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CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1960

ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier-Gelas-Maledia-Argentera

(P. Ra ch etto)

Copiose e f'requcnti sono sta te le prccipitazioni invcrunli ; e poco
ca lda l' estate. II tempo non ha f' av ori to Ie mi surazi oni : tr opp a nev e sui
ghiacciai . Salito una prima vo lt a ve rso il Pagarl , 25-26-27 agosto, ho
tr ovato i ghi a cciai coper ti da un a lto s tr a to di neve, che non p errnettev a
le misurazioni. Gia subito dopo E n tr ac que (904 m s. m.) era p ossibilc
ve de re placch e nevose, via via pill amp ie c spesse sale ndo in alto
specie suI ve rs a n te nord, oltre S. Giacom o (1213 m s. m.) .

Decisi di ritornare ; e ri salli ve rso il Rifugio Pagari uei giorni
10-11 settembre; Ina nuove n evicate oltre i 2000 m s. In. avcva no aurncn
tato il manto nevoso chc copr'iva gi~l tutti i ghiacciai.

Si potrebbe p ertanto dedurre cho i ghiacciai abbiano riprcso a
muovorsi in sensa posi tivo, rna e ben e aLtendere l'an no prossimo p er
ac certare una eve ntua le avanzaLa dci ghiacciai dell e Alpi Maritl.imc.

Da notate ancora Ia presenza p er Ia montagua, dall 'asp etto dolo
mitico, di Iecnici, ch e dovrebhero preparare la costruzione di una grande
diga con la formazion e di un ampio Iago , che f'ar cbbc co ncor re nza f.l.

qu cllo di Ceresole Reale, p er 10 sf r u ttamen to dell e cop iose acquc e In
produzione di ene rgia ele ttr ica.

P ertanto nessuna var iazionc e s La ta rilevata.

Gliiacc iai Es p osizi one S u p er], i n ha Va l' i az io n i

d el Clap ier N. E. 30 inn .?
eli P eirabroc E. 10 inn .?
d ella Ma led ia N . E. 20 inn .?
d el Muraion N. 14 inn. ?
eli Ciaf'ra io n N.E.

I
- inn.?

di Gelas N.
I

20 inn .?

I

prof. PIEHO RACHETTo

T orino, 28 no vembre UJ60
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ALPI COZIE

Gruppo del Monviso

(C. L esca)

Ghiacciaio Nord-Esl
Sopraluogo del 9 ol tobrc 19(10.
A causa delle avverse co ndiz ioni almosfcri ch e e sop ra tu tt o a causa

della n ebhi a, che ri du ceva la v is ibilita a p ochi m etri, si e dovuto f'orza
tamente rinunciare al progettato ri li ev o della p seudo-Ironto e del corri
spondcnte lago p eriglaciale.

P er 10 s tesso motivo non e s ta to p ossibile cff'e ttu are Ie InJSUre di
di stanza dai scgnali prcesi st cnli.

C ORRADO LEseA

Gruppo Cenisio-Ambin

(L. Per etti)

I gh ia ccia i del gr upp o ve rmcro es ami na ti dall'8 al 10 ago st o, CO il

anticipo di 25 gior ni risp ctto al 1959.
Stanti lecopiose nevic a tc invcrnuli (cla dicernbre a tulto f'ebbraio)

c lc tcmpcruturc m edic primaverili cd es tivc, mantcnutesi non el evate e
ancora a ccompagnatc da numerose prccipitazioni, I'iunevamcnto r es i··
duo su lle arec glucia li er a co n tinu o fin ve rs o 2900 In con cs lcse p lacch e
a minorc al ti tu d inc. Del Iu tto inn evatc e nascostc er uno Ie fronti dci
minori Ghiocciai d ei Fournetuix, d el Vallon eUo, d el Atuttet . Con troll i
prcci si ai margini dei maggiori Ghiacc iai di Galarn bra orientale c del
['Agnello conscn tirono di cons ta turne Ia posizione s tazio na r ia.

'LUIGI PERETTI

ALPI GRAIE

Gruppo Rocciamelone-Roncia-Moncenisio

(P. D e Gemini)

Ghiacciaio clel Lame!

Visitato il 29 agos to 1960.
La zona f'ron la lc del gh ia ccia io si prcscnlnva divisa in du e esigu i

c sottilissimi lobi c ancora innevata in conseguenza delle notevoli pre
cipitazi oui n evose dell 'invcrno 1959-60.
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FIG. 1 - Gh iacc ia io d el Lamet - Regi o ne fr ontal e. (Fo to D e Gemini )
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Anli stante il lob o dest r o ve nue tracciat o un a llincamcn to, fra du e
D.F.

m assi co n trasscgna ti - --, della lungh czz a di III 23,50.
1960

A p artirc dal m asso di dcstru (D) e a lla di stanza di III 15, 17 e 20
venne ro co ri do tte dell e norrnal i a deLt o a lli ne amcn to fin o ad iu con
trare la front e glaciale (v. Fi g. 2).

o

GHIACCIAIO DEL
LAMEr

R i li evo zona fronte

Agosto 1960
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Le distanze mi surate furon o Ie segu enti:
a) progr. m 15 dist anza dal ghi acciaio m 1,50
b) progr. m 17 distanza dal ghiacciaio III 3,00
c) progr. m 20 distanza dal ghiacciaio III 3,50
dal masso di sinistra (S) dista m 7,00

II lobo di sinistra, da cui Iuoriusciva il torrente glu ciale, er a an cora
scnsibilmcntc inn evalo e non e slato possibile del erminare I' eff'ef livo
limite del ghiacciuio ; rna, poi ch e traltavasi di una esigua lingua di
ghiaccio dest iuata a sep ar ars i dal ghiacciaio, non e sta tu considerala .

L 'attuale front e lrovasi a quota 29{)0 (ari eroide).

F. DE G EMINI

Gruppo Bessanese-Ciamarella

(E. Loro) .

V ALLE DI LANZO

Gliiacciaio della Bessan es e

Ho effe ltu a to il consucto ri lcvamen to annuale del ghiacciaio della
Bessanes e il giorno 22 agosto, f'avoril o da tempo splendido.

Non ostante le notevoli prccipi tazioni nivali dell'inverno e della
primavera e le fr equ enti p erturbazioni almosferi ch e di giugno c luglio,
I'iunevamcnto era sca rs o, sop ra ttut io nella zona della lingua, il c he
ha facilitato i co n tr olli e Ie misurc,

La pres enza del la gh etto, immedialamente a ridosso della fronl e,
imp ed iscc , p er ora, di eff'cttu urc un allin cnmcnlo c di s tabilire di con
scgucnza l' esatto andamenlo della f'rontc s tcssa .

Osservando i l lagh etto e conf ro n la ndo la sua posiz ion e attual e co n
quella che ri sulta da fotografi e sc a ttu tc du e anni or so no, il ritiro della
massa glaciate appare chiru-issirno : infatti, m cntrc an cora nel 1958 i l
torrente glaciat e fuorusciva dircttamcntc nel la go, a tlruvcrso un 'ampi a
cavern a, ora, prima di gettarsi ncl la go , p ercorre un brev e tr at lo Ira
materiale morenico e limo.

Grazie ad un'altenta oss ervazion e nell'ammasso di ma leriulc d ctri
tico, ch e circonda il laghclto, ho scopcr to un masso su cui, alquan to
sbiaditi, si leggono i risultati delle mi surazioni eff'c t tu a te dal Prof. So cin
n egli anni 1956 e 1957.

Tale masso , essen do sposlato di p oco ri sp etto alla front e del ghiuc
cia io , p errnette mi surazioni molto pill precise di qu elle segnate su un
grosso masso in posto dal Prof. Soc in e dal so ttoscr i Lt o ncgli ann:
1957-58-59: qu cst 'ultimo masso , inf'att i , non solo e m olto lontano dalla
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fronte, rna e spostato ri sp etto alla linea della front e (ch e ha an damcnto
N S)di 40° ad Est.

SuI nuovo masso ho posto i consucti segnali : la distanza dalla
fronte e risultata di 75 m etri, in confronto ai 38 del 1957 ed ai 40
del 1956: il ch e ci dil un r egresso di 35 metri dal 1956 al 1960.

II progressive ritiro della massa glaciale e confennato dalle oss er
vazioni effe ttu a te sulla morena laterale sinistra: all'altezza della fron tc
la lingua si e ristretta di sette m etri ri sp etto al 1958; cen to m etri pill. a
monte (dove ho trovato un segno postodal Prof. So cin c non ritrova
bil e negli anni scorsi p er l'innevamento) di ben 55 m etri ri sp etto al 1955.
Tali variazioni ; come ho detto, riguardano il lato sinistro del ghiacciaio.

La massa morenica ricopre pressoche interamente la lingua: il
ghiaccio comincia ad apparire solo nella parte m ediana del ghiacciaio,
dove questo assume andamento N S, parallelo cio e alla cr esta di confine .

Nell a parte alta, proprio ai pi cdi della paret e Est della Bessanesc,
dove e l'inizio della via Sigismondi, si nota una bella seraccata appog
giata alIa morena sinistru (Ia grossa morena ch e chiude il ghiaccia io
verso Est).

Alcuni crepacci trasversali solcano il bacino colle ttore, cornpreso in
un'ampia ansa della catena di confine, ansa formata dalla paret o N VV
della Bessanesc, dalla cresta di confine fino ai Den ti del Collerin c dalle
Rocce delle Russell e.

In qu esta zona e pure un ampio glacionevato che, allorche il ghiac
ciaio piega verso Sud, si stacca da esso, scendendo p er un tratto di
circa 200 metri parallelmnente aIl e Rocce dell e Russelle, e piegaudo
quindi verso Sud Est.

Rilevamento effe ttu a to il giorno 22 agosto 1960 da Emanuel e Loro,
con la collaborazione di Ugo Carena.

Variaziorii laterali: dal 1955 al 1960: - 55.
Variazioni frontali: dal 1957 al 1960: - 37.
Innevamento frontale: scarso.
Osservazioni prticolari : non ho pill, come in passato, notato pre

senza di neve rossa.
E MAN UELE LOBO

Gliiacciaio della Ciamarella

Compreso tra le rocee di San Roberto e Ie pareti ro cciose della
Punta Chalanson, della Piccola c della Grande Ciamarella, formanti
tutt'intorno una sp eci e di grandioso anfiteatro naturale, i1 ghiacciaio
della Ciamarclla presenta un ampio bacino collettore ed una lingua
pi II ttosto ridotta.
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P oi ch e no n ho lr ovato tracce di misurazioni passal e, gli unici ele
m cn ti p er conf ro ntar e la situazione attuale co n qu ella del passalo
sono al cunc fot ografie ca r lolina acqu is tu te nella vallata.

Si ved e i l ghiaccia io come nppariva prima della cos truzionc del
Nuovo Rifugio Gas ta ldi (di strutto nel 1943), cioe prima del 1940.

Dal hacino 'co ll cttorc si diparlivano du e lingue, una cen tr ale ch e
sce ndeva ve rso i l Pi an d' Gias, ed una or-ien ta le, che scivolava verso il
Pian della Mussa .

Qu est 'ultima lingua oggi e tolalmente scompars a, m cntre qu ella
cen tr a le e ridolta a d un cor to moncone : il che non solo denota una
not evol e riduzione della massa glac ia le, rna fa p en sare che, salv o una
riprcsa del gl aciali smo, tra qu al ch e decennio il ghiacciaio della Cia
m arell a diverra un gh iacciaio di circo privo di lingua : gia app aiono
sull'orlo m eridion al e grosse rocce a r ro to nda te, che potrcbbero addi
rittur a diventare la soglia di una va lle p en sil e, qualora il ghiacciaio
do vesse scom par irc cornp le tamen te .

Proprio p er la presenza di qu est e ro cce, oltre che p er l'ostacolo
di un'ampia se r acca la nell a parte orie n la le (seraccata che sem br a so
spcsa su un eanalone che sce nde a precipizio su l Pian della Mussa)
c di al cun i s trap iombi, non ho poluto s tahilire un allineamento frontal e.

Ho p crcio sce lto come caposaldo p er s tu diare Ie var iazioni della
fronte un masso arro tonda to si to in p rossimita d ella porta del lor
r ente glacialc, laddove la lingua raggiunge i l suo punto pili basso.

Anc he in qu esta zon a la mi surazi on c non e s la ta facil e p er la
presenza di neve gc la ta, ivi raccoltasi in scgui to aIle abbondanti preci
pitazioni i uv ornuli c primnvctili.

Un ve ro e proprio glacioneva to si e fo rmato nel trattocompreso
lra il lorren te glacia le e la sc ru cca ta , glacion eva to ch e si insinua tra
Ie r occe arrotondate c occupa un 'area nolevole.

EL
II masso segna lc tico su cui ho post o la sigla • di sla dalla fron te

60
glaciale m ctri 18. Un scgnalc ro sso p crrnctte l'idcntificazi on e del rnasso

L.

da una slazione fo tografica ( +-- z) si tua la circ a 150 m ctri ad Es t, a
60

poca di st anza .dul sc n tic ro che dal so ltos lan te Pian d'Gias porta a lIa
Ciamarella.

II bacin o collc ttore, pi aneggianle, presenta numerosi crepacci tr a
sversa li nell a parte ce n tr a le : in qu clla ori entale i cr ep a cci formano
un ve r o e proprio r cti cola to, css cudo p arte trasv ersi p arte longitudi 
nali , fino ad ap rirs i nella pi llorcsca se r acca la di cui si e detto.

lU - Bollet ti no d el Coinitato Glaci ologico l tal ian o - N . 10 - II Serie .
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Apert a e di not evole ampi ezza la crep accia terminale, che corre
lungo il lembo occid entale e se tten trio na le dell 'anfiteatro: la massima
ampiezzn e nel tratto so tLos tan te la Pi ccola Ciam arella, dove il ghiac
cia io si spinge ve rso l' alto co n du e ripidi scivoli di neve.

Il ri lcvarncnlo del ghiacciaio e state eff'ettua to il giorno 23 ago
s to 19()o con la collabor azionc del signo r Ugo Carena.

E MANDELE LORa

Gruppo Levanne-Carro-Basei-Gran Paradiso (v er sante or eana)

(C. L esca - E. Loro - L. Peretti)

BACINO DELL'OHCO

Gliiacciaio d ella Capra

Sop r aluogo del 4 se tternb re 1960.
Le distanze della front e dal segnale AC, in direzione d ella f'rcccia

gia lla, e ri sultato di 28 m, e conseguente men te si e r egistrato un arre
tramento di 2 In dal 1959, di 10 m dal 1957 e di 17 m dal 1956.

L 'asp etto della fronte non appare se nsibilmente rnutato rispetto
all'anno preced en teo

Evidentern ente la fitta coper tu r a m orenica che , ri copre la lingua.
strcltnmentc .r inser-rutn fra i du e argini della morena storica, vale a
rallentare i fenomeni r egressivi.

L'innevamento (che er a risultato ancora abboudantissimo in un
preced ente sop ra luogo del 29 giugno, tanto da rnascherare comp leta.
m en to Ia posizione del lis cione frontal e) rnggiuugeva n el punto pill
basso i 2650 In circa .

Ghiacciaio Ori entale del Carro

Sop raluogo del 4 se t tem brc 1961.
Al segnale +- 1 CL e stata misuruta una dislanza dalla front e di

14 m, cui cor r isp onde un arretrarnento di 10 rn dal 1957.
L'innevarnento r esiduo scendeva m cdiamente fino a 2650 rn circa.
La superficie del ghiacciaio si prcsenta se rnp re pill ri cop erta di

morena viaggianle, c vast e fin estre si sono ap erle in cor r isponde nza di
bozz c e affiorarnenti r occio si nella zona frontal e.

So no sta te fatLe ulteriori ri cerche dci segnali di C. F. CAPELLO, rna
sc nzu ai cun csi to.

CORHADO LESCA
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Ghiacciaio d ella Poria (Gruppo Gran Paradiso)

Gia ne11957, in occasione di studi sui laghi alpini della valle oreana,
avevo avulo modo di constatare come il Ghiacciaiodella Porta (carta
1. G. lVI. L11 II NO) av ess e p erso tutt e Ie caratteristiche del ghiacciaio.

Scomparsn la lingua, il bacino collcttore er a ridotto ad un am
masso di neve gelata di esigua prof'ondita, dalla quale affioravano rocce
e materiale detritico. Del resto giil nel 1925 il Sacco, in un suo studio
sul glacialismo nella valle oreana, aveva m esso in evide nza il progres
sivo r i tiro del ghiacciaio in qu estione, tanto da chiamarlo «ghiac
ciaietto ».

Ritornato in val dell'Orco nella prima quindi cinadi luglio del 1960,
sono salito al Colle della Porta con il preciso scopo di esam inare il
ghiacciaio.

Chiuso tra la bastionata rocciosa, ch e colIega il Grand Etret alIa
Mare Percia, e la grossa morena detritica, su cui si snoda la strada di
caccia che va dal Colle del Nivole t al Colle della Porta (e qu esto fatto
s ta ad indicare ch e gia nella seconda meta dell'800 il ghiacciaio non
doveva ess ere molto ampio, SI da p errnettere lacostruzione della
strada), il ghiacciaio e ridotto ad un glacionevato, ch c, nei mesi pill
caldi, non raggiunge neppure il colle della Porta, a 3000 metri, r-ima
nendo adagiato nel fondo della conca ch e costituiva il letto del ghiac
ciaio st esso.

Di conseguenza non ho postosegnali di controllo ne sulla front e
ne sui lati, riten endo la massa di nev e gelata non pill tale da ess erc
catalogata nel catasto dei ghiacciai italiani.

EMANUELE LORO

Ghiacciaio di Br ew'[ (Gnlppo Gran Paradiso)

II ghiacciaio di Breuil (1. G. M. 41 II NO) e compreso tra l'aspro
sp erone roccioso ch e si stacca dalla Becca di Monciair a sud, la paret e
sud e la cresta est del Ciarforon a nord, la bastionata che unisce il
Ciarforon alIa Monciair a ovest. La sua esposiizone prevalente e a E-SE.

II bacino collettore si estende, prcssoche pianeggiante, a quota 3070:
ha un'ampiezza massima di 740 m etri, una profondita di 340.

Dopo ess crsi ristretto prccipita con brusco aumento di pendenza
p er circa 100 m etri, allargandosi poi in una larga lingua, che scende,
con pill dolce declivio, fino a quota 2930.

A circa du e terzi del tratto di massima p endenza la massaglaciulc
si interrompe n ella parte centrale della colata, dove affiora un ban co
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roccioso, sul qualc f'uorcsce il torrente di fondo, che forma una pitto
r csca casca ta di circa 10 m etri di altczza.

Poco piu in alto e un crepaccio, che si sta progressivamente allar
ganqo. I du e fatti mi inducono a pcnsarc ch e la massa glaciale in un
fu turo non lontano si spczzern in due tronconi, uno superiore (bacino
collcttcrc) ed uno inferiore (lingua).

La rnorcna destru e quasi nulla, csserido il ghiacciaio limitato dal
l'alto spcronc che si dipart e in direzion e Est dalla Becca di Monciair.

Ben visihil e e i nv ece la morena sinistra, ch e, dopo un tratto in
direzione E st , pi ega verso Sud Est e poi verso Sud, avvolgendo prati
camente il ghiacciaio fino alia parte terminale d ella lingua, dove com
paiono alcu nc roccc arrotondate. Su una di queste, a Ire metri dal
limite sinislro d el ghiaccia io, ho collocate una stazion e fotografica ,

EL
i ndical a nel modo sc gu c n tc: ,, 6..

19GO

. Una se conda stazione fotografica e statu disposta dirimpetto a
qu esta, su una roccia arrotondata dello sperone chc chiude il ghiacciaio
sulla d estra: e sita a quattro rne tri dal margine glacial e cd e indicata
allo st esso modo d ella preccdcnte.

La linea idcale che unisce lc du e slazioni e oricntata in senso E W :
in corrispoudenza di essa la lingua gluciale ha una larghezza di 122 m.

L e particolar i con dizioni ambientali (disposizione delle rocce, na
tura del terreno) mi hanno impcdito di stabilirc l'allineamento frontal e
c di effettuare il consegu ente r ilevarncnto della fronte.

Per 10 studio d elle variazioni, mancando segnali di prcccdcnti ri lc
EL

vamenti, ho posta un segnule • su una roccia ar roton da ta di front e
1960

al ghiacciaio. La distanza da lpunto piu avanzato d ella front e glaciale
(distanza misurata su una retta tracciata in dircz ione 20° N VV) e di
39 metri.

Da un es a rne d ella zona cir cos ta n te Tisulta evidente che il ghiac
ciaio ha subito un notevolc arretramento: infatti , circa 100 m etri oltre
il cordone morcnico, che attuahnente 10 chiude v erso la valle, esiste
una seconda morena, pill elevata, con andamento scmicircolure pres
soche parallelo a quello d ella prcce dcnt c ; ad essa in cpocu non lontana
doveva giungere il ghiaeciaio .

La zona interrnorcnicu e occupata da un glacionevato, ch e, come
tutto il ghiacciaio, al momento della r icogu iz.ione, appariva fort emente

innevato.
' . L e abbondanti precipitazioni invcrnali c primavcrili (p er ta cere di
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al cunc es livc), la ternpcrutu ra piuttosto ri gida anch e in pi cua es ta te
hanno infatti det erminato un innevamento r esiduo superio re a qu cllo
uormalo, il che ha r eso difficili Ie mi surazioni.

L e vala nghe cadu tc da gli seoseesi ca nalo ni della Monciair e del
Ciarf'oron hanno det erminate un accumulo di neve fin nella parte tcr
minal e della lingu a, ri eoprendo p arzi almcntc anche il torrente glaciale ,
che fuoresce dalla co l trc nevo sa circ a 20 m etri pili a valle della p orta ;

Le ri cognizioni son o s ta te effe tt ua te il 3 ed il 4 agosl o, c di valido
aiuto mi e s ta to nelle stesse 10 s tu de n te Ugo Caren a del CAl di Ivrea .

. ..z-
EMANU ELE Lono

Gran Paradiso (ver sorite oostc no)

(L. P eretti - A . Aiore ti i - L. Patuiusii

VALLE DELLA GRAND'EYVIA

Le mi sure ai ghiacciai - cu i collu bo ro 10 s tu de nte Rinaldo Peretti
e che f'ur on o, come di so li to, agevola te dall'appoggio della Soc. Naz.
« Cogne» - si svolsero dall'll al 1Ll se ttem bre, in ritardo d'una quin
di cina di gio r n i in co nf ron to a l 1959.

Nell'inver no 1959-GO anche su l ve rs an te se tten tr io na le del Gra n
Paradiso Ie n evi cate furon o abbondanti e frequenli. Molte grand i va
langh e scoscesero il 26 di cembr e 1959 e nel fcbbraio 1960 n ella hassa
Va lle di Cogne. Tuttavia, p er la r apida ablazion e, il m anto n evoso
scomp arve definitivamente a Cog ne a m eta aprile e l'innevamento
r esiduo si livellava in m edia so pr a l'i soipsa 3200. Innevate er a no Ie
fr onti degli al tri Gh iacciai eli Pal.ri, d ell'Herb et et e eli Gran V al (come
quelle dei piccoli Gliiacciai di Lussert, di Laures e d el Lac Ge lc ncl
Gr uppo del lVI. E milius, oggetto gia di ri cognizioni e di rilevamen ti
n egli anni preced enti).

Le oscillazioni misurate m etricamente furon o:
al Ghiaccia io Coupe di Mones} : ritiro di 5 m lat erale ;
al Gh iacciaio di M one ij : r itiro di 12 m a ll 'cstrcmita della lingua Sllll 

str a, in parte p er tr on eatura m eecani ca ;
al Ghiacciaio eli Gran d Cro ux (nuova fronte): r i tiro lateral e d'una tren-

tin a di m ctri (sulla sinis tra) ; ri tiro fron tale di In 12,50: vi si pre
a nn u ncia la ripetizio ne del di st a cco dell a lingua ri cop erta di m o
r ena p er totalc ablazion e d'un tr oneo a m onte. (Si veda in pro
p osito la Nota di L. P eretti: « Observa tio ns sur lc r ecent r etrail
excep tio nnel de ce r tains gl aciers dans les Alpes Occ ide n ta les du
Pierno nt - It ali e », presentata alla XII Assem blea dell 'U.G.G.I. di
Helsinki, 1960).
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Al pi ed e della parete rocciosa sotto la front e del ramo centrale
del Ghiacciaio della Tribolazione s'era ricostituita un'ampia falda di
rimpasto di ghiaccio e di morena franati dall'alto, saldandosi alla ge
nella conoide glaciale so tto e in corrispondenza della fronte del ramo
sinistro.

Tale faIda, scomp arsa da molti anni, p er la sua rilevante esten
sione e potenza, si manterra presumibi lmentc negli anni venturi.

L UIGI PERETTI

Valsavaranche - Valle di Hhemes e Valgrisanche

La campagna glacioIogica 1960 e stata compiuta tra iI 17 e il 26
settembre.

Sono stati visitati quattro ghiacciai della Valsavaranche ed un
ghiacciaio della valle di Rh emes.

Ne lle su e escursioni 10 scrivente e stato accompagnato dal dr. Lam
berto Pannuzi del Servizio Geologico d'ltalia, che, av endo ri cevu to
l'incarico di s tu diare Ie variazioni frontaIi dei ghiacciai della Valgri
sanche, si stava iniziando allc ricerch e glaciologiche suI terreno. In que
st'ultima valle e stata compiuta una ri cognizione al ghiacciaio Gliai
r etta - Vaudet sulla quale si rif'erira nell'ultimo paragrafo della pre
se nte r elaziorie.

Non si hanno dati precisi circ a I'andamento delle precipitazioni
nivali nell'autunno 1959 e nell'inverno 1959-60. Dalle notizie, risulta ch e,
in tali p eriodi, Ie precipi tazioni ste sse sono state molto forti risp etto
aIIa m edia d egli ultimi anni.

L e condizioni di innevamento dei ghiacciai, dipendcnti da tali pre
cipitazioni, sono sta te solo eccezlonalmen te rilevate, p erche all'atto dei
sopraluoghi dcllo scrivente, al disopra dei 2200-2300 m etri, tutta la
r egione er a ammantata di neve fresca, ca du ta tra il 15 ed il 20 set
tembre. Questa sfavorevoIe circostanza ha r eso assai gravose le ri co
gnizioni aIIa r egione frontal e degli apparati, ed ha crea to seri e diffi
colta per il ritrovamento dei segnali e delle stazioni fotogrufich e ed in
d efini tiva p er l'accertamen to dell e oscillazioni fron tali. Hit eniamo, co
munque, non prive di interesse lc osservazioni com piu te p er ogni sin
golo ghiacciaio visitato, che qui di seguito riportiamo.

VALSAVARANCHE

Ghia cciaio del Grand Et re i

L'aspetto della Valsavaranche a monte di Pont (valle del T. Seiva),
aII'atto della mia .r icognizione (19 settembre 1960), er a improntato daI
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diff'uso inncvamen to det erminato dalle n evicate di settembre. In par
ticolare, alIa front e, 10 sp essore del manto di neve fresca er a di m e
tri 0,50-0,70. E ' stato, pertanto, impossibile il ritrovamenlo dci segni.
E' mancata, inoltre, qualsiasi possibilita di oss ervare Ie condizioni della
lingua terminale di questo ghiacciaio, la cui ispezion e e, del resto, sem 
pre ostacolata dalle fran e e dalle valanghe che, in corrispondenza di
essa, si scaricano da entr ambi i versanti della valle.

Ghiacciaio del Gran Paradiso

Qu esto ghiacciaio e stato visitato il giorno 21 scttcmbrc ~ ()o . Forte
er a, n ella sua r egione frontal e, 10 spessore m edio del manto di nev e
fres ca; non m eno di m 0,50-0,60.

Non e sta to rinvenuto alcun segna le di riferimento p er le misurc
frontali e laterali .

Gliiacciaio d el Moricorne

Benche anche qu esto ghiacciaio apparisse completamente inn evato,
e stato possibile, nella ri cognizione del 22 settembre 1960, rinvenire la
stazion e fotogratl ca, dalla quale e stata sca tt a ta una panorarnica,
il segno frontal e I ~ e qu ello laterale A. M. -I- Qu esti ri trovamen ti
ci hanno in coraggiato a riccrcare, al disotto della co ltr c di neve (il cui
sp essore oscillava tra m 0,60 e m 1) la linguetta terminale del ghiac
ciaio, e a tentar di individuare il suo limite settentrionale, in corr i
spondenza del ricordato segno laterale, ed il suo punto pili avanzat o.
Qu esti tentativi, p er delimitare la lingua ghiacciata, compiuti m ediante
pozzettature e piccoli scavi in trin cea, sono stati piuttosto laboriosi,
rna alIa fin e hanno porta to a ri sultati positi vi. In purticolarc, al di sot lo

di circa m 0,60 di nev e fresca, e s ta ta rinvenuta I'estrcmita della lingua
ghiacciata, che presentava uno spessore di pochi cen timet r i. E' sta to,
cosl, possibile misurare Ie distanze dei punti I -I- ed A. M. -I- dalla
lingua stessa. Tali distanze, ch e : sono risultate rispettivamente di
m 68 c di m 33,90, provano un ri tiro frontal e della linguetta, risp etto
al 1959, di m 36,20, ed un ritiro laterale di m 10,60.

Ghiacciaio di Mon ciair

Tutta la r egione frontal e di qu csto appurato, all'atto del sopru
luogo (24 settcmhre), risultava fort emente innevata. Cia ha impcdito
il rinvenimento dei 3 segnali cola es iste n ti, c quiudi ogni tentativo
di misura dell'attuale posizione della parte pill avanzata della massa
glaciale.
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VALLE DI RII EM ES

Ghiacciaio eli Gol eiia

L'intera super ficic del ghiacciaio appariva ammantata di nev e
fresca . La r egione frontal e della cola ta ori entale, situata a cir ca 2G80 m,
era p ero debolmente inn cvata 0 quasi sgom bra. U n maggiore inncva
m en to presentava la zona del lobo occidentale d ella f'ront e, pill arre
trato c pill a monte del prcccd ente.

Acc cntuata mostravasi la conca vi ta del ta glio frontal e ch e rag
giunge attualmente un 'aItezza di ahneno una di ecina di m ett-i, Talc
taglio, lambito dal noto Iaghotto p eriglaciale, e originato dal processo
di arrctramento, risu ltaute, ol lrc ch e dalla norrnal c ablazione, dal
crollo di zolloni di ghiaccio, fucili tato dalla csistc nza di un r cti cola to
di crcpaccel li.

Nel corso della ri cognizione, uvvenuta il 2;') se ttcmbrc lU60, sono

stati rinvenuti sia i l scgno BMN +' ch e il sc gno CM + r elativo arla
lingua terminalc della colata occidentale. L e distanze di tali punti

dalla massa glaciale (m 75 p er BMN + L'. m 177,50 p er CLVI r ) attestano
ritiri di questa, ri spcttivamcntc di In 2,50 e di In 4,50.

A. MOHETT!

VALGHISANCHE

In seguito al conferimento dcl l'iucarico del controllo dci ghiacciai
della Valgrisauch e, gia campo di studio di uno di noi (Moretti), al
sccon do es tc nsorc della prcsent r, relazione, er a stato p r eparato un PI'\)

grnmma di escu rsiorii comuni , ' p er I'irnpostaziou e delle fu lure ri ccrchc,
ch e dovcva cornp rcn dcre, ahneno, la visita dci gbiacciai Gliairetta
Vaudet, Plattes des Chamois, Chateau Blanc e Merion.

L e abbondanti n cvi cate, vcrifica l esi durante i primi gior ni della
noslra campagna glaciologica, ci hanno, p cro, costretto a r-inunzia rc
quasi complctarncntc allo sviluppo del piano di lavoro predisposto. Ap 
pariva, infatti, es trcm amcntc problcmatico, nell e condizioni di gcncralc,
fort e inu evamcnto di tutti i ri li evi, sino aIl e quote 2200-2300 , di poter
rilevare lc condizioni delle fron ti degli apparati, . proccd cre a ll 'apposi
zione di segnali di rif' crimcnto, cseguire Ie prime misurazioni, c racco
gli ere utili documentazioni fotografi ch e. E qu cslo, soprattutto, p crche
in Valgrisanche, il lavoro preparatorio p er l'ordinato c p eriodico s tu dio
delle oscillazioni frontali, er a quasi com p le tamen te da impiantare
ex-novo.

Abbiamo dovuto, p ertanto, ripi egare su di un programma minimo,
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(\ limiLarci ad csa rninurc i l solo ghiacciaio di GliairetLa-Vaudet gi il og
getto di osservazioni e misure nell'ultimo bi ennio.

L' escursione a qu esto ghiacciaio e stata compiu ta il 26 settem
bre 1960. All'atto della nostra visita, tutta la supcrfi cic del ghiacciaio
appurivu amrnun tata di n eve fresca. In particolare, il forte inneva
m en to obliLerava lc crepacciature cd i seracchi ch e caratterizzauo
la parte frontal e di qu esto ghiacciuio, sospesa su di un notevole di
rupo.

Dciquattro segni apposti Ira il H)58 e i l 1959, allu fronL e del Vaudet,
nella parte pill ele va ta del roccione sul quale, come si e dctto, la fron tc
s Lessa si affaccia, ne sono stati rinvcnuti solo du e, e precisamcnte 3M +,
dipinLo sulle roccic delpiccolo rip iano di q 2595, e 4lVI ~ apposto presso
I' estrnmita ori entale della fronte, su di una paretina gn eissica ch e rin
se r r u sulla sinistra uno dei rii glaciali.

Oal primo di qu csli segnali , la fron te del ghiacciaio er a a m 20,80 ;
dal se condo a m 31. Risp etto al 1959, si e avuto, quindi un fort e r itiro ,
c prccisamente di m 9,50 risp etto a 3lVI +, e di m 15,80 ri sp etto a elM ~.

Roma, 15 sett embr e 1D60

A. MORETTI - L. PANN UZI

Gruppo del Rutor

(L. P er etti)

II Ghiacciaio del Rutor fu csnrniua to in data 8-9 agosto (collabo
rando alle misure R, P eretti e usufruendo dell'ospi tali til della Soc.
Naz. « Cogne »), esa tt amen te a un an no dalle misure preced enti.

L'innevamento invernale a La Thuile non si protrasse oltrc il
pr in ciplo di maggie, rna lc nevi caLe cs tive con tinua rono a man ten ere
innevato i l ghiacciuio fin presso la front e. II maSSilTIO ritiro vi fu ri
scon tra to in m 15 alla fronte del ramo occidentale, al margin e del lago
fron tale (segualc III - '54).

Completamente innevate lc fronLi di tutti gli altri ghiacciai del
gruppo del Rutor.

LUIGI PERETTI

Gruppo Miravidi-Lechaud

(C. L escai

Ghiacciaio eli Cliauann es

Sopraluogo del 12 settembre H)60.
La superfici e del ghiacciaio er a ri coperta da un sottile strato di

nev e r ecente, ch e p cro non ha impcdito di effe ttuare le misure previste.
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Lc distunze della frontc dai vari scgnali sono risultate Ie seguenti:

Segn a le Distanza Arretramenti
m <lal 1959 da l 1957 dal 1953

+- L 53 22 - - 20
13 42 0,5 12 17,5

+- L 522 25 3,5 18 23
t L 57 22 4,5 U) ! -

t L 52,1 21 4,5 19 i 19I
I I

II ghiacciaio, dopo l'incerto comportamento ri levato n ei primi
anni dell e nostre oss ervaziou i, e orrnai in n etta fase r cgressiva c Ia
vvlor .ila d 'arrclramento aumenta pt-ogressivamente d'anno in anno c
puo consi derursi attuahnente, in base ai dati su r r ip or ta ti, di Ll -5 m
all'anno.

L'anomalia delle osservuzioni in corrispondenza del scgnale B
e solo apparente in quanto altualmente Ia front e appoggia quivi su
una ripida scarpata in contropen denza, sicch e in tale zona, dato 10
spessore del ghiaccio, si veri fica p er ora, piu che un vero e proprio
arretramento, una scnsibilc diminuzione di potenza.

All'estrcmita m eridionale della front e, in seguito al notevole as
sottigliamento della massa glaciale, sono afflorute vaste colate di de
triti, franati dalla sovrastante sfacelata costi cra della Bassa Serra.

La situuziorie idrografica e rimasta pressoch e immutata risp etto
all'anno preced ente; a causa dell'arretramento della front e si sono
ampliati i preesistenti IagheUi p eriglaciali.

Quasi tutti i segnali sono stati ripassati con vernice gialla e ne
sono s ta ti posti dei nuovi , piu evi den ti di r ichiamo.

Ghiacciaio Itt eridionale del Breuil

Sopraluogo del 12 settcmbrc 1960.
La superfi ci e del ghiacciaio risultava sgornbru da innevamenti re

sidui fino alla quota di 2700 m circa.
Tuttavia sulla front e p ersistevano frange n evose che hanno irn

pedito di esegu ire attcudibili misurc di distanzc.
Dal confronto di fotografi e risulta p ero un indubbio ingracilimento

della massa glaciale.

CORHADO LESCA
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Gruppo del Monte Bianco

(C. F. Cape llo)

Bacino della Valle di Ve ni.

La r evisione periodica dei segnali posti ai margini dei ghiacciai
di questo bacino fu effe tt u a ta con qualche ritardo rispetto agli anni
prccedenti e cioe a fin e settembre e n ci primi giorni di ottobre. Per
questo motivo, anche i ghiacciai le cui f'routi si trovano a ll e maggiori
alti tudini, si pres entavano pressoche liberi da copertura nivale:
qualche lembo r esiduo si trovava soltanto sulla parte sinistra del
ghiacciaiodi Estellette.

Tutti i ghiacciai presentavano un costante carattere di assofigliu
m enlo frontal e e di diminuzione di potenza d elle parti sup criori. Parti
colarmente significativo l'aspetto attuale (che dura p ero gia da qual
ch e anno, come ebb i occasione di se gna lare pill volt e) d el fianco destro
del ghiacciaio d el Miage il qualc, poco a monte del laghetto del Miage
e sino all'imbocco del vallone omonimo, ·si trova profondamente in
cassato alIa base interna della gr an de morena laterale destra: l'al
tezza m edia n egativa del suo livello ri sp etto a qu ello della cresta
della morena e di una ventina di metri.

II lago del Miage qu est'anno era prcscntc cd al massimo invaso.
Nell 'es ta te d el 1959 , durante il nostro soggior no sul ghiacciaio p er
compi crvi Ie osservazioni di rni cromct corologia, css o si er a prosciu
gato n ei m esi es tivi : er ano rimast e du e piccole pozze di pochi m etri
quadrati di superfici e. Nell'autunno tardodi quell'anno si er a di
nuovo r icmpito, rna non sino al livello dcllo sfioratore. Nell 'cs ta te
del 1960 10 svuotamento si er a di nuovo pro dotto nell'estat e rna non
fu completo: infatti rimasero du e graridi bacini n elle conche princi.
pali (Iivello a - 5). Nell 'au tu n no le acqu e ritornarono al 101'0 livello
iniziale, poco al disotto dello sfior a tore : probabilmente tale livello fu
raggiunto verso la fin e di ottobrc (secondo informazioni dat emi).

Come gia dissi in un'altra relazione, sa r a mia cura riferire su
quesl e comparse e ricomparse di questo interessante lago glaciale mar
ginale, soprattutto p er contraddire le affermazioni di alcuni colleghi,
i quali affermano che i l suo svuotamento p eriodico non e in r elazione
a fattori idrologici rna di altra natura. lYE limito qui a far osservare
ch e i due f'cuomeni, scomparsa primaverile-estiva e ricomparsa au
tunnale, sono, anche p er chi non e prati co dei luoghi, segno evi den te
che la causa d el f enomeno dev e pur esscre p eriodica a corto periodo,
quale appunto e la dinarnica idrica dell e acqu e che scorrono sotto il
letto del ghiacciaio.
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Ne lla tabell a chc scguc ho rip ot-lali i dati m ctri ci r elati vi a Ile va
ri azi oni ri scontrate nell'ultimo tri ennio: p er i dati r elativi agli anni
1959 e 1960 ho pure segna te a lcune var iazio ni in p ot enza.

I
Va r iaz io n i i n m etri

-

I
Gh iaccl a io Es po siz . 58-59 59-()()

5G-57 57-58

lin ea r e p otenza linear e pote nza
- ---

Bren\'a SE - ( ? ) - 10(?) - 15(?) -(?) - 2 ( ?)

Frenay SE staz. - 1 - 1 - 1 c .ca
Brou illa rd SE staz . . . .. . . . . - 0,8 s ta z. -0,50
Miage :

lob o sin . N staz, - 2 -5 -2
lobo des tro N ... . . sta z. sluz. st az .
fr onte lago S . . . . . - 1 - 0,5 - - 1 - 1 - 0,50

Lex Blanche SE staz . - -3 - 4 - 1 c.ca - 2 (?)
I

Nola . - I puntin i ind ica no c he non s i hann o ele me nt i nemm en o p er s ta bil ire
la p ro ba b ile sta zio na r iet a .

CAHLO FELICE C APELL O



ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

VALPELLINE

(/. Cossardi

Ho cornp iu lo, an ch e quest'anno, I'annuale oss ervazione ai Ghinc,
ciai di Tza de Tzan e delle Gr a n des Murnilles. Mi sono r ecato in tal c
loca lila il 26 agosto. Favorevoli le condizioni atInosferi ch e, che mi
hanno p ermess o di fare d elle interessanti fotografi e.

Contrariamente a quanto suppon evo gli scorsi anni, si e gin. pro
dotta quella frattura fra .le parti terminali delle lingu e glaciali che,
fino allo scorso a nno, univano, in una sola front e, i du e ghiacciai.

E' vero che, nelle mi c precedcnti rclazioni, avevo giil fatto notare
come numerosi, piccoli crcpacci, a quota 2600 circa, ed esattamente
nel pun to di congi unzione d elle du e masse glaciali, facevano prevc
dere prossima una separazione ch e, sup p onevo p erc) , dovess e avvenire
solt a n to fra diversi anni.

La fronte che si incontra p er prima, attualmente, ri salendo l'alLa
valle di Bionaz, e quclla del Ghiacciaio delle Grandes Murailles ,
presso cui av cvo posto le m ic preccdcnti , annuali se gna lazioni . Es sa
si e ulLeriormente arretrata di m ctri 2fi180. II cippo, co i vecehi segnali
e stato p ercio abbandonato p crch e di stante, orrnai, dalla fronte 137 m.

Ho posta una nuova stazion e a In 20, ed ho provveduto ad effe t
tuare un palinamento frontal e; Ic paline sono state post e alla distanza
di cir ca 5 m fr a di 101'0 ; Ie du e laterali , distano m 20,50. La front e,
li evemente arretrata nella parte ce n trale, dista dalle paline, rispetti,
vamente 2 m, 5 m, 12 m, 4 m, 1,30 m.

Al centro, la front e e alta 6 m circa.
La fronte dello Tza de Tzan si trova a quota 2580 circa, e forma,

in tal pun to, un crepaccio ch e divid e la lingua terminale di qu esto
ghiacciaio da qu ello delle Grandes Mu r a i lles.

Allego un prospetto dell'arretramento progressivo della front e,
a ncoru congiunta, in base ai m ici ril icvi cff'cttua ti in undi ci anni di os
servazione.
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VARIAZIONI FRONTALI DEL GHIACCIAIO
DI TZA DE TZAN-GRANDES MURAILLES DAL 1950 AL 1960

Cip po
co n t r a d d is t.
co n la lett.

A

A

An no in c ui e
s ta ta p ost a la se
g na la zio ne

1940
(p r ec ed . le mi e
misurazi oni )

1950
(e ffe tt uo il m io
p r imo co ntro llo,
questo c ip po s i
trov a a

Di st an za
clal Gh iacc in io

( i n m etri)

5G

277

Arretram en to
(in metr i)

- 221

T ot al e

Abbandono qu esto cip po , p crch e troppo dislanle dalla fronl e, e
p engo una nuova s tazio ne B,

(195 0) a 58
B 1951 89 ,60 31,6 lJ
B 1952 112,60 23 - - 97,00
B 1953 132,GO 20
B 1954 155 22,40

Nel m cd csimo anno, pongo una nuova s tazionc :
C j 954 72 \

C 1055 92, 70 20,70

IC 1056 131 38,3 0
C 1957 137,80 {i ,30
C 1958 176 38,20

Ne l m ed esimo anno, pongo una nuova s ta zio ne :
D 1958 75
D 1959 110 - 35
D 19GO 137 - 27

Qu esl'anno h o p osto una nuova sta zione (con p alinamento) come
da relazione :

E 20

Da qu anlo su esp os lo, conscgue che la fronte congiu n ta dei Ghiac
ciai di Tz a de Tz an c dell e Grandes Muruilles e arretrata :

clal 1940 a l 19 50 221 III

» 1950 » 1954 D7 m
» 1954 » 1960 I G5,50 m
» 1950 » 1960 2G2,50 m.

48:~ ,50 III

1. C OSSARD
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B ACINO DELLA V ALT OURN AN CHE

Gruppo Dent d'Herin

(C. Origlia)

Ghiacciaio di Cherillon

II 29 agoslo 1960 il ci rco del ghiacciaio presentava un innevamento
uniforme rna di scarsa enti ta (qualche cen timetr e). Al controllo del
segnale di potenza, il livello del ghiacciaio si trovava 10 cen timetr i al
di sopra del limite del segnale C. O. 1957. L'anno precedente (1959) si
tr ovava a 45 ce n timetri rispetto allo s lesso segnale e p ercio e avve
nuto un abbassamen to di 35 cen tirnel ri , chc ha r iportato il livello del
bordo del ghiacciaio alla stessa altezza dell'anno 1958. , La distanza
del bordo del ghiacciaio dalla ro ccia in posto ri sulta aumentato di una
ven tina di centimetr i ; attualmen te e di circa m 1,30 p er la solita lun
ghezza di una tr entina di m etri. Al co ntr ollo del scgnale lateralc del
circo (C. O. 1958), il bordo del ghiacciaio si trova a m 4,20. L'arrctra;
m ento annuale e di m 0,50 (trovandosi I'anno preced ente a m 3,70).
E' s tato posto, p er maggiore sicurezza di controllo, un segnale sup
pl etivo (C. O. 1960) scelto su roccia in posta base e distante dal bordo
m 9,20. Verso Ia front e il ricoprimen to delri tico e abboridante, il
ghiaccio profondamente seruccato si sgretola e, cadendo, arretra Ia
massa frontal e sul salto roccioso. L'ablazione e scarsa.

Ghiaccioio di Nl on labe l

Anche i l circ o del ghiacciaio di Mon ta bc l av eva in nevarnento scars o.
Alla front e er a aumentato il ri coprimcnto detritico rna era diminuito 10
spessore del ghiaccio ricoperto sop r a tt u tto ncll'ala sinislra e m ediana.

L'ala destra, l'unica con limite di ghiaccio visibi le e misurubi le
er a in r egresso. In rif'crimento ai 3 segna li in allineamento C. O. 1959,
lc 3 mi sure effe ltua te a partire dall' estrema destra detlero queste di
stanze : A= m 22, B= m 28,90, C = m 12,80 con risp ettivi arretramen ti
di m 1, m 6,90, m 5,70. Qu est e variazioni dimostrano ch e l'arretra
m ento pili intenso e n ella parte m ediana, meno protetta da detrito e
dove si apre la bocca a volta, da cu i esce i l principal,c torrente di
fusion c. L'ahlazione er a molto inten sa e rendeva disagevolc l'avvicina
m ento alla front e e Ie r elative mi sure.

Variazioni in m etri del Ghiacciaio di Ch erillon:
1) -0,35 (potenza)
2) - 0,50 (Ia tcrule)
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Variazioni in m etridel Ghiacciaio di Mon tabel :

1) - 1 (misura A frontale ala d estru)
2) - 6,90 (misura B frontale ala dcstra)
3) -5,70 (misura C fran ta le ala destra)

CARLA ORIGLIA

Gruppi Cervino-Testa Grigia

(At. Vanni)

Condizioni della monlaqna. - L'abbondante neve caduta durant e
l'inverno 1959-60 non er a scom p ar sa an cora del tutto n el m ese di
ugosto, quando si svolse la camp agna gIa cioIogi ca; al di sopra dei
2600 m, apparivano ancora vaste placch e di nev e; il .p er sis ter e del
cattivo tempo ostacolava la fusion e dei n evai , come l'ablazione nell e
lingue glaciali.

Gliia cciaio di Vallournanche. - La fronte si presentava sgombra
di frange di nev e; notevol e l'innevamento nella parte pili eleva ta d el
ghiacciaio; scarsa I'ablazionc. Le paline e i segna li collocati nell'alli
nearnento dinanzi a lla front e, furono tutte ritrovate e fu possibile
misurarne la distanza dalla front e nei due sopraluoghi ese guiti il
2 agosto e il 4 settembre 1960.

Riportiamo nella tabella la posizioine delle palin e e dei seguali
con Ie rispettive distanze dalla fronte glaciale.

GHIACCIAIO DI VALTOURNANCHE (1960)
DISTANZE PALINE E SEGNALI DALLA FRONTE GLACIALE

in metri

An n i 1959 1960 Regress o

2 agosto 4 sett. 1960 in Il1
-

Pa l i na A 40,60 41 ,20 48,00 - 7,40
I 3H Il1;

Segnale 1 24,00 28 ,00 34,GO - 10,GO

.~ 39 Il1

Segna le 2 18,00 21,00 27,00 - 9

t 55 Il1

32,GO 33,60 36,40 3,80Segua le 3 -

~ 40 Il1

50,00 54 ,40 - 10, 10Segnale 4 35,:~D

~ 60 ill

74,50 74,5 0Palina B 69,00 - st az.
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GHIACC. DI VALTOUR"AHCHE
rilievo della zona frontale

1960

E ---...~i.:::l:.II~~
<:I) \D '

...,. ...;
('I')

.........

.........'

1 2 3 ,

, 6,5 m-l-39----1-55,2-----l- ,0------l- 6O-~

....---------- - 2' O. 7--- - - ----------.l

Fi e. 1 -P osiz iori e d ell a fr onte d el Ghia cci ai o d i Va lt our na nch e nel 1960, ri sp etto
all' a ll ineamcnto A 13, tracci ato nel 1959.

Il regresso continua perch) notevole lunge tutta la front e, sia
pur con sensibili differeIlze, ch e si po ssono spiegarc col fat to ch c la
lingua frontal e tende sc mp r e pill a scp ar a rs i dalla sczione sup eriore,
Ia quale, p er i l fort e usso ttiglia rs i del gh iac cio lungo il gradino ch e
sc par a il bacino di raccolta dalla lingua, si va s laccan do ; 'la ro ccia
appare ormai p er lungh i tratti. Continuando tale f en omeno f'ra qual
che an no si notcra an ch e qu i quanto c a ccaduto nel v icino gh iacciaio
di T yndal nel Cer vino. La fronte si portcra parccchi e centin aia di
m etri pill in alto, c l'ullualc lin gua div unt cru ghiaccio morto in lenta
fu sione.

Cia spi ega an ch e il p crche l'allin eamento dei paleUi collocati
nel 1959, trasversalmcntc alla lingua, non ha subito alcun sensibilc
spostamento. No tevole i nfin c appariva dalle asticcl le ablatometri,
collocate ncll'agosto 1959, l'abbassumcnto n ello sp essorc : un metro
sicuramente.

Ghia cciaio della Furca. - L 'escursion e fu compiu ta il 26 ago
s to 1960. Notevole er a l'innevamento: il p ersist ere del ca t tivo tempo
av cva favorito la conservazione delle placche di neve al di sop r a dei
2GOO m. La fronte di questo ghiacciaio si presentava innevata , tuttavia

II - Boll ett ina del Comitate Glaciologico I tal iano - N. 10 - II Ser ie .
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er a possihile esegu irc sic ure mi surazioni di di stanza fra i segnali cd il
ghiacciaio.

II segnale frontal e, collocato nel grande masso, ch e n el 1959 si
trovava a 32,20 m, nell'agosto 1960 si trovava a 27,10 m; p ercio la
front e av eva subito una variazion e positiva di circa + 5 m. Cosl pure
il segnale collocato sulla sinistra della fron te, nel 1959, a 13,20 m, n el
1960 si trovava a 8,60 m; un progresso p crcio di 4,60 m.

Gliiacciaio d ella Gran Someiia. - Esist ente giu n el 1928, questa
pi ccol o ghiacciaio er a n egli anni successiv i andato scomparendo; non
erano rimaste chc poche placch e di n eve. Da qualche anna pero, p er
h loro esp osizione a N, lc placch e di n ev e si sono andate facendo pill
ample, sp csse e p ersist enli. Ne ll' agos to 1960, giit appariva qua e lit del
vera c proprio ghiaccio orlato da vaste frange di n ev e. Per quanto non
sia ancora p ossibile det crrninu r e la sua na lura di glacio-neva lo, si
puo p ero p en sare ch e il piccolo ghiacciaio della Sometta si vada a
poco a poco ricostruendo.

Poiche il f enomeno del r egresso e pill legato alla temperatura
m edia pr-imavcrilc-estiva che non a lla nevosita, l' esposizion e a N puo
spiegare come il piccolo ghiacciaio possa ricostruirsi.

Gliiacciaio d el Ceroino, - La fronte si nasconde sotto uno spesso
strato di d etrifi, i vari coni di ghiaccio e nev e di valanga si assotti
gliano, il dctrito apparc alla super ficie ; il r egresso p ercio se rnbr a
ancora assai se ns ibile.

Ghiacciaio di Tyndall. - La lingua sospesa non puo ess er misu
rata: lu tlavia n on appare ultcriormcn te sp os ta ta verso I'alto ; il r e
gresso sernbra attenuate.

Nel complesso la fu se di r cgrcsso se rn br a n ei ghiacciai esam in a ti
attenuarsi ri sp etto agli anni passati. Dei cinque ghiacciai conlrollati
uno e in r egresso, du e iuccrt i, du e in progresso.

Variazioni .nell'cmno 1960

Ghiacciaio Val tou r na nche
Ghiacciaio Furca
Ghiacciaio Sornctta
Ghiacciaio Cervino
Ghiacciaio T yndall

- 15 (m edia)
+ ;)
+ ?
- ?
slaz. (?)

iVI. VANNI
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Gruppo M. Rosa

(P. D e Gem ini - L . V alz - lV. Mont eriri - D. D emaria)

V ALL E O' AYAS

Ghiacciaio Grande di Ve rra

Visitato il i1 settem bre 1960.
Come riferito nella preced en te r elazione del 1959, la lingua glaciale

si presenta n ettamente divisa in du e distinle parli in segui lo alla frat
tura verifica tes i p er la presenza di un gradino roccioso a quota 2500 m.

L a parte di di ssipatore a valle di delto gradino e formata da gh ia c;
cio morto. :coper lo da un imponcnle ammasso di detrilo morenico f'ra
nato dalle due morene laterali.

La nuova fronl e lrovasi altualmenle a quota 2500 m s. m. (ane
roide) sul vasto ripiano roccioso lascialo allo scoperto dal rapido arrc
lramenlo della massa glaciale. Nolevole la p erdila di potenza del dissi
patore spccia lmente nella zona cen tr ale, m cntre la parte destra rico
p erta di abbondantc m orenico conserva quasi intatta lu primitiva
.poten za.

Un nuovo segn ale di con trollo della var iazione frontal e e sta to posta
D.F.

su un grosso masso a con ta lto della front e e conlrassegnalo --- m O.
1960

Inn evamento sul di ssipatore quasi nullo, abbondante sull'a limen
talore.

F. D E G EMINI

Pi ccolo Gliiacciaio eli V erra

Visitato il 3 se ltem brc 1960.
Inncvamento di scr elo su ll'a lt o bacino di alimentazione, nullo sotlo

i 3500 m.
L e condizioni dell a r egionc frontale di quest o ghiacciai o non con

sentono l' esecuzione dell e misuruzioni secondo il sis tem a degli a lli
neamenti ortogonali, dato che la calot ta Lerminale e l' estremo lernbo
del ghiacciaio st esso sono ormai ubicati , dopo Ianti anni consecutivi di
r ifiro, sopra un p endio di material e detritico ripido ed istabile. Si e
p ertanto ri corso anch e qu esL'anno al con su eto sis tem a del masso di
riferimento.

La distanza dalla fronte altuale al masso scelt o nel 1956 come
caposaldo d'app oggio, er a, il 3 se ltemb re 1960, di m 166: il gh iacciaio
accusa dunqu e un ulteriore arretramenLo di ben 57 m ncll'ultirno anno .
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Per facilitare le misurazioni future, e stato contrassegnato un nuovo
masso con Ia dicitura in minio: LV 1960 m 57.

Al pluviornetro totalizzatore, in funzione presso il sovrastante Ri
fugio Mezzalama, estata rilevata Ia prccipi.tazionc complessiva dal 6 set
tembre 1959 al 3 settembre 1960: essa e stata di mm 1200 e risulta
alquanto superiore a quelle degii ultimi quattro anni.

Ne lla consueta tabellina, che segue, sono messe a confronto con Ie
medic normali Ie precipitazioni m ensili sulla zona nell'inverno 1959-60:

Stazione Quota 0 N DIG I F M Inverno

-------- - - -

L. Goillet 2526 113 78 215 56 72 81 615
Lago Gabiet 2340 103 54 166 49 35 68 475
Charnpolu c 1570 128 43 151 40 4G 35 443

" - - - - - - I - -

Media inverno 1~)59-1960 115 58 177~I-~ G1 510
:Med ia normale 88 90 62 47 44 57 388

- - - - ------

Scostamcnti da lla norrnale +27 -32 + 115 +1 +7 + 4 +122

Si nota ch e Ie precipitazioni sono state, nell'inverno 1959-1960,
superiori del 32 % a quelle normali: ecc ezionalmente abboudanti Ie
nevicate nel dicembre 1959.

La massima aItezza del manto nevoso venne raggiunta rispettiva
mente : al Lago Goillet I'll marzo con m 3,10, al Lago Gabiet il 28 gen
naio con m 2,65 e a Champoluc il 16 marzo con m 1,40.

Dalle st esse Iocalita la neve scomparve dal suolo rispettivamente
il 13 giugno, il 10 giugno e il 23 apri le.

LUIGI VALZ
Tori no, 17 ottobre 19GO

VALLE DI GRESSONEY E VALSESIA - Anno 1960

BACiNO DEL Lvs

Ghiacciaio del Lys

II progresso frontale di m 1,70 e da considerarsi dubbio, poiche in
corrispondenza del segnalc il margine della fron te non era ben visibile
data l'abbondante copertura di detrito. Tuttavia non si nota unrt' varia
ziou c sensibile rispetto all'anno scorso .

Sud fianco destro c'e stato un r egresso di m 14,50 dal 1955.



VARIAZIONI DEI GHIACCIAI DELLA VALLE DI GRESSONEY - Anno 1960
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SuI fianco sinis tro l'abbondante copertura morenica non ha p er
m esso di individuare il margine del ghiacciaio.

Dinanzi alla fron te e stato posto un allineamento con seguen ti
segnali :

D. 1- 60 a m 44,50 dal ghiacciaio.
D. 2 - 60 a m 53,60 dal ghiacciaio.
D.3 - 60 a m 66,90 dal gh iacciaio.

La distanza tra un segnale c l'altro e rispettivamente:

dal segno D. 1 - 60 al scgno D. 2 - 60 m 51,0,
dal scgno D. 2 - 60 al segno D. 3 - 60 In 34,60.

Ghiacciai d'Lndreti occidentale e di LV eisch o

Qu esti gh ia cciai , all' epoca della vi sita nel m csc di luglio, si pre
sentavano ancora parzialrncnte ri cop erti di n eve r esidua invernale,
p ercio non e stato possibile controllarnc Ie variazioni frontali.

BACI NO DI S ESIA

Ghiacciai d el Piode, ramo si nislro, e S esia

In qu esli ghiacciai, ed in particolarc al Piode, continuano i distac
chi degli es tr'em i fron tali ch e non p ermettono sicu ri con trulli. II r egresso
e p eril visibile in tutti e du e i ghiacciai.

"VILLY MONTERIN

Gr esson ey La Trinite - fraz. D'EjoIa

VALLE ANZAS CA

Condizioni qen erali d ei qliiacciai

Ne ll a settimana preccd ente aIl e mi surazioni si cbbero abbondanti
pr-ecip itazioni nevose in tuLta Ia zona sino all'altczza di 1850 m circ a ,
chc fecero assumere alla mon tagna un aspctto invcrnale. Al di sotto di
talc quota i ghiacciai presc n tano sernpre una notevole copertura mo
rcnica.

Gliiacciaio tli Nlacugnaga () d el Belved ere

Hamo Ia tcrale sinistro,
Ho riscon trato p er la fron tc (1750 In s. l. m.) un arretramen Lo di
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26 m, dato ch e il segnale posta l'anno scorso (D. D. 59) a 10 m da essa
dis ta ore 36 m.

L'aspetto della fron le i: pure qu est'anno r egolare.

Ghiacciaio d el N ordend (2100 m s. m.).

Qu est'anno, p er l'abbondante coltre nevosa non mi e slato possi,
bile compiere alcuna misurazione.

Ghiacciaio del Belved ere
1958
-21

1960
-26

DAVIDE DEMARIA

ALPI RETICHE

Gruppo 'I'crmbc-Surettc-Stello

(S. Piqnanellii

Au cora il 25 agosto, era no innevale non solt an to Ie fronli dei ghiac
ciai dello Spluga (bacini del Liro-Adda e del R eno di Lei), rna intera
m ente gli st essi ghiacciai, tranne uno, quello del Ferre.

Fui costretto a ripetere la visita nei giorni 7, 8 e 9, di settembre,
e se non poca n eve er a disciolta, tan la ne rimaneva; COS!, ch e furono
possibili misurazioni .solo p er il ghiacciaio su nominato, che degli altri
anche i capisaldi er ano coper li, salvo il cap osaldo, chc ripassai di
minio fresco, davanti alla seeonda lingua del ghiaeeiaio della Val Loga.

E' da eonsiderare ch e, rnentre l'invernata 1958-1959, a Montespluga,
aveva scaricato 789 cm di n eve qu clla 1959-1960 n e scarico 1043 em,
pili copiosa n ei prirni m esi (ottobre e novembre 1958, rispeltivamente
28 e 57 em; rna ottobre e novembre 1959, 68 e 266 cm). Si aggiungano
Ie temperature basso dell'estate seorsa, con eielo prevalentemente eo
perto e con nevicate, non sp or a diehe e dello spessore p erfino di 8/10 em,
sopra 2350-2400 rn s. m ..

Ch e le condizioni fossero migliori p er il ghiacciaio del F erre e
ovvio: esso seende a 2400 rn s. m. e gli altri si fermano circa a 2700 rn
s. m., anzi quello della Val Loga a 2820.

II segrialc, P.1952, e ormai lontano (206 rn e fu collocato a 15 m
dalla fronte). Ho stabilito un allineamento, servendorni di bussola a
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tr aguardo, al limi lc della fronL e odierna, tra un caposaldo, P. 1960, a s.,
P.

su roccion e csa ru to, e un cap osaldo, - - - , a N. Sll un masso er rutic o
1960

(qui m anca la ro ccia in posto).
Il nostro ghiacciaio, che, distruLta in gr an parte la lingua ch e fluiva

nella valle Scisarolo, da vallivo s ta p er divcntarc poco pill di un ghiac
cia io di circ o (circo di va lle) , ha palcsato u n ultcriore r cgrcsso di 25 m
rispetto al segnale del 1952; infaUi la distanza di qu esto dalla fronte,
ch e, I'anno scorso, er a di 181 m , adesso (7 settembre) la ho trovaLa
di 206 m.

SALVATORE PIGN ANELLI

Gruppo del Bernina-Disgrazia

(C. Saiben e - G. Mllssio)

VALTELLINA

1-10 visitato i ghiacciai del Grupp o del Bernina nel p eriodo dal 12
al 15 sctternbre 1960. L'innevamenLo era rilevante a parLire da circa
2700 m di altitudiuc, p er neve f'resca sostenuta p cro da uno zoccolo
di neve tarda inverualc a partire dai 2800 m. Non ho ri scon trato muta
m enti di r ilievo n ella morfologia dei ghiacciai visitaLi.

Qu est'anno p er la prima volta e sta ta eff'et tu a ta I'osscrvazione
della fronte del Ghiacciaio F cllariu orientale davanti alIa qual e e sta to
collocato un scgna le.

Dal l Ll se ttembre vis tose nevicate hanno copcrto definitivamente
Ie fron ti glaciali sicche non e sta to possibile osservarc Ie fronti dei
ghiacciai Scerscen e Vcntina.

Ghiacciaio S calino

Scomparsa tot almcnto la zolla di gh iaccio m orto davanti alIa f'rontc,
qu esta si presenta ora a lama piatta e lincarc in pill rapido disf'acimento
ncl settore destro, do ve s'e sp an dc in terrene pi aneggiante alluvionalc,

La fronte e interessata a circa 10 m dal suo bordo da un crepaccio
trasv ersale ch e tende a sep a r ar nc il lembo terminale dal r esLo della
colata, riproducendo cosi, in sos tanza, Ie condizioni verificatesi n egli
ultimi due anni.

Il segnale R 1958 er a a m 3Ll dal bordo della fronte. Questa risulta
quindi stazionaria rispetto alle misurazioni dello scorso anno.
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F IG. 1 - Gh iacciaio Fell aria Ori ental e

Gliiacciaio Fellaria Ori entale

([o lo S ui ben e 1960 )

L'arca frontal e di qu esto ghiacciaio e sta ta vis i ta ta qu est 'anuo p er
la prima volta . Essa si esp ande suI p endio di un gradino roccioso alla
cu i base si adagia in una piccol a conc a ip cr escavata dall'csarazione ed
oggi colm a ta dalle acque torbide di un laghetto parzialmente subgla,
ciale c privo di cm issnr io . II bordo fran tal e e cao ticamcnte disgregalo
da nurncrosi sc racchi ncl se tlore destro idrografico, m entrc nel se t
tore sinistro si esp andc in una breve lama frangiala sotto la quale fil-
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trano lc aeque del torren te subglaciale. Ass ente il detrito morenieo suI
ghiaeeio e poeo abbondante anche davanti alla fronte, mentre e assai
vistosa la sedimentazionc laterale lunge entrambi i bordi della espan
sione frontal e eon la formazion e di una classica «cotica in campo di
pierre », parziahnenle eolmata da nev e fr esca, sulla piatta morena late
rale alla sinistra Idrograflca, presso la fronte glaeiale.

Hoeolloeato un segnale S 1960 su roeeia in posta davanti al
settore destro frontal e eh e e il pili espanso. II segnale e a m 38 dal
limite del ghiaecio vivo.

FIG: 2 - Ghiacciaio Fellaria Occidentale (/'olo Saibetie 1D60)



171 -

Gliiacciaio F ellaria Occidentale

La fronte di quest o ghiacci aio si presenta fortemente appiattita e
ridotta su ll a destra idrografica. II n ll OV O segna le S 1959, colloc a to
10 sco rs o anno a m 30 daIla f'rontc, e ri sultato qu est'anno a m 48,5
dalIa stessa . L a fro nte ha dunqu e m anifestato un r egrcsso di m 18,5
in un anno.

Gliiacciaio di Cas po qqio

H o nota to un ulteriore ap piatlimento della zona fronlalc che e
intrisa di m oren a. II r egr esso h a acccu tuato l'emersion e di una groppa
r occiosa copcr ta da m orena grossolana alIa sinis tr a idrografica dell a
fro nte. II segnale R 1953 e ri sultat o qu est' anno a m 100 dal limite del
ghiaccio viv o. II r egresso e sta to dunque in un anno di m 14.

ALPI RETICHE - GRUPPO BERNINA
BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE ADDA - Anno 1960

Alti t. Espo- Variaz . fro nta l i Inn ev.toGh iaccia io S eg na le _ .- Osservaz.
f.1e s iz ion e 1958 1959 1960 fr ontal e

- - - - - --- --- - - - - -

Scali no 2560 N H 1958 - 20 - 34 sta z, Sca rs is s. P r ima se-
F ell ari a or ie nt. 2525 E O S 1960 - - - Nullo gnala ziori e
Fella r ia occid . 2450 E S O ' 1 95 ~) - 36

!

staz . - 18,5 Nullo
Caspogg io . 2590 'V H 1953 - 20 - 6 -14 Nullo

I

Prof. CESARE SAIBENE

BACINO DEL lVL\SINo (GrLljJjJo Disqrazi cu - Ca mp ag na 19GO

Corne da imp egn o ass u n to, proced etli allc oss crvazio ni c alle mi su
razioni del Ghiacciaio di Freda Rossa c del Gliiacciaio Orien tale di
Cassan dra .

En h-amhi i gh ia cciai pare che siano sogge tti a notcv oli evoluzioni,
come da r el azi on e del Prof. Na ngero ni del 1957.

Dato l' andam ento stagio nale, dccisi di app r ofi ttare delle r is tahili tc
co ud izio ni a lm osfcr ich e dop o Fcr ragos to cd effe ttu ai lc mi c ri cognizioni
Ira il 31 agost o e i l 2 settem br e. F r u ii delI 'accomp agnamento dell a
Guida alpi na sig . Dino F io r ell i, di S. Martino Val Mas ino, che prest o
pure assis tenza n cl corso dell e op crazio ni .
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Ghiacciaio eli Pr eda Rossa

Un'alta coItr e ncvosa ccp riva qu asi com plc tam cnte Ia sup er ficie
del ghiacciaio, av en do i l su o limite inferi or ein una linea con gli es trern i
a Q 2650 a Ovest e a Q 2500 circ a sotto la cresta del Passo di Corna
Ross a . Emergeva solo il r occion e ov oidal e di cui alla r elazion e ci ta ta
del Prof. Nangeroni. P ertanto n cssuna utile osscrvaziori c pot e essere
effe ttuata suI processo di evolu zio ne d ell a m orfol ogia del gh iacciaio.
Ri sulto in vcce scoperta la parte inferiore del b acino ab la tore, suI qu al e
si concentro la mia a tt enzione . La fronte, gia notevolm ente appia tti ta,
cora cos ti tuita da tre lingu e aventi i segu cn ti car a tter i.

1) Lingua occidentale. - La pill lunga fino al 19f58 . occupava il
fondo dell'avvallamento tra la nntica m orena Iaterale destra ed un
0'radino ingombro di m assi e di m aterinle detriti co gross ol nno, con
sp u n toni di r occia , su l lato di un o dei quali er a s ta to post a il segnalc
N dal P rof. Nangeron i ad indi cur cil p r esumibile limite frontal e occul
tato da detrito morcni co in sup erficie . Or a l'affioramento pill p rossimo
di gh iac cio viv o trovasi a m 250 a m onte, quasi all 'altezz a del segna
via - RP - _. II tratto intercorrente c sta to trovato coperlo dn un
alto s tr a to di moreni co impregn ato di fanghigli e. Cia ha impedito di
ri lcva rc i l limite presumibilc della fronte. Non pare azzardato il sup
p or r c che ) l sc l tor c termin al e della lingu a abbi a una p ot cnza molto
ri dol la : abhia segna to un a r egressione not evol e e abbia un a Iargh czza
inf' cri ore a quella dell'avvall amento n el quale e com presa . Si tenga
prcscnte ch e i banchi di gh iaccio m orto. notati n cl 1958, dei rruali fa
espressa m enzion e Ia r elazionc del Prof. Nangeroni. son 0 in fase di
rapi do es aurimen to p er ablazion c e successivi crolli della mor ena sovr a
s ta n te. Impossibilit ato ad eff'et tuare mi surazioni . che forni ssero un dato
attendibil e, mi so no limitat o a seg nar e il limit e d el ghiaccio vivo afflo,
r ante pon endo su roccia il seg na le II GlVI60, a sinis tr a d ella lingua.

2) Lingua centrale. - Si stacca dal gh iac ciaio alI a s tessa altczza
della lingu a occ ide n ta le . Si a llu ng a su un piano inclinato a p endenza
uniforme. P er corsu in lutta la su a lunghezza, e s ta ta trovata costitu i ta
da gh iaccio vi tr eo, affior a n te in molti Lr a tt i ; in altri coper to da uno
str a Lo di m atcrialc det riti co gall egg ia nte piuttost o minuto. Qu esto si fa
pill gr ossolano n ell a p arte termin al e, con accu m u lo pill r il evante, fino
a nascondere il tratto Ierminal c della lingua e la fron teo Tu ttu vi a e
s ta to possibile fissare Il Iimitc presumibile a Q 2560, ch e d eve co ns ide
rarsi i l punto pill basso del gh iacciaio . P erLanto h o ritenuLo opportuno
di porre su r occia a sinis tra il se gnale II GIVI 60.
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3) Lingua ori entale. - Spuntoni di roccia e morcnico limi tanti
sulla sinislra la lingua mi hanno fatto ritenere che si possa individuare
una terza lingua. Sottostante il p eridio della zona d el Passo di Corna
Rossa, e stata trovata coperta di nev e, pur con affioramcnti di ghiaccio
vivo. La superficie presentava materialc detritico sp ar so. N essu n altro
rilievo e s ta to possibile effe tt u are a causa della coltrc nevosa. Resta
il dubbio sulla stessa individualitn della lingua, come l'andamento
della superficie farebbe ritenere, che potrebbe invece costituire con
quclla deflnita « centrale » la gr a nde lingua del ghiacciaio.

Essendo mancata la possibilita di osservare il ghiacciaio nel su o
bacino collettore i r il ievi eff'ettuati si devono ritenere insufficienti ai
fini di dare una compiu ta descrizione della morfologia del ghiacciaio
sl csso. Ma , da quanto notate, appare in tutta evidenza che l' evoluzione,
di cui fa esp r essam en te cenno il Prof. Nangeroni, e in atto. Il Ghiac
ciaio di Preda Bossa subisce una accentuata riduzion e sul lato destro,
pcrche pili esposto e m eno alimentato. Ancora consistente la colata
centrale, che e alimentata dall'apporto di neve di valanga dalla cresta
Sud del M. Disgrazia e dalla conlinuante cresta SSO della Cima di
Corna Rossa.

Il Ghiacciaio di Cortui Rossa (ovest) er a completamente coperto di
neve, non consentendo alcun utile rilievo sul suo essere e sull'apporto
al sottostante Ghiacciaio di Preda Rossa.

Glziacciaio Ori entale di Cassandra

Entrato nell'apparato glaciale del Ghiacciaio della Cassandra, se
condo la terminologia dell'I.G.M., il ramo occidentale, 0 Ghiacciaio
Occidentale di Cassandra, dal nome attribuitogli dal Prof. Na nger oni,
S1 presento come una sup er ficie uniforme copertada un alto strato di
neve di valanga. Ancora una volta non fu possibile procedere ad alcuna
osservazione, ne a determinarne i limiti attuali. Pure coperti di neve
di accumulo e da uno strato di n eve fresca furono trovate la parte
superiore del ramo orientale d el ghiacciaio, 0 del Ghiacciaio Orientale
di Cassandra (come dal nome dato dal Prof. Nangeroni) e la parte cor
rispondente al piano gia occupato da un laghetto, secondo precisa testi.
rnonianza d el Prof. Nangeroni. Pertanlo non fu dato se gu i to ail e osser
vazioni del Prof. N angeroni su ll a evoluzione in corso nei ci lati settori
del ghiacciaio. Procedendo ve rso va lle furono compiute le seguenti
rilevazioni:

1) La colata inferiore del ghiacciaio, forse, non supcra pill la
soglia che si apre tra 10 sp erone NE di Q 2782 e Ia paret e di fronte,
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cop crta dalla col tre glacia lc, secon do II vccch io ri li cvo dell'I.G.lVI. - tav.
« Monte Disgrazia » .

2) La se ll a e s ta ta trovata coper ta da neve d'accumulo e da n ev e
fresca. Tra i du e sp eroni di roccia si di spone una s tr iscia di moren ico .
II mn let-iale consis te di ciottolame di m ediu grossezza. II cordon e si
a llarga uniforme p er qualche m etro. E' dubbio che so tto vi sia ancora
ghiaccio vivo.

3) Dal ch e seguirebbe chc il bacino abla torc, terminante n ella po
tente u nghia, sarehbe alimcntato solo du lla colata che scende diretta
m ente dal ca na lone Su d del M . Disgrazia (Canalon e Sch enatti), so tto la
paret e della cresta SE.

-l) La fronte a unghia e ancora tanto potente da superare un sa lto,
dando luogo ad una superfici e convessa, n ella quale e affiorante not e
vole q uantita di ma teriale detritico.

5) Dallc propaggini oricntali di Q 2777 si stacca una morena.
intorno al la quale trovasi ghiaccio. II prof. Nangeroni 10 classifico
« ghiaccio vivo » n el '.57. Tale 10 riten go ancora, in quanto, m enu co
perto di morcnico di allora, rileva un rapporto di continuita con
1'« unghia ».

7) CiD porterebbe a r i tenere ch e i l limite del «ghiaccio vivo»
earn 25 pili a valle di qucllo del '57, di cui e stato lrovato il segnale.
Ne pengo uno, a mia volta, su un en or m e roccione n el centro della
conca: ! lVI 60.

8) Ritengo, tuttavia, ch e future osservazioni tengano conto solo
della front e «a unghia », come l'apparato degno di considerazione.
Allo scop o di procedere a raff'ronti, fisso una stazione fotografica sul
vecchio apparato morenico fron tale, presso u n masso in so lida posi
zione e 10 distinguo con i l segnale - F - visibi le dall'interno del
l'anfiteatro morenico.

9) II Ghiaccio Orientale di Cass a n dr a sarebbe congiunto al Ghiac,
ciaio Occidentale di Cassandra solo n ell 'alto bacino coll ettore. Pessime
condizioni di tempo e di visibilita non hanno consentito di procedere
a oss ervazioni ch e forniscano sicuri elc men ti sulla reale topografia
attuale dell'apparato glaciale del Gh.io della Cassandra, in rapporto
alIa rappresentazionc dell'I.G.M. citata.

10) Dai fenomeni riscontrati apparc evidente . la necessita di
nuovi e pill ampi rili evi.

GIOVANNI MUSSIO
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Variazioni nel 1960:

Gh ia cciaio Preda R ossa
Gh iaccia io Cor ri a R oss a
Ghia c c iai o Cassa n d ra occiden ta le
Ghia c c iai o Ca ssa n d r a o r ie n ta le

Gruppo Piazzi (Alta Valtellina:) e Livignasco

(I . Bellotti)

- 1
st az.
mi n.
+ ~5 (<lal l!157)

Osseruazioni qen erali.

Le pessime condizioni atmosferiche della stagione estiva non p er
misero di svolgere con regolari til la normale campagna glaciologica.
Ai primi di settembre molte frontierano gin. coperte da neve fr esca
cd il p erdurare di ca ttivo tempo non p ermise pitl le mi surazioni.

Diversi ghiacciai prima di tale ep oca non potevano esser e misu
rati p erche ancora coper ti da n eve avvalangata.

II ghiacciaio orientale Dosde e stato misurato col duplice sistema
il vecchio e il nuovo come appare dal prospetto.

FI G. 1 - Gh iacc iai o Dosd.e Or ie n ta le - Fronte e boc c a del gh iaccia io

(foto Bell otti)
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FIG. 2 - Gh iacc ia io Dosrle Or ie nta le - Vis io ne genera le fro nte .

(fo to Be llolli)

F IG. 3 - Gh iacc ia io Dosd e Ori ental e - Parte a lta d el ghiacciai o.

(fo to Bell otti )
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1) Ghiacciaio Orientale Cardon e.

25 Agosto 1960. - Dal segnale • N. 2 alla front e ci sono m 82. L'ar
r etramcnto nel presente anna e di m 11. La fronte e completamente
coperta da m orena. Lo sper one di roccia affiorato al centro della cola la
quattro anni fa , l'ha quasi complctnmcntc ta gliata.

2) Gliiacciaio Dosde orientale.

23 Ago sto 1960. - Dal segnale • N. 2 alla fronte ci sono m 98 con
un arrr.tramento nel prcscnte anna di m 19. Fronte ancora turgida COIl

apertura a forno e Iib era da morena. E' s ta ta esegui ta pure la misura.
zione, per il controllo delle variazioni frontali, con il m etodo dell e pa
line, come da schizzo allegate. E' l'unico ghiacciaio della zona ch e si
prcs cnti veramente adatlo a una misurazione ca n tale sistema. Presa
fotografia.

3) Giacciaio Dosde occidentale.

23 Agos to 1960. - Dal segnalc • N. 2 a lla front e ci sono ill 127. Ne l
prescnte anno l'arretramento e stato di III 17. La frante, cornpletamcntc
coperta da morena, e ridotta ad una puru lingua.

GHIACC. ORIEHT. DOSDE'
rilievo zona frontale

....,. ....,.
U')

\D
p)

010 01
A Ll L2 L3 r~ "m ~

"
~L

"l:13Z

FIt;. 1 - Ghia cci aio Dosde Ori ental e - Al li n earu en t.o e r il iev o fr ontal e.

12 - Boll cit itio del Com itate Gluc iologico l talian o - N . 10 - II Seri e
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BACINO IDROGRAFICO VIOLA (ADDA) - Spol - ALPI RETICHE

GRUPPO MONTUOSO PIAZZI - VAL VIOLA - LIVIGNASCO - Anno 1960

Alti t. Espo- Var iaz, front.
N . Ba cin o Iclro grafi c o Gh ia c c iai o

fr ont. siz . 1958 195H 1960
- - - - --- -- - - -- - - -

1 Vio la (Aelela) Rin alpi 2620 N. - 3 - 2 -

2 » » Vol Lia 2415 N . - 2 - ct -

3 » » Cardo nn e 2315 N . 7 - 15 - 11-
o r ie n ta le

4 » » Ca r rlo nn e 2440 N. - 4 - 6
occ ide n ta le

-

5 » » Dosde 2500 E. - 18 - 6 - l H
or ie nta Ie

6 » » Dosrl e 2580 N. - 14 - 11 -
ce n tr a le

7 » Doscle 2620 N. - 30 - 20 - 17»
oc cidental e

8 » » Vi ola 2(H)0 N. 3 - 12- - -
or ie nta le

H » » Vi ol a 2765 N. :? - 9- -
oc ciclen ta Ie

10 » » Vena 2() 20 N. 7 0- -
maggi ore

11 Sp e)1 .. Min e 2580 x.-r; - 8 - 13 - 12

12 » Val N er a 2820 N.-G. - - 5 -

13 » Campo 2850 N.-G. - -- 5 - 5
m eridi on.

Co r na eli

114 » Capra di 2700 N. - -4,50 - 4
D entro I

i1) Ghiacciaio dell e Min e (Liuignas co) .

27 Agosto 1960. - Dal segnale • N alla front e ci sono m 176. Ne I
presente anno c'e stato un arretramento di m 12. Nulla di cambia to p er
qu cl che riguarda l'aspetto gen erale del ghiacciaio.
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5) Ghiacciaio Cerna di Capra di d eniro (Livignas co).

27 Agosto 1960. - Dal segnale • N alla front e ci sono m 27. L'arre
lrarnento del presentc an no e di In 4. II ghiacciaio e in part e coperto
da nev e r ecente.

6) Ghiacciaio m eridionale di Campo (Liuignas co).

28 Agosto 1960. - Dal segnale • N. 2 alla fronte ci sono m 59. L'ar
r etramento di quest'anno e di m 5. Fronte r egolare turgida fortemente
coperta da morena suI lato destro.

BELLOTTI ITALO

Gruppo dell'Adamello

(C. Soiben ei

BACINO DELL'OGLIO (versante lombardo).

Ho visitato i ghiacciai d el versaite lombardo dell'Adamello neI
p eriodo dal 6 al 10 settembre 1960. Ho anzitutto riscontrato un insolito
sp essore del manto nevoso a partire da una quota media di 2800 m s.m.

Nell 'ar ea cacumina1e (Pian di Nev e) 10 sp essore della coItre n e
vosa dell'annata, osservato in pill punti riparati dall'azione eolica, ri
sulto di poco superiore a m 1,60. Cia non soItanto p er recenti precipi
atzioni a carattere nevoso, cornunqu e nOD cospicu e, rna p er il p ersi
st ere di tempo p erturbato durante tutto il p eriodo primaverile ed es tivo
ch e limito lc proporzioni riel normale scioglimento del manto nevoso
tardo invernale.

Alcune fronti glaciali er ano totalmente innevate (Pisgana Orientale,
Pisgana Centrale, Avio, di quell e di cui si tento invano l'osservazione);
Ie aItre presentavano tutt e una copertura di neve recent e dello sp es,
sore di un paio di ce n time tr i ch e non ne impedi i1 rilevamento.

Ghiacciaio Pisqana Occidentale.

L'area frontal e ha ormai completato l'assestamento in atto da al
cuni anni : i l settore sinistro idrografico, ch e s'espandeva quasi a for
mare un secondo lobo frontale a causa soprattutto del ritiro laterale
si raccorda ormai uniformemente con la vera fronte. Qu esta, affacciata
all'inizio del valloncello, riel quale fino allo scorso anna insinuava una
appendice lanceolata, risuIta ancora ridotta ed appiattita. Ncll'ambito
del settore sinistro della fronte glaciale a circa 100 m dal limite del
ghiaccio,il tipico c COSpiCllO OS in formazion e, giu citato in prece-
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den ti r el azioni, h a subi to un a ulteri orc cvo luzio ne: infatti all'estremi ta
orie n ta le del co r do ne di detrito che ha eolma to un erep aee io tr asv ersale
si e ora formato un « cono eli qliiaccio » dell'altezz a di In 3,20.

II scgnulc N S e ri sultat o a m 176 dal limite frontal e. Durante
l'annata il r egr esso e sta to dunqu e di m 10,4.

Ghiacc iaio S olarno,

Anc he quest 'anno non e sta to p ossibile cff'cttuare misurazi on e del
l'a rea f ro n ta lc di qu est o gh iaeeiaio . Essa e sepolta da una sp essa eoltre

FI(; , - Ghiacc ia io d el Ve ne roco lo a i p ied i d ell a paret o Nor d d ell 'Ad am ell o.
(1'010 Su i be ne, 19( 0 )
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di neve da vala ngu, ca du ta dal r ip ido p cndio roccioso del ve rsan te
sinistro idrografi co ch e la sovr as ta . In oItre sulla neve c davanLi al
hordo es te rno dell a m assa nevosa si so no a ccumulaLi i detriti rocciosi
Lrasp ortati e deposti da altre cospicue va lang he di gh iaccio prcvale utc,
m ente provenicnli dalla lingu a sos pesa del Ghiacciaio del Cor no
Salar no.

Gliiacc iaio de l Yene roc ola .

Nessu n ap prczzabi le mulamen to e inLer venuLo nell a m orfologia
del gh iaccia io . Il segnalc S 1 su r occia in p osto, davanti al se LLo re
fronLale desLro era a m 43 dal bordo f r onLal e, m anifesLand o dun qu e un
r egresso di q ue l se ttore di III 3 in un anno .

Il segnale S 2 elavanLi all 'espansio ne fronLale sinis Lra er a a m 48.
Ness u na var iazio ne, dunqu e, in un anno, in ques ta p arte dell a fron lc,

Essa e p ero formaLa da du e lembi ancora sa ldati Lra 101'0: un a paret e
eli gh iaccio vivo subver ticalc, cos ti tu i ta elai res Li eli un CO IlO eli gh iaccio
in di sfacimento, alla base dell a quale i: r imasta, appinttita e ridottn ,
parte dell a vecchia lingua fronLal e (Iargh ezza m 40, lungh ezza m 33)
che, ri cevendo con Linuamenle il el eLriLo m orenico scar ica Lo dall a so rn
mita dell a p arct e, ne rimanc totalmcntc coper ta eel e in gr ado eli co n
se rvars i a lungo. E' ben e ri cordare, p cro, che il ghiacciaio del Ve nuro 
colo da cinque anni non ri vcla oscillazioni fron tali eli en Li Ul rilevanLe.

Prof . CESARE SAlBENE

ALPI RETICHE - GRUPPO ADAMELLO (versante lombardo)

BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE: OGLIO - Anno 1960

AltiL Va r iaz io n i I Inn evam ento
Ba c . Idrog. Gh iaccia io Espos. Segna le

fr ont. 1D58 I. 1D59

I
IDGO f'r o nt a le

Og lio Na rca ne llo P isga na occid . 2510 N NS -23,4 - 2G 1- 10,4 sca rs iss imo

1

S 1 - G,4 - G,G - - :~ IAvio Ve rieroco lo 2570 NO
1 \

null o
S 2 - 5 - G staz .
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Gruppo Ortles-Cevedale

(A. Giorcelli)

La campagna di osservazioni glaciologiche si e svolta quest'anno
durante il p eriodo dal 20 agosto al 20 se ttembre in tuUo il Gruppo ad
esclusioric dell e valli d'Ultimo, di Rabbi e di P eio a causa dell e p essime
coridizioni atmosferi ch e sopraggiunte, ch e hanno determinato l'inneva
m cnto sino a quote intorno ai 1500 m.

II r elatore e stato coadiuvato ncl primo p eriodo (bacino dell'Adda)
dal sig. Roberto F ermari ello c successivamente da du e studenti di
Sci enze Gcologiche prcsso l'Universita di Milano, Sono stati complcs,
sivamcnte visitati 75 ghiacciai ed eseguite misurnzioni di segnali per
17 di essi , COS! raggruppa ti :

Bacino d ell'Adda.

1) Valle di Gavia: Ghiacciaio d el Dosegl'l (2 segnali). Vcdrctta
m eridionale dell'Alpc (2 segnali).

2) Valfurva: Gliiacciaio d ei Forni (2 scgnali), VedreUa Rosol e
(1 segnulc), V edrella Cedeli (1 segualc), Vedrella Gran Z ebru (1 sc
gnale).

3) Val Zebru : Vedretta Zebrii (ri trovati solo scgnali inscrvihili).
4) Valle del Braulio : V edreita di [uori di Cristallo (1 scgnalc),

V edrel!a Vit elli (1 segnale).

Bacino d ell'A diqe.

1) Valle di Trofoi: Vedreita IIIadaccio (ri trovati solo segnali
iuscrvibil i).

2) Valle di Solda: V cdretia di S aida (3 segnali), V edretta m eri
tlonale di Zed (2 segnali), V edrelta setl en triotiale di Zai (2 segnali).

3) Val Martello: Vedrella Luruja (1 scgnale), Vedrella del Ce
uedale (1 scgnalc-distanza preceden te sconosciuta), Vedrelta Forcola
(2 segnaIi), V edretla U[timet (2 segnali).

L e fronti si presentavano per 10 pill sgornbre di neve, se si cccel
Iuano qu elle di vcdrctte visitate nei giorni immcdiatamcnte seguenti
il 4 di settembre, data alIa quale si verifico una forte nevicata sino a
2000 m circa. Tutte lc colate p er le quali sono state effe ttu a te misure
risultarono in ri tiro, ad eccczionc della VedreUa Lunga c della Ve
drctta Cedeh in progresso.

Di tutti i ghiacciai visitati e stato compiuto l'aggiornamento della
rapprescntaxionc topografica op erando correzioni sulle tavolctte a
1 : 25.000 dcll'I.G.M. m ediante rilievi sp editivi 0 pill f'requentcmente
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BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE: ADDA - Anno 1960

Bacino Altitudi ne I E sp os i-
I

VAHIAZIONI FRONTALI I Inuevarn ento

I

Gh ia cci a i o i Osservaz io n i sup p leti veidrogr afico fronta le m i zio ne negli a n n i in m fro nta le
I

Gavia Do segu 2800 a 1H57-60 1 [- 13,75] nullo 27-8-GO: Fro n te h i lo hata co n co -
p e r tu r a d et r iti ca u ngh ia m olto
sotti le . 3 fo togra f'.

» Mer id ionale 2930 E 1925-60 - 187,00 sca rso 23-8-GO: Fro n te molto es tesa co n
Alpe scarso detri to, piuttosto so tti le .

1 Io tograf.

Frodolfo Forn i 2300 NNO 1H59-60 - 21,25 nullo 30-8-GO : Le m isu r e sono riferite
a due imponenti masse di gh ia c-
c io m orto ormai separa te da l
vero ghia c ciai o p oste a va lle
elelle gug lie,

3 fo tograf.

» Roso le 2750 SSO 1959-60 - 12,00 nullo 30-8-GO: La lingu a , piuttosto spes-
sa, termin a a p u n ta; su lla sua
si n is tra si tro va un a in gente
rn a ssa d i gh ia cc io morto ch e si
sp inge al cuni metr i p iu a va lle.

2 fot ogr af.

» Cedeh 2710 a 1H59-60 + 6,00 nullo 30-8-GO : F ro n te a lta e so lcata d a
cr cpacci. II gh ia c c io presen ta
ah bon d ante morena i nglobata .

fo tograf.

» Gran Zebr LI 2960 SSE 1937-60 - 190,00 scarso 30-8-60 : Le m is ure s i ri feris co no
a lla co la ta centra le ch e ter rni -
na con fronte a rcua ta e r ego-
Ia ri ss im a .

fotogr a f.

ZebrLI Ze b r LI 2780 S 1925-60 in forte r i ti ro nullo 26-8-60 : Fronte h il ob ata p iutto-
s to sp essa e mo lto r ip ida nos-
giante su rocc ia mon to nata in
p oslo.

fotogra f.

Bra ulio di fu ori di 2720 N 1923-60 -126,40 nullo 21-8-GO : Fron te r ettilinea e m olto
Cris tallo es tesa poggia nte su un p ia noro

mo re n ico .
fotograf.

» Vite ll i I 2510 0 1H23-60 - 89.00 nullo 21-8-60 : F ro n te sp essa r ic oper ta
i

ela abbonda n te mater ial e d etr i-
I t ie o . Si h a una p icco la p or ta

i I
i rregola r e.

f'otograt.

GRUPPO ORTLES - CEVEDALE

BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE: ADIGE - Anno 1960

Ba c lTlv
I

Alti t u d i n e ES.POS i- 1 VAHIAZIONI FRONTALI Inn evam ento
Osserva zio ni sup p let ivoGh iaccia io

idrografl co fro n ta le m zro n e I n egli a n n i in m fr ontal e

Mada cci o 2400
--I

1925-GO ! in fo r te ritiro nullo 24-8-GO : F ro n te eel ir r ego-T rafo i N sp es sa
lare poggia n te su r occi a in po-
s to mo nto nat a.

f'ot ogra f.

So lda I So lda 2260 N 1959-60 - 7,50 a bbo n da n te 6-9-60 : F ro nte a lta e rett ili nea .
I (neve fresca) E ' p rese nte u na enorme porta .I

fo tog raf.

» Mer id io na le 2795 ONa 1958-60 -38,50 nullo 4-9-60 : Fro n te bilob ata - li ngua
eli Za i p r in c ipa le p ia tta ed arrotonda-

ta poggia nte su p ia no moren i-
co - pa rz ialm en te ri cop erta eel
impasta ta eli m at eri al e d et ri-
t ieo.

f'ot ograf .

» Se tten tr io nale 2880 0 1958-60 - 20,00 a bbo nda nte 9-9-60 : Fronte st retta, app u nt ita,
di Zai (neve fr es ca) r igo nfl a racchiusa en tro una

st retta va lle tta morenica .

Pli m a Lu nga 2630 N 1H59-60 +12,00 n ullo 10-9-60: Fro nte ap p u nt i ta ricop er-
(Ma r te llo) ta d a a b bo n da nte mater ia le mo-

re nieo. E ' prese n te una larga
e bassiss ima por ta .

fotograf.

» Forcola 2600 NE 1H59-60 -28,00 nullo 10-9-60 : Fro n te a fo r ma pa ra b ol i-
ca, legger rnente rigonfia e pri-
va d i un a ve ra por ta .

f'ot ograf'.

» Cevedale 2G30 E in r itiro (?) nullo 10-9-60 : Hinvcnuto il so lo segn .
M/a 111 . 68 d al gh iaccio . Sc o-
n osciuta hi mi sura precede nte .
La fr onte princ ip al e termina
in un laghetto.

fot ograf.

» Ultima 2750 N 1959-60 - 7,75 scarso 10-H-GO: F ro nte a mp ia , leggerrnen-
te ricur va. . poco r igon fia , a b ba-
s ta nza r egol are.

I f'otograf.
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ad occhio e si e cercato di farne una brev e descrizione con particolare
riguardo aIl e variazioni intercorse dal 1945 (data alla quale si rif' eri
scono Ie descrizioni del prof. A. Desio, non ancor a pubblicate) ad oggi.

Sono sta te infine scattate un centinaio di fotografie ch e servir a nn o
p er utili confr on ti con quelle eseguite in passato.

AUGUSTO GIORCELLI

Gruppo Adamello-Presanella (vorsonte trentino)

(V. Marchetti)

La cam p agna gl aciologi ca si svoise dal 7 al 21 agosto. Durante
l'inverno si ebber o dell e eccezionali abbondanti n evi cate. Alla Sta
zione di Caret (m 1430) Ie precipi tazioni n evose raggiunsero il total e
di m 8, m entre la m edia scars a degli ultimi anni si aggirava sui m3 50.
n massimo innevamento si ebbe il giorno 11 marzo con m 2)50. Ne I
l'inverno 1950-51 l si raggiunsero qui un total e di m 10,40 ed un m as
simo innevamento di m 3,10. L 'estate fu abbastanza f'resca. tanto ch e
in ogni m ese es tivo si ebber o du e nevi cate su i 3000 m etri . Cost al mo
m ento dell e osservazioni Ie condizioni di inn evamento er ano abba
s tanza buon e.

Vedre tf a orientale d el Care A lt o, 7-8-60. - Innevamento ahbon.
dant e essendo qu asi tutta Ia vedretta coper ta di n eve, com preso i l mar
gin e f ron tale. Cosi non si pUG osservare I'ev entuale ritiro. An ch e il r e
Iitto sott os tante e comple tamente coper to di neve c la prima ch iazzu
si osse rva gia di fronte a malga Coel.

V edretfa di N isoli, 10-8-60. - An ch e qui l' abbondante innevamcnto
copre quasi tutta Ia vedretta, Iasciando libera la lingua ch e arriva
dov'era I'anno scorso. Ritiro m O.

V edretfa di Lares , 10-8-60. - Lobo Po zzoni: tutto coperto di nev e.
n ghiaccio non e visibile.

Lobo [roniale d estro : il gh iaccio arriva n ell a s tess a posizi on e del
I'anno scors o. Ritiro nullo .

M.V .

A pparato di dioersione : di stanza dal segno 54 m 13,80. Avanza
m en to m 0,20. Del ghiac ciaio e visibile scoper ta solo Ia r egione fronlal e;
il r esto e tutto coperto.

Lobo [rotiiale sinistro : la distanza del ghiaccio dalla direzi on e del
segno 159, calcolata sernprc con Ia bussola a traguardo nella di r ezione
N 30 VV, e di m 10, ch e rappresenta qui il r il.iro. Altri du e piccoli Iaghi
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si vanno forrnando su ll a sinistra di qu esta lobo c puo darsi che in se ,
guito si uniscano al Iago anteriore.

Coneludendo si puo calcolarc p er qu est o ghiaeeia io un r i tir o pari
a m 5.

Ve dre lt a tli Folgorida, 10-8-60. - L 'innevamento e quasi com ple to,
essen do sco per ta so lo qualch e eh iazza ov e il ghiaeciaio e pili ripido,

M.V.
c un p o' alIa fronte. Distanza dal scgno

anni In 28.
55

m 103. Ritiro in du e

Ve dre lt a della Lobbia, 11-8-GO. - La neve cop rc tutta la vedretl a
lasciando sco per to so lo Ia se r ae ea ta frontale. Anehe l'ultimo tratto
ripido e coper to di nev e e non si puo co n trolla rc I'ev cntuale ritiro.
Pure i l r cli tto alIa testata del Maltcrot e tu tt o eoper to (vedi foto) .

Ghiacciaio del M tu i d ron , 12-8-60. - La prima n eve, pur di valanga,
si tr ova in fondo alIa Valle di Genov a, a 1600 m. Anchc qui, qu est'anno,
i: scopcr ta so lo la r egione frontal e, e, a nalogamen te alI a Lohhi a, i
~l'g ll i so no so lto a lla nev e. II torrente gla eiale s'c spos ta to sull a si nis tr a
usccndo prcsso il primo segno .

V edretla eli Nardis, 21-8-60. - Solo la front e e seoper ta e la lingua
lVLV.

fini see a pun ta, coper ta di detri to. Di st anza dal scgno - - m 100.
1951

Hitiro m 11.

Ve dre tl a d'Amola , 22-8-60. - Di st anza del ghiaeeiaio dal segno
lVLV.
- - m 47. Hitiro m 15. Tutta la r egi one frontal e e sem p re eop erta

55
di detrito.

Ve dre lla di Cornise llo, 22-8-60. - II gh iaeeio di st a dal segno
lVI.V .
-- - m 110 ,50. Hitiro m 10,50.

51

V edrella della Pre sone lla, 21-8-60. - Anche qui le prime chiazzc
di n ev e avv ala nga ta, data la esp osizione a No r d, sono so tto i l primo
gradino della Valle di S tavel e cos l pure lu n eve copre l'cstrcmita della

lin gua, a vanzando di 10 m ctri olt re il scgno 55.

MARCHETTI VIGILIO

Trento, 17 novembre 1960
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I

Alt it. !ESPOS.
Vari azioni I I

Bacino l
fr ontali

Gh iacc ia io Area

1

1959
i

Innev. Osserv,
1958 1960

--- - ---- - -- - - --
I

Sarca Care Alto or . 2950 E 27 - 25.5 -3 ? abbo n.
» Nis cl i 2700 E 70 - 17 - 4 I 0 »
» Lares 2700 NE 600 - 31,4 a) - 9,5 - 5 huon a
» Folgorirla 2580 NE 142 -- 65 b) --~-28 »
» Lohbia 2480 N 610 - 6 0 I ? » f'r. SC I' .

IMandra;l 2455 NE 1193 ---11,5 + 5
I

?» I » » »
» Na r d is . 2670 SE 203 - 10.5 - 9 1- 11 »
» Arrio la 2470 I ESE 120 0 - :~ 1 - 15 »

» Cor nise llo . 2670 I
E 35 - - 5,5 - 7 -10,5 »

Noce Presa nella 2435 NE 390. - 8 - 10

I

? »
(Ad ige)

1

a) in 2 a. I

I b) in 3 a. I I'

ALPI OROBIE

(G. Cant ii ;

Lc ossu rv uzioni gluciologiche nel sc tto rc Alp i Orobich e sona slale
comp iu to qu est 'anno, come di consue to, nel p eriodo 25 agosto-If se t
tcmhre.

In tutti i bac in i glac ia li vis i ta ti si C ri scontrato un innevamento
straor dinar io, dovuto quasi cer tamente alle abbondan tiss ime precipi
taizoni deIl ' annata. Sullc sup cr fic i glacia li, molte crep accia tur e rile
va le nelle passate campagn e, so no ora r ese in visibili dalla nev e. Anche
i l m orcnico, che prima affiorava in abbondanza in prossimita di alcune
fronli glaciali, e ora m olto m cno cv ideute.

Sono s ta ti visi ta ti i gh iaccia i di Sc a is, Porol a, Ca n tonnsc nel vc r
san te vullc lliucse (valle del torrente Ca r onno, f.me Adda) ed i ghiac
cio li del Trobio, del Gleno, di Recast ello n el ve rs an te b ergamas co (valle
del torr. Trobio, bacino Se rio-A dela).

Ghiacciaio del Cantonasc (1 se tl. 1960).

Superfici c innevata e se nza crepacci. Innevamento abbondante
anch e a rid osso della moren a frontale. La fronte, masch erata da neve,
non e iridividuabile. Forse p crch e m asch erati da neve non si sono tro
va ti i segnali del 1953. Una lingua di neve occupa la valletta del tor
r ente di fu sion e giungendo fino al segnale N 1929, p ost a n cl 1929.
II segnale e scoper to cd evide nte . Essen do tuttavia in certi su I limite
froulal e non si e in gr a do di dire se qu est 'anno ci siano state var iazioni.
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Ghiucciaio di S cais (2 set t . 1960).

Fron te libera da neve ben in dividuabile. Tu ttavia deposi ti nevosi
ri ernpion o co nche mor cnich c so ttostan ti alIa fronte. Si e trovato il
segnale C 1H53, posto ncl 1953 su masso di cen tr o frontal e. Qu esta
segnale post o noI 1953 a zero m ctri, trova si or a a due m etri a valle.
Poiche ess i , l'unno scors o, trovavasi a olto m etri a valle, se ne deduce
chc qui, qu est 'anno la lingu a fron tal e ha avu to un allu ngarnento di sc i
m etri, rna ri sp etto a l 1953 il gh iacciaio e ancor a in ritirata di du e m etri.

Ghiacciaio eli Poro!a (2 scl t. 1960).

La fronte c tulta la co nca m orcnica so Ltos tan te, fino alla confluenza
co l lorrcu Ie di fu sion e del ghiuccia io di Scais so no occ up a te da ahho n,
dante nev e. Forse p er quest o moti vo, non so no s ta ti trovati seg nali e
quindi non si e proceduto a mi surazioni. P er i prossimi anni ci si pro
pone di collocare segnali su rocce fian ch eggianti il bacin o gl acial e p el'
verificarn c almeno Ie eve n tuali var iazio ni laterali.

Ghiacciaio d e! Gletio (11 sel l. 1960).

Anche qui si ri scontra abbondante inn cvamcnto, sia su I bacino
glaciale liscio, sia ve rso il limite frontale chc non ri sulta individuabile .
Non sa na sta ti trovati segna li, forse p crch e m usch erati da neve. No n
si e in grado di dire se vi siano s ta te variazio ni.

Ghiacciaio del Trobio (11 set t . 1960).

Fronte sgom br a di neve e ben individuabile nel suo limite. Gli
affioramenti di materiali m oreni ci cd i so lehi di f'usionc, su l gradino
frontal e, sono malta m eno pronunciati che in preced enza. La coper tu ra
nevosa del piano glaciale inizia appena al disopra del gradino frontal e.
In aleune conchc moreni ch e so tt os tan ti al limite c'e ancor a parccchia
nc,\e. II segnale C 1954, p ost o ncl 195<:1 su m asso di d estra froutalc
csuttamen tc al limite, 10 si e tr ovat o a 38 m etri a valle. Poi ch e qu esta
segnale l' anno scors o era a 42 m etri, ne consegue che qui , qu cst 'anno,
il ghi acciaio 11a avanza to il suo limi te di 6 m ctri. Tu ttavi a , ri sp etto
a l 1954, il ghiacciaio e a nco ra in r egresso di 38 m etri,
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Coticlusione.

L'cccezionale innevamento e le misure eff e ltu a Le fan no presumere.
qu est'anno, un miglioramento n ella situazione glaciologica dei bacini
glaciali visitati.

L e lingue glaciali delle fran ti dci ghiacciai di Scais c del Trobio
ci indicano un allungamento di 6 m etri ciascuna. Per gli altri ghiacciai
ci si augura di trovarsi nei prossimi anni in condizioni migliori di mi
surazioue, cio e con limi ti glaciali molto m cno incerti.

GIUSEPPE CANTU

Ponteranica, il 15 no veiu br e UHiO



ALPI ORIENTALI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppi Sorapis e Cristallo

(P. N ic oli )

Cmpagna Glacio looica 1960.

I ghiacciai Sorapis Ori entale, Sorapis Ce n tra le, Sorap is Occidentale,
Popena, Cristallo e Cr esta Bianca dei gruppi Sorapis e Cri stallo dell e
Dolomi ti Orien tali. sono sta ti oss ervati nei primi gior ni di settembre.

Ad eccezione del ghiacciuio occ ide n tale del Sorapis, tutti gli altri
gh iacciai v is ita ti presentavano la front e totalmente innevata, sia pure
pEl 0 m eno abbondantemente.

L 'innevamen to non era dovu to a ca du la reccn te di nev e.
Confrontando i dati m et ereologi ci dell e du e annesse tab cll e co n

qu clli degli anni preced en ti, risulta : che lc prccipi tazioni sotto forma
novosa sono state r elativamente abbondanti , sp ecialmente nei m csi di
fcbhraio e marzo; ch e Ie temperature dei m esi cstivi sono s ta te bassc :
ch e il numero dell e ore d'insolazion e ncl p eriodo maggio-agosto ha
raggiunto il valore minirno fra qu elli r egi strati negli ultimi dieci an ni ;
ch e Ia direzionc prevalente del vento e stata qu ella di nord: nel solo
m es e di maggie si e verificata una prevalenza del ven to di Sud-Est.

Date le coudizioni m et ereologi ch e della montagna nel p eriodo dell e
osservazioni c l'innevamento frontal e, ch c nel Popena lasciava libero
solo il Iaghetto di raccolta delle acque di ablazione e nella Cr esta
Bianca er a anch'esso innevato, Ie variaz.ioni p er al cuni gh iacciai sa
r ebbero presunte. P er dati certi Ia situazione dei ghiacciai visitati si
puo COS! riassumere:

Variaz. frantal e
I

Ghiaccia io anna 1BSB-l B(W In nev arn. Car at ter e
in m etri

.-

Sorapis Ori enta le - 1 Discret o In regr ess o
So r ap is Centrale null a

I
Discrete Stazi o na r io

Sorap is Oc cid enta le - 1,50

I
Scarso In regresso

Pop ena nulla Abbandante Staz.ionar io
Cr is ta llo null a

I
Abbondante Stazi on a rio

Cresta Bi an ca nulla Abbonda nte St azi anario



Dati meteorologici dal settembre 1959 all'agosto 1960

I

Alt . i n em I N. gior n i I Qua ntita Temperat. ! Temperat. N. gio rni IN . ore di Direzio neN. giorni
Mese p ioggia minima

I

m ass im a d i c ie lo inso la z. p reva le ntecad . nev e neve cad. di pioggia
in mm m edia media coperto de l ve nto

- - - - -

Settembre 1959 - - 2 7,7 GO,l 19°,0 19 224 N

Ottobre . 1 1,00 5 121,0 1°,4 12°,0 1(j 189,75 N
I

Novembre . 9 20,00 [ s 51,5 - 2°,7 3°,6 22 103.17 N

Dicembre l() 16,00 5 I
11,7 ,.-- 'l o,9 1°,2 22 84,75 N

I
Ge nnaio 196n . 1 11,50 - - - 3° ,4 0°7' 4 66,00 ~

Febbra io 8 94,05 3 !J,3 - 5°,8 2°,2 9 70,05 N

Mar zo 12 85, 70 4 1G,3 - 2° ,2 5°,2 15 52,15 N

Aprile - - 5 15,1 0° ') I 10°,7 G 104,85 N,-

Maggio . - - 13 47,9 3°,8 16°,7 4 114,09 S-E

Giugrio . - - 18 105,1 7°,8 19°,5 10 112,25 N

Luglio ..- - 14 140,7 SO,!) 18°,8 3 113,65 N

Agosto
I., - - i 16 8°,4 19°,7 1 109,95 N

I I 135,5 II I

.....
00
\0
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TABELLA RIASSUNTIVA

Dati metereologici: Periodo Settemhre 1959 - Agosto 1960

Dati m et ereol ogi ci Va lo re

- --- - ---------- -- - - - - - -- ----- - - - - --- - - --- - - -

Numcr o dei g io r n i di ca d u ta della nev e
Alt ezz a in e m d ell a nev e ca d ut« .
Numero d ei g io r n i di p ioggi a
Alte zza in mm d ella pi oggi a ca duta
T emp eratura minima m ed ia

» m assima m ed i a
» m edi a

Numero d ei g io r n i eli c ielo co pe r to
Numero d ell e - o r e el'i nsolazi on c
Dirczionc prevalente d el vente .

47
22K,25

93
G62 ,4

+ 1°,4
+ 10°,7

{jo',05
134

13 44,66
Nord

No ta. - Sono stati co ns idera t i co per t i g io r n i co n uebulosita da 8 a 10/10.

P. N IC OLI

ALPI GIULIE

Gruppo Canin e Montasio

(D. di Colbertaldov

Condizioni climatiche nelle Alpi Giulie durante il periodo otto
hre 1959 - settemhre 1960.

II diagramma ch e noi qui presentiamo, come di consueto, quale
premessa aIl e oss ervazioni sui ghiacciai del Canin e del Montasio, vuol
offrire un quadro sintetico dell e condizioni climatiche n ell e Alpi Giulie
r cgistrate dall'osservatorio di Cave del Predil (900 m q.m.) durante il
p eriodo ottobre 1959-settembre 1960 e costituire una base p er I'inter
prelazione dell e variazioni dei gh iaccia i.

Precipiiazioni,

La quanti la tot al e d'acqua ca duta sia come pioggia ch e come neve
Ita raggiunto un valore eleva tiss im o, pari a 2651 mm contro 1957 mm
del p eriodo 1958-1959. An ch e la quantita di neve, ch e da alcuni anni
era in forte diminuzion e e ch e nel prec ed ente p eriodo av eva raggiunto
so lt an to 73,5 ern . e salita nell 'ultima invernata a 546,5 em toccando il
valore massimo m ensile di 180 em nel dicembre 1959. La pioggia e ca .



FH;. 1 - Gh ia cc iaio Oc cidenta le d el Ca nin, settor e occide ntale, co me si pre
scntava nel se tt em br e 1960. La nev e r-i copriva a ncora abbondantem ente la
super flc ie di gh iacc io e la fr onte. t Loio D. di Co l ber l aldo)

........
\0
........
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duta in tutti i m esi , in minor quantita n ell'aprile (60 mm) ed in mag
gior quanti ta n ei m esi di ottobre, novembre, dicembre 1959 e luglio,
agosto, settcmbrc 1960. II m ese pill piovoso e stato il settembre 1950
con 407 mm.

T eni perulura.

Le curve della temperatura miruma, media e massima hanno in
complesso un andamento I110ltO simile a quello del p eriodo precedente,
anchc come es trem i : la tempera tura massima e stata infatti raggiunta
nel m ese di agosto con +27,5 Co (max luglio 1959 con + 28 CO) e la mi
nima con - 17 Co n el gennaio 1960 (min. gennaio 1959 con - 14 CO).

LVebulosiia media ed itisolaziotie.

La nebulosita m edia si e fatta sentire di pill raggiungendo il valoru
5,3/10 (contro 4,8/10 del p eriodo precedcnte), e cio e naturalmcnte
in relazione con lc maggiori precipitazioni riscontrate. Le ore. di sole
sono scese in media a 2 h 38' 42" al giorno contro 2 h 55' dell'annata
1958-59. II periodo pill soleggiato e stato il luglio 1960.

L'aumento sensibile d elle precipitazioni pioggia + neve riscon
irate alI'osservatorio di Cave del Predil (900 m q.m.) ci autorizza a
ritenere che aIl e quote dei ghiacciai del Canin e del Montasio, una buona
porzion e di acqua caduta a Cave del Predil sotto forma di pioggia do
veva essere allo stato di neve, il che giustifica, in r elazione anche al
sensibile aumento della nebulosita c della mancanza di temperature
estive elevate, il forte .innevamento dei ghiacciai osservato nello scorso
settembre e 10 s tazionurc della nev e a quote malta basse (1700 m s. m.),
fenomeno scomparso da molti anni a questa parte.

Gruppo dei Ghiacciai del Canin

(Osservazioni del giorno 13 - 9 - 1960)

Salendo da Sella N evea lungo Ia Illulattierache porta al Ghiac
ciaio Occidentale, s'incontra la prima placca di neve a q. 1700 m circa,
un cen tinaio di metri sotto il rifugio Gilberti. Estcse coltri nevose sono
visibili nella conca del Gilberti; dall'ex ricovero Canin fino alla morena
antistante al Ghiacciaio Occidentale tutti i canaloni sana pieni di neve
fino alIa q. 1800 m e forse anche pill in basso.

(1) II r i li evo dei ghiacciai e la st esura del d iagramma sono stati efTettuati
con la collaborazione del personale dell 'Ufficio Geologico della « Ra ibl » Soc.
Minerar-ia del Pred il, rispettivamcnte sigg. Pohar Carlo e Cerrato Gioacchino.
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Ghiacciaio Occidentale.

Si presenta quasi completamente innevato. Lo spessor e d ella nev e
sopra il ghiacciaio dev e riten ersi ele va to. Nella parte superiore del
lobo orientale affiora una placca di ghiaccio stratificato. II terzo ghiac
ciaietto (quello pill occidentale) e pure in parte libero da neve. Le do
line antistanti alla fronte est sono ricolme di neve. In queste condizioni
non epossibile csc guire alcuna misura: si pub soltanto dire ch e il segnale

25
A e a 12 m da nev e (27,50 m nel 1959), il segna le 3 AT - - a 4 m da

8-29
25

da neve, il segnale AT - - 29 si trova su n eve (a 10,50 m da neve fresca
8

nel 1959). Tutti gli altri segnali risultano sotto la neve.

Ghiacciai.o Ori entale.

Anche questo ghiacciaio risulta quasi p er intero innevato. Nella
parte apicale del lobo orientale affiorano due piccole placche di ghiac
cio. II segnale A-AT che nel 1959 distava 34 m dalla front e, si trova
ora a 6 m da nev e; il segnale c a 24 m da neve (57 m nei 1959); il se
gnale Y] a 1,50 m da n eve (23 m nel 1959); il segnale M a 0,50 m, il se
gnale & in roccia rimane sotto neve (a 7 m nel 1959) ; il Dde e rimasto
sotto la neve. La neve riempie il canalone ch e si origina dal lobo orien
tale fino alla conca glaciale di q. 1800 m.

Ghiacciaio dell'Ursic e placclie di qliiaccio,

Completamente innevati.

Gruppo dei ghiacciai del Montasio

(Osservazioni del giorno 9 -9 - 1960)

Ghiacciaio Occidentale.

II ghiacciaio e totalmente innevato. Nella parte centrale e verso
l'unghia appare un po' di morena superficiale. 11 segnale B si trova im
merso n ell neve ghiacciata; il Ddt; a 8 m pure da neve ghiacciata (16 m
nl 1959). Nev e e ghiaccio ricoprono comunque l'infossatura a monte del
prirno arco morenico.
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Ghiacciaio orientale e Circo mitiore .

. Completamente innevati. Lungo i canaloni di scarico la neve scende
fino a q. 1750, limite che non era pill stato raggiunto da un decennio.
Non e stato possibile effettuare alcuna misura attendibile.

Situazione generale

Riassumiamo nella seguente tabella la situazione generale dei
Ghiacciai del Canin e del lVIontasio nel 1960 in relazione alla si tua
zione 1959:

Ghiacciaio

I

IDSD ID60

Grnppo del Can in : I
Occidentale . fronti innevate fronti inncvate
Orientale . » » » »
Ursic » » » »

Gruppo del Montasio:
Occidentale . fronti i n nevate fronti in nevate
Orientale. » » » »

Ud ine, 10 dicembre ID60

DINO DI COLBERTALDO



APPENNINI

Gruppo del Gran Sasso

(D. Tonini)

Ghiacciaio del Calderone.

L'annuale sopraluogo al Ghiacciaio del Calderone del Gran Sasso
d'Italia p er l'anno 1960 (sopraluogo ch e non ebbe luogo nel 1959) e
state eff'c t tu a lo il 30 agosto 1960 allo scopo soprattutto di completare
con una campagna fotogrmnm etrica il rili evo della morfologia del
ghiacciaio la cui ubi cazione cd ot-ientarncnto er a no gin. s ta ti det ermi,
na ti da una campagna topografica effe tt ua ta nel 1958 a cura dell'Istituto
Nazioua lc di Geotisica p er Ia direzione del prof. P. Caloi e l'intervento
dell'ing. L. Zuccarini e del geom. IVI. Vaccan ti. La campagna f'otogram
m ctrica d el 1950 e stata invece diretta dal geom. T. Balducci, coadiu
valo dai geometri G. P esavento, N. Di Fazio, A. Tiberio. (Fig. 1).

I risultati delle du e campagne sono illustrali dettagliatamente
n ella monngrafia del ghiacciaio del Calderone, pubblicatu in occasion c
dell'anno geofisico in lernazionale; qui basla ricordare ch e l'area del
ghiacciuio e risultala ncl 1960 di 6,0 hrn " all'incirca ugual e a qu clla
misurata n el 1934, va p ero nolato ch e p er 10 st esso intervallo di tempo
si ha una diminuzion e dello spessore dcll'arnmasso glaciale (risultante
dal confronto di alcune sezioni condotte attruvcrso la superfi cie glaciale)
in m edia di 7,00 In con massimi intorno alle quote 2 750 - 2 800 di
circa 20 m.

Limitata 0 praticamenle nulla invec e la dirninuzionc in corrispon
denza del bacino di ablazion e, m entre in corrispondenza dell'inghiotti
loio ch c da luogo, COIne e s ta to oss ervalo pill volle, al laghello infra
morcnico Sofia, si ha una diminuzione di 15 Ill.

A complcmenlo di qu cst c not e informativ e sui rili evi topogruflci
eff'cttu a ti in occasione dell'anno geofisico, si riportano come di con
sucto i fattori climatici (rilevati alla stazionc meteorologica di Isola
del Gran Sasso. a 41H m s. m.) che POSSOIlO intcrvenirc nella situazioue
del ghiacciaio, f'attori csp rc ss i attraverso i valori stagionali dell e pre
cip itaz ioni e dell e lemperalure r elative ngl: anni 1958-5H e 1959-HO
in conf ron lo a qu clli m edi del p eriodo 1H24-25/1958-59. I dali ri-
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F l(;. 1 Ri lievo fot ogrammetri co Gh iacc ia io d el Ca lde ro ne (30 agosto 1B(50)
(posizio ne d e i p u nti eli r ife r im e nto tri an gol ati).
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por ta ti nel p ros petto I hanno conse nti to di tr acciare i climogram m i di
cui la fig. 2.

Per il p eriod o considerato si hanno nel complesso indici di glacia
zione annui superior i alIa m edia; ri sp ettivamente 1,37 p er il 1958-59
e 1,07 p er il 1959-1960. Gli indici stagionali a 101'0 volt a r isultano per

1959/1960

8 =132°C
III '

1958/1959

I

~ ........
'\ ................

'\ ........

I~"""'" ........
<,

1924/1925 -:- 1958/19591

1,2

1,0 ---------:::....-::---+--.J~~-~-_\__+_--~

1,1

1,4

1,5

1,3

1,7

1,60

0,8

0 ,5

1,9

1,8

0,7

0,6

2,0

,0, 9

0,4 @
0,3

0,30,40,50,60,70,80,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,51,6 1,7
!

Isola del Gran Sasso

Cl imogrammi dett'cnno med io (1924/25 -:- 1958 / 59 ) e degli

anni 19581 1959 ~ 1959/1960

FIG. 2
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il 1958-59 superi ori alIa m edia specie riel I e IV trimestre, nel m entre
nel 1959-1960 sono superiori alIa media nel II e III trimestre c inferiori
nel I e soprattutto nel IV trimestre. In definitiva un susseguirsi di vi
cende climatologiche ch e possono giustificare una stazionarie ta con una
tendenza ad una fas e di progresso ch e si e gia notata nel ghiacciaio
a partire dal 1957.

DINa TONINI
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Prospetto I

ISOLA DEL GRAN SASSO (419 m sul 1.m.)

Precipitazioni e temperature medie stagionali relative

agli anni 1958-59: 1959-60 e al periodo 1924-25-;- 1958-59

1° 2° I 3° 4° .Med ia
1 nov. 1 febbr . 1 rnaggio I agosto

31 genn . 30 aprile 31 lugl io 31 ottobre
stag.

Precipitazioni

Media 1H24-25-;-.lU58-5B
(mm) 405,4 347,D 250,8 2!)1,2 323,8
(in rapporto alIa me-
dia stag. pluriannuale) (1,25) (1,07) (0,78) (O,HO) (1,00)

Anno 1U58-5H (mm) 574,B 532,6 260,6 424,1 448,1
(in rapporto alIa me-
dia stag. p luria n nua Ie) (1,78) (1,64) (0,81) (1,31) (1,38)

Anno 1!l5U-60 (rnm) 448,0 554,6 33!),0 176,3 :nD,5
(in rapporto alIa me -
dia stag. p lur ia nnuale) (1,38) (1,71) (1,05) (0,54) (1,17)

Temperature

Media 1!)24-25 -;-. 1!l58-5D
(OC) Go5 SoG 1B04 18°4 13°2
(in rapporto alIa me-

I
d ia stag. p lur ia n nuale) (o,4D) (0,155) (l,47) (1,3B) (1,00)

Anno 1D58-5U (oC) . 7°f) 10°,0 19°0 l()06 13°3
(in rapporto alIa me -
d ia stag. p lu r ian nuale) (0,58) (O,7G) (l ,44) (1,2G) (1,01)

Anno 1!l5!l-60 (oC) . Bo!) Do,6 1\)°1 18°!) 14°4
(in rapporto alIa me -
dia stag. p lur ien na le) (0,75) (0,73) (1,45) (l,43) (l,O!))

Indici di glaciazione

Media 1924-25 - 1H58-5!) 2,55 1,G5 0,53 0,65 1,00
0,56 I

Anno 1H58-5U :~,O7 2,1 () I 1,04 1,37

Anno 1!l5H-60 1,84 2,31
I

0,72 I 0,38 1,07




