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OPERATORI PER LA CAMPAGNA 1961

BELLOTTI prof. hALO - Isolaccia (Sondrio) - pel' il Gruppo Piazzi - Alpi Orobie

CAPELLO prof. C. FELI CE - Corso U n ion e Sovieti ca 240 - Torino - peril Gru p po
del Monte Bianco (Val Ferrel).

CANTU dott. GIUS EPPE - Ponteranica (Bergamo) - perle Alpi Orobie.

CERUTTI AUGUSTA VITTORIA - Via Ur bino, 11 - Torino - peril Monte Bianco (Val
di Veni).

COSSARD prof. ITALO - Via dell 'Archibugio, 10 - Aosta - peril ba ci no della Valpelline.

DE GEl\IINl georn. FERNANDO - Via Vigliani 207 - Torino - pel' il bacino della
Valle d'Auas e per la Valle di S usa.

DEMARIA prof. DAVlDE - Via S. Chiara, 30 - Torino - pel' il bacino della Valle
Anzasca.

Dr COLBERTALDO prof. dott. Drxo - Via Botticelli , 23 - Mil ano - pel' il Gru p po
Canin - Montasio.

GIORCELLI dott. AUGUSTO - Strada Caval~avia 9 - Casale Monf'ei-rato - peril Gru pp o
Orlles - Ceuedale.

LESCA dott. i ng. CORRADO - Corso Mediterraneo, 148 - Torino - pel' i Gru p pi
MOIWiso - Leoanne - Grioola - Mirauidi - Lecliaud.

"Lono prof. EMANUELE - Corso Vittorio Emanuele, i8 - Torino - peril Gru ppo
Bessanese - Ciumurella e per la Valle dell'Orco,

MARCHETTI prof. V. - Piazza Laste, 86 - Trento - per il Gru p po della Presa 
nella - Adamello.

MONTEHIN \\TILLY - Gressoney La Trinite (fraz. d 'Ejola) - perle Valli del Lys
e del Sesia.

MORETTI dott. prof. ing. ATTILIO - Servizio Geologico d 'Italia - Largo S. Susan
na, .13 - Roma - peril Gru ppo del Grati Paradiso e le Valli di Rhetnes e
Yolarisanche.

MOTTA dott. i ng. PIER GIORGIO - Corso Francia, 35 - Torino - perla Valle di
Ollomonl.

MUSSIO dott. prof. Giovanni - Via Marcoria, 6 - Milano - pel' il Griippo del
Disgrazia.

NICOLI prof. PIERA - Via Leoncino, 4 - Verona - peril Gru p po Sorapiss - Crislallo.

ORIGLIA prof. CARLA - Via Gioberti , 6 - Torino - per il Gru p po della Dent d 'H eretis
(Vallournanclze).

OmGLIA dott. ing. GIAN FRANCO - Via Gioberti 6 - Torino - per La Valpelline.

PANNUZI dott. ing. L. - Servizio Geologico d 'Italia - Largo S. Susanna, 13 - Roma 
per La Valgrisanclze.

PERETTI prof. ing. LUIGI - Politecnico di Torino - per i Gru ppi del Golambra 
del Gran Paradiso - del Ruter,

PIGNANELLI prof. SALVATORE - Via Smareglia, 7 - "Mi la no - per il Gru ppo Turnbo 
Suretta Slella.

RACHETTO prof. PIEHO - Via Po, 3 - Torino - pel' il Gru p po Clapier - Argenlera.

POLLINI prof. ALFREDO - Corso Concordia, 8 - Milano - pel' it Gruppo Orlles
Ceuedale (Bacino dell'Adda).
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SAIDENE prof. CESARE - Via Sofocle, 7 - Milano - pel' i Griippi Bernina 
Adamello toersanle lombordoy.

SILVESTI PIEHO - Monte Ossola no (Valle Bognanco) - pel' le Valli dell'Ossola.

RICCOBONI dott. ALI3EHTO - Via Viotti, 25 - Padova (Este) - pel' if Gru p po Oriles
Ceuedale.

TONINI prof. dott, ing. DINO - Universita di Padova.
pel' if Gran Sasso d'ltalia.

VALTZ geom. LUIGI - Ufficio Irlrograflco del Po - Torino - peril bacino della
Valle d'Ayas.

VANNI prof. MANFHEDO - Piazza Adriano, 17 - Torino - peri Gru p pl Ceroino 
Testa Griaia.

Z:\NON dott, GIOHGIO - Istituto eli Geografia - Universita di Torino - pel' le Alpi
Venoste e pel' il Gl'LlPPO Orlles .Ceuedule,

ZUCCARI dott. ing, A. - Servizio Geologico - Roma - pel' if Gran Paradiso.
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ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier-Gelas-Maledia-Argentera .

(P. Rach elto)

Quest'anno ho volulo fare alcunc modifichc nel piano del lavoro
p er i rilievi sui vari ghiacciai nella sp eranza di otten ere un risultato
migliore. P er prima, mi sono r ecato pill volte ad E ntr aque e su l Pian
del Rasur p er trarre indicazioni sullc precipitazioni n evose e sull e con
dizioni della montagna. Ho cosi r egi strato ch e numcrose sono state le
nevicate, specie in aulunno ed in primavera, e ch e le precipitazioni
sono s ta te copiose in .alto e scarse in basso. II ri sultato fu ch e le nume
rose e spesse placche n cvose, ch e er an o l'anno scorso gia dopo Entraque
alla fine di agosto e i n evai, pure copiosi dopa Entraque alla fin e di
agosto e i n evai, pure copiosi dopo S. Giacom o (1213m s. m.), erano
completamenle sp ar i ti . La montagna prcsentava i suoi · fianchi sgom br i
da ogni r esiduo invernale.

P er -secunda variazio ue, ho anti cipalo - dalo che negli anni prec e
denti nevicava se mp re vers o il 18-20 agosto - la sa li ta al Rifugio Pagari
ai giorni 3-4-5-6 agoslo . Con mia sorprcsa ho trovato in alto molta n ev e,
tanto che una parte della mulatti era er a ancora coperta, nclle vicinanze
del rifugio . I ghiacciai sembravano essc re notevolmente aumentati, rna
in r calta erano solo molto inri cvati .

Anche il laghetto n ell e vic ina nze era sp ari to : solo n eve, morbida in
superficie e solida dop o 20-30 em , Forse sarebbe s ta to m eglio ritardare
di qualche giorno ; p ertanto ho p en sato che ladata pill idonca dovrebbe
ess ere fra il 10-15 agosto ; e l'anno prossimo cerchero di fare l'op er a
zione finale in ta leperiodo.

Anehe se Ia misurazione non fu possibile con dati assoluti, in con
siderazione degli anni precedcnti, si puo affermare ch e non vi e s ta to
r egresso, anzi un leggero avanzamento.

Mi e stato di valido aiuto mio figlio Guido.

Ghiacciai

Clapier
·P eirabr oc
Maledia
Mur a jon
Gelas
Ciafraion

Torino, 28 no vembre 1961

Sposlamento

+ m 1,50
+ m 0,50
+ m 2
+ m 1
+ m 0,70
+ m 0,50

PIERO RACHETTo
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. ALPI COZIE

Gruppo del Monviso

(c. Lesca)

Ghiacciaio del Monuiso N . E.

Sopraluogo del 10 setternbre 1961.
Si sono potute fin almente eff'ettu are delle osservazioni con tempo

buono, II .p iede del vasto liscione fronlaledenuncia un arretramento
di circa 6 m dal masso con i segnali posti n el 57.

II lago p eriglaciale antistante la front e e completamente scomparso,
e le precipitazioni hanno asportato totalmente i depositi limosi che
segnavano con .ch iar ezza i v ar i livelli raggiunti dal pclo acqua,

Sono state esegu i te Ie soli te fotografi e ste reoscop iche.

CORRADO LESCA

ALPI GRAIE

Gruppo Rocciamelone-Roncia: Moncenisio

(F. De Gemini)

Ghiacciaio del Lamet

Visitato il 29 agosto 1961.
La zona frontale del ghiacciaio si presentava abbondantemente

copertada una coltre n evosa p er la caduta n ella zona di slavine du
rante la s tagion e primaverile.

Non e stato possibile quindi deterrninare la posizione -d ella f'ronte
rispetto all'allineamento tracciato nell'anno preceden te, poich e, dei
massi, costituenti gli estrerni dell'allinearnento, venne rinvenuto solo
qu ello posta all'eslremo destro, mentre l'altro, all'estremo sinistro, si
trovava coperto dalla coltre nevosa.

L'alimentatore er a scar samen te innevato, rna non si e notata
alcuna sensibile variazione di potenza.

II ghiacciaio puo considerarsi sta zionario.
F. DE GEMINI
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Gruppo Cenisio-Ambin

(L. Peretti)

Gruppo d'Abin

Precoci e abbondanti n evicate caddero in tutte le Alpi Cozie
nell'autunno 1960. L'innevamento invernale tuttavia si risolse piut
tosto rapidamente p er effetto delle temperature medie, durante la
primavera 1961, piu eleva te della norma; in particolare nei corsi uu
viali dell'alta pianura padana Ie magre invernali furono poco sentite.

Nell'estate si r egistrarono ancora ad alta quota temperature m edi c
el evate e scarse precipitazioni, cosicche l'innevamento residue, al
l' epoca della ricognizione ai ghiacciai - dal 30 agosto al 10 settem
bre, con ritardo di 20 giorni rispetto alla campagna 1960 - risulto
ridottissimo.

Alla fronte del Ghia ceiaio orientale di Galambra fu misurato
un regresso di m 8; e un r egresso di m 6,5 - m edia delle misure ai
diversi seguali - lungo il margine del Ghiacciaio dell'Agnello.

LUIGI PERETTI

VALL! DI LANZO

Gruppo Bessanese-Ciamarella

(E. Lorot

Ghiacciaio della Ciamarella

II rilevamento e stato effe tt ua to il 31 agosto.
EL

II masso segnaletico su cui nel 1960 avevo posto la sigla • e
60

risultato distante dalla fronte glaciale 20 metri: l'arretramento del
ghiacciaio e diconseguenza di du e m etri.

Sempre notevole .i l glacionevato compreso tra il torrente glaciale
e la seraccata, che chiude a SE il ghiacciaio.

Scarso l'innevamento fron tale.
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Ghiacciaio della Bessanese

Il rilevamento e stato effettuato il 31 agosto.
Il masso, su cui avevo posto nel 1960 i segnali di rilevamento (ac

canto a quelli segnati dal prof. Socin nel 1956 e nel 1957), e risultato
a 80 metri dalla fronte del ghiacciaio (sempre coperta, come tutta la
lingua, di fitto e grossolano materiale detritico): dal che si deduce un
arretramen to di 5 metri.

Il controllo dei segnali laterali, collocati suI fianco sinistro della
lingua, ha faUo registrare una riduzione di 2 metri rispetto al 1960.

Sempre notevole la portata del torrente glaciale che alimenta il
limaccioso laghetto antistante la fronte.

Nullo l'innevamento frontale.

Variazioni dei qhiacciai nelle Valli di Lanzo nel 1961

I S
0.>

Variazioni frontali I .;:; S0) c 0)
.... 0- Inne-Bacino .;: 0) ..... c Area n egli anni .S .....N 0)Ghiacciaio "d- ..... - N - varnent0

idrografico ::l-S rJJ ~ in ha ~ ~

~ c o ~ 1959 1960 1961 'C ~ frontale0)- 0 0..0)
~-...... ~ ell ~ rn rn rn ~..::s

~- ~...B.--- - - ---- - - --

Stura
Stura

Bessanese
Ciarnarella ••

2582 ESE .145
3175

1
S 70

? -35* - 5 ·- 2
= - 2 -

nullo
scarso

Osseronzioni su p pletiue :

* L'arretrarnento indicato nel 1960 r iguarda segnali collocati nel 1956: e dunque
da intendersi avvenuto in quattro anni.

Ho rilevato il ghiaccia io della Ciarnarella solo nel 1960.
E. LORO

VALLE DELL'ORCa

Gruppo Levanne - Carro - Basei

(C. Lescot

Ghiacciaio della Capra

Sopraluogo del 24 settembre 1961.
La fronte e ulteriormente arretrata di :circa 2 ill dall'anno 1960

rispetto al segnale AC.
Risulta evidente inoltre, dal confronto delle f'otografie eseguite

dalla solita stazione fotografica, un ulteriore notevole ingracilimento
della massa glaciale a monte della fronte.
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Gihacciaio Bas ei

Sopr aluogo del 24 se ttembre 1961.
Al segna le CL 59 non e sta to po ssibile effe ttuare le misure a caus a

della presenza di Iernbi r esidui di n eve che r endevano incerta la de
terminazion e precisa della linea della fronte.

Tuttavia l'arretramento e" dell'ordine di 4-5 m , ed e confermato
dall'esame della lingua p en sile sull e fotografie s tereo.

CORRADO L E SCA

Gruppo Gran Paradiso

(E. Loro)

Ghiacciaio di Breuil

L'irmevamento del ghiacciaio, pur ri sultando inferiore a quello
del 1960, e apparso a ncor a not evole.

L 'esame dei segnali posti nel 1960 h a dato i seguen ti ri sultati:
arretramento della f r onte di circa du e m etri ;
arretramento laterale dell a lingua di circa 4 m et ri suI lat o
sinistro;
n essuna variazione su l lato d estro della lingua: cosa spie
gabile, p er ch e in quest a parte .dl ghiacciaio e ch ius o da uno
speron e r occi oso che vi proi etta quasi cos ta n tcmcnte la sua
ombra.

Si nota un progr essivo all argamento del crcpaccio che sp ezza, a
circa du e terzi di altezza, la cola ta glac ia le fron tale.

Sempre notevole il glacion evato ' comp r eso tra l'attual e m orena
di fronte e una seconda morena, che, .p a rallela alI a gia ci ta ta, chiudc
il bacino a valle e segna se nza dubbio il limite inferiore dell'antico
e ben pill vas to ghia cciaio.

Ghiacciaio di Noaschetta

II ghiacciaio di No as chelt a fascia a SS-E-SE la cresta r occiosa
che si s tacca in direzione E dalla Becca di Moncorve.

E ' un tipico ghiac ciaio di pianalto. Ia cui a ltezza m edia e sui
3100-3200 metri, con punte massime sui 3500 m etri, minime sui 3000
m etri.

Si es te n de dal Colle del Gran Par adiso (3345 m) fino ai pi edi
della grandiosa bastionata di r occe, in cui e intagliato il precipite
Colle della Luna, circondando le pareti m eridionali ed orientali della
Pun ta di Ceresole.
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Sudi esso si scaricano soprastanti ghiacciai del Colle dell'Ape
e della Punta di Ceresole.

Nella parte occidentale si salda attraverso glacionevati con il ghiac,
ciaio di Goi: in questa sezione una lingua sospesa, che si spinge verso
SE, in direzione del lago di Goi, e attualmente COS! ridotta che una
misurazione mi e parsa priva di valore.

Ben pili interessante mi e sernbrata invece la lingua orientale,
dove, tuttavia, non ho trovato traccia di segnali di rilievo posti da
altri operatori (ne ho potuto stabilire se mai siano stati f'atti rileva
menti periodici e regolari),

La lingua orientale si spinge, con notevole pendenza, verso il
basso, e precisamente verso il pianoro sul cui margine serge la ca,
panna Ivrea: si distingue in due rami ben distinti, quello meridionale
con andamento E-NE, quello settentrionalecon andamento E. Que
st'ultimo si stacca dal grandioso bacino collettore proprio ai piedi
dei torrioni orientali, che sorreggono la Punta di Ceresole (torrioni
da cui si stacca materiale detritico, che si scarica sul sottostante ghiac
ciaio e giunge fin anche sulla stessa lingua).

In basso termina in una piccola seraccata : in prossimita di que
sta, su un masso rugginoso, ho collocato il consueto segnale .d i rilievo,
a 38 metri dalla fronte glaciale, abbastanza ben individuabile non
ostante il notevole innevamento.

Pili difficile mi e stato rilevare il I amo meridionale, -p ili inne
vato del prccedente e terminante in un glacionevato.

Anch'esso presenta una notevole inclinazione ed ,e chiuso sul lato
destro da una serie di gradini rocciosi. Su un masso montonato, ai
piedi di questa gradinata, ho posto il segnale di rilievo, ·che risulta
pertanto un po' spostato rispetto alIa fronte (infatti non ho potuto
trovare massi prospicenti la fronte stessa). .La distanza del masso
dalla frontee di 35 metri.

Variazioni dei qhiacciai nel Gruppo del Gran Paradiso
(versante dell'Orco) nel 1961

~ ~ I
Variazioni

~ 8 frontali .....
8 In ne-Bacino c .8 1: I Area c

Ghiacciaio
..... ~ N ~ negli anni .S ..... vamento"0-

idrografico :l .;3 ';jj ~ in ha.
N -..l

~ ~ frontale..... ,.... o ;;-
1~60 11961 'C l-o

;e 2 O<~ ~

VJ l-o ~ .....
~- Ci.1 0.. m m > -~

-- --
Rio del Roc Breuil

1
2975 SSE 34 = 1- 3 -4 notevole

Osseruazioni supplelive:
II primo rilievo e stato effettuato nel 1960. Non esisteva traccia di segnali
posti precedentemente.
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Gruppo del Gran Paradiso
VALSA VARANCHE

(L. PeretLi)

La ricognizione ai ghiacciai fu co rnp iuta il 21-22 settembre 
ill ritardo d'una settimana su ll a data dell'estate 1960 - e limitata
ad alcu ne fronti glaciali della Valnontey.

Anche p er questo se ttore della Val d' Aosta le nevicate ncll 'inverno
1960-61 furono notev olmente cop iose e caus ar ono numerose valanghe
(pili rilevanti talune nei primi giorni del febbraio 1961). Ma comples
sivamen te n el bilancio fra alimentazione e ablazione glaciale, I'abla
zione prevalse p er effe tt o del r egime m et eorologico durante l' estate,
calda e siccitosa. L'innevamento r esiduo all'atto dei sop r alu oghi era
limitato sopra 3100 m.

Ghia cciaio Coupe di Mon eit : r egresso di m 8 e m 7,5 rispettiva
m ente a lle estremita destra e sinistra della fronte.

Ghiacciaio (occidentale) di Grand Croux: r egresso di m 9 alla
estremita frontal e, ingracilita e smembrata, la quale e p ero quasi
del tutto distaccata dal corp o retrostante, cosicche e probabile p er
l'estate prossima si ripeta un brusco arretramentodella ve r a fronte
di parecchie decine di m etri.

S'era conserv ata, sebbene ridotta, la falda di rimpasto al piede
della paret e sotto la lingua central e del Ghiacciaio della Tribolazione.

LUIGI PERETTI

Gruppo della Grivola

(C. Lesca)

Ghiacciaio del Trajo

Sopraluogo effe tt u ato il 17 settembre 1961. ·
La fronte sosp esa del ghiacciaio si e ormai completamente se

parata dal braccio inferiore destro, come previsto.
Le mi sure in cor risp ondenza dei segnali posti gli scorsi anni non

hanno pili significato, in quanto si riferiscono ad una massa glaciale
morta; senza contare che il ri coprimento m orcnico ha obliterato i
liscioni utilizzati per le mi sure .stesse.

Ilcontrollo della fronte attuale potra essere eseguit o d' ora in
poi solt a n to m ediante m et odi topografici 0 pili semp licemen te con
controlli fotografici dalla stazione 1.

C ORRADO L ES CA
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VALSAVARANCHE E VALLE OJ RHEMES

(1\. AiloreUi)

Le ricognizioni ai ghiacciai di qu est e du e convalli delhi Valle
d'Aosta sono state effe tt ua te dal 1° al 5 settembre, limitatamente a
4 apparati della Valsavaranch c (Gran Paradiso, Moncorve, lVIonciair
e Grand Etret) ed a 2 della valle di Rhemes (Goletta e Lavassey).

Ha accompagnato 10 scr ive n te, nell e visite di controllo ai ghiac
ciai della valle di Rhemes, ildr. Achille Zuccari, assistente volontario
di Geografia Fisica presso I'I stituto di Geologia dell 'Universita di
Roma, che ha curato Ie oss ervazioni e la r edazione di una partico
lure nota sulle condizioni del ghiacciaio di Lavassey, riportata n el
l'ultima parte della prese n te r elazione.

. Qualche dato sulle precipitazioni nivali dell'autunno 1960, del
I'inverno 1960-61 edella primavera ,del 1961, si ha soltanto p er la
Valsavarunchc. Qui, a quota 1600, si sono r egistrate le n evicate

. scguenti :

- 15 ottobre 1960 cm 6 di neve bagnata
- 21-22 no vembre » 32 » »
- 5 dicembre » 4 » »
- 9-10 di cembre » 21 » »
- 15 » » 18 » »
- 18 » » 3 » »
- 20-21 » » 3 » »
- 3-4 gennaio 1961: » 28 » »
- 6 » » 11 » »

- 11 » » 15 » » liquefatta
- 1-2 febbraio tormenta
- 4 » cm 12 di neve
-14 » » 18 » »
- 22 » » 6 » »
- 26 » » 3 » »
- . {j-7 marzo » 8 » »
- 15 » » 4 » »
- 21 » » 7 » »
- 28 » » 2 » »

8 aprile » 6 » »
-10 » » 2 » »

Cia premesso, diamo ora gli elemen ti di s tu dio raccolti in occa-
sione della no stra camp agna glaciologica estiva .
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\:alsaoaranc he

Ghiacciaio del Gran Paradiso

All'epoca della mia .visita (3 settembre), questo ghiacciaio appa
riva fort emente innevato.

AlIa fronte si notava il so li to, rilevante n evato, originato dalle
cosp icue va langhe che si scaric a no dal versan te sinis tr o del vallone.
Risultando in conseguenza, come .di consueto, impossibile qualsiasi
misura in cor r ispon de nza della lingua terminal e del ghiacciaio, la
mia ispezione e s ta ta es tesa alIa zona di slargo del dissipalore, a
monte della solca tur a in roccia. Qui, da anni , so no inu tilizzabili, p er
il fort e ritiro del ghiacciaio - sia frontalmente che lateralmente 
i segni D ! ed E ! . All'a tto della mi a vis i ta non er a utilizzabile
neppure il nuovo segno laterale L ! , posta alquanto p ili a monte, p er
il fo rte innevarnento lungo i1 cor r isp ondente bordo del ghiacciaio. E '
s ta ta, invec e, possibile una mi sura, appoggiandosi al vecchio segno
frontal e DN ! . Ques to ri sultava a m 57,50 dalla fronte. L'ultima
misura, compiuta avvalendosi del segno in p arola, risal e al 1959
(m 30 cir ca) ; si ca lcola, quindi, ch e nell 'ultimo bi ennio si e avu to
un ritiro m edio frontal e annuo di m 13,75.

A p artire dal prossimo a nno, p er Ia mi su r a dell e variazio ni fr on-.
tali di questo ghiacciaio, si p otra .disp or r e di un nuovo segno (D 1 AM ! ),
apposto sul fianco inclinat o . di un roccion e montonato di gneiss,
all'estrcmita su d del tratto frontal e corrisp ondente al ri cordato slargo
del dissipator e, a m onte dell a lingua terminal e dell'apparato, alla
quota di m 3.165, e a rn 12,20 dalla massa ghiacciata.

Ghiacciaio di Moncoroe

An ch e questo ghiacci aio, all'a tto dell 'ispezione (3 se ttembre) appa
riva fortemente ed es tes amen te. innevato. In .p ar ticolar e, ammantata
di n eve era anch e la lingu etta p osta all'estrcmita se tten tr ionale della
fronte, le cui osc illazio ni ve ngorio regis tra te c on i l su ssidio del segno
I ! . Con qualche p ic colo scav o e sta to, p ero, possibile rinvenire, a l
disotto del m anto ni val e, il ghiaccio della Iin guetta, delimitarne la
este nsione ve rso valle, e proced ere a lIa ' mi sura della dist anza della
fronte dal punto I .! . T ale distanza e ri sultata di cir ca m 86,20. Cia
attesta un ritiro front al e, di m 18,20 risp etto al 1960.

Una seconda misura (lateral e) e s ta ta p ossibile utilizzando il segno.
AlYI ! , colloca to pili ' a monte, sull a spo nda destra dell 'apparato. Qu e-
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sto .dis tava dalla lingua ghiacciata III 35,80, coutro i In 33,90 mi su
rati nel 1960. Siamo, p ertanto, in prcscnza di un riti ro di m 1,90.

Ghia cciaio eli NJ oticiair

P er qu esto ghiacciaio e, auzitutto, da ri cordare che, al memento
della mia visita (4 set lembrc), csso appariva pressoche complcta
m en te innevato.

Dev'essere anche rilevato ch e, poco sotto 10 sp u ntone roccioso,
emerge n te nel b el mezzo della massa ghiacciata (lacui es te nsionc,
negli liltiini a nni, e considcrcvolrncnte aumentata) appariva, con
la massima evidenza, un marcato cr cpaccio trasversale, ch c attraver
sava completamente, - da N a S, - l'apparato, seguendo una brusca
discontinuita del pendio del versante. Qu esta rottura di p endenza e
testimoniata, indit-etlamcnlc, anch c dal minor spcssore della massn
ghiacciata, che ha consentito l'affioramento, di un nuovo, piccolo
spuntone roccioso.

A parte questo, null'altro di nuovo e da segnalare p er qu esto
ghiacciaio, se non la particolarc cvidcnzu, all'atto della min ispe,
zione, dellacrepacciatura trasversale e longitudinale, e I'ampliamento
delle pozze esis ten ti, da qualche anno, luugo la sezion e settcntrionalc
,dell a fronte, sino a f'orrnm- e tr e laghetti p eriglaciali. Qu esti, attual
m en tc, orlnno gran parte di tale tratto f'ron talc, rendendo alquanto
difficoltosa, p er Ie mi surc, l'utilizzazion e del vccchio segno D ! . Pur
essendo riuscito il con trollo dell'attuale distanza di D J dalla front e
{m 94, contro gli 83 del 1959, cui corrisponde un ritiro m edio annuo
di m 5,50), si e qui proccrluto all 'apposizione di un nuovo segnale
(DN 1 ) spostato lievemcntc a S, risp etto al preced ente, su di un
masso gn cissico a forma di prisma triangolare, esis ten te sulla sp onda
meridionale di uno dei ricordati lagh etti. La distanza dalla fronl e
del ghiacciaio di questo nuovo scgnale er a di m 22,30.

Verso I'estrcmita m eridionale della lunga front e del Monciair, e
stato ritrovato il segnale EN 1 . In base all 'attuale distanza di tale
segno dalla froute (In ' 63), e s ta to possibile det erminare ch e nell'ul
timo bi ennio si e avuto un ritiro complessivo di m 20, e quindi un
ritiro m edio annuo di m 10.

Gliiaccioin d el Grand Etrci

L'iunevamento di .ques to ghiacciaio, all'atto : della mra visita . (4
.se ttem br e), er a completo.

A vall e dei piccoli dirupi csistcn ti sulla sinistra dcll'apparn to, alla
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quota di m 2.700 circ a, e sino ad un ce n ti naio di m etri a N dell a zona
in cui, verso il 1950-52, si aveva la fronte dell 'apparato, si osservava,
come di consue to, un vas to e spcsso neva Lo, derivante dall'accumulo
delle valanghc che si scaric a no da en Lram bi i fi anchi del vallone.

Non innevato appariva solo un breve tr utto del ghiacciaio, con
inclinazione pill acce n tua ta di .q uella m cdi u, immedia tamente a mon te
della zona in cui si ha il ri cordato, .p iccolo dirupo. Subi to dop o questa
brusca discon tinuit a di p endenza dcll 'apparato, chc dct crrnin a anchc
una marcala crcp accia tu ru lrasv ersale, la lingua di ghiaccio , chc se rn
bra di esiguo spessore, presen ta, trasversalmen te, una sLr ozza tur a. Qui
la lingua stes sa ha una larghezza dell 'ordine di una cinqua n tin a di
m etri. E," quindi , probabile che, en Lr o breve tempo, a ll'~ltezza di tal e
s lr ozza tura, si dct crrnini la dissociazi one dal rcst o del ghiacciaio dell a
lunga lingua terminulc, orrnai da circ a un lustro p erman en tem cnLe ·in
n evata, e quindi in co ndizio ni da non consen Li re alcuna dct crmi nuzi onc

.delle su e variazioni frontali.

F IG 1 - Gh iacc ia io d i Goletla . Sezio ne orie nta le d ella fronte, co n il lagh etto

periglac ia le . (Fo to 11. More ll i)
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Va lle di Rlieme s

(A. ~1or etti)

Gliiacciaio di -Golei t. a

La vis ita a qu esto gh iacciaio, compiuta il 10 seltembre, portava, an
zitutto, a cons ta tare che m entre l'alimentatore era es tesamen te inne
va to, il dissipatore risultava prafi camente sgombro.

La sezione or ie n tale del dissipatore presentava sempre il netto inta
glio - a scarp a ta sub-ver tica le - della f'ronte. Tale intaglio app~riva,

qu est 'anno, car a t ter izza to da varie slabbra ture affiancate, formatesi in
corrispond enza dei tr atti pill crep accia ti d ella r egione frontale. Cia
prova ch e, durante la scorsa es ta te, dev 'essere sta to pill inten so del so
lito il dist a cco dell e zoll e di ghiaccio, corn'e dimostrato a nche dal mag
gior numerodi minuscoli « icebergs» galleggi anti su I pi ccolo specch io
lacustrc p eriglacial e 0 inca gliati su I suo fondo (fig. 1).

No n e sta to possibile proced ere alI a mi sura della var iazio ne inter
vcnuta, dall'autunno del 1961, p er qu esto tralto frontal e, data la dif- '
ficolta di raggiungere 1' 01'1 0 della tron catura terminale d ell a lingua
ghiac ciata, in corrispondcnza al segno BlVIN! . Una misura e sta ta ,
in vece, effe tt ua ta p er il lobo p ensile occ ide n ta le della fronte.
Ap p oggiandosi a l punto CM! , che risu l to distare dall'estrernita della
lingua ghiaccia ta m 180, si epotuto con statare un ritiro di m 2,50.

P er r endere pill agevoli Ie fu tur e misure, si e proceduto all'appo-
sizione, alIa quota di m 2.685 circa, di un nuovo segno OM ! presso
la co nfluenza di due piccoli torrenti glac iali, a 33 m dalla fronte,

A. lVI oRETTI

Ghiacciaio di Lavassey

(A. Z uccarii

Sotto Ill. guida del prof. A. Mor etti, ho preso parte qu est 'anno, p er
la prima volta, alIa cam p agna di rilevamento gl aciologi co.

Oggetto dell e mie o sservazioni e s ta to il Ghiacciaio di Lavassey,
posto alIa testata' della valle di Rhemes.

Si tratta, come e not o, di un ghiacciaio di circo e di p endio, il cui
bacino di raccolta, esp osto a NO, e limitato: a N dalle Cime di Nivoletta
(rn 3.061); a d E dal Colle di Nivole tl a (m 3.130), dal Colle Basi (m 3.176)
e dalla Punta Basei (rn 3.338);a S dalla Punta Bousson (m 3.337); a SO
da una se rie di cres te rocciose e di cordoni morenici che 10 sep ar ano,
pili 0 m eno n ettamente, dal finitimo ghiac ciaio del F ond. II di ssipatore
termina con una lingua dirctta verso NO.

Al fin e di p ot er disporre di un ampi o numero di dati a cu i riferire
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Ie mie attuali osservazioni ed eve n tu almen te quell e future, ritengo op
portuno, anzitutto, far e il punto su lla evoluzione del ghia cciaio di La
vassey, in base aIl e notizie r ac colte nelle preced enti campagne glacio
logich e. Qu est e ne documentano, almeno p er gli ultimi 60 a nni, il con~

tinuo e notevole r egresso.

- Anno 1901. Secondo il Valbus a , il Gh . di Lavassey raggiunge
ov u nque la cresta del circo, a nche nel tr atto della Punta Basei (quota
di m 3.300).

- Anno 1932. II Valbusa osser va che il gh iacciaio raggiunge 10
spartiac que solo nei punti pill bassi di ques to, e cioe nel tratto su d-occi
dentale del circo.

- Anno 1942. Rileoatore S ociti . L a frontc scen de sino alla quota
di m 2.500, ed appare divisa in due piccole lingu e, di cui una cen trale,
massiccia e crep acciata, e l'altra (occidentale) m eno cosp icua e pili
elevata . .

Risultati dell e mi sure dell e osc illazio ni frontali , esegui te da Socin .

- dal 193Lt al 1939 ritiro di m 90,60, con un ritiro m edia annuo
di m 18,12 ;

- dal 1939 al 1942 ritiro di m 38, con un ritiro m edio annuo di
m 12,60.

- Anno 1948. Rileoaiore Bassoli . L a lingua terrninale bifida, cre
pacciata e non innevata, ha la sua cs trcm ita alla quota di m 2550. Dal
H)42 al 1948 si e avu to un rit iro di m 85, con un ritiro m edio a nnu o di
m18.

Anno 1949. La fronL e del ghiacciaio si e ritirata di m 26.

Anno 1950. Ritiro misurato di m 53.

Anno 1951. Rilevatore Perno. La fronte ap p are divisa in due
lobi , di cui qu ell o orie ntale si sp inge pill in basso. No n si osserva mo
r ena superficiale . II ghiacciaio raggiu nge an cora 10 spar tiacque.

- Anno 1952. Rileuaiore More tt i . Viene misurato so lo il regr esso
laterale, che in un a nno e sta to di m 11,30.

- Anno 1953. Si e avu to un notevoli ssimo ritiro (rn 108,70) chc
tuttavi a h a uno scarso sig nifica to , p erche verific a tos i in cor r isp orid enz a
di una lingu a di gh iaccio es tremamen te so ttile . Per dura l'assenza di
morena super ficia le, dovu ta alla notevole quota del ghiacciaio, lunge 10
spar tiac que.

- Anno 1954. Qu ota fronLal e m 2.650. Hitiro frotnale m 5,70.

- An no 1958. Ritiro comp lessivo. ri sp etto a l 1954, di m 12, con
un ritiro m edio an nuo, nel qu adri eunio preced ente, di m 3.
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F IG. 2 - Gh iaccia io d i' Lavassey. P articolare d ell a fronte, con un a p ozza p eri
glaciale. E ntro qu est a (li nea p u nti na ta), si sp i nge il gh iaccio d 'una lingu etta .

Le .mi e p erson ali osserv azio ni, eff 'ettu atc il 2 settembre 1961, mi
hanno p ortat o a cons ta ta re che, in qu ell 'ep oca, il ghiaccia io prescntava
un deciso innevamen to su tu tto il bacin o d'alimen tazi on e, eccettua te Ic
zo ne pill accliv i, dove affiorava il ghiaccio vivo con 'cr e,p acci e sc racch i.
II dissipatore e la fronte, al contr ar io, er ano p oco innevati e, in alcuni
punti , a ddir i ttu ra sgo m bri .

T u tta la p arte bassa del gh iacciaio appariv a m od eratamente ere
p acciata. I crepacci si prcscntavano a rc ua ti c concavi verso il basso,
spccia lmcn tc nell a p arte su d della lingua ori entale, pili avanza ta ,

La m orcn u supcrflcia l«, co me nei preced enti a nni , er a presso ch e
in esist ente p er le r agioni ,p iII sop ra accenna tc.

Ne l corso .dell 'i sp ezi on e e s ta to rinvenu to il scgna lc Me t su lla
parct e lateral e di un piccolo do sso m ontato. a qu ota 2.675 circa (ane
roidc), in cor risp oride nza della zona SO della fronte. La misu ra dell a
osc illazio nc fran tal c ha presen tat o qualch e difficolta sia p er I'innevu
m ento local e, sia perche, negli ultimi tre anni, a ll'cs trcmi ta della lingua,
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si e vcnula a fonnare una pozza p criglaciulc, en tr o la quale, p er un
certo tratto, si spingeva il ghiaccio (fig. 2).

Tra il punto Me L c l' cslrcmita della lingua glaciale, veniva mi
sur a ta una distanza di m LtO co r r isp onde n tc ad un ri tiro, negli ultimi
Ire anni, di In 8, e quindi ad un ri tiro m cdio annuo di m 2,70.

1961

Si« proccduto, infinc, all 'apposiziou e di un nuovo segnalc a circa
m 30 a NE del prcccdcntc.

ZlVID
II segnale ~- . i: s ta lo segna to, in mi nio, sulla paretc .sub-ver ti

1961
ca le di un dosso montouato di micascisto ; esso distava m 7,20drii ghiac
CIO vivo (fig. 3).

A. ZU CCARI

Roma, novem hr e '1961



- 88-

Gruppo Gran Sossiere

VALGRISANCHE

(L. Pannuzi)

La campagna glaciologica nell'estate del 1961 e stata effettuata dal
28 agosto al 7 settem br e . :

Sono stati visitati il ghiacciaio di fondo valle, Gliairetta-Vaudet, ed
alcuni altri, tutti della fiancata sinistr a della Valgrisanche (Mot-ion
orientale, Chateau-Blanc, Plattes des Chamois).

Ghiacciaio Gliarielta - Vaudet.

Detto ghiacciaio, il piu vasto della Valgrisanche, e orrnai defini ti- :
vamente diviso in du e parti. II ghiacciaio vero e proprio e limitato alla
sola parte del bacino ac cumulatore, a cui si da il nome di Gliairetta,
rnentre qu ella,che una volta er a la lingua terminale dell'intero ghiac
ciaio, e alIa quale si da il nome di Vaudet, e da considerarsi come una
lingua di ghiaccio morto, ch e va rapidamente nascondendosi sotto una
coltredi ·detr i ti . Ben visibile nee rimasta solamente la bocca, an cora
abhastanza ampia, da cui fuoriesce un piccolo rio glaciale.

Al rnomento della mia visita, I'innevamento er a nullo 0 quasi su
tutta la fronte, ed er ano b en visibili i numerosissimi seracchi e i pro
fondi cr epacci ch e ne ca ra tterizzano la parte terrninale.

Dei quattro segnali posti dal Prof. A. Mor etti tra .il 1958 ed il 1959
e stato rinvenuto solamente il segnale 4lVI ubicato precisamente su di
una piccola .p ar ete gneissica, che fa da sponda ad un piccolo ripiano
posto a quota 2595 circa.

None stato possibile porre altri segnali dato che il detto ripiano e
totalmente ingombro di materiale morcnico, m entre la sponda opposta
e costituita da un insieme di blocchi ac catastati e che non danno affi
damento alcuno sulla 101'0 stahilita.

La fronte del ghiacciaio distava da! punto 4M m 37. _Rispetto al
1960 si e avuto un ritiro di m 6.

Ghiacciaio di Morion (Orientale).

All'atto della mia visita l'innevamento er a nullo su tutta la super
ficie del ghiacciaio.

Sono stati posti due segnali : il primo chiamatoILP a quota 2870
ad una distanza di m 10dalla fronte posto su una piccola roccia mon
tonata; delta distanza e stata misurata in direzione NE-SO; il secondo
chiamato 2LP a quota 2850 e ad una distanza di m 18 dalla fronte



- 89-

anch'esso su roccia montonata, la distanza e sta ta mi surata in dire
zione N 80° O.

Si e cercato di porre detti segnali in zone riparate e facilmente
r ep eribili, inoltre sono stati anche collegati con evidenti segnali di
richiamo.

Ghiacciaio di Chat eau - Blanc

L'innevamento di questo ghiacciaio er a nullo 0 quasi su tutta la
super ficie ad eccezione della parte terminale sott o la cr esta, ch e va dal
Passo di Planaval alIa Yett a del lVI. Ch at eau - Bla nc.

La piccola lingua terminal e segn ala ta dal Prof. A. Moretti nel 1958
e sp ar i ta comp le tamen te e il gh iacciaio p r esenta quindi una fronte vas ta
quanto il p endio, su cui ha se de, e che si es ten de dal Passo di Planaval
allacresta Est del M. Chateau - Blanc.

P er poter pore dei segna li sono st at e esp lor a te Ie p orzioni Es t e SE
della fronte. 'Si e potuto ubicare solamen te un segnale 1LP a quota 2850
a d una distanza di m 6 dalla fronte, detta di stanza e sta ta mi surata in
direzione S 55° O. Detto segnale e s ta to post o su una r occia mon tonata
quasi a l centro della parte or ien ta le della fronte e in direzione S 65° 0
con la Punta Nor d del Monte Doravi di .

Ghiacciaio Platie s des Chamois .

Al momento della mia ricognizione l'innevamento er a nullo p er Ie
parti m edia ed inferiore.

La lingua di d etto ghiacciaio termina bruscamente su un gr adino
roccioso ed i: st ato impossibile raggiungerla. A caus a di cio non sono
sta ti posti segnali. Perdurando l'attuale si tuazione ritengo opportuno
abbandonare Ie osservazioni fino a che non si ve r ifichi una qualch e
possibilita favorev ol e nel futuro.

I W Variazi on e! I n(1) ~ ::: (1)
..... 0 ......::: ..... ::: Area n e-

Bacino idrografi co Gh ia ccia io
. ..... tl) N Q) fro nta le varnento] ~ ·Cil~

5 15 2. ~
in ha nel 1961 fr ontale

_ 0 ~ l-< m< ..t ~ c,--
Dora di Valgrisanche Glia ire tta - Vaudet 2700 I 360 -6,00 nullo
Dora di Val grisan che Mori on ori ental e 2750 NE 90 - · I nullo
Dora di Val gri san che Chateau - Blan c 2800 I NE 220 - · i nullo
Dora di Valgrisanche Pl attes d es Chamois 2700 NE 70 ·. i

nullo- i

Osser uazi oni sup pl eliue :
• I segnali sono st ati p osti in qu est a carn pagna.

•• No n so no sta ti posti segna li.

dr. LAMBERTO P ANN UZI



- 90 -

Gruppo del Rutor
(L. Per etti)

La ricognizione, in data 19-20 settembre, fu scgnalata, come ogni
anno, dall'o spitnlita della Soc. Naz. «Cogne ». II preannunciato pros
sim o restauro del Rifugio «S. Marg her ita» del C.A.I. conse n tira negli
anni venturi di riprendere I!1 eno disagevolmente i rili evi di dettaglio to
pografici, limnologi ci, ccc., in qu esta zona di specialc interesse glacio
logico.

L'ablaxionc del manto n cvoso invcrrialc fu prccocissima : Ia conc a
di La TIndle, in lorno a 1450 m s. m . era gia sgornbra di nev e verso la
fin e dOd febbraio 1961. L'inncvamcnto es tivo si livellava cir ca a 3050 m;
sgo m bre cr a no le fronti dci minori Ghiacciai d ell' Assali) :se ns ibilrne n tc
stazionar i ; innevate Ie fronti degli alti, pi ccoli Ghiacciai d el Flambeau,
d es I tio erqnures ecc .

Quanto al Ghiacciaio del Rutor , p er la prima vo lt a vi fu consta ta to
l' eff'etlivo e concre to distacco delle fronti dei du e rami, orientale e oc
cide n ta le : la prima inclinata verso Ovest , scp a ruta orrnai dal fianco
destro della seconda - in clinata verso Nor d - p er l'in terposizion c
lungo cen tinaia di m etri d'un a striscia di roccia, in qualch e tratto nuda,
altrove ricoperta da poca morena dcposta co n placche di gh iacciaio
fossi lo. Tutto i l margine delle du e fron ti era nettamen te delinea to. In
confro n to ad un r egresso planirnctt-i co m edio d'una ventina di m etri
alIa front c ogivale, sottilc e priva di morena, del ramo orientale - alIa
front e del ramo occidentale, immcrgcntcsi nel lago a ridosso alla so 
glia rocciosa, fu mi surato al segnale III - '5it un r egresso di m 13,5.

L UIGI PERETTI

Gruppo Miravidi - Lechaud

(G. L escai

Ghiaccioio di A rgue re y

Sopraluogo del 29 agosto 1961.
E s ta ta esa m ina ta a lungo la zona antistante la front e del ghiac.

ciaio setten trionale alIa ricerca. dei se gnali Martinotti , rna purtroppo
se nza alcun esito.

A causa d ella notev ol e coper tur a nevosa, es te nden tes i su tuLto il
ghiacciaio, non estato possibile stabilire con esa ttezza l'andamento della
linea di fron teo

Gliiacciai d el Breuil

Sopraluogo del 30 agosto 1961.
La propaggine inferiore del ghiacciaio m eridionale appariva aIlo
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scoperto flno a quota 2750 circa. TutLavia vaste placch e a frange nevose
p ersistevano nella zona frontal e, impedendo l'effetLuazione di misure
dai scgnali predisposti gli anni scorsi. CORRADO LESCA

Gruppo del Monte Bianco

BACINO DELLA VALLE DI VENI

(C. F. Capello)

La r evisione dei segnali po sti ai ghiacciai di questo bacino e. s ta hl
eff'et tu a ta in anticipo, risp etLo allo scorso anno, e cioe all'inizio del
m es e di se t tcm bre.

.Cia nonostante gli alti bacini di raccolta presentavano qua e la
segni indubbi di fusion e irregolurc dei soliti manti nevosi p erman enti.
All e fronti dei ghiacciai principali non crano presenti Ie soli te chiazzc
di nev e, tranne p er i l ghiacciaio di E st ell ette, il quale era coperto, sul
lato sinistr o, da un campo di neve che si es te nde va sino al fian co della
morena sovraincombente. Dinnanzi alle fronti dei ghiacciai di Frenay
e del Brouillard vi er a no larghc cono idi di ghiaecio avvalangato, do
vute al distacco di larghi blocchi di ghiaccio front al e: in qu est 'ultimo,
anzi, la conoide er a as sai pill estesa di quanto non sia norrnalmente.

II ghiacciaio del lYl iage continua a presentare r egressi in significanti
alIa su a f'ronl e, rna l'appiattimento di tutta la lingu a valliva e sernprc
pill evide n te, tanto che lc pi st e ch e la p ercorrono tendono sem pre pill
a r endersi invisibili p er altcrazionc profonda del livello . Cia e sp ecial
m ente evide nte sul fianco destro, verso 10 sbocco nella valle principale.

11 lago del Miage, le cui evoluzioni seguo da molti anni, er a pre
se nte nell'estate: in autunno 10 svuo tamen to progressivo si er a compiuto
e riman evano le solite pozze di acqua, un p o pili es tes e del soli to.

Moltissimc placcheglacionevate d egli alti bacini del vallone del
Miagc qu est'anno presentavano il ghiaccio nudo, lucido, segno qu esta
ch e prelude, se continua, alla loro prossima scornp arsa .

Esp. I
Variazioni frontali in m etri

Ghiacci aio
1958-59 1 1959-60 I 1960-61

- - - - _ .

Brenva SE --,-15 ? - 2 (?) -10 (?)
F renay SE - 1 1 - 3
Brouillard SE . .. . sta z. . .. .
Miage lat. sin. N - 5 - 2 - 5
Miage lat. des. N staz. staz. st az .
Miage fronte lag o S - 0,5 - 1 - 2
Lex Blanche SE - 2 - 2,5 - 4
E stellette

I SE - 4 -2 (?) (n ev e) -3 ( ?) (n eve)
·1

C. F. CAPELLO
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Ba cino della vou« di Veni

10) Gliiacciaio di Toula

(A. Cerutl i)

L'cscursione al ghiacciaio di Toula e s ta ta effe ttu a ta il 14 ag osto.
La fronte del ghiacciaio si presenta molto larga e alta. E' costituita,
in quasi tutta la sua larghezz a, da pinnacoli di sc racchi dall'aItezz a
di cir ca venti m etri ch e, prernu ti dalla massa sop rastan te e lavorati
dalle acque di ablazione, si spezzano e crollano. Alla base vi e una
breve e sottile piattaforma di ghiaccio comp a tto che ingloba m olto
limo c moIte sabbie. Essa e adagiata su lle rocce lisce del fondo; qua

F lU. 2 - Ghi acci ai o di Toul a - An no 1961. (Foto A. Cerutti)

e la si prescnta solleva to c contorto. Ana fronte non esis tono cordoni
morenici , Solo all'estrcmita del lob o sinistro orografico una grande
quantita di materiale va ordinandosi in un cordon e latero-frontale.

Non mi e sta to possibile raggiungere le ro cce liscie ove doveva
esser ci il segnale 1960 poich e qu est e er ano minaccialc dalla continua
ca du ta dei se r ac chi sop r as tan ti. P ercio ho posta una nuova s tazione
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.di misurazione latero-frontale a quota 2625 su di un gr an diss im o
masso posta presso I'est r ernita sinis tra idrografica della fronte e rho
con tr assegna to con la sig la «S 1961 AVC ». Il nuovo segnal e distava
dal gh iaccio 27 m etri.

D el ghiacciaio di Toula ho ese guito cinque fotografie. Riportiamo
qu ella ese guita da una stazione fotografica posta a m eta altezza della
morena sinis tr a ; sigla : «F 1961 AVC» (v. fig. 2).

11) Ghiacciaio eli E n ire oes

Furono esegui te du e foto che m ostrano il ghiacciaio di Toula;
eseguite dal Mon te Chetif inquadran o pure il ghiacciaio di E ntreves.
Un largo nevai o alla fronte impedisce di distinguere il contorno dell a
fronte stessa .

T orino, novernbre 1961

B ACINO VALLE F ERRET

(A . .eeru tt ii

1) Ghiacciaio eli Pre d e Bar

L 'escursione e s ta ta effe tt ua ta il 4 agos to.
La fronte del -ghi acciaio si presenta piuttosto a lta e degrada con

una notevole p endenza, formando una lingua assai r egolar e, a cod a
di volpe.

Su I lato destro orografico essa si p r esenta cop erta da morena
sp ars a ; sulla sinis tra, invece, il gh iaccio e scoper to e la morena si
accu m ula ai piedi dell a ripida lin gu a in un piccolo rna ordinate
cor done.

II segnale e post o circa a qu ota 2050, su lla sinis tr a idrografica del
torrente di scar ico ed e cos titu ito da un gr oss o masso cubico, su cui 10
scor so anno e sta ta dipinta in r osso la sigla : S lc 1960 ce. Dal segna le
ho misurato fino alla fronte m 51; il che denota, nei conf'ron ti della
scorso anno, uti arr etramento di circa 26 m eiri.

Del ghiacciaio di Pre de Bar ho ese guito tr e fotografie.

2) Gh iacciaio eli Triolei

L 'escursion e e s ta ta effe ttu a ta il 18 agos lo, dop o una legger a nevi
cala, che p eru, alI' a lt i tu dine del ghiacciaio , ha cop erto il terreno di un
manto p ersist ente fino alle prime a r e del p omeriggio. Cia malgrado e
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stato possibile eseguire uguahnente le oss ervazioni neccssari e : le f'oto
grafie p ero risultano m eno evide nti ch e in condizioni normali.

n grande ghiacciaio appare diviso in du e tronconi; Ia lingua giace
suI fondo del vallone, racchiusa dalle moren e laterali e totalmente
ricopcrta da una potente coltre di matcriale morenico; orrnai non r i
cev e pili alcuna alimentazione dal circo, neppure per mezzo di cadule
di seracchi: un'alta parct e di ro cce lisciata ---.:.... circa trecento m etri 
la separa totalmente dalla parte superiore del ghiacciaio. Qu est'ultima
e formata dalla riunione dell e correnti provenienti da diversi circhi
e si prescnta assai estesa .

< La larga lingua frontal e, - ora ' ch e non alimenta pill il troncone
inferiore, risulta sospesa sullc ripidissime ro cce montonate di cui ab
biarno fatto cenno preced entemente. Essa e divisa in tre lobi :quello
occidentale si adagia su di un brev e ripiano dei fianchi del 1\'1. Gruetta
(quota pprossimativa: In 2350); quello centrale, a forma di ,lu nga lin
gua r elativamente larga, si spinge piuttosto in basso - circa 2500 m;
qu ello orientale, adagiato su lle ripide rocce montonate, e assai breve,
la sua altimetria e di 2600 m circa, rna, data la fort e p endenza, i seracchi
ch e si staccano da esso formano pili in basso u ncono di ghiaccio, sal
dato con la lingua centrale e continuamente rifornito dalle valanghe.

Proprio per la continua miriaccia dei serucchi crollanti nonmi e
stato possibile in al cun modo avvicinarrni a qualche punto delIa larga
e tormentata fronte. P crcio sono salita pill in alto, lungo Ia pista che
segu e grosso modo la cresta della grande morena sinistra, ed ho rag
giunto il ghiacciaio lit dove qu esto vi ene normalmcnte attraversato per
salire I'Aiguille Savoia dal lungo sp eron e roccioso m eridionale (via
Proiss). Qui, ad una quota approssimativa di 2725 m, ho posta un se
gnale laterale su grandi roccioni piatti, color rosso scuro, fort emente
lisciati, e costituenti la st essa sp onda dell 'alveo glaciale.

Su di essi ho dipi nto un grande triangolo rosso con un punta in
m ezzo e vi ho aggiunta la sigla S. AVe 1951. Una linea rossa orizzontale
segna il livello che in quel momento raggiungeva i l ghiaccio il quale
distava dalla roccia appcna qualche centimetro.

Del ghiacciaio del Triolet ho eseguito Lre foLografi e.

3) Ghiacciaio di Gru etla occidentale

Ho eseguito Ia fotografia di questo ghiacciaio dalla stazione posta
sulla strada fondovalle, poco sopra la Vachej su di un grandissimo
masso contrassegnato con un triangolo e Ia sigla F 3.

Malgrado fosse il 18 agosto tutta la montagna si presentava forte-
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m ente innevata p er un a n cvi cala avven u ta i l gio r no prec ed cnte e p er
cia i contorni della f'ronte, nella fot ografia non si presentano m olto
ev idcn ti.

4) Ghiacciaio eli Freb oti ze

Ho esegui to un a fotografia di questo ghi a cciaio il 4 ag ost o, dalla sta
zione p ost a presso la st r a da di f'ondovallc, su l masso segna to co n In
sigla F 4 1960 CC.

La fronte di qu est o gh iaccia io si presenta assai larga , su ddiv is a
in diversi lobi , e tormentata da m olti scracch i. Due grosse lingue s i
affaccia no all'imponente bastione di rocce li sci ate, che ch iudono il
vallon e e sos te ngono il circo . Co nfron ta n do la fotografia .(1961), eo n quelle
pres e dalla s tessa s tazio nc negli anni 1923 e 1929 si nota una gra du a le,
rapida retrocession e d ella fron te - ch e nel '23 scendeva con una gr a n
lingua a co da di vo lpe n el va llone e l'occupava p er buona parte, e n el
'29 cop r iva ancora tutto i l b astione di rocce lisciate ; n el 1961 invece e
n ettamen te sospesa su ll a soglia d el circo . Si nota co n te m por a neamen te
un progressive assottigliarsi d el manto gl aciale nel circa, r eso ev iden te

(F oto A. Cer ulli)

FIG. 1 - Ghiacc ia i d es Gra nde's Jorasses e di Pl amp i ncieu x - An no 1961.
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dal graduale scoprirsi del pi ed e dei coutrafforti ro cciosi ch e seen dono
dalla cresta terminale.

5) Ghiacciaio des Gratules Jorass es

L'escursione al ghiacciaio dell e Gr ande s J orasses e stata eff'e t
tuata il 17 settembre con , la guida A. Cipolla di Courmayeur.

La fronte, sospesa, adagiata su placch e di roccia lisciata in fort e
pendcuzu, si pres enta assai larga; e costituita da diversi lobi ch e
seen dono a quote diverse. Quello orientale raggiunge circa i 2550 m ;
Qu ello occidentale invece termina a 2700 m, in uno stretto canalone
ch c si apre sotto il Rocher du Reposoir, fra il «rognon» su cui sorge
il Rifugio Boccalatte ed un secondo «rognon» un poco pili basso, a
cui si appoggia la grande morena Iaterale destra. Non esiste alcun
cordone di morena frontal e. L e diverse lingue, che hanno uno spes
sore valutabile a 10-12 m etri, terminano sulle rocce montonate. Per
cia il segnale dimisurazione - _contrassegnato da un Iriangolo e
dalla sigla « S 1961 AVC» - e stato messo su di una parete di roccia
liscia, incisa da un breve canale, in cui si insinua una delle pili vistose
digitazioni del lobo c entrale. L'estrcmita di tale lobo e circa du e m etri
piit a ualle del segnale e dista da esso, in senso later-ale, circa selie merti.
Dato che la stazione di misurazioue viene a trovarsi piuttosto nascosta,
ho f'atto vari segni di richiamo di cui il pill importante si trova a oeti
tinoue m eiri dal segnale di misurazione, su di uno spuntone abba
stanza em ergen te, quasi di front e alla digitazione glaciale icontr olla ta .
(Era mia intenzione, in un primo tempo fare di questo spuntone ia
stazione st essa, rna mi e poi sembrato troppo obliquo in relazione
al punto da misurare). -

Un richiamo e stato pure posta sulla ,cr es ta dell a morena, lil
dove bisogna abbandonare il sentiero del Rifugio Boccalatte p er seen
dere verso il ghiacciaio.

Del ghiacciaio della Grandes J orasses ho eseguito varie fotografie.

6) Ghiacciaio di Plampincieux

Ho eff'ettuato l'escursione al ghiacciaio.. di Plampincieux, il giorno
17 settembre, accompagnata dalla guida Cipolla di Courmayeur.

Anche il Plampincieux ha una fronte sospesa, assai larga e rigida,
tormentata da crepacci e da seracchi, suddivisa in diversi lobi. Parti
colarmente lunge e quello occidentale, ombreggiato dalle massicce
pareti dell e Aiguille Rouge de Ro ch efort; esso scende fino a 2300 m,
duecento pili in basso del lobo orientale l I ser acchi terminali, alti
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dai quindici ai venti m etri, p oggiano su rocce li sciate, qua e la coper te
da m orenico sp arso, rna COS1 ripide da non 'Per lne tte re ai massi portati
dal ghiacciaiodi fe rm ars i. P ercio fu assaidifficil e s tabi li re la s ta
zione di rni surazion e. PorIa .dir et lum en le su lle rocce lisciate, come
avevo f alto p er il gh iacciaio dell e Gran des J orasses, er a impossibile
p crch e qui il limo e la ghiaia trascinati dai scracchi e dalle a cque di
fusion e ri coprono a chiazze ora qua c ora la Ie rocce di fondo e p er
cia er a possibile che n egli anni ven tur i il scgnale di venisse irrep e
ribile ; d'altra p arte la ripidita del p eridio dal fo n do roccioso, co n ti
nuamente lavorato dalle acque di fusi on e e . dalla ca du la dei se racch i,
f aceva S1 che, dei m olti massi esis tc n ti, n cssuno desse garanzia di
s tabi li ta . P ercio mi sono risolta a p orre un a s ta zio ne di misurazione
lat ero-frontal e su di un masso, che fa par te di un p iccolo cor.do ne
morenico, l'unico masso che, nel gir o di ce n to m etri offra qu a lch e
gar anzia di s tahilita . Esso e s ta to segn ato da un tri angol o e dalla
sigla .« S 1961 AVC» e dip in to da pill parti, in modo da essere vis i
bile anchc da lontano: dista sell:e m elri in senso laterale dall' estrema
lin gua orien ta le del gh iacciaio ed e die ci m etri a monte di ess a.

Del ghiacciaio di P la m pinc ic ux h o esegui to quattro f olografi e.

7) Ghiacciaio di R och efort

Ho esegui to la fotografi a di qu esta gh iacciaio dalla s tazio ne f ot o
graflca post a su lla sinis tr a orografica della Dora di Val F erret , p oco
pill in alto del p onte di P ornp alli ere, il gio r no 26 agos to . Confr on
tandola con una foto sca tta ta da ll a s tessa stazio ne n cl 1958 non mi
p are si possano notarc not evoli va riazio ni .

8) Gliiacciaio di Mo n t Fre ty

Ho esegui to un a f ol ografia di qu est o gh iaccia io il 14 agos to dal
P avillondu Mont Frety, da una s tazione fotografica p osta su di un
blocco di ca lces tr uzzo ove era a ncor a ta la vecchia funivia. Confron
tandola co n la fot o esegui ta dalla s tessa s ta zio ne n el 1954 n on si no
tano se ns ih ili differenze .

9) Ghiacciaio d el Giq anie

L a s tessa f ot o che ritrae i l ghiaccia io di Mon t F rety inquadra
a nc he il gh iacciaio del Gigan te . Confrontat a ca n qu ella del 1954 non
rivel a se ns ibili diff' ercnzc (1). A CERUTTI

(1) Tutte qu este fotogr a fie trova nsi p re sso l' archivio d el Comita to Glacio lo
gico a d isp os izione d egli stud ios i.



ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

VALLE DI OLLOMONT

(P. G. 111otta)

Le osservazioni sono state eseguite in data 17-9-1961; condizioni
generali del bacino: innevamento assolutamente nullo nonostante la
stagione avanzata.

Ghiacciaio del NJonte Gele

Le osservazioni pill rccenti di questo ghiacciaio rjsalgono al 1940
(A. PASA, Boll. Com. Gl. N. 21-1941).

Attualmente il ghiacciaio si presenta fortemente ricoperto di
detriti nella parte bassa e mediana. Allegate (1): Foto 1 (scattata nella
direzione del mon te lVlorion salendo allu fronte dopo aver superato
10 sperone discendente dal M. CIapier): detrito morenico ricoprente
ghiaccio vivo di una coHre abbastanza spessa ; si ode il rumoreggiare
di un torrente sottostante che alimenta piccole formazioni lacustri
del bacino inferiore.

Foto 2 (scattata dal punto di stazione n. 1 In direzione sud):
chiude ilcirco glaciale del Gele 10 speronc del lVI. Clapier (in se
condo piano).

Foto 3: (scattata dal pun to di stazionc n. 1 in direzione nord):
e visibile in questa f'oto uno dei principali torrenti di ablazione oltre
all'abbondante coltre detritica.

I punti di stazione sono stall posti sul salto di roccia anticamente
ricoperto dalla fronte del ghiacciaio (vederc foto 14, relazione prof.
REVELLI, 1913, Boll. Com. Gl. : n. 2), circa allineati nella direzione
Combin-Morion, contraddistinti da un disco rosso, da numeri progres
sivi (1, 2, 3) e da ometti posti in corrispoudenza degli sbocchi delle
acque di fusione. In ciascun punto di stazione si sono eseguite Ie
rnisurazioni della distanza del bordo del ghiacciaio nella direzione
40° est. Foto 4: il bordo del ghiacciaio parallelo all'allineamento
dei pun ti di stazione.

(1) Queste foto trovansi prcsso I'archivio fotografico del Comitato Glaciologico.
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Ghiacciaio d. NI . Ve lan - Gr . 111. Ve lan

Ad una osservazion e visiva ese guita dal cr inale roccioso al di
sop r a di Vaud risulLa di r idottissime dimen sioni. Un'osservazione
pill accuratu sara effe ttu a ta nella prossima campugna glaciologica
dal vallone del torrente Mcnouve.

PIER GIORGIO lVlOTTA

Torin o, ottobre lUG!

VALPELLINE

(1. Cossard)

Gh iacc iai T'za d e T zan c d es Grundes Murailles

L'annuale osservazione ai Ghiacc iai di T'za d e T'zan e dell e Gran
d es Muraille, e stata da m e f'atta, qu est 'anno, il 28 agosto,

Veramen te buone le condizioni atmosf eri ch e che mi hanno p er- ·
m esso, fra l'aItro, di effettuare delle buone fotografie.

La fronte glaciale dell e Grandes Murailles ch e, come gia ebbi a
dire nella mia r elazione della scorso anno, si e staccata da quella
di Tza de Tzan, e ul tcriormente arretrata da un minimo di cinque
m etri, ad un massimodi In 27,70. Qu esta diversita e dovuta alIa dif
ferente curvatura ch e la front e atlualmente presenta, risp etto a quella
riferentesi al palinamento posto nel 1960.

Lo schizzo allegato r ende chiar a l'attuale posizione della fronte,
arretratasi in modo particolare nell'esncmita di Nor d-Ove st.

Ho tr ovato tutte le paline poste 10 scors o anno nella 101'0 pri
mitiva p osizi one malgrado l'abbondante innevamento della scorso
inverno e la ca du ta di seracchi ch e si produce, nell e vicinanze, con
notevol e fr equenza.

P er le osservazioni, disponevo, qu est'anno, di un altimetro ch e
mi ha p errnesso di stahilire in modo precise I'altitudine in cui si trova
attualmcntc la fronte glaciale delle Grandes Murailles : 2280 m e
quella dello Tza de Tzan: 2430 m.

L'aItezza della fronte dell e Grandes Murailles e di ill 5,70. Im
possibile stabilire quella dello Tza de Tzan, la cui parete frontale ri
sulta esse re una parete di crepaccio nel suo punta di frattura con il
Ghiacciaio delle Grandes Murailles, P er le st esse ragioni non mi e
stato possibile effettuare un palinamento frontal e allo Tza de Tzan.

Se mp re molto abbondante il detrito morenico sulla lingua glaciale,
la cui es trem a propaggin e ov est vi en e ad esse re interamente rico
p erta da uno spesso s tr a to di materiale che n e fa scomparire Ie tracce.
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GHIACCIAIO DES GRANOES MURAILLEe.

Legenda A ) B e A r mo.s~i e pal;ne pos\:i nel 1960.

C : palina posta nel 19GI
__ frante nel \960

__ - , _ f.-ante nel 1961

d.rretl"c?me.n~i de.lla fronte d.al 1960 01 1961

ill A ~ m 27.70 ;1'"\ :III: : m29
in I. : m 2.6 :n B m 30.70

in lL : n 2 3 ;" C : > m 20

FIG. 1 - La fr onte del ghiacci ai o des Gra ndes Murailles nell 960 e nel 1961.
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F IG. 2 - II gh iaccia io des Gra ndes Mur aill es nel 1961. (Fo lo I . Cossard)

Le p aline laterali post e Bel 1960 a m . 20,50 f'ra di lo ra , non ri
su ltano pill sufficie n li, ed ho provveduLo a p oruo ancor una, a mclri :32
dalla prima; tal e eleva tu disLanza e sLaLa necessaria p er l'ingrossarsi
del torrente e p er il suo sposta men to verso sud-es t.

VARIA ZION I DEI GI-IIACCIAI T ZA DE TZAN E GRANDES l\IUHAILLES

1!J5!J I 1960 I
1961

Ghi acc iai o T za d e Tz an . (se para losi nel 1959)

Ghiacc ia io des Gra n-des l\lu -

I Ira illes - :~5 -26,80 - 23

I. CaSSAHI)

Vu!pelli ne
(G. F . Origlia)

Le osservazio ni so no slale eseguite il gio rno 17-8-19151 con 10
sco po eli puntuulizzare la siLuazio nc gencralc dei gh iacciai minori
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della Valpelline e di constature possibilita e convenienza di studio
dei pill interessanti.

Gliiacciaio del M. Brtiule

FIG. 1 - Ghiacciaio del M. Braule - 1961. (Foto G. F. Origlia)

E' dei minori quello di maggior cstcnsionc. La sua fronte e
orrnai irraggiungibile dal vallone seguito dal PASA, dal VANNI e dal
l'HENHY p er Ie preced enti oss ervazioni (anteriori al 1940), a causa del
salta roccioso lasciato scoperto. dal ritiro d ella f'ronte, ch e ora appare
unica, contrariamcnte a quanto osservatonell'ultimo rilevamento
ese gui to (A. PASA, Boll. Com. Gl. n . 21, 1941) (due bocche ai lati di
un enorrne roccione),

E' stata seattata una foto alIa quota della fronte, sulle pendici
della Gran Vanna (destra orografica del vallone che adduce alla
fronte). Non e possibile stabilire punti di stazione per l'osservazione
delle variazioui frontali; qu est e si potranno ese gu ire in futuro sol
tanto fotograficamente, dal punto di osservazione contrassegnato (p.o.B).

II circo d el Braule e fors e raggiungibile dal vallone .del rifugio
Princip essa di Piemonte superando il crestone lVI. Vannetta-lVI. Braule,
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con la p ossihili til di esten dc rc Ie osservazioni al ghiac ciuio del Col
Collon.

Gliiacciaio Petites Murailles

E ' s ta ta sca tt a ta una foto sull a dorsale prospicente la punta
Fontanella, sulladestra orograflca della Valpellinc allo sbocco d el
vallone del rifugio Prine.sa di Piemonte. Ques to . ghiaccia io, p er la
su a piccola es te ns io ne e con tro ll abile in m odo sufficicnte m ediante
ripetizione a nnu ale di fotografie dal punto di osservazione descritto
econtr assegna to (p. o. A). Sarebbe com u nque possibile l'installazione
di ottimi punti di stazione.

F IG . 2 - Gh iaccia i d es Petites Mur a ill es e des Dam es. (Fo to C. F. Ol' ig lia)

Ghiacciaio des Dames

Situato n ellc immediatc vic inanzc del ghiacciaio prccedcnte si
presenta estrem amen te ridotto, di scars iss irn a potenza e apparente
m ente ri dotto ad un m od est o n evaio,
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."'.~ -; ~,.. ~

FIG. 3 - Ghiacciaio di Solatset da p. o. B.

Ghiacciaio di Solatset

(Foto G. F. Origlia)

Giace nel bacino tra il NI. Dragone e la punta .F on tanella. Osscr
vazione preccdente di A. PASA nel 1940 mediante foto dallo sperone
destro del canale Braule (circaTa posizionc da cui e stato eseguito

FIG. 4 - Ghiacciaio di Solatset da p. o. A. (Foto G. F. Orittlia)
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il rilievo f'otograflco n. 3 relativo a qucsto ghiacciaio) (p. o. B). Un
secorido rilievo e stato ancora esegui to dal pun to di osservazione A.
Per questo ghiacciaio si possono porre facilmente dci punti di stazione.

Ghia cciaio eli Balanselmo

Si stende tra Ia punta Balansclrno e il Dome de Cian, con svolgi
mento molto irregolare. E' stata presa una foto poco oltre il pun to
di osservazione A, appena attraversato il vallone del rifugio Princ.sa

FIG. 5 - Ghiacciaio di Balanselmo - 1961. (Foto G. F. Ol'ig[ia)

di Pi emonte. Non sembra possibile sistemare convenienti punti di
stazione a causa del gradino roccioso sul quale poggia la fronte.

GIAN FRANCO ORIGLIA

Gruppo Dent d'Herens

BACINO DELLA VALTOURNANCI-IE

(C. Origlia)

Ghiacciaio di Ch erilloti. - II controllo del segnale di potenza,
effettuato il 30-8-61 aile rocce della cr esta del Col Tournanche, dimo-
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s tr a condizioni di stazionurict a dello spessorc del ghiaccio nel bacino
di raccolta. Cio er a prev edibile in r elazion e all'and amen to dell e pre-

.cipitazioni invernali r egolari ed abbondanti, segu ite da temperature
m edic estive abbastanza elevate rna non tali da esercitare alIa quota
di 2900 m etri se ns ibile diminuzione della riserva di ghiaccio annuale.
II tempo suI b ello stabile e fa vorevol e aIl e osservazioni poiche annu lIa
le tracce di innevamento r ecente e lascia allo scoper to ed in maggiore
ev ide nza il ghiacciaio con Ie sue caratteristi ch e m orfologich e e strut
turali: ve nature azzurre, str ia ture,crep acci e sc r acchi. II distacco
del bordo .del ghiac ciai o dalla ro ccia in posto e in progressive au
m ento (rnctr i l l 50 circa) e, se r ende pill disagevole ilconfronto dci
segnali sulla roccia, p ermette p ero l'osservazione della compattezz a
del ghi accio p er uno spesscre di quasi due m etr i e p er una lunghezza
di una trentina. Anche i seg nali laterali CO 1958 e 1960 ri velano s ta
zionari eta. La lingua ch e di scende lentmnente suI largo p endio ai piedi
delle Grandes lVIurailles, d en ota un notevol e di sf'acimento, una dimi
nuzion e di spessore chc lascia allo scoper to un riuovo saIto roccio so,
un accentu a to ricoprimento detritico r cso piu evide nte anche qui
dalla mancanza assoluta di innevamento. L'ablazione e scars a . No n
vi so no tra cce del laghetto esis ten Ie in xruesti uItimi 10 anni in p osi
zione d ella vecchia fronte del 1930.

Ghiacciaio di Montab el , - lVIe n tre il circo ripet e p er simili con
dizioni di esp osizione le condizioni della parte a p endio d el ghiac
ciaio di Ch erillon (disfacimcnto di ghiaccio, ri cop rirnento .detr iti co) e si
minimizza il sa ldo su I lato sinis tr o con 10 s tess o ghiacciaio, la fronte
del lVIon tabel, che si aggir a sulla quota di 2500 m etri, m ostra pill evi
dcnti variazi oni p er se ns ibile c diretta influ enza dell e temperature
es tive eleva te . Ne ll 'anno preced ente av evo gia m esso in risalto la
grande diminuzion edel gh ia ccio nell 'ala sinis tr a rna non av rei mai
p ensato di poter constatarne Ia scomp arsa nell'anno successivo. In
fatti, al controllo effe tt ua to i l 30-8-61 in posizione dei tre segnali
CO 1959 in allineamento alla fron te , si hanno Ie seguenti misure di
di stanza a partire dall'estrern o destro : A= lVI 31, B= lVI35,50, C==
nullo p er scompars a del ghiaccio morto con ri sp ettivi arretramen ti
d! m 11 ncll 'nla destra, m G,50 nella zona m cdiana, estinzione nel
l'ala sinistra. Se Ii conf ron tiam o con gli arretrameuti dell'anno pre
ced ente (- 1, - 6,90, - 5,70) vediamo alcu ne differenze che mi sem b r a
abbiano qu est a sp iegazionc : l'ala sinis tr a, essen do pill marginale ed
csigua, si e ostin ta p er prima; Ia zona m ediana,corrispondente alla
massa pill potente di ghiaccio, arretra r egolarmente ; l'aladestra
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a nch'essa m argina le ed esigua ri senLe p ill rapidamente dell e lern
perature es tive eleva te ed accentua l'arretramento (siarno passati
da 1 a 11 m etri). L'ablazion e e particolarrncntc intensa nell'ala destra.
Sara inLeressanLe vcd cre se quest c previsioni avrunno la 101'0 eon
ferma nel tempo.

Variazioni in m elri del ghiacciaio di Ch erillon :

- segna le eli poLenza: stazionario
segnale la tcr al c : stazionar io

Variazioni in m elri del qhiaccioio di lVIotiiabel :

11 misura A frontc ala dcstra,
6,50 misura B front e zona m ediana,
unnullata misura C fron le ala s in istr u.

To ri no, o tto bre 1!JtH CAHLA OHIGLIA

Gruppi Cervino - Testa Griqia

CONCA DEL BHEUIL

(lvI . Vanni)

Coudizioni della montaqna. - La noLevole nevo sita invernale si
manifestava aneora durante il rnesc eli agosto, con la p ermanenza
di vasLe ehiazze di nev e c con no tevole innevamenLo nei ghiacciai,

GHIACC . 01 VALTOURNANCHE

de lla zona fronta le

1961
..'

."
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E ~ co ~ N
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Lll r-...('l') N ('l') ~
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FIG, 1 - Variazioni della Crontc d e! ghiacciaio d i Valtournanche cia! 1959 a! 1961.
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Solo le eleva te temperature alla fin e di agosto e i pr.imi di settembre
Iavorirono la scomp ar sa della molta nev e r esidua, specie sui versanti
pill soleggiati. L'ablazione non si prese n to mai intensa.

Gliia cciaio di Valtournanche. - Notevole I'innevamcnto suI ghiac
ciaio, scarsa l'ablaziorie. Le asti cell e ablatometro collocate nella cam
pagna prccedente 1960 dimostrarono un abbassamento di 0,30 em,
p ercio molto inferiore a quello verificatosi nel 1960, ch e fu di 1 ill.

,L 'escursione fu cornpiuta i l giorno 21 agosto; tutti i segnali del
I'allin eamenl.o furono ritrovati e rinforzati, le paline furono pure
rinf'orzatc nella 101'0 posizione.

Riportiamo Ie misure ottenu te:

An no 1960

I
Anno 1961 Vari azione

1961

P alina A 48,00 III 56,00 III -8
Segna le 1 34,60 36,60 -2
Segnale 2 27,00 28,60 - 1,60
Segnale 3 36,40 35,40 +1,00
Segnale 4 54,40 48,20 +2,20
Pall na B 74,50 70,00 +4,50

Dai dati della tabellina appare come riel 1961 qu esto ghiacciaio
possa .considcrarsi in progrcsso , circa 2,50 m in m edia; pili accen
tuato suI latadestro, dove p ero, occorre far notare, si estendcvano
frange di neve, p er cui i coutrolli non sempre davano risultati sicuri.
SuI lato sinistro la connessione fra i l hacino di raccolta e la estrema
lingua frontal c e con tinua, p er cui i l ghiacciaio presenta condizioni
pill norrnali ch e suI lato sinistro ov e larghe bozze rocciose separano
per lunghi tratti la lingua dal bacino di raccolta. .

A questa tendenza al progresso della fronte, non corrispondeva
alcun sensibilc movimento della massa di ghiaccio. L e paline dell'aI
lineamento non dimostravano spostamenti misurabili .

Ghiaccioio della Furca. - L'escursione fu compiuta il 24 agosto
1961; la fronte si presentava innevata; l'ablazione suI ghiacciaio co
p erto di n eve era scarsissima; il torrente di fusione usciva con una
normale portata.

II segnale, suI grande rnasso a m 27,10 nel 1960, trovavasi a 29,30 m;
l'altro segnale sulla sinistra della front e a m 8,60, n cl 1960 si tro
vava a m 7,50.

I controlli eseguiti dimostrerebbero p er questo ghiacciaio una
leggera ripresa del regrcsso, ch~ sembrava ess ersi arrestato nel 1960.
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Nel 1961 il r egrcsso Sl PU() calcolarc in m edia di 1,50 In, p crcio non
molto sensibile.

Gliiacciaio d ella Someil.a. - Le vast e e consisLenlipIacche di
nev e e ghiaccio, che si sono andale formando n egli ultirni anni, ap.
parivano ancor pill vaste, Ia naLura di qlacioneoato, dai limiti p ero
ancora incerti, si fa sempre piu evi den Le. Occorre altendere qualche
anno per poter d et erminare se i n r ealta il piccolo ghiacciaio, gia cs i
sLenLe Lrenta anni or sono, si e di nuovo riformaLo, si da essere pos
sibile un sicuro regolarc con Lrollo d ell e variazioni frontali.

Gliiacciaio del Ceroino, - Ancora nascosto sotto al _morcnico ,
p er cui non sono possibili utili e prccisi controlli . L e su e caratteri
stiche di ghiacciaio in forte r egresso sono ancora eviden ti, senza Iu L
ta via poter misurare l'in tensi Lil di tale regresso.

Gliiacciaio di Tyndall. - La lingua sospesa non e controIlabile,
tuttavia, m entre negli scorsi anni i l suo ritiro verso l'alLo circo appa
riva rapidissimo, sembra ch e si sia in qualche modo stabilizzato. Si
puo con buona probabi'litn cousiderarc questo ghiacciaio rispetto
aIle sue variazioni: st.azionario.

Varia zioni [rontali d ei qhiacciai d el Gruppo Ceroino-Test.a Griqio 1961

VolLournanche + 2,50 (media)
Cervino -?
Tyndall sLaz. ( ?)
Furca - 1,50
Sometta + ? IVI. VANNI

Gruppo Monte Rosa

VALLE 0'A VAS

(F. D e Gemini)

Ghiacciaio Grande di V erra

Visitato il 3 settembre 1961.
Come rifcrito n ella preccd ente relazionc del 1960, -la fronL e gIa

cialc trovasi attualmente a quota 2500 In s. m., su di un vasto ripiano
roccioso lasciato allo scoperto in scguito alla frattura del dissipatore
1Il due disLinte parti.

Il segnalc di -conLrollo della variazionc fronLal e, posto su di un
DF

grosso masso c on tr a ssc gnu lo - - ill 0, ha denunciato un r cgresso della
1960 .

nuova f'ront c eli m 5. Da segnalarc Ia con tin u a c noLevoIe dirni nuzinnc
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di potenza della lingua gladale, in particolar« nella zona sinistra e
mediana, mentre la destra ricoperta di abbondante morenico man
tiene quasi intatta la primitiva potenza.

Innevamento su I dissipatore nullo; scarsissirno sull'alimentatore
che si presentava scoperto in diverse zone.

F. DE GEMINI

(Va lle d'Ayas)
(L . Valtz)

Piccolo qhiacciaio di Verra

Visitato il 2 settembre 1961 con innevamento nullo su tu tto il
ghiacciaio,

No~ risul:tando idoneo il rilievo della fronte con il sistema degli
allineamenti ortogonali, data la particolare conformazione orogra
fica della zona, ci si e limitati alIa misurazione della distanza fra
I'estrcmita 'della lingua destra del ghiacciaio e il masso di riferimento
contrassegnato l'anno .scorso con la dicitura LV 1960 m 57.

, La nuova distanza e stata accertata in m 74 : pertanto nell'ul
timo anno e da registrare un regresso di m 17.

Meno appariscente risulta invece l'arretramento della lingua si
nistra, dalla quale un torrente di cospicua portata (dovuta alpersi
stere di alte temperature) continua ad alimentare il sottostante Ia
ghetto alla base della morena dauniana.

Dalla stazione f'otografica consueta e stata scattata una fotogra
fia : il conf'ronto con quella analoga del 1952 (v . Bollettino n . 4 II serie
1953) mostra chiaramente la forte riduzione in superfi.cie e in po
tenza de lla massa di questo ghiacciaio ncll'u ltimo novennio.

La precipitazione complessiva sulla zona, dal 3 settembre 1960
al 2 settembre 1961, ri levata al totalizzatore del Rifugio Mezzalama,
e stata di mm 1188, alquanto superiore alIa media degli ultimi 5
anni (m m 1070).

La distribuzione .m ensile delle precipitazioni nell'inverno 1960 
1961, e messa in evidenza dalla tabellina che segue, nella quale sono
riportate, sempre in mm, anche Ie precipitazioni normali :

Stazione Quota 0 N D G F M Invern o

L. Goillet 2526 303 121 88 39 76 14 641
L Gab iet 2340 289 49 93 34 59 5 529
Champoluc 1570 228 54 42 17 46 0 ' 387

::Ued ia inver-no 1960-61 273 75 74 30 60 () 518
Media normale 88 90 G2 47 44 57 388

Scostamenti dalla norma Ie + 1R5 - 15 +12 - 17 +1() -51 +130
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Nell'inverno 1960-1961 le p recipi tazioni hanno quiudi super a to
del 33% i valori norrnali: particolarrnenle ab bondanli qu ell c dcll 'ot
tobrc 19f>O, che sono risult a te triple dell e r isp ctti vc medic.

II manto nevoso raggiunse la sua m nssima aHezza ri sp ettivamentc. :
il 6 febbraio al Lago Goillel con In 2,f10 e il 5 febbraio a Ch am poluc
con m 0,90.

Dallc s tcsse locali til la neve scomparvc dal suolo ri sp ettivam cn tc
il 26 giugno e il 29 marzo.

Var iazioni d el Pi ccolo Gliiacciaio eli

1953 - 17

195,J - 7

1955 - 16

1956 - 14

T ori no, 29 se ttem bre 1!)()l

VALLE DI G HE SSONEY (Al. Rosa)

(VV . j}f on te rin )

Bacino d el Lijs :

Ve rra :

1957
1958
1959
1960
19G1

- 4
- 17
- ()3

- 57
- 17

L UIGI V ALTZ

Ghiacciaio d el Lns, - Dalle mi surc, com p iute ai tr e scgn ali del
l'a llincamentr, cscgui to di nanzi all a fronl e 10 scors o anno, si sonn
avu le le scguc n ti vari azioni froutuIi :

14,40 In

9,40 m

1,10 III

Con un r egresso m cdio di m 8,30.
Le variazioni lat erali dell a massa glac iale ri sultarono di m 7,70

su I fianco destro c m 0,90 su I fian co sinistro.
Con un m argine m edio di m 4,30.
Abbonda n te la coper lur a delriti ca suI fianco sinistro .

Gliiaccia i d'Lrulren occidentale e di N et scb o , - An ch e qu est'anno,
a ll'cp oca della visi ta nel m ese di Iuglio, qu esti du e ghiacciai si pre
se.n tavano ancora con i rnargini frontali inn cva li p er cu i non f u
possibile eff'cttu arc i con tr oll i.

8
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VALSES IA

Gliiacciaio de l Piode (ram o sinis iro) e del Sesia .

L e fronLi di qu esti ghiacciai, se mpre m olto se racca te, non p er
misero dell e misurazioni sicure.

Variazioni d ei ghiacciai d ella Va lle del L us e d ella Va lsesia (M . Rosa)

I C) 8 ~ ~ I Va r ia zio n i fr ontali '2 8
Bacino I .5 o C.

negl i a n n i .2 ..... Inne-
C) :§ ~ Area

Gh ia ccia io "O - N .......... va me nto
idrogra fico ~ .s ~ ~ i n ha

ell ell

1959 1960 1961 ..... ~;<;:: c:: 0. C)
~ C) fr ontal e...... 0

"l ~
ell ......- ~ m, m In >..:::~- CiJ 0.. -- _ .. - - - - --

Lys
(Dora Baltea) Lys 2355 S. 1108 -6.40 +1,70? -8,30 (1) - 4,30(2) Nullo

» » Indren occid . :
» » lingua sin istra 3020 S . 189 ? ? ? (3) - P arzi al e
» » Ne ts cho 2850 N.NO. 19 -0,40 ? ? (4) - P arzi al e

Sesia P io de :
» r am o s inis tr o 2433 S.SE. 192 ? ? ? (5) - Nullo
» Sesia 2960 S . 210 ?

I
? 1- 11,50? ('J - Nullo

I I (da l 1958)

Osse r va z.ioni sup p le tive

e) Media d ei tre segrri fron ta li.
(2) Med ia d ei du e segn i lat erali.
(3) Margi ni fr ontali innevati.

(4) Marg i n i fro nta l i in nevati .
(5) Fronte se racca ta .
( 6) F ro nte se racca ta co n copertura d etriti ca.

Gresso ney La T r inite (fraz. D'Ejo la)

vV . lVloNTERIN

VALLE A NZA SCA (~1onte Rosa)

(D. D emaria)

Condizio ni gen erali tlei ghiacciai . - Al di so tto dei 2700 m etri
l'innevamento e nullo, m entre e sempre notevole la copertur a more
ni ca dei ghiacciai.

Ghiacciaio di Macuqnaqa 0 d el B elv ed er e. - Ramo laieral e sinislro
(m 1750 s.l.m .) v. fot . n . 1.

II segnale D D del 1959 si tr ova ora a m et ri 49 circa dalla fr on te,
m entr e l' an no scorso dist ava da essa di m etri 36 : di qu i segue un
arrct r amenLo della lingua glaciale di m etri 13. La fronte ter min a
attualmente con una caver na glaciale, interamente invasa dall 'acqua
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FIG. 1 - F ronle d el Gh incc in io d i Mnc ug naga 0 d el Belved ere - 1!l61
(Foto n. Dem ario)

di fusione, ave n te una ampi czza di una decina di m ctri quadrati c
un'alt ezza m edia di circa tre m ctri dal p elo dcl l'acqua.

Gliia cciaio del N arc/end (rn 2100 s. I. m .). - II scgnale D D
del HJ57, che disl ava, ncl 1\);1\), metr i 4fi da lla fron tc, trovasi ora
a m ctri 48. Qu esto den ota un arrctramcn!o di metri 2 in du e anni .
(L'anno scorso la coll re nev osa , do vu ta a ile abhondanti nevicate del
mcse di scttcmbre, av cva irnpcdito la mi surazinn c),

Q)

Vari azi onir:: Q) 0 ) E fr ontali In ne-Bacino .3 = t:: Area negli a n n i
Gh ia cc ia io '" III := ~ va me nto.- - = =:idrogr afi co

~I'l _

i n ha

I

o ;" ~ ~ 1!)5!l 1!)60 I!)(j I,.., .- ~ I:: fr onla le- III

~~'" ..... III .m
~ 0- ur

- -- - - - -- ..

Valle Anzasca Macugn aga 1750 NE 5 11 - 34 - 2(j - 13 nu llo
Valle Anzas ca Nurdend 2 100 NE li:i - 3,50 ~ - 2 ' nullo

( ') In du e anni .

D AVIDE DEMAHIA
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ALPI LEPONTINE

B ACINO DEL TOCE

(P. Silvestri)

L e osservazioni f'urono cornp iu tc n ella settimana di setternbre
(12-17) con c on dizi on i atmosferiche abbastanza buoue ad cccezione
di una m ezza gi ornata di pioggia .

N on si son potu ti eff'e t tu ar e rrl evamen ti m etri ci di interesse sta
tistico, tranne in un caso, a causa d el forte innevamento ancora prc
se n lc ; sono eloquen te confc r m a Ic vari e fotografi e cscgu ite (1).

Valle Dlueria

Gliiacc iaio d'Aurona. - Completamente inn evato dalla Bocchetta
d'Aurona alla front e chc quindi non e lo calizzabi le. Cento m etri circa
a monte della fronte attuale (come possiamo ch iam are l' estrerna punta
che ora prcs cnta il ghiacciaio) si ri scoritra una cons idcrevole massa
di sf'asciume p r ccipi tato dal versante destro. Va ri levato che si tratta
solo di cola ta sulla superfic ie c non di linea di se p a r a zione come
si potrcbbc p ensare osservando la fotografia. Inoltre lungo tutto i l
se lto re destro del ghiacciaio, so t to la strap iom b an te par- et c rocciosa
sor m on la ta dalla cola ta glaciale d el MOIl te L eone che, qui tutta a
scrracchi , cede e prccipita ridu cendosi in polvere, si nota no nume
rosi co rd di dei czione. Imponcnti tracce di valanga sono vi sihili
sulla destra pianeggiante d el ghiacciaio a quota 2.600 ca . da dove, su lla
sinis tr a, sale alla Bocche tt a d 'Au rona l'ultimo scivolo .

Su un blocco di gneis vi sibilissimo a 4,75 m dalla « pscudo,
fronte » e s ta to posto un segn ale in rosso (338) e, poco piu a valle,
in linea quasi con i l prcc cdcnte un altro masso e servito p er la sta
zione fotografica contrassegnata : SF 1. Alcu rie fr ecce di richiarno
r endono maggiormente r epcribi li i punti segna ti .

Sulla sinis lra delI'ampio pianoro, qu as i a m eta della su a lun
ghezza, e st ato rinvenuto un masso affior ante dal terreno morenic o
gia consolidato un segna le rosso quasi in decifrabilc: fors e il punto
di una stazione fotografi ca, a giudi care dalla linea c dai campi ri 
cos truibili «sf».

I ghiacciai del R ebbio, di T uram ona, di Mottiscia, di Bo ccoreccio ,
so no s ta ti controllati solt a n to a di st anza co n binocolo. Uguale

( 1) Le f'ot ografl e trova ns i p r esso l'Ar chivi o d el Com ita to Gla ciologi co It ali an o.
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si pres enta la situazionc: iun cvarnento gcucrule cs teso anch c sotto i
limiti dei ghiacciai,

Ghiacciaio d el 1110nl e L eon e. - Situazione anuloga. P er qu csto
non vennero effe ttu a ti sopraluoghi; non propizi e le condizioni p er
una documentazione fotografi ca an ch e a di sl anza.

Valle Formazzu

]11 ogni parte del ghiacciaio.

FHi. 1 - Fro n le d el gh iacc ia io rl'H ohsand
Meridion al e, a nna 1\)61. (Fo to P. Silvestri)

Ghiacciaio tlei Gemelli
eli Ban. - La prcscnzu di un
laghctto alIa fron te a la for
te inclinazione (pill di 45 °)
d el ghiaccio hanno sic u r a
m ente contribuito alIa cli rn i
nazione della colt re n evosa
in questa pu n to, m en tr e e prcscn Le

Ghiacciaio d el Basodin o
Occ. E' ch iuro il totale in nc
vamento an ch e a distanza ;
abbiamo ritenuto inutile un
diretlo son ra lu ogo.

Gliiacciaio di Siedel (0 dei Cani osci 0 del Gemsland). - Fort e
m ente innevato. E ' visihile i l gradua le suo ritiro lunge il vcrsan te
sinistro d ella valle cd alla sommi la , an ch e n ell e attuali condizioni
di innevamcnto.

N el ristretto colatoio alla base l'uccurnularsi d ella n ev e, f a vori to
dalla posrzronc, masch eru
completamente la front e.
Tuttavia .a .m 9 abhiamo se-
gnato un punto di r if'crimcn,
to su un macigno a sinistra
del torrente ablatore, m en
tre poco pi II a vall e su al tro
macigno, e contrassegnata la
slazione f'otogrufi ca 2 SF.

Una veduta d'insi cmc del
ghia c:ciaio e stata scattata
sulla destra del sen tier o che
porta a i Sabbioni dopo aver
la sciulo u Rifugio Ci tt il di
Busto.
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A m 37 dalla fron te, lambi ta dall'acqua del lago, e stato posto
un segnale e, in linea, pill a valle e segnata la stazione fotografica SF.

Ampi nevai sce ndono pill in basso lunge i fianchi del ghiacciaio.

Ghiacciaio del Cosione. - Impossibile localizzarne la fronte.

Ghiacciaio m eridionale d'Hohsand (0 dei S abbioni). - AlIa fronte
fa eccezione p er quanto riguarda l'innevamento, esse ndo completa
m ente scoperto.

Tuttavia agli effetti dell e variazioni glaciali ad esso non si puo
piu riconosccre una evoluzione naturale, in quanto, il lago artificiale,
cr eatosi dopo 10 sbarramento della valle omonima a quota 2.461 m
(sornmita dello sbarrarnento), ha modiflcnto interamente le condizioni
ambientali della zona. II Iiv ello di massirno invaso, a 2.460 m, e
stato raggiunto, dopo pochi anni dal termine dei lavori (1956), riel
marzo del 1959 con la conseguente formazion e di un ampio bacino.
Cio ha profondam ente influito sulla fisionomia naturale della fronte
del ghiacciaio. L'acqua m ediante una azionecombinata termo-mecca
nica, dopo aver sommerso rapidamente la fronte frantumandola, l'ha
progressivamente sciolta e l'aggredisce tuttora, favorita nella sua op era
da un fitto r eticolo di cr epacci. Ora la fronte presenta un accentuato
andamento concavo immergen dosi v erticalmente n ell e acque del lago
artificiale (v, Fig. 1). II vertice della ' con cavita intacca il ghiacciaio
tra Ie quote 2526 - 2530.

II r egresso della fronte e facilmente riscontrabile a vista eli annu
in anno. Ncl 1959 la morena sinistra, tagliata alla fronte, aveva po
chissim o materiale, ora invece scarica ncll e acque una consider evole
massa di detriti. COSl dal se n tier o, che costeggia il lago sulla sinistral
al terrnine, er a agevole passare sulla base della morena p er valicarla
ed uscire suI ghiacciaio, m entre ora e neccssario, p er man ten ere il
medesimo percorso, superare un delicato passaggio in roccia a sci
yolo sull'acqua ed avanzare in diagouale prima di poter scendere:
il lago ha gia conquislato un buon tratto inserendosi tra il lato sini
stro dei ghiacci e la montagna.

In questa posizione sulla roccia sono stati posti segni indicativi
e si e segnata una stazione fotografica. Nel prossimo anna seguiremo
di presenza i rilievi della Soc. Edison.

Ghiacciaio S ettenirionale d'Hohsand. - La lingua glaciale, sbar
rata sulla destra dalla sovrastante morena sinistra dell'Hohsand m e
ridionale - sulla quale cerca di accavallarsi - ripiega su se st essa,
rinserrata a sinistra da uno sp erone calces cistico in avanzato disfa-
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cimento e sbarrata anteriormente ancora dall'Hohsand merid. La sua
fronte assume la caratteristica forma di dolina. La dolina glaciale,
ricoperta nella parte mediana da un lenzuolo di neve, si apre proprio
di fronte allo sperone calcescistico. Un laghetto periglaciale raccoglie
Ie acque di un torrentello, che scende dal versante sinistro della valle,
prima della sperone roccioso, alimentato da superiori nevai; e pill
in alto della fronte del ghiacciaio rna pili a valle e raccoglie in parte
anche Ie acque di fusione dei nevai ancora ricoprcnti l'estremo lernbo
della morena sin. dell'Hohsand merid. Sulla sinistra del summenzio
nato torrente, a mezza costa, abbiamo fissato una stazione fotografica,
segnalandola su un masso visibilissimo. Non abbiamo, invece, ese
guite misurazioni per la mancanza nelle vicinanze di un qualsiasi
punta fisso sicuro.

SILVESTRI PIETRO

Monte Ossolano, dicembre 1D61

NOTE TECNICHE

I termini « d es tra - sinistra » si intendono sempre in rapporto alIa idro,
grafia della valle. Tutti i segni p osti nel corso delle escursioni sono stati fatti
con minio; riportando nella trattazione Ie S F accanto tra parentesi si e annotato
il numero progressivo assegnato a lle fotografie scattate in quel punto.

I dati so no forniti dal rilievo effettuato dalla Soc. Edison in scala 1 :2000
aggiornato all'agosto del 1H61, genti lmente concesso dagli uffici eli Domodossola.

II « Catasto del Gliiacciai It aliuni », vol . II, lH61 a pp. 318 assegria alIa
fronte del Ghiacciaio Meridionale d'Hohsand la quota eli m ·2560. Sulla scorta
del citato rilievo il dato pare inesatto, infatti si troverebbe ancora p iu su del
l'attuale livello delle acque del bacino digato (m 2460 mx invaso). Non e am
rnissihile neppure un forte slittamento a valle avvenuto in questi ultimi anni
per Ie dirette co noscenze perso na li e per la documentazione in merito che si
possiede per questoultimo ventennio. Forse ritorneremo p iu diffusamente a
trattare delle var'iaz io ni; di questa ghiacciaio in altra sede.
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ALPI OROBIE

(G. Can t il)

Nell 'csta te 1961 lc prccipi tazioni m et eorologi ch e sull e Alp i fu
ro no pill scars e del so li to . Perc io si p r csu m cva di tr ovare co ndizio ni
pill f avorcvoli all'osservazione glacio logica. Ma, nci gio r ni immedi a
tarnentc preced enti alle v isite effe tt ua te in loco, si ve rifica ro no forti
nevicate che, p er a lcuni dei gh iacciai visi ta ti, det ermina ron o una co
p ertura n evosa dell e fronli rendendo ne in cert a la 10 1'0 individuazi on c.

Ne l versa n le valtell inese so no s ta li v isita ti i ghiacciai di Scais,
Porola , Canio nasc, che alimeu ta uo il torrente Caronno, aff' luen te di
siuistra dell 'Ad da .

Ncl versan te bergamasco si proced ette a d oss crvazio ni su i ghiac
ciai di: Gleno, Trobbio, R ecasie llo, tri butari del torrenle Trobbi o che
versa Ie sue ac que nel lago arti ficial c del Barhe llino, agli inizi del
fitune Se rio , afflu cn te di sini st r a dell 'Ad da .

FI G. 1 - Gh iacci a io eli Porola ; nel 1!){il. (Fo to G. Ca n t u)
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Ghiacciaio eli Porola (visitato il 1° settcmbre 1H(1)

Abbondante copcrtura nevosa maschera il limite frontal c, che
p ertanto non si ri csc e ad individuare. Non so no stati rinvenuti nem
m eno i segnali posti negli anni prec ed enti. Non sono visibili crcp ac
ciature suI gradino frontal c e non si ved e affiorare, sulla superfici e
glaciale, materialc morenico c cio pure a causa di r ecen ti coperture
nevose. Non si e p ertanto in grado di dire se la front e abbia 0 m e.no
subito variazioni.

Ghiacciaio di S cais (visitato i1 1° se ttcm brc 19(1)

II limite frontal e di qu esto ghiacciaio ri escc b en individuabile,
esse ndo sgornbro da nev e. In conche moreniche sottostan ti alIa fron te
si raecoglie an cora qualche ammasso nevoso. Si e trovato il segnale
• C 1953, posto su roccia di centro frontal e. Qu esto segnale risulta
m ctri 14 a valle del limite frontal e, m entre nel 1960 si trovava a m 2.
Se Be deduce che qu est'armo, risp etto a qu esto segnale, si e avuto un
sc usibile ritiro glaciale, di 12 m etri.

Ghiacciaio eli Cantonese (visitato il 2 se ttem bre 1H(1)

Poiche tu Lto il bacino glaciale e ri coperto da una discreta qua n
tiUl di nev e, non e sta to possibile individuare il limite frontal e. Non
si e in grado di riferire, percio , su eve n tu ali variazioni.

Ghiacciaio del Trobbio (visitato il 7 settcmbrc 19(1)

Anchc su qu esto ghiacciaio si ri scontra un ecceziona le inneva
m enlo. II limite del gradino frontal e e masch crato da neve e non
e p ercio individuabile. An ch c nella parte pill bassa del ghiacciaio
non si nota alcun affioramcnto di materiale morcnico. La neve ri co
pre pure abbondautern ente il piano morcni co sottostantc alla parte
piu hassa del ghiacciaio e, forsc p er q ucs lo, non sono s ta ti trovati
segna li posti negli anni preced enti. Non si pub affermare se vi sia no
state variazioni in qu esto ultimo anno.

Ghiacciaio del Gleno (visitalo il 17 se Ltem bre 1H(1)

Qu esto ghiacciaio, ch e un tempo confluiva nel sottostante ghiac
ci aio del Trobbio, ri sulta pure ri copcrto da nev e anch e nella sua
parte inferiorc; illimite frontal e non e in dividuahile, e p er qu est'anno,
non si puo parlare circa la variazione dei suoi Iimiti.
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Ghiaccioio di Recast ell o (vis ila lo il 7 scttcrnbre 19()1 )

Anehe qu i cop ertura nevosa su lulto il pi ccolo bacino glaciale,
per cui non si ri con osce il limite fro n la le c non si puo dire di even
lu ali var iazioni.

Coticlusio ni

II solo gh iaeeia io di Seais, p CI' it qua lc si C riscon lra to un a dimi
nuzion e fr on ta lc di 12 mctri , non pub fa r tes to circa il glacialis mo
orobico nel 1961. Con in olto rin cr cscimento, si dcvc pert anto ri nvi arc
ai prossimi anni un a co nosccnza p ill es lesa dell a situazio ne, se le
co ridizio ni di oss crvuzio ue saranno, come ci si uugu ra, piu f'avorevoli
di quell e a llualm en te ri sconlrat e.

Va riazioni dei qhiacciai dell e A /pi Orob ie tiel 1961
<l)

Varia-don i fr ont al i
<l) E t::: <l)

0 - Inn e-
Bac ino t::: .- t::: Area negJi a n ni<l) N Q.)

Ghiacc iaio ~-; 0;;; c;
in h a.

vamento
irlrografl co -'.- 58-5!J 5!J-60 60 -6 1.-:: = g ~ frontal e

- 0- t.. '" t.. III III III..r:,- ~ c.
- - - - -- - - - - - _.

Addu (Ii Por ol a 22liO 0 40 ? ? ? ( .) si
Addu di Scil is 2350 NO 35 - 8 + 6 -1 2 n o
Ad ria d i Ca ntu nasc 2400 NO 4 ? ? ? ( .) si
Ser io (A dr la ) del Trobbi·;) 24 50 N li5

-
12

1 +
li ? ( . ) s i

Serio (Adda) d el Glen n 2650 NO 15 - 6 ? ? ( .) s i
Ser io (Adda) d i Rccaste llo 1 2400 j NNO li ? ? ? (.) s i

( .) Fro n te i rri co noscibi le pe r co pe r tu r a nev osa.

Po n te r a n ica, 12 se tte m hre l !)lil.

GIUSEPPE CANTU

Gruppo Tumbc, Surette, Stella

(5 . Pignan elli )

Pure ques t'an no, sc bbc nc durante l'inverno 19()O-()1 fosse ea du ta
m en o neve (808 em) ehe nell'in vernata preeedenle (10L13 em), all a fin e
d'agost o e ne lla prima decade di sett em bre I'inncvamcnto era talc
da os tacola rc Ie osservazioni, salvo p er il ghiaeeia io d el F err e e,
p arziahnenle, p er quell o dell a Val Loga .

T al e innevamenlo non puo sp icgursi chc con le nevicale tardive
dcll'aprilc (81 em) e del m aggie (5Ll em, 41 dei quali il so lo giorno 29),
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FIG. 1 - II ghiaeciaio del Pizzo Ferre visto da presso il caposaldo P. 1952. In primo
piano, un nevaio temporaneo. - 6 settembre 1961. (Foto S. Pignanelli)

FIG. 2 - II ghiaeeiaio della Val Loga : la seeonda lingua, aneora in nevata. Sotto
il gradi no, e neve temporanea. In alto, sullo sfondo, e il Passo di Loga (2931 m).
8 settembre 1961. (Foto S. Pignanelli)
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noLevohnente piu dei 49 em dell 'aprilc c dci 5 ern del maggio 1960.
Inoltre sono da ten er prcsenti lc temperature giornaliere piuttosto
basse in giugno e in luglio c Ie spor a dichc nevicate es tive, alcune
con 10-15 ern di neve.

Avverto ch e le cif re e i fatti qui esp os ti si rif'criscono al piano
di Montespluga.

II 6 di se t tem bre, Ia front e del ghiacciaio del F erre di st a va 20 ill

dall'allincamcnto s tabilito al limite l'anno scorso .
II vecchio caposaldo - P. 1952 - e uncora ben vis ihilc, rna e

lontano.
II giorno 8 di sc l tcm br« lraspariva una piccol a porzi on e terrni

nale della secon da lingua del ghiacciaio dell a Val Loga, il che r ese
possibile di rilevare un r egresso di () In.

FI G. 3 - II gh iacc ia io del Passo Zocco ne . La gra nd e m oren a lat er o-fr on tal e si n istra,
che s i p ro fl la nel m ezzo d ell a fotogr afi a , testim on ia I' entita d el regresso in men o
d 'un trentennio. F ot o scatta ta dagli « Zocconi» eli Lo ga 1'8 -IX-61 d a S. Pionanelli.

Nulla quanto ai gh iacciai dell o Za ccone, del Sureita, d'Orsareigls
e di Ponciaqtia. Qu cst'ultimo, in sicmc col bel pizzo chc gli sovrast a,
cos ti tuisce 10 sfondo imponente e sug ges tiv o del grandioso lago co
struito di r ecente c ch e ri empi e quasi interamente Ia do ccia della
Val di Lei, conferendo a qu est a l' asp etto di un fiordo.
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F IG. 4 - II gh iacc iaio S. d el Sure tta vist o d al Passe d el Sur et ta . II 12 se ttembre 1961
e anco ra i n nevat o a nch c nei pill bassi limiti fr ontali. (Foto S . Pignanelli)

F IG. 5 - II gh iacciaio eli Orsareig ls, tot almente i nneva lo , vist o dal vic in iss imo
P asse Sur et ta . - 10 se tte m brc 1961. (Fo to S . Pign an ell i)
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Riassunio dell e uariazi oni dei qliiacciai de l qru ppo Turnb o, S u
retia, St ella, n el 1961.

(T orrente Liro). Gh.io d el Pizzo F erre: - 20 ; Gh.io della Val
Loga: - 6; Gh iacciai del Sure tta e d'Or sareigls: ?

(Torrente Ren o di Lei). Gh .io di Po neiagna : '?

SALV ATO RE P IGNANELLI

Gruppo Disgrazia
(G. JIIl ussio)

La camp ag na glaciolog ic a 1961 nei se tLo r i SO e m eridionale del
M. Disgrazia si svolse dall'11 al 14 settem bre. Allo scop o di appro
fondire le indagini su alcuni f cn omcni osserv a ti l'anno preced ente,
di cui di edi notizi a nella r elazi on e 1960, proced etti a scrupolose os
servazioni dei segue nti apparati glaciali: 'a ) Ghiacciaio di Preda
Rossa; b) Ghi a cciaio della Cassandra (seconrl o toponimo dell'I.G.M.
alla rappresentazi on e car tog rafica nell a tav. « Morrte Disgrazia »).

P er la prima vo lt a fu osserva to e stu di a lo l'apparato frontal e del
Gh iacciaio di Cor na Ro ssa.

Mi accompagn ai al Portatorc Ezio Scc tti, di Ca taeggio, che di ede
pure la sua prcst azi on e nel corso dell e oper azioni di misurazioni
e collocarnc u to segnali. L e co nd izio ni a tmosf'er ich e furono favore
voli, ecc eziou f'atta durante i rili evi suI baeino abla torc del Ghiac
ciaio di Cassandra Ori entale, con la consegue nza di una ' m ancata
do cumentazione fotografi ca dell'intero ap p a r a to glaciale. Come 10
scorso anna fu ripresa so lo la lingua e la p ot ente fronte « a unghia » .

Gliiacciaio di Pr eda Rossa

Furono ritrovati s ia il segna le del prof. Nangeroni del '57, sia
quello da m e colloca to nel 1960. E' s ta to ri salito fin o a Q 2950 circa .
In ritorno mi so no p ortato sull a s'om mila della vecchia m oren a f ron
tal e « a coda di vo lpe », onde coglie r e l'individuo gl aciale uel suo
insiern e (foto n. 1). I ri sultati conseguiti dalle osservazioni so no i
seguenti.

1) II limite delle nevi p ersist enti, sul versan te SO d el lVI. Di sgra
zia, rilevato a circ a m 2900 so tto il cr inale tra il P.so Cec ilia e la Boc
ch eUa Roma (versante destro del vallo ne di Preda Ro ssa, esposiziorie
a SE); r il cvato a circa m 2600 so tto la cresta di Cor na Rossa (ver
sa nte sin is tr o del vallone nominato, esposiz ione a ONO).



FIG. 1 - Ghiaceiai d i Preda Ro ssa e di Corna Rossa
da q . 2618 della morena fr ontale. - 12 settembre 1961.
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2) Il ghiaccia,
io di Preda Ro ssa e
ben lungi dallo sdop
piarsi all'alLezza del
l'affioramento della
roccia 0 v 0 ida I e,
come. esp ressamen te
prospetta to nella r e
lazione ci t. del prof.
Nangeroni . L'affiora
m ento suddetto, a
Q 3113 trovasi ora in
zona molto seracca
tao Qu esta, este ride n
dosi sulla destra, mo,

stra tutta la potenza del bacino collettore del ghiacciaio il quale
presenta una coltrc, ch c ncl 1957 er a presso ch e esaur i ta .

3) Dalla isoipsa 2900 alIa isoipsa 2700, il ghiaccio presenta lun
ghe profonde, rna strettissime fessure trasversali ri sp etto l'asse prin
cipale, cio e parallele aIl e isoipse, secondo .il rilievo dell'I. G.lVI.

4) Conoidi di ghiaccio di valanga, nev e compressa si dispon
gono alIa base dei ca naloni e del ghiacciaio di Corna Rossa, quindi
so lo suI versante di sinistra. Lungo questo sono stati notati profondi
crepacci con ghiaccio quasi privo di materiale detritico in sospensione.

5) Sotto Q 2800 affioramen to sempre pill largo di ghiaccio vitreo,
con morenico sparso in superflcie .

6) La fronte e appiattita e si nasconde sotto un rilevantc accu
mulo di materiale detritico ete roge ne o : fanghigli e r esidue di piccoli
bacini, ghiaie, ciottolame, massi di notevole volume. Confermando
quanto alIa citata r elazione del prof. Nangeroni su ll'apparato morc
nico frontale del ghiacciaio di Preda Rossa, si nota ch e esso e sog
getto a sen sibili modificazioni morfologiche da un anno al l'altro,

Come av evo prospettato nella r elazione «1960 », la fronte si di
parte in tre lingue.

a) La lingua occidentale si puo riten ere esauri ta all'altezza del
segnale da m e posto 10 scorso anno l GlVI60. Il ghiaccio morto e
ancora presente n cll'avvallamcnto sottostante, in fase di esaurimento.

b) La lingua centrale si protende in super ficie pili a valle. Scorre
su un ripiano che si innalza con un gradino di qualche m etro sopra
l'avvallam en to detto . Il ghiaccio vivo sprofonda nell'accumulo di ma-
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teriale m oreru co. Si puo presumere fin qu asi a lla base della vccchia
m orena frontale. Ho riLenu to invariata la fronte n el suo limi te infe
r iorc c ho p ost o iJ scgno M I a fian ce del scgno IM. Dal cho ora ri su lta

sr I Ino
sulla faccia del m asso il segno : M] 1M.

611 160
c) Da qu est o punto all' uffloramcnto del ghiaccio vivo cor-

rorio m 83.
d) La lin gua or ie n ta le e s ta ta trovata pill libet a da n eve degli

altri anni. Ma non tan to da consen tire ri li evi sicur i e mi surazion i
r elative. Comunque p are che si possa co nfe r rnare ch« si a llu nga
m eno della lingu a ccen tra le .

7) II ghiuccinio c' co rso da acquc in supcrficic c in prof ondi ta .
II torrente glaciale sgorga alla b ase dcll 'apparuto m oreni co I ron

tale; quindi a circa m 500 dalla front e.

trniacciaio di Cortia Rossa

Occupa i l vallo ne omonimo. Osscrvato a di s tanza, qu cs tanno
sc mbrava chc si fo sse nuovamcntc ri con giu n to al Gh . di Preda Rossa
co n una sia pure esigua . lingua su l lato destro. Dalla ri cognizi on e
compiu ta so no s ta ti tr atti i scgucn ti rilievi.

1) Un cr epaccio di vide I'est r cmitu dcstra dell a fronte del gh iac
ciaio dal so ttos ta n te accu rnu lo di ghiaccio c n eve di valanga .

2) La fronte e costituita da una p arct e di ghiaccio alta una
ven tina di m ctri sos pesa sopra un salto di rocco alto altrettanto, chc
10 det ermin e, ca usando la frattura del gh iaccio nel suo sco r rere a
valle e Ia ca du ta sulla superfic ie del so ttos ta n te ghiucc ia io di P reda
Rossa. Tipo di fron te ch e tr ova un altro esernp io nel Ghiaccia io dei
Gemell i nel vic ino Gruppo del Badile-Ccngalo.

La fron te e solca ta da crcpacci tr asversali .

3) Ho p osta il segnale INI sulla pare to del ca n a lino a destra
161

della fronte, sull'allineamen to della f ro n te.
5) Data I'esp osizione a lla cadu ta di gh iaccio e pi etrc, le ope

razioni fur ono compiu te avanti il sorgerc del so le dulla cres ta di
Corria Ro ssa.

Ghiacciaio della Cassandra

L 'cvoluzionc di qu est o ghiuccia io, segnala ta nell a cit a ta rel azi on c
del prof. Na nger oni, Ie var ia zioni cd i f'cn omcni ri levati da m e nel
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1960, gli interrogativi derivati imponevano altente oss ervazioni. P er
qu estodeci si di mandare ad effe tt o un itinerario che, l'anno scorso ,
Ie p essime condizioni di tempo non avevano consenti to di comp iere :
la traversata del bastione ch e da Q 2746 a Q 2869 si allunga da Oves t
a Est fino a Q 2777; hastione che conti en e Ie cola te del Ghiacciaio
della Cassandra fronlalmente c le convoglia in du e dislinti rami
verso Ovest e verso Est. Cia avrebbe p errnesso di nolare gli attuali
rapporti tra i due rami di qucllo che il rilievo d ell'LG.lYI. segnalo an
corn vcom e un unico individuo glaciale.

Le ottime condizioni di vi sibilita, di primo matlino, cousc n ti
rona di rilevare:

1) II ghiacciaio ha la su a origine nel ca na lone m er-idionale del
1\'1. Disgrazia, m eglio noto col nome di «·Ca nalone Schena ll.i ». Scende
con una colata tormentata da zone crepacciate. L 'assenza di nev e h a
permesso di notare ch e delta colata e divisa in du e dallo sp cron c che
culmina con la Q 2938.

P ertanto csis te tuttora un rapporto tra il se ttore occidentale e
quello orientale del Ghiacciaio della Cassandra.

Qu elli ch e furono distinti con i nomi di Ghiacciaio Occi de n la le
di Cassandra e Ghiacciaio Ori entale di Cassandra hanno in com u ne
il bacino alimentatore.

2) II ramo occidentale si allarga verso valle con una cascala
di ghiaccio dalla superficie piuttosto uniform e. II ramo orientale si
allunga sotto le parcti della cresta SE del M. Di sgrazia Orientale con
un manto glaciale vario p er larghezza c per potenza fino alla grande
« unghia » frontal e.

Raggiunta qu esta, il ritorno fu effe tl u a to ri salendo la lingua del
ghiacciaio, entrando nel bacino Iimitato dal bastione e uscendo dalla
«porta» che lrovasi al tcrrnin c del ramo occidentale. II ch e ha p er
messo di completare Ie osservazioni e i rili evi sui du e rami del
Ghiacciaio della Ca ssandra. Presenlo i ri sultati conseguiti distin,
guendo i ·du e rami con i norni propri 101'0 attribuili.

Ghiacciaio Occidentale di Cassandra

Staccandosi dal bacino alimentatore, rileva la continuita e la
potcnza dellacolata con numerose zon e se r acca tc . La colata seen de
quindicon una levigata superficieconvessa n ella quale si osserva
materiale detritico in sospensione. Tra la base di qu esta casca ta e
i l bastione vi e un brev e bacino (f'olo n. 2). Qu est'anno e nuovamente
occupato da un laghetto. Lo scarso mantello eli nev e r esidua ha p errncsso
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di conslalare che i l gh iaccio vivo con ti uua fino alla « p or la » alla Q2746.
Ho posto il scgnale IM sulla parctiu u NO del hastione.

161
Non ho trovato segnali prcccd cnti. Ho fissalo una stazione foto

grafica su un rocci on e affloran Ie di fron tc alla « p or la » indi candolo
M

col segnale F -, ripctu to su Ire Iati.
G1

Gliiacciaio Orientale di Cassandra

Sotto gli sper oni di Q 2938 trovasi ancora ghiaccio. Allretlanto
si dica p er il cordone morenico rilevato 10 scorso anno. Non si puo

escludere ch e sussi
sla una correlazione
tra i l bacino ablate
r e del Ghiacciaio Oc
ciden tale di Cassan
dra e la grande « un
ghia» ch e .forma la
lingua del Ghiaccia
io Orientale di Cas
sandra.

II ghiacciaio si
snoda torrnentatissi
mo mo dellandosi al·
Ie aspre forme della

FIG. 2 - Ghi acciaio Occ.Ie eli Cassa nd ra . - 12 sett. 1961. base della cresta SE
II bacino ablatore. (Foro G. Mussio)

del 1\'1. Disgrazia O·
ri enlale. La grande

lingua presenta invece levi galezza ed uniformita. La fronte e
a .unghia. Ghiaccio vivo trovasi ancora sotto la colt re di materiale
dctritico, ch e copre il vallon e fino acongiungersi con apparati more
nici in fase di demolizione.

Come avevo prosp etlato 10 scorso anno, il limite d el ghiacciaio
deve esse r e cons ide ruto p oco a valle della base dell'unghia. Ho posta
il segnale 11\'1 su parel e a sinis tr a della supposta fronte. Esso trovasi

161
m 121 a monte del seguale • N poslo dal prof. Nangeroni riel 1957.

Conclusiotii

I ghiacciai visitati in un anno non hanno subi to variazioni di
fronte degne di rili evo.
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. La quasi . totale assenza di n evi r esidue ha p ermesso di cons ta,
tare una maggior e es te ns io ne e una m aggior p ot enza del m a nto gla
cialc nei bacini colle tto ri .

Rirnane da accer ta re la r el azi on e tra i bacini abla tori dei due
r ami del Ghiacciaio della Cassa ndr a, ossia del Gh iacciaio Occ ide n ta le
di Cassandra e del Ghiaccia io Orie n tal e di Cassandra , divisi , almcn o
in supcr flcic dal cordo ne moren ico.

Ya r iaz io n i [roulali dei qli iucc iu i d el GI'LlPPO Disiirazi a

Ghiaccia io I In57 (*) 1960 ( * *) I nGl ( * *)

I ---

P r ed a Bossa 2559 - (?) 1 sta z.
Corna Bossa 3000 sta z. sta z.
Cas sa ndra Occid . inn. inn. 2746
Cassa ndra Or ien t. 2705 + (?) 25 - 121 (?)

(*) Relazione del P rof. G. Na nger oni .

Gruppo Montuoso Piazzi e Livignasco

(I. Bell otti )

Oss eruazioni gen erali

(* *) Relazi on e del P ro f. G. Muss io.

G IOVANNI Mussro

L c bell e giornat e dell a sco rs a es ta te furo no fa vorevoli alle os
servazio ni glaciologiehe. La cmnpagna si svolse dalla fin e di agost o
al 23 di sc ttcmbrc. P u r troppo, ben ch e l'c slate sia stata abbas tanza
ca lda, Ie not evoli precipitazi oni in vern ali e p rim aver-ili fecero sl che
i gh iac ciai, spccia lmcn tc qu clli con esposizionc No r d, si prescn ta s
se ro al m orn cn to dell e osservazio ui con le fron ti a nco ra coper te di
neve avvalang a ta .

No n si SO llO r ileva te var iazioni app rezza bili della m orfologia gla
ciale r isp etto a ' qu anto co ns ta ta to l' anno sco rs o.

1) 'Ghiacciaio Rinalpi

L'osservazion e e s ta ta fatta il 28 agos to rna p er l'abbondante
inn evamcnto non e sta to p ossibil e fare la mi surazi on e. Anche il se
gnale del 1951 era coper to eli neve. Venne f'a lln la fot ografi a.
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FIG. 1 - Gh iac ciu io d el Ca r rlo nne Oriental e
28 ag osto l!)61. (Foto Bellotti)

2) Gliiacciaio Val u«
L'osservazione e stata

fatta il 28 agoslo. L 'inneva
mcnto era tale da coprirc
anche il caposaldo del 1932
a bell 500 ill dalla front e at
tuale. Sulla foto presa e in
di cata con linea rossa I'at
tuale fronte.

3) Ghiacciaio Cardonne
Ori entale

28 agosto. L'innevnmen
to frontal e er a ancora co
spi cuo Ina tale da lasciare
chiararncntc individuare la
fron t ~ del ghiacciaio.

Dal scgnale _ N2 alla
front e ci so no 90 m. L'arre
tramento n el presente anno
e di 8 m. La fronte raggiun
ge quasi. 10 sperone di roccia
affior-ato al centro della co
lata cinque anni fa. Presa
foto S. F. (V. Fig. 1).

4) Gliiaccioio d el Cardon ne Occidental e

28 ugosto. L'ultima oss ervazione e del 1959. Dal segnale .. N 1
alla front e ci son o L16 In. L 'nrretr amcn to m cdio nci du e ultirni anni
e di 3 ill. (V. Fig. 2).

Limite della fronte b en visihile con parete quasi verticale dalla
qualecontinuamente precipita i l carico di morena sovrastante. Presa
f'olo dalla S. F.

5) Gliiacciaio V erua il1aggiore

6 settembre. Non e stato possibilc eff'ettuare Ia misurazione per
il fort e inncvamcnto,

6) Ghiacciaio Dosde Orientale

13 settembre. Dal segnale • N 2 alla fron te ci so no 10L! m con un
arrctramento riel presente anno di 6 m.

Frontc an cora lurgida e l ibcra da morena. Scomparsa quasi com-
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F IG. 2 - Gh iacc ia io d el Ca r do rme Occid cn ta lc. - 28 agosto 1U61. - (Fo to Bell olli )
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FIG. 3 - Gh iaccia io eli Dosd e Or ie nta le. Variazion e fron tal e nel I!J61.
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pletamente I'upcrtura a forno. Anche qucs t'a nno, p er qucsto gh iac
ciaio, i: s ta ta ese gui ta Ia misurazion e, p er i l controllo delle var iazion i
frontali, con i l sistema d ell e p alirie COllie da schizzo allegato. Presa
f'oto dalla S. F.

7) Ghiacciaio Do sd e Centrale
13 se ttem bre. II segnale • N 2 era ancora cop erto dalla nev e. Non

e stato possibile eff'ettuare la misurazione. Null a da segna lare p er quel
ch c riguarda l'asp etto gen er al e.

8) Ghiacciaio Dosde Occidentale
14 settembre. Fronte innevata rna tale da lasciarne chiaramente

~.. ..

F IG. 4 - Gh iacc ia io d ell e l\Iin e. 11 baci no eli ra ccolta . - 19 settembre 1961.
(G r uppo Pia zzi). (Foto Be llo ll i)

intraved ere il limi teo Dal segna le • N 2 a lIa fron te ci souo 132 m , nel
prescnte anno c'e s ta to un arretramento di 5 Ill.

9) Ghiacciaio Viola Ori entale e Occidentale

14 se ttcm bre. E n tr am bi con fronte i nn evata e co n
copcr ti.
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F IG. 5 - Gh iacc ia io di Campo Mer id io na le - 15 se tte m bre U)61. (Gr uppo Liv ig nasco)
(Foto Be llo tti)

F IG. 6 - Gh iacciaio d i Campo Se ttentrio na le . 15 se tt . 1961. (Gr uppo Liv ig nasco)
(Foto Be llo tti)



- 136-

10) Ghi.acciaio delle Mitu:

19 settembre. Fronte occidentale.
Forte era l'innevamento per cui la misurazione e approssimativa.

Dal segnale • N 1 alIa presunta fronte ci sono 180 m. L'arrctramento
del presente anno e di 4 m.

Penso non sia pill opportunucontinuare la misurazione su questa

FIG. 7 - Ghiacciaio di Val Nera Occidentale. - 23 settembre 1961. - (Foto Bellotti)

fronte ormai quasi non pill alimentata dal bacino alto.

Fronte orientale.

Dal segnale • N 1 alIa fronte ci so no 42 m. L'arretramento medio
negli ultimi 3 anni e di 5 m. Fronte larga e fortemente coperta da
morena. Presa fotografia dalla S. F.

11) Ghiacciaio Corna di Capra eli Dentro

19 settembre. Per il forte innevamento non e stato possibile fare
la ·misurazione. Presa fotografia dalla S. F.
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12) Ghiacciaio Meridionale di Cam po

15 se ttem bre. Dal segna le • N 2 alla fronte ci sono 52,50 m. L'arrc
tramento nel presente anno e di 3,50 m.

Al limit e esa tto della fronte c'e un grosso m asso di gne is . Fronte
liber a comp le tamen te da neve, coper ta da m orena verso Est. Presa
fotografia dalIa S. F.

13) Ghiacciaio Setien lri onale di Cam po '

15 settembre. Dal segnale • N 2 alla fronte ci sono 35 m. L'arre
tramento m edio negli ultimi 4 an ni e di 3,25 m , F ro n te comp le tamen le
libera da neve e da m oren a , Presa fot ografia.

14) Ghiacciaio V al N era Occidentale

23 se ttem bre. Dal segnale • N i alla fronte ci sono 44 m p er cui
l'arrelramento m edio di questi ultimi du e anni e sta to di 7 m. Fronte
quasi completamente libera da m oren a , si ritira su ro ccia viv a . Presa
fot ogr afia.

Variazioni d ei qhiacciai d el Gru.ppo Piuzzi - Viola - Liuigno - A nn o 1961
(Bacino d ell'Adda)

Alt i- Espos i- Va r iazio ni fr ontali
In rie-

Ba cino i d r ogra fico Gh ia cc ia io tudin e zio ne n egli a nni
vame nto

frontal e p r eva- 1959
I

1960

I

1961 fr ontal e
m lente m m m

Ad da - Vi ol a Hinalpi 2620 N - 2 (a) tot al e
» » Va l Lia 2415 N - 4 (a ) totale
» » Car-donne or ie n ta le 2315 N - 15 - 11 - 8 a bbo nd.
» » Ca rdo rine occ identa le 2440 N - 6 - 3 - 3 null o
» » Verva m aggi ore 2620 N 0 (a) tot al e
» » Dos de orie nta le 2500 N - 6 - 17 - "6 nullo
» » Dosde centra le 2580 N - 11 (a) a bbo nel.
» » Dosde occidenta le 2620 N - 20 - 17 - 5 pa rz ia le
» » Viol a or ie n ta le 2690 N - 12 (a) tot al e

Vio la occide nta le 2765 N - 9 (a) tot ale
Sp ol (I n n. ) Min e 2580 N - 13 - 12 - 4 a bbo nd .

» ~\ . Co r na d i Capra d i Dentro 2700 N - 4,50 - 4 (a) totale
Ad da (P osc h ia vino) d i Campo m eridional e 2850 0 - 5 - 5 - 3,50 nullo
Spol (I n n .) di Camp o settent r io na l e 2880 0 - 3,25 nullo

» » Va l Ne ra oc ci denta le 2700 N - 9 - 7 - 7 nullo

Osse roaz io u i sup pleli ue :
(a) Variazioni non co ntrollate per l' esi ste nz a nell a zo na fr ontal e eli un forte innevamento.

ITALO BELLOTTI
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Gruppo Bernina - Scalino (Bacino dell'Adda)

(C. Saibene)

Ho effettuato l'annuale 'vis ita ai ghiacciai di questo versante
montuoso nel periodo dall'11 al 14 settembre 1961. La coltre nevosa
invernale e primaverile er a vi stosamcntc rappresentata da larghe e
spesse placche di nev e assai numerose sui p endii ad altitudinc supe
riore ai 2400 m ead altitudini inf'et-iori n ei canaloni r iparati c sui
versanti settentrionali. L e superfici glaciali manten evan o una coltrc
di neve a partire dai 2850 m di alt. media.

Ghiacciaio S calino (alt. fronte m 2560):

Nulla di nuovo nella morfologia dellacolata. L'area frontale s'c
ulteriormente appiattita e ridotta lateralmente, rna non manifesta
vistosi regressi longitudinali. ·

II segnale R 1958 er a a m 34 dal limite del ghiaccio vivo, sicche
la front e risulta stazionaria orrnai da du e anni.

Ghiacciaio Fellaria Orientale (alt. front e m 2510).

Questa seconda visita al ghiacciaio ha rivelato qualche leggero
mutamento nella morfologia frontale: alcuni serracchi sulla parte :
centrale della front e sono crol lati ; la hocca del gluacciaio aperta suI
laghetto alIa destra idrografica s' e pure ampliata in seguito a qualche
crolla ed il lago e pili colmo e, diversamente dall'anno scorso, ha due
piccoli em issar i visibili , ch e scorrono verso occidentc in direzione dei
torrenti provenienti dal ghiacciaio F ellaria occidentale. . La bocca
principale e pero sempre quella all'estrema sinistra idrografica della
fronte e convoglia Ie acque al gradino sospeso direttamente su Campo
Gera.

II segnale • S 1960 e a m 38, sicche la front e risulta stazionaria.
La quota frontale ,e risultata a m 2510. Un banal e guasto all'altimetro,
rilevato troppo tardivamente, ha provocato l' errore della misura
zione altimetrica della fron te duran te la campagna d el 1960 .

Ghiacciaio Fellaria Occidentale (alt. front e m 2450).

Nessuna variazione nella morfologia frontal e. Il segnale S. 1959
e risultato a m 60 dal limite del ghiaccio. La fronte ha dunque mani
festato un regresso di m 12 in un anno.
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Ghiacciaio V en lina (aIt. front e In 2085).

La lingua terminaledel gh iacciaio si presenta fort emente ridotta
lateralmente, specie suI ve rs an te destro idrografico a parti r e dallc
r occe in posta affiora n ti in Iocalita « Capanna dei minat ori ». La
fronLe e app ia tti ta, a lama fr angiata ed interessata da .du c solch i
torrentizi suba erei p arzialmente ricolmi di det rito morenico. II se
gna le R 1956 era a m 108,50 dal limite del ghiaccio vivo . La fronte
ha m anifest ato dunque un r egrc sso di m 39,50 in du e anni (circa
m 20 all' anno).

Variaz ioni dei qhiacciai del Gruppo Bernina - Disqrazia - S calin o
Bacino dell 'A dda - A nn o 1961

I

0) Va r ia zio n i frontali
I'"-1 e I:: '"-1

0 ..... riegli a n n i I nn e-I:: .- I::

Gh ia cc ia io ;.;:: ~ .::: ; vam en to5 .8 rJJ c;:i 1n5n 1960 1961..... ~ o ::- fr ontal e
~ 0 0.. CJ

::2'J::
rJJ .... m m m
~ Po

- - - - ---

Sca lino 2560 N - 34 sta z. s ta z. null o
F ella r ia or ie n ta le 2510 E - - sta z. nullo
Fella r ia oc c ide nta le 2450 E staz, - - 18,5 I - 12 null o
Veuti na 2085 N - 1n - 3~" nullo

(i n due a n n i)

C E SAH E SAIBENE

Gruppo Adamello (versante lombcrdo)

(C. Saib en ei

Ho visi ta to i ghiacciai del vers an te lombardo dell 'Adam ello nel
p eriodo dall'l al 4 settem bre 1961. L'assenza di precipitazioni nevose
ed il persist ere di temperature eleva te durante tutti i m esi estivi non
aveva obli ter a to Ie tr a cee del cosp icuo innevamcnto invernale e pri
m averile, ri conoscibile, lungo i valloni riparati e sui p endii della
zona cac u mi nalc, n ell e vis tos e plac ch e di neve, pill numerose ed
es tcse degli scorsi an ni , nel m aggi or vo lu m e ed este nsionc dei vecchi
dep ositi da valanga e nell o sp essor e dell a coItr e nevosa oltr e il limite
delle nevi p ersistenti (rn 2900 in m edia), inf'criore a quell o dello scorso
anno, rna su l Pi an di Nev e aggirantesi ancor a su l m etro.

Ri sulto quiridi non effe tLu abile la misurazion e dei ghiacciai Pi
sgana orien ta le (dove il seg nalc e la fronte er ano coper ti dalla nev e)
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e d'Avio (dove il limite frontal e er a sommerso dalla coIt re nevosa) .
Inoltre l'accumulo di detriti grossolani derivanti dal crollo di lembi
frontali del ghiacciaio sospeso di Corno Salarno e riversantisi su ll a
esp ansion e frontal e del sottostante ghiacciaio Salarno, mascherava
la front e di qu est'ultimo e non n e consenti l' esatta misurazione della
oscillazione annua.

Ghiacciaio Pisqana Occidentale (alt. front e m 2505).

Si nota qualch e rilevanle mutamcnto nella morf'ologia d ella front e
in conseguenza del ritiro laterale e d ella riduzione d ello spessore d el
ghiaccio vivo. La fronte si adagia come una coltre a cavallo di una
dorsale rocciosa (interessa ta da vi stosa abrasione glaciale e geliva
zione), ch e in precedenza n e imponeva la separazione in du e lingue.
AlIa destra idrografica della dorsale la front e si e appiattila c ri
stretta scostan dosi ormai neltamente dal pendlo cui s'appoggiava
(v erso icon trafforti di C.no di . Bedole) : tra il p endlo e il ghiaccio
scorre ora, tra detriti moreuici grossolani, un torrente (Iaterule, dun
que, risp etto alIa f'rontc). Un altro torrente sb occa all'aperto prcssoche
al centro della fron Ie ed un terzo presso la sornm ita della dorsale roc
ciosa quindi a livello superiore rispetto agli aItri du e. I tre corsi
d'acqua, di portata arialoga, con flu iscono circa 60 m a valle della
front e. AlIa sinistra della dorsale si nota un analogo processo di ap
piattimento e riduzion e sicche la fronl e risulta anch'essa b en stac
cata dal cordone morcnico laterale sinistro cu i s'appoggiava. Qui sgor
ga un solo torren te glaciale.

L'osar gia m enzionato in mic precedenti r elazioni si e ·f r am m en
tato in due vistosi coni di gh iaccio di cui il maggiore, alIa sinistra idro
grafica, raggiunge ormai i 7 m etri di altezza e conserva alIa sua sini
stra un'appcndice a cordonedi cir ca m 1,50 di alt. che sottolinea la
traccia del crepaccio in cui ha avuto origine.

II p endio rivolto a NO delcono di destra e intcressato da scoscen
dimenti p er effe tt o del rapido smantellamcnto della coltre d etriti ca
in rapporto alIa ripidi ta del p endio s tes so e al diluvamento. Va p ero
rilevato che tali scoscendimenti sono riscontrabili riel versante a
valle dei coni di ghiaccio collocati a ridosso d elle fronti glaciali, p er
eff'etto dei process! di assestamento (minuta crcpacciatura, aff'losci
m enlo) delle fronti stesse.

La distanza d el segnale N S 0 dal limite frontale er a di m 186:
pertanto la fronte ha manif'estato durante l'annata un r egresso di m 10.
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Ghiacciaio Ve ne rocolo (alt. fronte m 2570)

No n si so no rilevati mutamcnti importanti nella m orfologia fron
talc del ghiacciaio. II se tt or e fronta le va lentamente es tinguen dosi
suI posto, come dimostra il moltiplicarsi degli enorm i imbuti e con
ch e su lla superficie glaciale c l'afflosciarsi della rnassa di ghiaccio
ch e si comporta alla stregua di ghiaccio morto. E' ormai necessario
ten ere sotto oss ervazion e la zona del ghiacciaio immcdiatamente alle
sp a lle del settore frontale p er rilevare tempestivamente l' ev entuale
definitiva scp ar azionc di qu est 'ultimo dal r esto della colata, come
d'altronde e accaduto a pill riprese p er il ghiacciaio di Scerscen i nf'e
ri ore nel gruppo del Bernina.

Si dev e anche ril evare che l'alimen tazione da paret e della cola ta
ori entale, proveniente da P.so degli Inglesi-C.ni di Confine, aippare
orrnai estremamente esigua . Tale colata tende infatti a diventare
autonoma. Occorrera ten ere in osservazione anche il progredire di
tale fenomeno.

II segnale S. 1 su roccia in posto davanti al settore destro della
fronte er a di m 46 manif'estando quindi un r cgresso di qu el settore
di m - 3 in un anno. II segnale S. 2 davanti all' espansione frontale
sinistra era a m 50 dal limite della vecchia lingua (cf'r. la relazione
del 1960). Qui il r egresso annuo e r isultato di m - 2.

Variaz ioni dei qhiacciai del Gru.ppo A damello (o ersante Lombardo)
Bacino dell'Oqlio - Anno 1961

In ne
vamento
fr ontal e

Varia
zioni

laterali
m

1961
m

1960
m

Vari azi oni frontali
negli anni

1959
Ghiacciaio

Q)

Q) a § 2
.:= OJ ON ~
"'C.--l . ,...-j .--l

I

~ ~ g~_ 0 r/J 1-0

~.t ~ A
1- - - - - - - 1- - - -1- - - - 1- - - - 1- - - - - - 11- ----1

Pisgana
occid entale 2505 N

Ven erocolo
(segnale S-l) 2570 NO

Venerocolo
(segnale Se ) \ 2570 NO

- 26 - 10,4 - 10

- 6,6 - 3 - 3

- 6 staz . - 2

co sp icue nullo

nullo

nullo

CESARE SAIBENE
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Gruppo Adamello - Presanella (Versante Trentino)

(V. NIarclzetli)

La campagna glaciologica e statu fatta nella seconda m eta di
agosto. Durante l'inverno si ebbero dell e abbondanti nevicate che cau
sarono anche qu est'anno un notevole innevamento, prevalentemente
a quote eleva te . Infatti alla Stazione di Caret (m 1430) i risultati dell e
osservazioni di cd ero solo valori sulla m edia degli ultimi anni : m 3,86.
Cia e dovuto al fatto ch e la neve caduta, soprattutto nei m esi di novem,
bre e dicernbre, er a molto bagnata. P ero tali misure, calcolatecol plu,
vionivometro, danno un valore pill del doppio. L'aumento di cui sopra
conf'erma m eglio Ie buone con dizioni di innevamento riscontrate al mo
m ento delle oss ervazioni, un po' di pill dcll'anno scorso, nel quale auno
gia er ano buone. II 12 gennaio, sem p re nella s tes sa stazione, il manto
invernale raggiunse la massima altezza con :m 1,45. L' estate fu calda
e secca.

Vedrelta ori entale del Care A lto, 30 - 8 - 61. - Tutta la vedretta e
coperta di neve e Ie prime chiazze si trovano gia a malga Coel. Il ritiro
non e quindi det erminabile.

Vedretta di N isc li , 30 - 8 - 61. - Solo la fronte e scoper ta . II ghiac
cio dista dalla dirczionc /59, 3,50 m, ch e rappresenta il ritiro. Un tratto
di roccia emerge nella parte centro-alta del ghiacciaio.

Vedrelta di Lares, 31 - 8 - 61. - Del ghiacciao e scoperta solo Ia re
gione frontal e. Lobo Pozzoni: tutto coperto di neve.

Lobo [roniale deslro : il ghiacciaio di sta dal segno 159, 14 m e cia
rappresenta il ri tiro.

Apparalo di diversione: distanza dal segno M.V.54 13 m, Avanza-
-- - -

m ento 0,80 m.
Lobo [roniale sinistro: la distanza del ghiac cia io dalla direzione del

.segno 159, calcolata se mp re con Ia bussola a traguardo nella direzion e
N 30 VV, e di 25,70 m. Ritiro 15,70 m. Complessivarnente si puo calcolare
p er questo ghiacciaio un r itiro pari a 15 m. .

V edretla della Lobbia, 26 - 8 - 61. - E scoper ta solo la fronte, rna
Ia lingua 'e coperta di nev e e quindi il ritiro non e calcolabile.

Ghiacciaio del Mondron , 25 - 8 - 61. - An ch e p er qu esto ghiacciaio
e scopcrta solo la fronte. Ne lla posizione del 1° segno, a 28 m nella
direzione del segno 56 cJ' il ghiaccio sporge nel canale di 4 m e cia rap
presenta l'avanzamento. Qui la parte es trem a de.lghiacciaio e ghiaccio
rigen erato, rna sempre unito al ghiacciaio, II 11° segno non e pill visi
bile, p ercio f'accio un nuovo 2 scgno lVI.V.61, sernpre pill a dcstru del
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J!' segno, a 15 m di distanza dal ghiaccio, su una piccola gobba rocciosa.
11 torrente subglaciale e tornato ad uscire pill a destra, nel canale

prccedentemente sempre percorso.

Vedretla di Nardis, 20 - 8 - 61. - Prime chiazze di neve all'altezza
del rifugio. Solo la fronte e scoperta e la parte estrema della lingua e

lVLV.
sempre coperta di detrito. Distanza dal scgno 0--+ 105 m . Ritiro 4 m.

1951 M.V.
Vedrelta d'Amola, 21 - 8 - 61. - Distanza dal segno 0---:-:. ..... 64,5 m.

oo
Ritiro 17,5 m . Tulta la regionc frontale e sempre coperta di de trito.

La Vedretla di Monte Nero confluisce sernpre largamente nella Ve
drctta d' Amola.

Vedretla di Cornisello, 22 - 8 - 61. - Tulta la vedretla e copcrta di
neve. Ritiro non calcolabilc .

Vedretla della Presanella, 23 - 8 - 61. - E scoperta solo la fronte,
rna la lingua ecoperta di nevc e quin di il ritiro non e calcolabile.

Trento, 28 ottohre 1961

Variazioni dei qhiacciai del Gruppo Adamello - Presanella
(uersante tre nt ino ) net 1961

a.l E I ~ a.l I .Variazioni frontali
Bacino · .:: a.l ' ~ C Area negli a nni § .: Inne-

Gh iaccia io '5 '2 '~ ~ .. 'N c; vamento
idrograflco 5::: ~ ~ In ha. 1959 1960 1961 E ~- 2 ~ t: Cil..... f'rontale

~ ..... Cil 0.. m m m >~
----- - - - - ----------- -- ---I----~I

Sarca Care Alto
orienta le 2950 E 27 -3 - - - (1) completo

» Niscli 2700 E 70 -4 0 - 3,5 - mediocre
» Lares 2700 NE 600 -~'5i-~

-15 - mediocre
» Lobbia 2480 N 610 - -(2) mediocre
» Mandron 2455 NE 1193 + 5 - + 4 - (3) mediocre
» Nardis 2670 SE 203 1-10,5 - 9 -4 - mediocre
» Arriola 2470 ESE 120 - .3 -15 --17,5 - mediocre
» Cornisello 2670 E 35 -7 -10,5 - - (1) completo

Noce Presanella 2435 NE 390 -10 - - - (1) mediocre
(Ad ige)

(1) Variazione non calcolabile per la neve.
(2) Variazione non caIcoIab iJe per la neve - fronte seraccata.
(3) Variazione non calcolabi le per Ia neve ('61) - fronte seraccata .

MARCHETTI VIGILIO
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ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

(G. Zanon)

L 'annual e con tr ollo ai ghiacciai -delle Vcnoste Occidentali, a causa
dell e p oco propizie condizioni m et eorologiche, fu dovuto effe ttu are que
st'anno in due riprese: dal 3 al 5 settembre una prima volta, dall'8 al
lOla secunda. Ho avuto inoltre occasionc di rived ere parte degli st essi
ghiacciai il 19 ed il 20 se ttcmbre, durante un sopraluogo compiuto allo
scopo di eseguirn e alcune fotografi e p er il Ca tasto glaciologico.

Analogamen te a quanto avevo avuto modo di osservare nella zona
del Cevedale gli ultimi giorni di agosto, anch e nel gruppo dell e Venoste
l'innevamento r esiduo appariva molto inten se , nonostante l'ormai avan
zata stagione. Tuttavia, benchc la nev e ricoprisse buona parte dell e
superfici ghiacciate, sommergendon e i cou tor ni e r endendone precaria
l'osservabilita d'insi eme, ebbi la fortuna di tr ovare le fronti gen eral
m ente scoperte, COS! da p ot ern e effe ttuare r egolarmente il con trollo.

Desidero a questo punto porgere un vivo ringraziamento al prof.
Leonardo Ricci, ai cui premurosi consigli ed alla cui preziosa espe
rienza devo la possibilita di av er portato a termine il compito, non
sempre privo di difficolta, di qu esto mio primo contatto con le Alpi
Venoste.

** *
_La visita al ghiacciaio del 'Gioqo A lt o fu potuta effe tl u ar e con

buone condizioni di visibilita : la superficie si presentava libera da
nev.e nella sua parte inferiore ed in corrisp ondenza allo spartighiaccio,
m entre 'u nifor m e appariva l'innevamento sui 2900 m circa. Data l'ora
mattutina e Ia bassa temperatura, l'ablazione er a poco vivace, rna la
superfl cie frastagliata e profondamente solcata denotava gli effe tti delle
eleva te' 'temp er a tur e degli ultimi giorni di agosto e dei prirni .di set
tembre. Notevole er a pure la prominenza dell'unghia frontale, scavata
ed approfondita p er lungo tratto, m entre in corrispondenza alla
« porta », si poteva oss ervare un lungo avvallamento, in parte ere
pacciato, dovuto probabilmente a crolli causati dall'aumentato volume
del torren te glaciale.

Con la misura portata dal segnale frontal e sinistro si e potuto
constatare un notevole arretramento dal 1959 -a l 1961: il valore an
nuale m edio di 18 m ch e ne ri sulta e il massimo riscontrato nel gruppo
dell e Venoste Occidentali p er i ghiacciai ogge tto di controllo nel corso
di qu esta campagna; m cno ' avv ertibile invece il ritiro laterale, con
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10,2 m in 3 anni, Pill r egolare la variazione dell'orlo dello sparti
ghiaccio, in corrispondenza al cippo di confine, confermando un ab
bassamen to annuale di 1 m, in accordo con le osservazioni degli
ultimi anni .

II ghiacciaio di Barbadorso eli dentro, dopo il forte arretramento
osservato nel 1958, sembra ora in fase di pill attenuato ritiro . La
fronte tuttavia, a ll'epoca del sopruluogo, si prcs en tava priva di com
pattezza, con forte ablazion e anchc sup crficialc, il chc fa prev cd cre,
almeno per l'im m edia to f uturo, una u lt eriorc riduzione.

II ghiacciaio di Va llehznga ha confe rm a to il progressive isola
mento della porzioue tcrminale d ella lingua dalla massa prin cipalc.
Le due parti sembrano ora csserc unite sol tan to .da un ristretto cor 
done di ghiaccio, in corrispondenza ad un salt o r occioso (vedi foto
grafia); e possihile tuttavia che esis ta un collcgamcn to anche suI lato
destro, sebhen e non riconoscihile, da ta In presenzu di una grande qu an
Lith di dctrili . Dovrcbbe p -21'O lr a tt arsi di ghi acci o privo ormai di
ogni movimcnto, per cui si :PUG ritcn cre ch e il ghiucciaio vcro e proprio
si interrompa alla base della ser accata, dove termina anch e la grande
morena m ediana.

Oato il sopravvenire di una fiUa nebbia, non mi e sta to possibile
rintracciare alcun scgnale, p er cui ho dovulo stabilirne uno nuovo, su

Fl(;. 1 - II gh iacc ia io di Va ll e lun ga , da } Rif. Pala Bian ca . (F uto c. ZU!1(11)

10
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un grosso masso a 36,2 In sulla dcstra della vecchia fronte, r iserrnan
dorni in ultra occasion e l' ev entuale collegamento con gli altri.

E da rilevare come il ghiacciaio di Vnllelunga nella sua parte
inf'erior« si presenti orrnai come un insi em e di ghiaccio morto e di
matcriale morcnico ch e non ha pill nulla ache ved ere con l'antica
m aestosa corrente glaciale di qualch e dccennio fa; i l torrente di grandi
proporzioni ch e scaturisce alla base dcll'ultirno salto roccioso, ai pi cdi
della seraccata, r icn lra e f'uori csc c parccchi e volte nel cao tico ammasso
terrninale, affrettandone 10 sfucelo c la orrnai sicura scomparsa.

** *
Dopo un intervallo di alcuni giorni caus a i l maltempo, i l 9 set

tembre ho ripreso i sopraluoghi dcdicati agli altri ghiacciai della
Valle lu nga :

II ghiacciaio di Fontana Occidentale ha mantenutn l'arrelramenlo
dal 1958 al 1961 in limiti modesti; I'innevamcnto, quasi nullo alla
fronte, er a complete intorno ai 2700 m di quota, ri coprendo totalmente
il ghiacciaio ed i suoi conlorni superiori. A causa dcll'ecc essiva distanza
del segnale Ri cci, ho apposto un nuovo segnale su masso in prossimita
del salto roccioso sottostante alIa attuale fronte, ad una distanza mi-

FIG. 2 - II ghiacci ai o eli Saldura (20 scttembre 1961). (Foto G. Zanon )
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surala di 68 m da qu est'ultima ed a 350 m dal vecchio segnale. Data
la pendenza (oltrc il Ifi"), l'arretramento e stato esp resso come distanza
ridotta orizzon tale.

Al ghiacciaio di Barbadorso di [uori la fronte, in cor r isp onde nza
al segnale, er a scarsamente inn evata. Non cosl la lingua destra, ch e
risuItava cornp lc tamcn te coperta di nev e, denotando tuttavia di esserc
in via di progressiva es tinzione . II ghiacciaio, con 22 m in 4 anni, ha
dimostrato di esscre in una f'asc di ritiro pill accentuato ri sp etto al
Fontana Occidentale. Un centinaio di m etr! al .d i sopra della front e
ho notato inoltre l'nffioramento di una grande massa detritica ch e
prelude probabilmente ad un ult criorc « saIto » 'de lla porzion e terrni
nale del ghiacciaio.

II ristabilirsi del tempo ha p ermcsso anch e la visita ai due ghiac
ciai della Valle Mazia : il Saldura ed il Ramudla.

II ghiacciaio di Saldura, ormai diviso in du e parti cornpletamente
separate, ha mostrato p er gli uItimi tr e anni un arretramento poco

"ril cvautc della lingua sinistra, presentandosi p ero alquanto assotti
gliato ed in cavato in prossimita della fronte. lVlentre er a nullo allu
fronte, l'innevamento si presentava u niforrne sui 2900 m; este se plac
ch e n evose si notavano ncll e vicinanzc, anche al di sotto della fronte
st essa, Tra l'una e I'altrn parte del Saldura si puo ora osservare una
massa di ghiaccio r esiduo dcll'antica conflu enz.a dei du e rami, in

FIG. 3 - II ghi a cciaio eli Ramud la , d al se nt ier o p er il Sa ldur'a
(20 setternhre 1DG 1): (F ot 6 G. Zanon )
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comple te sf' ucc lo c del lu llo ri cop ct-la d i de lr ilo moroni co . L o sp essore
risu l ta no levo le, come esla lo p ossib ilc co ns tn la rc da u na grossa ca vcr na
di circa 20 X 10 m , f'ormulusi p CI' cro llo .

Anche i l gh iacciaio di Ramudla ha prescnl al o u n ril iro li milalo
ncll'u l timo lri ennio, co n u n va lore in feri ore ai 3 m an nu i. P ill evi
de nl c e invccc In d irniu uzio nc d i spcssorc, ch e ri sultu da lla m ar cata
co nc uvi la della f r o nl e c da un progrcssivo asso ttigliars i del fran co
s inistro, a ll 'n ltczzn della scruccata, co n nffio ram c n to di ma ler ia le r oc
cioso . No n scmhrn otl'ri r c ulcu na vnr inz io nc invocc il r amo sup cr iore
gill confl u cn te da sin is tr n, la cu i fr onte, co n iucl iua zione sc m p re fo r
tissimu, prcsentu lutlora un a spi cca ta co nv css i ta . Anehe in qu cs l' u l timo
ghia ccin io, a l m om en lo del so p ru luogo del 10 sc ttc rn b re I'i nnevarn cnto
era mo lto in tcn so, spe cie su i vc rs nn le se llen lr io na le. Anco rn il 20 dcll o
s tcsso rnc sc, come si PUC) vcdcrc dalla fot ografi a , la situa zio nc no n era
di ssimilo, conf'crm a ndo COSI l'anorm nli tu dell e cou dizion i el i inncva;
m en to in qu est a r egione ncl corso della es la te l US1.

AL P I ORIENTA LI - GH UP PO Tl IONT UOSO : VENOST E OC CIDENTA LI
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Gruppo Ortles - Cevedale (Ba cino d ell'Addo)

(A. Pollini)

L e condizioni m ct corologichc in cui si e svolt a la campagnu sono
s ta te abbast anza buone. I ghiacciai vi si tati nei g ior n i 12, 13, 14 e 15
se tte m bre sono qu clli dei Vite lli (Val Bruulio), del Tresero S eite n trio
nale, del Tresero At eridionale, de l D osequ , di S io rze llina, del Lago
Bianco c del Gau ia, tutti in Val di Gavin ,

Sono sta li con tr olla ti c rinfrescati 10 scgna li, un se gn ule non i: s ta to
ritrovato e souo st ati p osti 3 nuovi segnali (vcdnnsi lc osser vazio ni su p 
plettive della tabella dell e misurazioni). ·

Sono s ta te ri scontrate forti variaz io ni m orf'ologi ch e nella zona
frontal e della Vedretta dei Vi te lli . e di quclla dd Tresero m eridionale.
P er il sc ttore laterale di sin is tr a orogruflcu della Ve drc tta del Do segu
sono sta ti constatati cr olli d'imponenti m asse (qualch e migliaio di m e
tri cubi) di ghiaccio, ch e hanno raggiunto i l gradino r occioso di q 2880
circa; tali masse si sono stacca te dalia fro n lc in tensamente serucca ta
a ex 2950 ca, in seguito al forte di sgclo cd alia particolare si tu azio ne
della front e, in qu el scltore quasi «sospcsa », cd a caus a delle coudi
zioni morf'ologi ch c della supcrficie r occi osa e m on tonata » in not evole

FIG. 1 - Vedre tta eli Dc se gu (1HGl) . (FoL o A . Pollini)
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p endio a va lle dell a fron te stess a . I scrucchi p osti sul cig lio del p endio
su dde tto e probabile che provochino per qu alch e anno i f en omeni di
cro llo co ns ta ta ti ora (v. fot o 1). Una scr ic di cro ll i fo rse a ncora pill irn
p on enti , rna limitati Bel temp o, deve essersi verifica ta nei p assati d e
ccn ni du rante qualche es ta te del per iodo dcll'u l tim a guerra m ondi al e
e nel 1951 .anno in cui non furon o svoIte osservazio ni dall o scriven te
c probabilmente la fron te dell a Ve dre tt a del Dosegu p crse la lu nga
appendice chc ancora la collegava al co rpo glaciale di fo ndovalle (satto
la gr an de scarp a ta rocciosa a Ile quo te inf'eriori a quella d el ripi an o
ci tato di q 2880). A tal e prop osit o rimando a qu an to da m e scri tto rie l
1954 e pubblicato n el Bo ll. Com . Glue . It. n. 5 - 2a seric - 1954 so tto 11
tit olo «Osse rvazio ni sui ghiaeci ai dell a Va lle di Gavia.

Si pUG ancor a oss crvare ch e p er tutti i ghiuccia i vis i ta ti e tuttora
in corso i l no tevol e smagrirncn to dei corpi glacia li e solo in un caso,
qu cllo della VedreLta di Sfo rz cll ina non si e av u to r egresso dell a fronte
ch e vi ceversa e neLLmnente arretrata p er tu LLe lc altrc.

I Q) I.... c Q)Q) c 0 ..... Var ia z. fro n tale Inn e-
Ba cino c .- c Area.- 0) N ell

Gh ia cc ia i '"C ...... .§ ~ n egli a n n i in m vamento
idrogr afl co ~ ~ h a.~c in

0. a; 1B5B-UH)l fro nta le.::: 0 'JJ ....
<.l: w 0.--- - - - - -

1'. Br aul io Ved re t ta d e i Vite ll i 2493 NO 228 - 35 (1) nul! o
'f . Ga via » d el T reser o se tt . 2980 0 64 - 16,15 (2) leggero
» » » d el Tresero m er. 2990 0 64

I
- 42 (3) legger o

» » » d el Dosegu 2900 SO 210 - 6,80 (4) nullo
» » » d i Sforze llina 2855 NO 29 I + 7,70 (5) legger o
» » » d el Lago Bia nco 2840 NO 9

I
- 39 (6) leggero

» » » d i Gav ia 3000 I NE 1,5 - 24 (7) for te
!

(1 ) Disgelo notevo le co n forti va r iazio ni m orfologiche - Scom p a rso vec chio
segna le, s ta bi lito nu ovo.

(2) For te smagrime n lo.
(3) For ti va r iaz io n i m orf' ol ogi che - Nuovo segna le.
(4) For te smagr im e nto - Cr o llo d i se racc h i - Nuovo segria le .
(5) Co per tu ra d et r itica in a ume n to .
(6) Coper lura d etriti ca n on a umenta ta
(7) Asso tt ig lia me n to fo r ti ssi m o d el corp o g lac ia le.

?\'I ila no, 23 novembr e 1961
ALF RED O P OLLINI
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Gruppo Ortles - Cevedale

(A. Giorcellii

Anche quest'anno 1961 sono continuate le osservazioni glaciolo
giche acompletamento di quanto er a s ta to fatto nella scorso anna allo
scopo di otten ere una visione completa ed uniforme della situazione
dei ghiacciai del Gruppo.

Si sono p ercio visitate, dal 19 al 25 agosto, le valli di Ultimo, Rabbi .
e P eio, ch e l'anno scorso er a no state tralasciate a causa dell e p essime
condizioni atmosferiche, e lc valli di Solda, Martello c Fui~va ov e sono
stati eseguiti controlli dei segnali di ottoghiacciai.

In generale si e potuto constatarc un inucvamento maggiore di
quello degli anni passati, sia sulla supcrfici e dei ghiacciai che alle f'ron
U, specie per Ie pill altc.

Ecco l' elenco dei ghiacciai visitati, con Ie r elative variazioni fron
tali riscontrate:

Bacino dell'Adige:

1) Val Solda: Vedretta Soldana (2 segnali)

2) Val Martello: Vedretta Lunga (1 »
Vedretta Cevedale (1 »
Vedretta Forcola (2 »
Veelretta Ult ima (2 »

Bacino dell'Adda:

1) Valfurva : Vedretta Cedeb (1 »
Vedretta Rosole (1 »
Vedretta Forni (2 »

- 5,40 (1060-61 )

- 21,00 ( » )

+ 25,00 ( » )

5,00 ( » )

+ 2,50 ( » )

+ 7,60 »
0,00 »

li,OO »

3,00
4,00

- 24 ,25
- 12,67

E ora possibile compilare la seguenle tabella comparativa delle
variazioni frontali dei suddetti ghiacciai p er un p eriodo di tre anni:

1958-59 1059-60 1960-61
- 8,05 7,50 - 5,40
- 10,00 - 8,00 - 21,00
- 19 ,00 - 3,00 + 25,00

11,38 - 28,00 5,00
3,50 + 2,50

+ 6,00 + 7;60
12,00 0,00

- 21,25 17,00
- 0,66 1,67

Vedretta Solela na
Ved retta Lunga .
Vedretta Cevedale
Vedretta Forcola
Vedretta Ultima
Vedretta Cedeh
Vedretta Rosole
VedreUa Forni
Media d egli sp ostam. frontali

Da essa risulta chiarumentc che dal 1958 al 1959 tutti i ghiaccia i
erano regrcditi, dal 1959 al 1960 uno solo er a progrcdito, mentre dal
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1960 al 1961 ben tr e ghiacciai era no in progresso ed uno s taziona rio.
Se p oi conf ron tiam o il valorc m cd io dcgli spostamenti f'rontali de

gli otlo ghiacciai , possiamo ri scoutrarc una sc nsibile e continua dimi
nuzion e della velocita m edia di regresso annuo.

E ccrtamente troppo presto p er trarrc conclusioni di ordine gene
rale da qucst e oss crvazioni, mae tuttavia molto interessante av er riscon
trato qu cslo f'cnorncuo di attcnuazione di regresso, ehe, a causa della

. varia disposizione dci ghiaccini controllnti in sella al Gruppo, pUG es
sere ritenuto valido in generate p er tulle lc unita glaciologi chc del
Gruppo st esso.

Cas a le Monf errn to , 23 nov crnhrc lH61

Gruppo Ortles-Cevedale (Valli La Mare e Sa ent)

(G. Zanon)

Per inca rico del Comi ln to Glnciu logico Italiano e d'a ccordo col
prof. R. Alb ertini, rilevatorc p er tanti anni di qu esta zona, ho effe t
tuato nei giorni dal 21 al 25 agosto un sopraluogo ai .gh iaccia i delle
valli La Mare e Saent, con il vali do concorso dcllo studente sig. N. Mar
cadclla.

Da notizie avute suI poslo, il decorso inver-no 1960-61 e stato ca
ralLerizzato, nella zona del Cev edale, da abbondante ncvosi ta. La prima
nev e e cornparsa a Rabbi sino dall'i nizio di ottobre e gia nella I})rima
decade di novembre raggiu ngeva uno spessore notevole ncllc alte valli
di Rabbi e di P ejo; copiose sono state inoltre le nevicate primaverili
che, oltre i 2000 m di qu ota) si sono protratte sino a tu tto aprile. Es
se ndosi poi Ia tempera tu rn in maggio e giugno mantenuta en tro limiti
piuttosto bassi, an cora all 'inizio dcll'estatc la neve ri copriva unifor
m emen te il terreno in Lorno ai 2500 m .

Al confr onLo con l'annaLa preeed enLe si puo p erLanto comp lcssiva
m ente riten ere ch e nell'inverno 1960-61 si sia avuto un maggiore quan
titativo di nev e di circa 1 m etro.

All 'ep oca del sopraluogo l'inn evamento nella zona era ancora in
gente: css o ricopriva lc supcrfici ghiacciaLe intorno ai 2800 m, masche
randone i con torn i e rendendo irriconoscihili lc fron ti dei ghiacciai
pill elevati; grandi chiazze ncvose occupavano inoltre parzialmente
i canaloni ed i circhi rocciosi ad altitu dini molto inferiori a questa
quota.

Relativamcnte ad alcuni ghiacciai del Gruppo, nonostante le
a tLe n Le ri cerch e, non e sta to p ossibile ritrovare i segnali di riferimenLo
p er cui, in alcuni casi ci si e dovuti limitarc a stabilirne dei nuovi in
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prossimita dell e fronLi , co n la r iscrva di po Lc rl i co llcga rc in avverurc
co n la scr ie dci prcccd cnli . P CI' a ll r i, i piu clevati, rimanc incer la la
mi suru a lla f ro n tc, ca usa la n eve che irnpediva di osservar ne i l limite
preciso.

** *
L'a lta uedre iia dell e Mormolie , a l m omenlo della ri cognizi on c, S1

presentava co m p le la men lc ri cop erla dalla nev e, che ne Iivellava anch e
la f ron le, cos i da r cndern c problemali co il ri levamcnto. Dala la lem
p eratura m ollo bussa p CI' l' ora m altu lin u, il m anlell o nevo so era gh iac
cia to e l'ahlazionc, sia superfici a lc ch e frontale, era pressocch e nulla .
No n essen dosi Ip otu to riLrovare alcu n scgnale a ca us a della neve chc
ri copriva tot almcntc il terren e , si i: co n tr assegna to un m asso situa lo
alla presumibile fron te dell a co la la di sin is tr a (oriental e).

Nel complcsso i l gh iacciaio, pur non potcndos cn e oss ervare age
vol rncn te i co n to rn i e le ca r a tt er is tic hc , da a tt ua lmen le l' impressionc,
a lm eno per qu anlo r iguar da i l r am o di sin is tr a , di essere in fa se di
accen tua te ritiro, co m e 10 den otuno Ia co nc avi tn della superficie a l
ce n tro ed il fo r te ap p ia tt im en lo dell a fr onlc. C'e p crcio da suppor rc

FI G. 1 - La nu e va fronle d el ghiacc iai o d el Ca reser. (Folo G. Zeman )

( I) I nu ovi scg na li sono tr a cc iati in mi n io e s i presenla no cosi : GZ '61 X 
La m isura vie nc presa d al centro d ell a st e lla, nell a direzion e d ell a fr ecc ia . Cia
scu n seg na le r ipor la in oltrc la d ist nnza in izia le d ulla fronle.
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che i l processo di es tinzione sia in una fase molto avanzata, e cia si
potra m eglio constatare con pili favorcvoli coudizioni di osservahilita.

Al ghiacciaio del Careser la lingua valliva , cornprendente la vee
chia fronte, ri sultava staccata dal r est o del ghiacciaio. Le du e parti
sono ora sep ara te da un ripido ca nalonc , privo d'ogni traccia di ghiac
cio , e distano circa 200 m l'una dall'altra. La fronte odi erna si pre
senta sospesa suI pred etto canalone e p er la fort e inclinazione e sog
getta a frequenti distacchi cdi igrossi blocchi di ghiaccio, che ne acce
lerano l'arretramento. E chiaro che qu esto rapido r egrcsso non potra
arrestarsi sinche la colata non si sia attestata sull'orlo superiore 'del
gradino roccioso, i l ch e, dato il ri tmo attuale del movimento, avverra
presumibilmente in un prossirno futuro.

Un grosso torrente scaturiva dalla porta, scomparendo dopo brev e
p ercorso nella so ttostan te massa di ghiaccio e di dctriti , p er poi uscirne
di nuovo a valle. Nei pressi della fron te il ghiacciaio si presentava
poco innevato ed alquanto crepacciato ; l'ablazione era intensa, data
la calda giornata di sole, e numer osi ruscclli si intersecavano d'ogni
parte, p en etrando sovente a not evole profondita. P er quanto riguarda
In parte superiore del ghi acciaio, la neve ne ri copriva interamente la
superficie, formando sino alle sell e pill elevate un'unica distesa nevosa,
da cui em erge va no lc cirn c roccios e e le pareti pili ripide.

Data I'orrnai grande distanza dei segnali preced enti dalla nuova
front e, anche qui e stato necessario collocarne uno nuovo, sulla destra ,
i n roccia, ad una distanza di 7 m dall'orlo del ghiaccio.

Anche al ghiacciaio delhi Mare la parte inferiore della colata cen
trale, quasi del tu tto coper ta di ciotloli e fanghiglia, si mostrava in
completo sf'acelo, cosi da f'arn e riten ere non lontano l'isolamento dalla
massa principale. Quanto a Ile aItre du e lingue glaciaIi, la scttentrio
nale e la m eridionale, er ano appiattite :e ri coperte di detriti a tal punto
du non potersene individuare Ie fronti neppure .con approssimazione.
Non essendosi ritrovati i segnali alla front e principale, sie dovuto
cos truire un allineamcnto su tr e punti: il destro in ro ccia, il sinistro
su un grosso masso stabile, il centrale pure su un grosso masso, in
corrispondenza alla fronte e ad una distanza di 12 m.

Pure molto inn evata appariva Ia oedretl a del Caooion, seppurc
in mani ern alquanto irregolare. Infatli si mostravano completamente
ricoperte Ie parti p eriferich e e la fronte, sino a formare un tutt'uno
con i p endiicontigui. Del tuUo scoper ta er a invece la convessita cen
trale del ghiacciaio, ch e uppariva ampiamente solcata e crepacciata.
Questa diversa distribuzion e della copertura nevosa si dev e con tutta
probabilita all'azione del ve nto, ch e durante le bufere invernali im,
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p cdiscc alla neve di f'crrnursi nei punti pill esp os li del piccolo ghiac
ciaio, trasportandola cd ac cumulandola ai lati e sulla fronLe in quan
LiUI di gran lunga maggiore (2).

All'altczza d ella fron tc, 200 m in dirczione Sud-OvesL, in corrr
spondenza ad un profondo laghetto originatosi col disgelo, la n ev e
er a ancoru alta da 3 a 4 m cl ri , formando una sorta di lungo bastione,
visibile nella f'otografla (1"010 n. 2).

FI G. 2 . Gruppo Ortles .Cevedale : L'Innevamento r esidue alia fin e di agosto nei
p ress i d ella fr onte del Cava ion (quota 2fJOO ci rca) . (Foto G. Zanon)

An chc qui, p er il mancato rilrovamenlo del prcced ente scgnale,
Sf: ne c collocate uno su un masso, ad una dis Lanza di 20 m dalla fronte;
la misura non c tuttavia da riten ersi molto sicuru, data l l' esLrema
in ccrtczza circa l' esaLto limite del ghiaccio.

Vedretla di Sa eni , Su qu eslo piccolo ghiacciaio della ornonima
valle, l'innevamenLo era inl cn si ssirno, ricoprendo con continuita il
collc LL orc c la fron le. Lo s tesso lagh eLLo fron tal c er u parzialmente
ghiaccia to e copcrto di n ev e. Dal segnale Albertini e statu porLala
una misura in corrispoudcnza allo sp acco della frontc suI laghctto,
rna e da riten ere che sulla sinistra il ghiaccio arrivi par ccchi m etri
pili avanti. Purtroppo l'alto strato di nev e ghiacciata impediva anche

(2) H. ALBEllTINI - Rela zi oue della cum puquu qla ci oloqica l(J52: Boll. COlli .
Gla c, HJ54, n. 5, p ug. 167.
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qui di r en dersi co n to dell'cffettivo arlo del gh iucc io. Data Ia tempe
ratu ra a l di so tto dcllo zero, l'ablazio ne e ra limitata a qualch e piccol o
ri gagnolo in p ar te ghiaccia to .

Alla oedretia di S tern ai, si tu a ta su I la to op pos to dell a valle, l'in
n evamento era intenso un ce n tin ai o di In a l di sopr a dell a f'ronte, p er
quanto era dato m a lamente di ve dere, ca us a la fitta n ebbia al m o.
m en to del so p r a lu ogo. La fron te s tessa era innev ata su I lato sin is tr o
in cor r ispoudenza a l segna le Alber tini, m entre su lla dcstra era libera
da lla neve, scbbcne p arzialmcntc ricop erta di detriti. Da to che la p or
zion e centrale ap pa riva la -pi u cspansa, h o con trassegna to in minio un
grosse m asso p ost a al limite del ghiacciai o ; u n a lt ro segn a le e s ta to
colloca to suI m argine si nis tro, a 20 m dal se gnale Alber tini del 1950.
La di stanza di qu est o nuovo seg tia lc dal gh iacciaio e pure di 20 m,
rna il dato e un 'Po' incerto, a cau sa della diffi co lta, anch e qui come
altrov e, di di stinguere il ghiaccio ve ra e proprio so tto 10 s trata di
n eve induri tao

Gl' liPPO tn onluoso : Ori les - Ceoe da le - Bac i no J1 d ige (196 1)

-- I ~ " I

Bac ino
~ c: (3 -::: In n e-
~ Q.) 'N ~ Area Var iaz. fron ta l i

Ghia cc ia io - 0_ ....... vame n to
id r ografi c o

..... ca e.t:l ~ •.;:: "S 0 ;;: II n h a . in m etri
,. Iro nta .e:.:: 0 c, Q,) I~..... :Il $.... .

~ <;... W c,
-- - --- _ . .

No ce - Ad ige Ma r rno tte 3030 S 37 - (1 ) to tal e
Noce - Ad ige Careser 2750 S 540 - (2) null o
Noce - Ad ige . La Mare 2545 E 500 - (3) sca r so
No ce - Ad ige Cava io n 2875 ONO 19 - (4) total e

No ce - Ad ig e Sae n t (cen-

1

2875 E 11
1955-61

tot a le

tro mcrid .)

I
I

- 20 ?

INo ce - Ad ig e Ste rna i NO
I

35
1955-61

1

2950
I 15 ? (5) (6 )

scarso
-

Oss er oaz ioni sup p let iue :
(1 ) N uevo segna le su m a sso a lIa fr onte d ell a c ola ta s i ni st r a .
(2) N u ovo segna le d estra - fr ontal e su r oc ci a a. 7 m .
(3) All i neame n to S lI r occia, e S ll mass i. Da l masso ce ntra le a lia fronte 12 m .
(4) N uovo segna le fr ontal e a 20 m su masso.
(5) Nuev o segna le S ll m asso a 20 m d al p recede n te Albe r t i n i 1950 , s i n . front.
(6) Alt ro segna le fro n ta le a l lim ite d e l ghia c c io, su masso.

G IO RGIO ZAN ON

Gruppo di Brenta

(A . Riccoboni)

Causa abbon danti r esidui di n eve invernale e ncvic atc ve r ifica tesi
nella tarda es ta te, i gh iucciai del Gr uppo di Bren ta si presentavano
cornp lct amcn te inn evati ncl p eriodo fin e agost o-inizio set ternb re, n on
fu p ercio p ossihile eseguire con trolli su ll e even tu a li 101'0 var iazio ni.

A. RICCOBONI



ALPI ORIENTALI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppi Sorapis e Cristallo

(P. N ic oli )

Campagna Glaciologica 1961

La visi ta ai ghiacciai dci Gruppi Sorapis e Cristallo venue eff'et
tuata, come al soli to, tr a la fin e di agosto e i primi giorni di sett embre.

Sono state controllate Ie fronti dei ghiacciai : Sorapis Occidentale,
Sorapis Centrale, Sorapis Orien tal e nel Gruppo Sorapis e Cr esta
Bianca, Cri stallo e Pop ena nel Gruppo Cri stallo.

L e condizioni m et eorologich e del se ltem bre 1960 all'agosto 1961
si possono considerare in un cer to se nso cccezio nali .

Confrontando i dati m ct corologini della tabella P, allegata con
quelli degli anni preced cnti, si puo osservare che abbondanti sono state
le precipi tazioni nevose e sp ecialmen te nci m esi di di cembrc e gennaio.
Eccezionalmente abbondanti qu ell e so tto forma di pioggia, che hanno
raggiunto i 998,28 mm con valori clcva ti p er i m esi di setlembre, ot
tobrc, novembre e luglio, ch e rappresentano i massimi toccati negli
ultimi di eci anni.

La temperatura non ha subito oscillazi oni di r ili evo, manten endosi
sulla media di circa 6°C.

Come consegu enza dell e abbondanti precipitazioni sono diminuite

TABELLA I

Stazione meteorologica di Codivilla (m 1300 s.L m .)

Dati metereologici: Settembre 1960 - Agosto 1961

Dati m etereologi ci

Numer o d ei gior ni eli ca d u ta d ell a neve
Alte zza in ern d ell a n eve caduta
Numero d e.i g ior n i di pi uggia
Altezza in mrn d ella pi oggia cad ut a
Temperatura minima m edia
T emp eratura m assima m edia
T emp eratura m ed ia
Numero d ei gior n i d i cielo coperto
Numcro d ell e ore di i nso laz io ne
Di r ez ione p reval ente d el ve nto

Verona, 15 n o vern bre Hl61

Valore

31
254, 55
127
998 ,28

+ 1°,48
+ 11°,48
+ 6°,33

86
1080,34

Nord



Stazione meteorologica di Co divilla (m 1300 s , 1.m.)

TABELLA II Dati metereologici dal Settembre 1960 all'Agosto 1961

Numero Altezza in Numero Qua nt ita Temperat. Temperat. Numero Numero

I
Direzio ne

Mesi giorni e rn della giorn i d i di p ioggia mi nima massima gior ni ore p reva le nte
caduta media media d i cielo de l

neve cad. pioggia in mm d'inso-
neve in °C i n °C coperto la zio ne ve nto

-- - ------ - - --- ._ -- -

Se ttembre 1960 - - 18 234,35 5,24 14,56 10 84,55 S

Ot to bre » - - 19 198,80 1,64 9,30 13 51,05 N

Novembre » 6 13,55 10 75,75 - 1,65 5,78 11 53,95 N
I

Dicembre » 14 148,00 3 39,20 - 4,96 - 0,30 12 47,50 N

Gen na io 1961 5 67.,50 - - - 7,61 - 0,08 5 73,30 N

Fe bbra io » s 24,00 - I - - 4,05 5,29 I 2 ~)O ,10

I

NO
I

Marzo » I - ' - -

I
- - 1,84 11,37 - 147,95 N

Ap ri le » - - 17 58,10 3,29 13,55 11 74,25 S
I

Maggio » 1 1,50 13 97,55 3,55 14,26 8 89,05 S

Gi ugrio » - - 21 94,90 8,15 19,48 7 95,40 SO

Lug lio » - - 19 148,28 7,28 19,71 5 134,70 SO

Agosto » - - 7 51,35 8,58 21,33 I 2 138,14 NE
I

,....
U1
00
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lc ore cornp lcssivc di i nso lax ionc, chc han no locca lo va lori bassi nei
m csi da settem bre a diccmbrc.

, P ur r imanendo la direzion c p rcvu lcn lc quclla di Non}, la d ir e
zio ne dei venti e sta tu, a diff'crcnza del preceden tc an no, abbastanza
variabi le .

Con qu est c condizioni ntrnosf'cr ic he della montagn a i g hia cc ia i
han no subilo le segucn li osci llaz ioni:

Ghi acci a io
Va r iaz. Ir o ntal e I n nevam ent o Carattere
anna 1960-1961

-
Sorapis Orien ta le - 2,00 nu llo in regresso
Sorap is Centra le nulla sca rso sta zio nar io
So rap is Occi de nta le - 1,50 n u llo in r egresso
Cr es ta Bia nca nu lla sca rso staz ionar io
Cris ta llo - 1,00 sc ar so i ll re gresso
Popena - 0,50 sc a r so i ll regresso

0
I ~ , I I

~ C ~

0
U <1) =: 0 -' iVa r iaz. fro nta li

l
Vari a- i ' In ne-

r:: . ~ r::c C':l <1) N Q,) Ar ea nell 'a n no zion i t
o ... Ghi a cci a io "0 - ";;1 ~ I • 1 • vu rue n 0

l:JJ ~ C':l
C':l 0 z -' 0 :- in ha . l l1 !>1 lat er al ! fro n ta le

Q:I r::
o.~... 0 in me tri me tri"0 :n s;

. ~
...... ~ ~ 0." '-- - - - - - -

Pi av e So rap is Or ient. 2140 N 3 1 - 2,00 (1) - 1,50 nu llo

Phl\'e » Centra le 2200 N 22 - (2) - sca r so

Pi av e » Occide nt a le 2281 W 25 - 1,50 (3) - nullo

Arl ig e Cresta Bia nca 2630 , N-W 15 - (4) - scarS0

Ad ige Cris ta llo

I
2300 I N 36 - 1,00 (5) - scarso

Ad ige Popena 23 15 : N III - 0,50 - scarso
!

Oss eroa zion i su p p leiiue :

(1) In r egresso a nche p er I'a bbo rid ante d et r ito moren ico.

(2) II ghi a cc ia io si ma ntiene stax iona rio.

(3) La p ietra ia morenica d iscr eta .

(4 ) Si not a u n regresso ne l vo lume.

(5) La fr on te sta un po ' mu ta nd os i,
PlERA N ICO LI
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ALPI GIULIE

Gruppo del Ccmin e del Montasio

(D. di Colberialdoi

Condizioni clim aiiclie n ell e A/pi Giulie durant e il periodo oitobre 1960
tiouembre 1961 (1).

Seguendo i! m etodo gia adottato nell e preeed enti r clazioni gla
ciologich e, off'riamo un qu adro sin tel.ico dell e ,condizioni climatiche
dell e Alpi Giuli e r egistrate dall 'Osservatorio di Cave del Prcdil (900 m
s. m.) duran te il p eriodo ottob r e 1960 - sc tternbre 1961, allo scopo di
porre in r elazione lc var-iazi oni d ci ghiacciai presi in ,considerazione,
con l'andamcnto del clim a della r egione.

Pr ecipitazioni. - La quantita totale d 'acqua ca du ta, sia sotto forma
di pioggia che di neve, ha fatto r egistrare un valore aneora eleva te ,
pari a 2191,5 mm, sebben c inferiore di circa 1/ 5 a qu ello ri scontrato
nel p eriodo preced ente.

La quantita di neve e not evolmente diminuita, p assando da 546 em
Can na ta 1959-60) a 296 em, val e a dire a circa 1/2. La nev e e ca duta
nei m esi di ottobre, novembre, dicembre 1960, e gennaio, f'ebbraio,
marzo 1961, toccando i l valore massirno m ensile di 126 em nel dic em
bre 1960, minimo m ensile di 11 em, nel febbraio 1961.

La pioggia ha raggiunto i l valore di 2049,5 mm c si e presentata
in tutti i m esi, con massimo di 384 mm ncl m ese di ottobre 1960 e
minimo di 6 mm nel m arzo 1961. Dobhiamo in proposito rilevare che,
m entre .ncll'an na ta preced ente la pioggia si era manifestata molto ab
bondante, sia nei prirni Ir e m csi di osservazioni (ottobre, no vembre,
dicembre 1959) ch e negli ultirni quattro, cioe nell'estate (giugno,
luglio, agosto, se ttem brc 1960), nell'attual e p eriodo di osservazioni il
suo apporto es tivo e sta to m ediocr e.

T emperatura . - La diminuzione dell e prccipitazioni n el p eriodo
estivo ha m odificato il cons ue to andamento delle curve della tempe
ratura minima, m edia e massirna, cosi cche esse, gin. all'inizio della
primavera, hunno suhi to una as eesa molto pili rapida toceando il va
lore massimo di + 28,3 Co nell'agosto 1961 (+ 28 Co nel luglio 1959);
il valore minimo e stato invcce raggiunto nel gcnnaio 1961 con - 18,5 Co
(- 17 Co nel gennaio 19(0).

(i ) Il r ili evo dei gh iacc ia i e la ste sur a del di agrarnma sono st ati effe tt ua ti
co n la co lla bo ra zio ne d el p erso na le dell'Uffici o Geo logico della « R AIBL» Soc.
Mi neraria d el Predil, ri spet t iva me nte s igg . Ca r !o Poli ar e Gioacch ino Cer ra to.
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4,3

ORE 01 SOLE

3~ 19'

296

N ebulosiia m edia eel tti 

solazione. - La nebulosi ta m e
dia e sces a da 5,2/ 10 d el p e
riodo preccd ente a 4,3/ 10, m en
Ir e le ore di sole hanno ra
giun to la m edia giornali era di
3 h 19'contro 2 h 38' 42" del
1959-60.

II p eriod o 1960-61 e stalo
dunque m olto pill soleggio to,
pill ca ld o e con miuori prcci
pitazioni, sop ra ttu tto in pri
mavera cd es ta te : condizioni
certo non favorevoli ana vita
dei ghiacciai dell e Alp i Giulie.

FIG. 1 - Quadro clim aiico nelle A lp i
Giulie (Osse ro aio rio di Cave d el
Pr edil ) durant e il periodo oll o-

bre l !){)o - se ite m bre 1961.

S P IEGAZIONE : sulla or d inata di 51 I1l

stra sono rip ortat e le quantita d 'a c
qu a caduta sia co me ne ve (p u nti n i
su fond a scuro) che co me pioggia
(tra tt eggio inclinato). La qu a ntita
di neve e co nt r as segna ta da un a
linea con so p ra il va lore men sile
in ern d ell a neve ca duta. Sull'ord i
nat a di destra sono riportati i va 
loti della temperatura, mentre le
curv e Min e Max indicano il val ore
dell a temperatura m edi a mensile.
Nei d iagr amm i sott ost anti figura no
la nebulosita media in decimi e la

insolazion e in ore.
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Ghiacciai del Gru ppo del Canin (Osservazioni del giorno 1-9-1961)

Le nevi a quota pill bassa, n ella regione del Canin, si sono iucon
trate a 1800 m, nelle conche ch e circondano il Rifugio Gilberti. Per
10 pill si tratta ancora di neve scura appartenen te al 1960; qua e la
ricoperta da soLtili straterelli .di neve 1961. Lo st esso motivo si ritrova
nel tratto Hicovero Canin (q 2000 m) - Ghiacciaio Occidentale. In com
plcsso e presente una quantita di neve inferiore a quella osservata
nel 19(jO, e le condizioni dei ghiacciai sono ancoru praticamentc ana
loghe a quelle r iscontrate in qu ell'epoca.

Ghiacciaio Occid entale. -- La fronte es t e quasi totalmente mne
vata. Nella parte pili bassa appare una striscia marginale di neve

FIG. 2 - Ghiacciaio Occidentale del Canin parzialmente inrievato - 1 settembre 1961

(Foto D. di Colberlaldo)

nerastra dell'inverno 1960; nella parte superiore affiora una placca di
ghiaccio, con canaletti d'ablazione superficiale, Ia cui sup erficie puo
rapprcsentare la quarta 0 quinta parte dell'intera fronte es t.

Nella zona centrale del ghiacciaio, e pili precisamente n ella parte
pili occidentale di questa e a - diretto contatto con la parete rocciosa,
appare una placca di ghiaccio, r esiduo di uno dei piccoli ghiacciai in
cui si era smembrata in passato la fronte ovest. Le doline antistanti
alla fronte E sorio occluse da un tappo di neve. Abbiamo rinvenuto

25
du e scgnali : AT - 8 - 929, ch e perrnanc sulla neve come nel 1960 e

8
A, chc trovasi a 20 In da neve (12 m ncl 1960).
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In linea di massima si puo dire che nel Ghiacciaio Occidentale
si e verificato un minor apporto n evoso ed una sensibilc maggior con
su n zione.

Ghiacciaio Ori entale. - Completamente innevato. Fra la nev e
bianca r ecentc, che 10 ri copre interamente, affiorano qua e la Ip la cche
di n ev e scur a rifcr.ibile all'inverno 1960. Nella parct e apicale delle co
noidi , ch e costituiscc il bacino di raccolta d el ghiacciaio, si notano
strette e superflciali incisioni, dispost e un po' a venlaglio con la punta
verso il basso , dovul e a piovaschi in un settore ove l'ablazione sup er
flcia le ha r eso il profilo concavo.

N a tu r a lmen te tutti i segnali in qu este condizioni non hanno alcun
valore. Abbiamo es cguitocomunque d elle misure dalla « front e di n eve ».
II se gna le CAT 25-8-29 si trova a 10 m da n ev e nella direziori e della
freccia; 1'1) a 10 m da n eve, 0 lVI a circa 2 m da n ev e (0,50 m nel 1960);

16
s - 20 a 18 m da neve (24 m d el 1960).

IX .

Anche p er il Ghiacciaio Ori entale si e quindi riscontrata una minor
quan ti ta di nev e sulle fronti.

Ghiacciaio dell'Ursic e [aide di qhiaccio, - Cornpletamen le In
nevati.

Ghiacciai del Gruppo del Moniasio (osservazioni del giorno 11-9-1961)

Ghiacciaio Occidentale. - II ghiacciaio e interamente ricoperla
dalla n ev e dell 'inverno 1951, trann e una fascia ch e segue f'edelrnente
la front e, ov e afflo ru la n ev e scu ra del 1960. Nella posizionecentrale
della fronte si nola come la morena antistante ri entri n ella fronte p er
una quarantina di metri , del erminando ua sp eci e di lobo. In questa
morena si osservano allin eamenti di piccole doliri c, in corrispondenza
di zone ave blocchi di ghiaccio scpolto si sono fusi.

II segnale A dista 19,50 m da nev e (27 m n el 1959), il segnale B,
10 m da n ev e (27 m n el 1959), il segnale DdC, 15 m ·da n eve (8 ill da
neve ghiacciata n el 1960), il segnale 1 17-IX-21, 1 In da n ev e (71 m
n el 1956).

Non si nota alcun crepaccio, ne radiale, ne trasversale.

Ghiacciaio Ori entale e Circo niinore. - Completamente innevati.
In una stretta fascia fronlal e del Ghiacciaio Ori entale affiora la n eve
scura del 1960.
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Situazione Generale

Sit uazione Generate

Hiassumiumo nella
segu en te tabella la si
tuazione gen era le dei
Ghiacciai del Canin e
del Monl asio nel 1961,
in rclazion c a lla SI 

Luazion e 1950:

FIG. 3 - Pi ccola doli na in
f'ormaz ion c, in sc guito a
fusi on c de l gh iacc lo, sc
p olto nell a III OI"CIHI a nti
s ta nte a lia Ir on to d cl
gh ia ccia io Occidcnta le

de l l\Iont asi o.

(Foto D. d i Colbe r/aldo)

Ghiacci aio I 1!)(iO
,

1!Hi 1
- -
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NECROLOGI

PAUL LOUIS l\'IEBCANTON (1876 - 1\)63).
Na to a Losann a I'l l m aggie d el 1876,
Pau l LOllis Merc ati t tn i co m p l in qu esta
c itta i suoi s tud i, co nscgu endo, nel 1899
il D ip lo ma di Ingcgn ere E le tt rote c n ico
e nel 1901 i l Dottorato in Sc ienze F is i
che . Si ded ico s in d a p rincipio a lla p u
ra r icer ca sc ic n ti flca la vorando p er UB

cer to p eriodo so tto il Pro fesso r Ro ntgen
d i Monaco. Nel 1904 passo n ell a Un i
vers i la d i Losa n na , com e insegn a nt e,
dapp r irua nel la Sc uo la eli Ingegneri a e
qui neli ne lla Facolta di Sc ie nze , occu
pa nd ovi la ca tted ra d i geo fisica, m et eo
ro logia e top ogra fia esplo rativa (1920
1938). Da l 1934 a l 1941 diress e la Sta 
zio ne Met eorologi ca Centra le Sviz zera

PAUL LOUIS MER CANTON (1876-1963) eli Zur igo. Ne i suo i ultimi a n n i r ientro
d i nu ovo a Losa n nu, d ove la sua flgura
ca ratte r isti ca era ben not a a tutti e d o

ve r ic. eveva visite d a amic i d i tu tt e le pa r t i d el Mondo, co nti nua ndo sempre la
sua a tt ivita in qu ell e che erano le sue ri ccrche p r efe r ite qu cll e su i gh iaccia i.
Alla glac iolog ia Egli d erl ico le sue m igli or i ene rgie d i appass io na to stu elioso.

Seguace eli A. F OBEL r iv ols e le sue r icer- che dap pr ima a lla s trut tura d el gh iac
cia io di OrIlY ; nel 1897 vis it o i l Glac ier des Boi s (Cha mo nix ), e n el 1900 co n
l'a iuto d i un ass istente fece in qu attr o ore , nel Gh iacc ia io d i T' rie n i (1\1. Bi an co)
un a per fora zio ne d i 12,25 m. Gli s trurne n ti usati erano eli sua p r ogetta zio ne, ed
il successo fu d ovuto sos ta nzia lme n le a ll ' im p iego d 'acqua per l'allontan am ento
d el gh iaccio smosso dalla tri vell a. Ques to la voro ge nia le a tt rasse l' attenzion e d ei
circoli sc ie ntific i sv izzer i c Ia Soc iet e Hc lve t ique d es Sc ie nces Na turelles gl i as 
seg no il p rem io S c lute fl i 1901. Da a llora s i i nt e ns ifico la sua at tiv i ta nel ca mp o
d ell a glacio logla ; svo lge ndo r icerche sul gh ia cc ia io d i Orny , su ll'E ige r, su qu el
10 d es Di abl er cttes, e particolarme nte su l gh iaccia io d el Rodano, una so mrna di
Iavoro ve ra me nte im p on ente.

Ne l 1912, a lla m orte d el FOBEL assu nse la di r ez ione ge ue ra le d egli stud i su lle
va r iaz iorii d ei ghi acci ai sv izzcr i, ruccogliendo a nche i d ati d i que lli euro pei ; oc
cupo qu esta cari ca fin o al 1955. Da l 191 3 al 1959, so tto gli ausp ici d ell a Cornm is 
sio ne Gla ciologi ca Internaz ion a le tin p rima c qu ind i d ell a Com m iss io ne Intern a.
zio nal e d ell a Idrol ogi a Sc ic ntiflca, puhhli co i nt eressa nti si nt esi d ell e va r iaz io n i
d ei gh ia cc ia i europe i. Da l IDHj a l 1926 fece r icerche sul m et od a m igli ore p er mi
su ra r e 10 sp essor e d ei gh iacci a i , servcndos i cli esplosivi , ult r asu o n i e geofo n i;
comprese l'uti lit a d el met od o sism ico, che fu iu .p iegut o nel gh iacc ia io d el Hodan o
nel 1931 e riel l D3 D, e ill qu cll o dcll' Un teraa r t r a il 1936 e i1 1 948.

La su a att iv i ta si es tese a nche in pa es i lo nt a n i ; riel 1910 esp loro va r i ghiac
c iai ne lla Nc rveg ia e nell o Sp i ts berge n, e nel 1912 p arteci p o a lla sped izio ne
sv izzera di ALFRED DE QUEBVA IN in Groe nla ndi a. Ne l 1929, durante un a croci era
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d i G. B. CHAHCOT s ul Pourqu oi pa s? com p i d ell e d e te rm i na zio ni geo clcli c he su lla
a lt ezza d el Beerenberg .

T erminiamo qu este brevi notiz ie c it a ndo Ie paro le d el p ro f. AN DHI~E R ENAUD,
ass is te nte e val ente co l la bo ratorc d el Merca n to n :

« PAUL - LOUIS MEHCANTON co ndu sse le sue r icerche co n un a o n es ta ed un
r igo r e sc ie n ti fic i c he non 10 a b ha n do na ro no mai ; c ia c he egli s i as petta va da
se stesso 10 as pettava a nche d agli a lt r i ed il su o sp ir ito cr i tico 10 r e nrle va intolle
ra nte n ei r igu ard i dei m en o cosc ie n zios i di lui, a c u i non s i p er ita va d i nascon 
d ere la propri a op i ni on e. D' altra par te, a ch i go d eva della sua fidu ci a e d ella ·
s ua st ima, era n o o fl'erte Ie s ue vaste co noscen ze - (aveva un a m emori a so r pren
d ente) - ed i s uo i suggerime n ti spesso p reziosi. Co n tutto c ia , d ietr o a llo s tu 
d ioso vi er a l'u omo , ga io ed a r guto , pi en o di idee origi nali e di un a p passio na to
a more p er la vita.

P aul- Louis Merca nto n , p ioniere d ella glac io logia a lp ina e p ola re, h a la sci ato
un 'o p era di cccezio n al e r i cch ez za che ri emp ie di arnm irazio ne ».

M. VANNI

Ne lla scorso m ese d i o tlo bre d el
1963 s i e spen to a Mona co d i Baviera ,
a ll ' et a d i 64 a n n i, il Prof. HI CHARD FIN
STERWALDEH, Diretlor e d ell 'I stituto di Fo
togr amrn etr in, T opografi a e Ca r togra fia
ge ne ra le d ell a T eclini sch e H ocli scliule
d i Mo naco . II suo nome e legato allo
sv ilup po d ella fotogramm etri a non tanto
tedesc a quanto mondial e , ed es se n zial
m ente a ll'app li c az ion e che eg li n e h a
fatta n ell 'ultimo q uar a nt e n ni o a Ile rio
ccrc he su i gh iacciai e s ulle r egi o ni
d 'al ta m o ntagna.

Na to a Mo na co il 7 m a r zo 1899, d o
pa una b r eve a tt iv ita n el c a m p o ed ilizio,
d al 1!)20 i n com i nc io a d edi ca r si a l la car .
tog rafi a di m ontagna e, servendosi di
una sp ec ia le a tt rezza tu ra p er la fot o
gramm etr ia d a terra , esegu i per l'Alpen
uerein una se r ie eli ott imc ca r te d ell e
Alp i orie n ta li, t ra Ie qua li so no note
pa r t ico larm ente qu ell e r el at ive a i Gr up p i
d el Grossgloc k ner c d ell e Alp i d i Zi l.
lerta I, in sca la 1 : 25.000.

La sua a tt i vi ta n el cam po d ell a rap
p resen tu zio ne ca r togr afl ca d el lalta m on
tagna n on s i l im it o a ll a r eg io n e a lp i na ,

rna s i r ivol se a nch e a i Grup p i ex tra- RI CHAHD FI NSTEHWALDEH (189 9-1963)
eu r op e i. Co me m embra d ell a sped izio ne
r usso -te d es ca a ll 'Ala i - P ami r n el 1928 ,
efl'e ttuo i n fa tl i un comp le to r il evam en to f'otogr a m metr ic o in sca la 1 :50.0 00 d el
gra nde gh ia ccia io Fed tschc n k o, d imostrand o cosi la val id it a d el m et od o ghi.
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sper imenta to sulle Alp i . App lico i noltre per la prima volt a la tecn ica fot ogr am
me/ri ca a lla va lut az ione d el movimento de i gh iaccia i, getta nd o le basi d ell e mo
derne r icerche intorno a tal e problem a.

Nel 1934 la direzi on e sc ie n ti fica d ell a sped izio ne al Nan ga Parbat gli off'er se
I'occasi on e d i effett ua re osse rva zion i d i gra nde rili evo ch e p ermisero l'acqui,
siz io ne di nozi oni fondamentali su lla co noscenza d ei gh iacc ia i montani d el co n
tin ente asi ati co. Esegu i i noltre una r appres entazi on e a gr and e scala d ell 'intero
massi c ci o, p er un a super flcie co mp lessiva d i 1600 kmq.

. La sua instan cabile opera nel ca mpo d egli studi gla ci ologici , rivolt a sp eci al
mente allo stuelio d ell e va r iaz ion i glacia li nelle Alp i Or ie nta li , in occas io ne
dell a X r iu nio ne el ell 'I UGG, ebbe l'ambito ri con oscimento dell a- sua nomina a Pre
si den te elell a Commiss io ne Internazi on al e d ell e Nevi e dei Gh iacci. Ri copri sue
cessivarnente la ca r ica di Presielente d el Comitato Sci entifi co d ell 'Alpenuerein
e nel 1958 - 59 p res iedette il com ita to d ir-etti vo d ell a speel izio ne internazi on al e
in Groenla ncl ia . Fu in oltre soc io d ell a Ba ijerisc lie A kude m ie d el' W issenschafle n,
socia el'on ore dell a Socie ta Geogra fica d i Hann over e presielente d' on ore d ell a
Deut sch e Gesellscli a]i [iir Phot oarunimetrie.

Sin dal 1930 Eg li uni a lla sua a tti vita d i stud io e eli pa r tec ipaz io ne a lle
sp ed izion i scienti fiche, qu ell a d ell 'insegn am ento presso le Unive rsita eli Hanno
ve r e di Mon aco. La sua specia lizzazio ne nel ca mpo d ell a ca r tog ra fla ap p lica ta
all'a lta mont agn a, gli fecero r icerca re la co lla bo ra zio ne co n le discipline ad essa
a tti ne nt i, in is pec ie con la geo logia e la geogra fia . Fondo cosi il gr up p o di la
voro « T op oqraplii scli e - Morp lio loaisc he Kurt en prob en 1 :25 .000 », istituzion e sorta
appu nt o p er un a co lla bo ra zio ne tra geo de ti, top ografi, ca r togra fi, geografi e geo
logi , che h a portat o a l!a cre azio ne d i un a se r ie di ca r te dei pi ll sig niflca tiv i tipi
eli p a esa ggi o d ell a Germa nia .

Attra ver so gli spec ia liCors i pe r ri cer che in alta montagn a, che si ten go no
orrn ai ela molti a n n i in T iro lo, si forma intorno a R. Finst erwaleler un a schi era
eli giova ni stud ios i che app lica ro no i suo i amm ae strament i e ne co nti nu arono
I'op era sulle m ontagn e cl'Euro pa , d 'Afr ica, el 'Asia, d 'Ame r ica e de ll 'Ar tid e, p or
tando a lla creazio ne eli p regevo li ca r te che se r vorio eli base pe r l'odi erna ri cerca
ted csca in a lta mont agna e elimostra no la va lid ita d ell a sua sc uo la . E qu est o
no n p uo esscre che il pi ll sig n iflcati vo ri con oscimento p er l'oper a d i Ri chard
Finste rwa lder, cu i va l' omaggio r everent e del Comi ta to Glacio log ico It alian o ed
il mo de sto r ico rdo d ell o sc r ivent e, che prese parte nel 1963 a lavor i eli ca mpa
gn-r sui gh iaccia i d cll 'Oetztal co n i .co lla bora to r! d ell o Sco rnparso .

GIOHGlO Z AN ON

Me n ire it Boll ett in o staoa p el' u sci re alle slum p e , c i p eru etiiuu la d ol orosa
n otizia d ella sco m purs« d el Prof. AN DHEE RI~NA U D ; c i ri seruiumo di ri c ordare pii:
d egnamenle l'illu st re g lacio logo tiel p ro ssitno Boll ettino.




