarole
e la composizione isotopica del carbonio. Se
cosl fosse, andle questo parametro geochimico
potrebbe essere promeuente per seguire I'e
voluzione dell'attivita vulcanica.

Ricercll e~guitll coo il c;ontribulo finan~iuio dcU'lui
tutO di Geochimicll dei Fluidi del C.N.R.
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