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ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier-Gelas-Maledia-Argentera

La vis ita dei ghiac ciai dell e A1pi Marittime e sta ta effettuata per i1 1954 nei
giorni : 18-19 e 20 agosto . P ioggia e neve hanno ostaco1ato assai le osservazioni.

Era nevicato i1 lunedl pomeriggio, 16 agosto; ed e nevicato intensam ente anc he

il vene rdl mattin a 20.

Su tu tti i ghiacciai, oltre che un fort e innevamento, vi era no vasti de triti

morenici alla superficie e 1a montagna offriva altri segni di sfa ldarnento; con nu

mero~'e sca ric he eli sassi quas i contin ue.
Le precipitazi on i nevose durante l ' inverno 195 3-54 sono state assai sca rs e.
I Ghiaccia i hanno pertanto subito un sensibile arretramento, ch e puo essere

considerato notevo1e dat a 1a no n vas ta superficie ed i1 non eccess ivo spessore d ei

.gh iacciai stessi.

Gruppo montuoso Clapier-Maledia-Baeino idrog. princ, t. Gesso

I I I

I
Bacino Idrograf. I Ghiacciaio

Vari azione
dal 20-8-53 I Inn evamento I Esposizione

I al 20-8-54 I I prevalent e

I I I
Gesso della Barra ! Clapi er - 6 metri I mar ginale I N.

I I II

» I P eirabroc - 4 » , totale I N.I
I I II

» I Maledia - 10 » I parzial e I N.E.
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» I Mur aion - .3 » I parziale

f
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» I Gelas - 5 » I marginale I N.
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ALPI GRAIE

Gruppo della Bessanese

Ghiacciaio della B essan ese. - Il gior no 2 settembre 1954 ebbe luogo I' escur
sione alIa frontedel ghiacciaio della Bessanese p er l'annuale controllo dei segnali.

Purtroppo la giornata scelta non fu delle piu felici per le condizioni meteorolo
giche. Si ebbe un susseguirsi continuo di piccoli temporali con acqua e grandine

sopra 10 zero alle due porneridiane al Ga staldi. Le osservazioni furono compiute
a poco piu eli un anno di distanza dalle precedenti. In tale occasione avevo con
statato che la fronte era rimasta del tutto invariata. Ora dato il decorso di due
annate (1953 e 1954) molto umide, nevose, con lungo periodo invernale, mi
aspettavo un avnzamento della fronte, invece questo non si verifico affatto.

La lingua glaciale apparve meno ricca di crepacci , abbondantemente cosparsa
di morena; la piccola morena laterale, interna, di sinistra un po' p iu alta e piu
estesa di base. Soltanto i coni ghiacciati scendenti dalla Bessanese, molto piu
abbondanti e fusi tra loro. Scomparsi quelli situati piu a volle, dei quali si vede

vano nettamente i coni di detriti. Innevamento nullo.

n segno frontale era quest'anno in acqua , essendosi molto este so il laghetto
interno. La misura, controllata in compagnia d el Dott. Giuseppe Bianco, diede
come distanza dal ghiaccio metri 43. Vi e stato 'posto il segno nel solito modo,

subito sotto il pr ecedente.

n primo segno lat erale dista dal ghiaccio metri 27. Pero dato il t empo e l'in

combente oscurita, non abbiamo potuto segnarloe mi surarlo con esattezza. Per
gli stessi motivi non e stato controllato il 2° segno laterale al gradino di quota

2800. Quello posta su l blocco datato 18-8-53, che distava allora 100 metri dal gh iac

cio, si e ritirato eli circa IS, rna non ho avuto tempo di misurarlo ,e segnarlo con
esattezza.

Ad ogni modo e sicu ro che dal 18 agosto 1953 al 2 settembre 1954 la fronte
del ghiacciaio si e ritirata tra un massimo di 18 metri ed un minimo di IS.

C. SOCIN

Gruppo Cenisio-Ambin.

11 regime meteorologico delle temperature e delle precipitazioni dall'autunno

1953 all'autunno 1954 ha avuto nelle Alpi Occidentali italiane un andamento no
tevolmente disforme da quello medio norrnale , come risulta, in particolare , da
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osservazioni - Plu precise Iper quanto riguarda l'innevamento - periodicamente

eseguite nell'alta e media Valle della Dora Riparia.

Ad un autunno eccezionalmente mite e con scarse precipitazioni corrispon

deva al 30 dicembre 195 3 un limite inferiore dei nevati intorno a m. 1500 s.m.

sui versanti montani esposti a mezzogiorno; intorno a m. 1900 sui versanti a

m ezzanotte (anche intorno a m. 200 0 nella bassa Val ·di Susa e nell'alta Val

Sangonc).

Ripetute , ma non abbonelanti, furono le nevicate durante gennaio e febbraio.

Si rinnovarono nel me se di marzo e, ancora copiose assai pili della media, in aprile

e maggio, accornpagnate da lunghi periodi di freddo intense, alternate a improv

visi sg eli, durante i quali i limiti nivali, sui versanti esposti a Sud, risalivano

rapidamente verso i 1500 m. (terza decade di marzo, prima decade di aprile, prin

cipio eli maggio).

Tutta la prirnavera fu eccezionalmente piovosa come frequenza e copia d'ae

qua ch e, da ultimo, favori il rapido squagliarsi delle nevi nella fascia marginale

alpina , acc entuatosi poi durante le calure del lu glio (neve a m. 2500 in media).

Ancora piogge (nevicate sopra 200 0 m.) nell'agosto e infine un settembre soleg

giato.

La riccgnizione dei ghiacciai del gruppo d' Ambin, fallita per il maltempo

verso la fin e d'agosto, fu ripetuta il 16-17 settembre, partecipandovi e collabo

rando alle mi sure anche la dott. ANGIOLA PERETTI, con ritardo d'una ventina di

giorni rispetto al 1953.

Ghia cciaio Ori entale di Goiam bra ,

La morfologia della lin gua terminale ripida, liscia, concava, con fronte ad

unghia sottile e frastagliata protesa fra le ;pareti eli roccia ravvicinate clell'alto

Vallon e dell e Monach e, er a sens ibilme nte la m eelesima che nell'estate precedente,

salvo una pili abbonelante recente fuoriuscita eli limo e di sabbione affiorante negli

ultimi metri.

II ritiro, mi surato al segnale del 1953, era m. 10 in proiezione orizzontale.

Fu collocato un nuovo segnale in minio ~ PLA '54 sulla parete di roccia a destra

elella lin gua, traguardando allestremita del ghiacciaio.

Ritrovato sulla stessa parete il segnale BD 195 0, collocato dal prof. G. Bus

SaLINa n el 195 0, es so risultava (in piano) a m. 87 dalla fronte. Sembra proba

bile chenel 1950 la vera fronte si trovasse alquanto pili arretrata di quanto non

fu segnalata, forse perche coperta di neve.

Ritrovai pure i miei segnali: '2 9+'3 0 e PL ~ '33, che non erano stati rin

tracciati nella campagna 1953, li contornai d'unalinea in minio ~ che ne ripri-
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stinasse I'evidenza, rna non pot ei coll egarli con esattezza alla fronte attuale, cio

che sara fatto con misure tacheornetriche nella prossima estate.

Ghiacciaio Occidentale di Golambra.

Tutto innevato ,eccetto che per qualche br eve tratto al margine frontale, VI

misurai in corrispcndenza all a pozza centrale , residuo dell'antico lago, dove era

pure evidente un ulteriore assottigliamento della falda ghiacciata, un ritiro, in

piano, di m. 5,5 .

Ghia cciaio del Volion eu.o , G hiacciaio di Fourneawx .

Quasi cornpletamente innevati, erano da ritenersi come stazionari , da indizi

perc non sicuri.

Del resto anche il regresso registrato per i due Ghiacciai di Galambra e da

considerarsi in parte fittizio, p er il notevole ritardo delle misure effettuat e pro

prio alla fin e dell' estate 1954.

LUIGI PERETTI

Gruppo del Gran Paradiso

La campagna glaciologica si e svolta dal 23 al 28 agosto. In Valsavaranche,

oltre ai ghiacciai del versante occidentale del Gran Paradiso, di consueto visitati ,

si ecorupiuta un'escursione ai piccoli gh iacciai del Timorion e del Gran Neyron ,

In val di Rhernes sono stati visitati i ghiacciai Goletta e Lavassey.

Da informazioni assunte presso i valligiani, l'inverno 1953-54 e stato piut

tosto asciutto sino all'inizio di gennaio (qualche nevicata sulle cime e qualche

pioggia si erano avute solo nell'ottobre e nel novembre '53).

Forti nevicate sul fondovalle si sono verificate nel gennaio e nel febbraio.
Le maggiori, pero, si sono avute nel mese di marzo.

A Degioz (capoluogo della Valsavaranche) la precipitazione nivale e stata di

mm . 600, a Eau Rousse (q. 1.666) di mm. 970 ed al Nivolet (q. 2.620) di
mm. 1.890.

All'atto della mia visita la maggior parte dei gh iacciai erano quasi comple

tamente innevati. Al di sopra dei 2.500 metri si osservavano, poi, di frequente,

le tracce delle abbondanti nevicate che avevano accompagnato le burrasche veri

ficatesi verso i120 agosto. II mantello di neve fresca, in qualche caso, come ve
dremo, ha impedito la verifica delle variazioni frontali.



- 151-

N el lor o insieme, Ie .osse rvazioni compiute , quali r esultan o dagli specchi al

l egati , m ostrano ch e, pu r persist endo, in ge ne ra le, il ritiro, si eregi strata qu a1che

local e att enuazione de l fenomeno; in un ghiacc iaio, poi, (Monciair , n el Gruppo

de l G ra n Paradi so) si everifica ta - ri spetto al 1953 - una decisa avanza ta dell a

fro nte .
Si r ipo rtano, qui di seguito , le principali osservazioni compiute pe r ogn i sin 

go lo ghiaccia io visitato.

VALSAVARANCHE

G hiacciaio del Gra n E irei .

Oltre al completo innevamento del ghiacciaio, si osservavano, all'atto della

mi a visita (24 agost o) abbo nda nti r esti dell e nevicate invernali e primaverili an 

che a va lle dell a front e.

Da ll' ult ima ispezion e si e verificato, in qu est o gh iac cia io, un imponente fra 

nanien to d ell' alta morena later ale destra, pro babilmente pre disp osto d alle acque

de l r io scendente dal sovrastan te gh iacciai etto del Br oglio, ch e percola no attra

verso la mor en a stessa pe r andare a riunirsi con qu ell e del ri vo del Grand Etret.

Questo movimento fr an oso ha det eraninat o, a1me no ne lla zona dimbocco , i1 crollo

dell a be lla e vasta grotta glaciale , osservata, ne i elue anni preceelenti , sulla fro nte

de l gh iacciaio. II materi al e fra na to ha , poi, abbonelante me nte ri coperto la fro nte,

renelenelo men o evielente la not a, ca ra t te r istica bilobatura dell a lingua glaciale.

La pa rte alta del gh iaccia io era, come eli consu eto, sgombra eli eletriti; un

piccolo corelone morenico m eeliano Sl osse rvava , invece, su eli un buon tratto del
el iss ipato re .

De i seg ni fro nta li non si e rinvenuto C, probabilme nte ricoperto dal mat e

ri ale eli fra na . Esso e state sostituito can un nuovo segnale D , coll ocato sulla su

pe rficie inc1in ata di un grosse masse gne issico, alla elistanza di m. 44 ,70 elall a
es t remita del lobo eli sinistra de lla fronte .

II segnale B, al quale si app oggiano le mi sure per illobo d estro elella fronte,

elistava dalla lin gua gh iacciata m. 64 ,50 , attestando un ritiro eli m. 1,20 ri spetto

al 1952.

Ghia cciai o di 1\1onciair.

Nella sezione sud di qu esto gh iacciaio , la nota sera ccat a alla ba se del cro·

sto ne eli ghiaccio scende nte d all a Bocca di Monciair era appena visibile a causa

del fo rte innevamento. Se mpre bene ev ident i erano , invece, i crepacci marginali

longituelina1i sop ra e a nord del roccione ch e costituisce la parte inferiore elell a

sponela sinistra ele1 gh iac ciaio. A · va lle di detto rocci on e, come eli con su eto, si

osservavano, lateralmen te e frontalrne nte , sotti li fa sce morenich e. Sempre in
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atto, nel .cor rispondente tratto frontale, i piccoli fr anamenti accennati nelle pre

cedenti r elazioni.

11 manifestarsi di un piccolo, ma marcato crepaccio trasversale, passante pe r
la zona in cui, nel 1953 , si eformat o, nel bel mezzo delia massa ghiacciata, un af

fioramento roccioso , indica una ril evante di scontinuita trasversale del fondo del
ghiacciaio. CoP qu est a e quindi da collegare l ' emerg enza di tale spuntone.

La parte setten trion ale della fronte , anco ra qua e la ammantata di neve in
vemale e fresca , era , al solito, cospar sa di massi morenici che anche quest ' anno
davano luogo a suggest ivi esempi di fu nghi glaciali .

Come e noto , per la misura delle variazioni frontali del gh iacciaio di lVlon

ciair, si di sp one di 3 seg nali , di cui 2 (B e C) relativi rslla ip ar te m enidionale ed
uno (D) ...:.- sito poco a monte di una pozza glaciale - alla parte settentrionale
della fronte.

Misure sicure si sono potute compier e utilizzando i primi due segna li che ,

all 'atto d ella mia visita (24 agosto), d'istavano rispettivamente m 86,20 ,e m 96,40

dalla lingua ghiacciata, dimostrando un'avanzata media della lingua st essa di

m. 10 (di m. 4,30 nel punto B e di m. 15,80 nel punto C).

Con qua1che riserva e, invece, da accettare la misura compiuta in corrispon

denza del punto D , data l'esist enza qui d el manto nevoso, che ha costretto a va
lutare l' est rernita della lingua ghiacciata in base a considerazioni di carattere al
quanto soggettivo. Ad ogni modo detta rnisura (approssimata , senza dubbio,
per eccesso) proverebbe un piccolo r egresso dena fronte (m. 1, 10).

Ghiacciaio di M on corue,

n diffuso manto nevoso non consentiva, all ' atto della mia visita (24 agosto ),
di controllare le condizioni morfologiche di d ettaglio di questa massa gh iacciata .
Praticamente il ghiaccio vivo affiorava - se pur meno estes ame nte degli anni

precedenti - soltan to nella seraccata della lingua scendente d al Ciarforon.

Una serie eli rilevanti cordoni morenici si notava presso la sponda sinistra
del ghiacciaio. N ella sezione meridionale dell' apparato si aveva pure una cospi

cua, massiccia morena fronta le .

La parte settentrionale del ghiacciaio appariva, in complesso , sgombra di

materiale detritico.

La grotta glaciale della bocca esistente allestremita nord della fronte era
sempre inter essat a dai fenorneni di cr ollo che ne avevano ulteriormente ridotto

la lungh ezza.

Le placche di neve fresca , esiste nti nella zona irnmediatamente a valle della
fronte, hanno reso difficile la ri cerca dei segna li . Diquesti esta to ri tr ova to solo B ,
relativo alIa parte piu promine nte d ella fro nte , che dist ava da qu esta m . 87,20,



Alpi Graie - Gruppo del Gran Paradiso
Bacino della Valsavaranche - Anno 1954

I I I
I I I Variazioni frontali I

Ghiacciaio ! Alt. front. I Esp osiz. I I I I Variaz. I Osservazioni suppletive

I' (m) I prev. I 1952 I 1953 I 1954 I lat.

I I I I I I
Grand Etret I 2.432

r
N I -11,10 I -21,05 I - 1,20 I - I inn evato

)
I i J I I!

Monciair I 2.730 I 0 I -14 I -20,20 I + 10 I - I »

I
I--'

I I 1 I I 1

CJ{
c.v

Moncorv e I 2.802 I 0 I - ]8,90 - -38 I - 7
1

- 1 »

I I I I
Gran Paradiso

I 2.960 0 - - 6,80 I 9 I -3,20 »

1 I I
Lavacciu I 2.720 0 - 8,70 - I I -1,10

i I I
Gran Neyron I 2.819 0 - - I 41,60 ! - I parzialmente inn cvato

I I (dal 1951) I
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indicando un arretramen to (m. 7) mo lto minore di quello regi strato n eg li ann i

p receden ti .

G liiacciaio d el G Tan Paradiso .

La rapida escursione compiuta il 25 agosto, in condizio ni me teorologiche

q uanto m ai avverse, ha consentito di ri con oscere che questo g hiacciaio h a av uto

un r itiro fro ntale dello stesso ordine di gra ndezza eli qu ello degli anni precede nt i

(m . 9 , in corr ispondenza del segna le D, pos to a m. 3.000 circa, a m onte dell a

ca ra tteristica strozzatura t erminale dell a lingua ghiacciata) .
Il ritiro lateral e, pe r la cui mi su ra mi sono va lso del nuovo seg na le E , ap 

posto nel 1953, e stato invece, praticamente ir ri levante (m . 0, 10) .

Il manto nevoso che ri copriva tutta la massa di ghiaccio ha im pedito di com

piere osservazioni utili pe r 10 studio elell' evoluzione del fenome no eli isolam ento,

dal rest o del nostro appar ato, dell a parte dell a lin gua gh iaccia ta a valle dell a ri

cordata strozza tura .

'G hiacciaio del Timorion,

P oco proficua e stata la r icogniz ion e a questo piccolo gh iacciaio , che non era

stato visitato dal 195 2.

La gradina ta di rocc e gneissiche imrriediatamente a valle della fro nte, sulla

qu al e souo sta ti appost i , n el 1951 , i segna li B e C, era infatti abbo nda n teme nte

cosparsa di n eve fresca che aveva occ ultato i segna li stessi .

P er peter effettuare Ie mi sure anche nelle condizion i pili sfavorevoli, si e sta 

bi lito un nuovo segnale (D), presso la sponda settentriona le del ghiacciaio su di

u n no tevole sp unto ne gneissi co, alla di st anza di m . r O,20 dalla fro nte .

Il rit rovam ento dell a sta zione fo tografica 51.' r, sulla dest r a del rivo glacia le,

h a conse ntito di riprendere una fo togra fia pano ra mica .

G liiacciaio d el GTan/N eYTO n .

11 dissipatore di questo appara to era de l tutto ammantato d i neve . N ell ' ac

cumula to re qualche zona eli gh iaccio vivo si osse rvava ne i tratti pi li acc1iv i. Anche

i rilievi che circoscrivono il ghiacciaio appari vano abbond an tem ente innevati.

L a forte crepaccia tura t rasversal e ch e carat ter izza il gh iacciaio , specialm ente

n ella sua parte piueleva ta 'era r esa poco evide nte d al manto nevo so. Ben visibili

era no in vece lunghi cre pacc i , in serie vicarianti , ve rso la sp onda sinistra del

bacino.

La m oren a destra era se rnpre be n svi luppata . T u tto il resto d el gh iaccia io

(se si ec cettua la parte pi ll prominente dell a fronte , r icoperta da m oren a grosso
lan a spars a) appari va , I n . complesso, .sgombro di detri ti.
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L a lin gua terminale conse rvava la caratteristica bilobatura, rilevata in occa

s ione d ell a studio ge ne ra le de l gh iacciaio, campiuta nell' esta te del 1951. II lob o

se ttentrionale, che presenta alla sua estremita una piccola bocca gla ciale , er a,

pero, m en o pro mine nte.

P er la misura de lle va riaz ioni fron ta li mi sono va lso de l segna le B, collocat o

ne l 1951 su di u n grosso rnasso di gneiss della moren a lateral e siinstra, che r icopre

una lingua di gh iaccio orma i in attiva. T al e punta distava dall a fr onte m. 69 ,60

attesta nelo un r it iro eli m . 41,66 rispetto al 1951 ed un ritiro m edi a an nua le, in un
tri ennia , d i m. 13 ,80 .

A TTIL i o MORETTI

V ALLE Dr R H EM ES

Ghiacciaio GoZet ta.

L'innevam ento era pressoche totale, pers ino nella pa rte lat er al e sinistr a ,

dove, pe r la maggior e acc livita elell a m assa ghiaccia ta, si hanna minori possibi
lit a pe r la for mazione del manto n iva le .

Ri spetto agli anni precede nt i, nulla di pa rt ico lare si rilevav a pe r qu anta S l

rife risce alla posizione ed allen tita dell e morene eel ai caratteri fo nelame ntali
el ell a cre pacciatura.

N ote vole il fa tto che pe r il con tinuo ritiro del gh iacciaio, il lagh etto che si
raccogli e all a sua fron te t en de ad estendersi verso orien te .

Appoggi andomi sul segna le BlVI, ho potuto cos ta t are che il ritiro d ell a fronte

ri spetto al 1953 e st ato eli m. 12,40.

Ghiacciaio di La vassey.

L e osservazio ni su questa ghiacciaio riguardan o, come di consu et o, sopra t 

tutto la su a sezione orientale . La parte del di ssipat or e relativa a questa sezione ,

all 'atto della mi a visita (28 ago sto), appariva cost ituita dal gh iaccio vivo; quell a

d el colle ttore era, in vece, abbo nda nte me nte innevata : E ra no sempre visib ili i

lunghi crepacci later ali ed arcuati , can concavita rivolta verso la spond a . In

ques ta zon a mar ginale si osse rvava anc he qu alch e suggestivoesempio eli pozzi

e di funghi glac iali .

L a forte cr epacciatura che caratterizza la r egione dell'accumulatore nella

quale si ha un brusco cambiamento di pe nde nza , era m eno evide nte del soli ta,

a cau sa d el fo rte innevam ento ch e inter essava an che tutto il rest o d el gh iac ciaio .



Ghi acc iaio

La vassey
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Alpi Graie - Val di Bhemes
Bacino della Dora di Hhemes - Anno 1954

I
Variazioni front ali (m)

I Osservazioni

Alt it. Esp os.
1

fr ont. 1952 1953 1954 Var iaz. I
I

(m) prev, lat. I
I

2.650 NO - 5,70 - 3,30 I
I

I
2.700 N -20 -4,60 -12,40

I
- 18 I Innevato

I(de;} 1952)I

P er la mi su ra dell a varrazrori e fro ntale, mi sono va lso del segnale :MC, col

locato nellesta te del 1953, che e ri sultat o ad una dist anza dalla fr onte di m. 20 .

Si epotuto , cos i , con st atare un ritiro del gh iaccia io di 111.5 ,70 .

II segnale UP A , apposto nel 195 1 nell a parte inferiore dell a spo ncla destra
per le mi sure lat er ali , com' era nelle pr evisioni , e risultato inutili zzabi le pe rche,

ne l suo ritiro , la fro nte 10 ha ormai sorpass at o. II seg na le lVID, stabilito nel 1953

alqua nto a m onte del precede nte, di st ava dalla lingua gh iaccia ta m. 9 ,60 in

luogo dei 111. 6 ,30 misurati nell a precedente campagna . Si e avuto, pertanto ,

anch e qu i, u n sensibile re gresso (m . 3,3 °) .

ATTILIO lVIORETTI

V ALL E DELLA GRANDE E lVA - VALLE Dr COGNE

II 'regim e met eor ologico nell a Valle d ell a Gra nd 'Eyva n el pe riodo intercorso

tra le campagne glac iologiche del 1953 e d el 1954, si svolse all'incirca quale qu ello

illustrat o addietro p er la V all e dell a Dor a Ripari a , regi strando in compl esso mi

nori precip itazioni . L e nevica te autunnali e eli prim o in verno furono scarsissime;

abbond anti e protratte le nevicat e 0 le piogge (a seconda dellaltimetria] prima

verili. Su I pia no di Cogne a circa 1 5 0 0 m. S.1.111., il 20 ge nnaio , il manto nevoso

era di soli 2 0 cm ., quasi nullo a marzo; e scomparve definitivam ente a meta

aprile. Malg rado numerose precipita zion i a carattere te mpora lesco nell' esta t e

avanzata, si m anifesto ne lle alte valli confluenti a Cogne una certa sicc ita che,

tra l ' altro , costrinse Ie mandri e ad -una precoce d iscesa dagli alpeggi .

L e ricognizioni de i ghiacciai furo no esegu ite dal 9 al II settembre, con ri
tarcl o di un m ese in confro nto alla pre cedente campagna .
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I n attesa de lla restituz ione cartografica - gra 111 atto - dell a Ievata foto

g rammetrica d ei maggiori ghiacciai alla testata de lla Valnontey, com piuta nel

l 'est at e 1953, la campagna 1954 fu limi tat a al sernplice controllo de lle mi sure

alle fro nti m egli o in divi duate ed accessibili. Come al soli to, la Soc . N az . « Co

g ne », pe r il pa r t ico la re in teressam ento de l suo Cons ig liere d eleg ato, ace ord o

ogni agevolaz ione e appoggio alla campagna glac iologica .

Ghiacciaio injeriore di P airi

L a configu razi one dell a fron te, d isc re ta m en te coper ta di morena allu ngata

su pendio n on molto r ip id o - insieme all'elevata altit udine media del ghiac

ciaio - fanno si che le oscillazioni non vi pres entino di r egola n ote voli escu rsioni

annuali, ne si r ivelino attraverso una r apida evo luzione m orfologica. II regresso,

registrat o al segna le 1950 , era di m . 21 ,8 (riel t ri ennio 1951-1 954). II pe rdurar e
d ella fase di pc rs istcnte globale regresso estesa anche al sov rasta n te g hiacciaio

swperi ore di P air; era ri vel at a dall' assotti gli am ento e dall a smussat ura dell a pia

stra di gh iaccio affacciata all ' orlo della 'parete rocciosa subverticale .

Ghia ccia io Coup e di Mon ey

L a fro nte de lla breve lingua allestremita dest ra della lunga fronte, nellunico

tratto dove an cora il ghiaccio scende sottile sotto l' orlo arrotondato d 'un alto

gradino di roccia , si ritiro , nell ' anno , di m. 12 in proiezione orizzont ale , di m. 3,5

in pro iezione ver ticale. L a lingua si e pure ristretta lat er almente, dal lato sini

stro, di circa m. 15 .

Assai in teressante e l ' affiorar e, all'attacco de lla linguetta, di t re piccoli spun

t on i rocciosi , in corrispondenza al cig lio del gradino; cia preannuncia il prossimo

di st acco di tutta la fa lda te rminale che si r idurrebbe cosi ad una .esigu a e labile

placca « m orta ». Del r est o I'Ingracilimento dell a lingua ha provocato ulteriori

fran e nell a sca rpata interna d ell a m orena storica, che, al piede, vi h anno scoper to

un banco di gh iaccio fossil e .

. Anche piu in alt o, fin sot to la d orsale r occ ios a di quo ta 2972, l' arretr am ent o

del margine destro del ghiaccio h a lar gamente scoperto il fondo roccioso , come

ri sulta al confromto delle fot ografie prese dall a stazione fissa in crest a alla m orena
sto rica destra. Ben evidente era pure il rc gresso dei di versi, ripidi e convessi ,

lobi in cui si articola il m argine frontale pensile d el gh iacciaio.

G hiacciaio di JIIloney

II regresso annuale sul lato destro dell a fronte - dove si protendeva in basso

la stre tta cola ta dell' «u ngh ia » d ell a « Zam pa eli leone » - per l'amputazione

m eccani ca dell' « unghia » all 'attacco e pe r I'inaccessibilita d ella roccia , non emi -
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surabile diretta me n te e richiede letture a strument i topogra fici . Fu contro lla to

il segnale coll ocato dal1ato sinistro dell a fr onte, dove il gh iaccio si modella sulla

convessit a d'un gradino : il regresso , ridotto all 'o rizzonta 1e, era di m . 9 ,4.

Gh.iaccia io di Grand Croux

All 'altezza de lla bocca del torrente subg laciale - che s ' era largam ente ria

perta a1 t ermine de l ramo terrninale, e pro-parte foss ile, del ghiacciaio, fu misu 

rato un ritiro di m . II ai m assi-segnale. Immutata era la config urazione della

scarpata di gh iaccio vivo ch e tronca 1a 1unga lingua, ricoperta di mor en a , d el

ramo sinistro .

N on m etricamente con t rollab i1e pe r l' assenza di pre cede nt i segna li fissi, rna

evidente pe r 1a morena no n di1avat a de post a nellannat a 1ungo il m ar gine sotti le

e frastag1iato, era il regresso lungola fronte pensile, legg ermente arretra ta su

gradi no di ro ccia arroto nda ta , de l ram o destro del ghiaccia io, net tam ente di 

sg iunta da1 ramo principale sinis tro .

Fu collocato nella r occia 1evigata , ver so I'estremita m eridionale dell a fronte,

un segnale in minio t '5 4, a m. I S d a1 ghiacciaio.

G hiacc iaio della T'ribo lazione

Un notevole regresso, dell'ordine 111 media . - d'almeno u na decina di

metri era apprezzabile allestremita de lle lingue pe nsili al confronto, dalle basi

fisse, con le dettagliatissime fotog rafie eseguite 10 scorso anno durante il ri leva

men to ste reofotog rammetrico . P er attendere alle levate topografiche ed anche

per la difficile accessibilita dell e fronti, espost e a fre quenti cadute di ghaccio e di

morena non erano stati pin collocati segnali , ne furono rinnovati. N ella prossima

campagna glaciolog ica sara daceapo definita, m edi ante letture con teodolite ,

l' esatta posizione altimetriea e p1an imetriea delle fronti alle estremita delle sin

gole lingue.

Fu osservata inoltre la totale ob1iterazione dei seraeehi sulle co late terminali ..

lisee, ondulate, sgombre di m or ena. Era pure seomparsa, dopo pareeehi deeenni,

1a p1acca di rimpasto al pi ede de lla parete, in eorrispondenza al ramo cent ral e

de l gh iaecia io .

Ghiacciaio de l Lauson

Morfologicarnente immutato, in gran parte innevato fin presso la fronte . It

ghiaccio ne era tuttavia sgombro di fr onte al segualeLs; ' 52, dove fu misurato un

regresso di m. 5,60.
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Ghiacciaio del Tuf

Pure in gran parte inri evato, una fascia di neve fre sca nascondeva, in parti

colare, il margine frontale allaltezza de l segn ale-~ J 5 2 . Non si sono re gistrate,

cornunque, sen sibili variazioni in qu est'ultimo bi ennio.

G hiacciaio di Val eille

Rintracciati e rinfr escati i segri ali collocati sulla roccia n egli scorsi anni , Vi

fu ro no riscontrate le seguent i oscillazioni , tutte n egative:

sul lato sinist ro della fronte pr esso la boc ca dun to rr entello g laciale : re
gresso di m. 6;

all' estre mita della lin gu a sinistra, di fro nte ad essa : r egresso di m . 10,4;

di fronte alIa linguetta centrale: regresso di m . 8J5 (in proiczione orizzontale);

su l lat o sinist ro d ella grande lingua destra : re gresso di m. II.

L a confi gurazione della fr orit e, planimetricamente accidentata sul ripidis

sim o pe ndio del let to (che con le su e ondulazi oni det ermina I'andamento super

ficiale de lla coltre di ghiaccio ormai sottile )J ne fa prev edere unulteriore e vist osa

evoluzion e morfologica, fac ilitata anche da stacchi e crolli marginali di ghiaccio.

Riassumendo, tutti gli 8 gh iacciai controllati sul versante settent r ionale del

Gran Paradiso, apparivano in netta fa se di regresso, sa lvo i due piccoli ed elevati

gh iacciai ne llalto Vallone del Lauson . II no tevole ritardo nelle osservaziorii, in

confronto all' ep oca solita degli anni pr ecedenti , deve tuttavia far rit enere ch e il

regresso sia st ato in media sens ibilmente minor e di qu ello effet t ivame nte mi

surato .

P rof. lng . L UIGI PERETTI

I ng. FLORIANO CALVINO

Ghiacciaio del TTayo

N onostante le sue no te voli d imensioni qu esto ghiacciaio e stato fin o ad ora

oggetto solo di studi sommari ed occasionali, e sono qu indi molto scars i g li ele

menti di confronto disponibili.

La sca rsa attenz ione prestata a questo bacino glaciale dipende probabi1mente

da lla sua particolare ubicazione, ch e, anche se non ne rende l ' accesso molto piu

lungo e scomodo di quello richi esto da a1tri ghiacciai posti nella va lle de lla Gran

Eiva , tuttavia 10 maschera e 10 nasconde.

II bacino colletto re pos ta fra 1a pa re te SE de lla Grivo1a e 1a cr est a P. ta

Bianca-P .ta R ossa , h a una conforrnazione subellittica, e si stende in direzione SO

NE per una lunghezza di circa 2500 m. con una 1argh ezza max. di oltre I Km.
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11 de:flusso di tale vasto bacino avviene allestremita settentrionale: qui le
-pareti rocciose che contengono la massa glaciale si accostano sensibilmente e la
.strozzatura provoca nel ghiacciaio una grandiosa seraccata, che si prolunga, in
conseguenza dell'aumentata velocita di scorrimento e dei cambiamenti di pen
-d enza, giu per 10 stretto corridoio roccioso (con larghezza media di 300 m.) a fondo
inc1inatissimo (40-45 ° almeno nel tratto finale) che porta la corrente glaciale a
'sfociare nel vallone del Trayo.

Secondo i rilevamenti fotogrammetrici del 1880 la fronte nctevolmente a1

1argata, toccava i 2431 m.
N egli anni successivi essa scendeva fino .a 2250 m. circa per riportarsi nel

1896 alla stessa quota del 1880. A quell'anno risalgono le prime misure effettuate
dal Druetti (Boll. C.A.L vol. XXX - n . 63, 1897 - « Ricerche sui fenomeni gla
-ciali nel gruppo del Gran Paradiso »).

Per il seguito si hanno notizie incerte e malsicure, fin quando nel 1918 e 1919

-il Sacco non riprendeva le osservazioni sul posta (Boll. Com. Glac. n. IV - pag.
148), senza peraltro eseguire precise misurazioni.

Nel 1921 E. Silvestri (Oss ervazioni su alcuni ghiacciai della Vall e d)Aosta)

'O .P .E.S. Torino - 1924 - pag. 33) effettuava il rilevamento celerimetrico della
fronte la cui planimetria non ci risulta pero sia stata mai pubblicata, e ' tracciava
due allineamenti con picchetti, l'uno sul plateau superiore, l'altro sulla lingua
't erminale.

N el 1931 l'LG.M. eseguiva un nuovo rilevamento fotogrammetrico della
·zona. Sulla tavoletta « ~a Grivola» la quota minima della fronte (bocca ernis

'sario) risulta di 2393 m.
Da allora per oltre un ventennio le operazioni sono state completamente in

terrotte.
N el sopraluogo da me effettuato il 17 Agosto 1953, la lingua terminale e ap

-parsa notevolmente regredita e profondamente modificata.

Essa terminava con una netta troncatura leggermente lobata a quota 2570

-circa sulla ripida parete di fonda, a profilo fortemente convesso.

Dalla parte centrale si staccavano divaricandosi due colate coperte di sfa 
sciumi, che si prolungavano verso il basso costeggiando le due opposte pareti
-rocciose (le cui frane appunto determinano l'esistenza dell'abbondante coltre de
tri1tka), ,e proseguivano poi suborizzontalmente fin contro le morene storiche.

In questo tratto fra i due rami del ghiacciaio estata messa a110 scoperto una
vasta conca cosparsa di detriti incisi dalle acque dei torrenti subg1aciali che S1
.r iversano in un laghetto di discrete dimensioni, anche se gia in parte alluvionato,
-posta verso l' orlo del pianoro. (A pochi metri a monte di questo lago abbiamo
ritrovato un piechetto a testa rossa del Silvestri).

La propaggine destra si spingeva fin verso i 2400 m. all'esterno della morena
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storica d estr a: al suo apice, sul bordo del promo ntorio moreruco che sostiene

detta lingua, si notava un laghetto ormai alluvionato ed in erbito a forma circo
lare, inciso da un esile t orrentello.

L a p ropaggine sinistra, di dimensioni alqua nto ma ggi ori d ella pr ecedente,

non ha una t erminazione facilmente id entificabile, a cau sa dei pote nti cumuli di
m at eriale detritico ch e la ricoprono, e confond endosi essa in pa rte con la mor ena
storica sinistra, ch e costeggia este rnamente.

V erso l ' intern o del pia no alluvio mor enico , cui abbiamo acce nna to , il ramo
suddetto pr esentava un a serie di eno rmi liscioni solcati da lle acque di fu sione
superficiale e nitidam ente fog lie ttati .

AlIa base di questa pa rete verso il suo centro, sboccava il torrente subglaciale
principale.

Ho posto un segna le C.L . t 53 a 1 0 m. dalla pa re te di ghiaccio su un gra nde
blocco presso la ri va d estra del torrente.

L e stazioni fotogra fiche ::: 53 sono state fissate, l'una su di un masso presso
la sponda SE del lagh etto, l' altra sui rocci oni che coronano il culmin e della mo
r ena sto r ica destra .

Un alt ro sopra luogo h o eseguito il 5 Setternbre 1954 , in condizioni di t empo
piu ttost o sfavor evoli.

L' asp etto del g h iacciaio non e apparso molto mutato rispetto all 'anno pre

cedente: era ben ril evab ile pero un sensibile inturgidimento della grande serac
cata fr ontale .

Anch e i due rami laterali apparivano - al confronto delle ste reofotografie 
piuttost o ingrossati .

Al seg nale di ri ferimento pos ta nel 1953 si e mi surat o un regresso di 2 m.

Qu est o ritir o non r iflette esattame nte le condizioni at tuali del gh iacciaio, il
quale invece, pe r qu anto abbiamo sopra accenna to, puo cons iderars i attualmente,
alrneno n ella pa rte superiore, in fase d' avanz am ento.

I1 r itiro avveuuto nell'ultimo ve nte nnio presenta una not evoli ssima di suni
forrnita : esso si e fa tto ri senti re sopra ttutto sulla parte centrale d ella lin gua,
non pro te tt a da manto morenico, e ch e denuncia un regresso di circa 5 0 0 m . ,
mentre le fasce laterali , abbo nda nte mente ri coperte, come gin si e visto, hanno
subito oscillazioni fr ontali minime, non ostante la continua diminuzione dell'ap
porto dell e zon e superior i.

L e seg nalazioni , ch c abbiam o effettuate, avranno naturalmente val ore fin

tanto che si manterra il collegam ento dei du e rami con la zona sospesa .
Qualora esso s' inte rr ompesse a cau sa d 'un ulteriore re gresso, le misurazioni

dirette della fr onte sospesa sara nno im possibili e si dovra pro vvede re al suo con 
trollo con metocli to pografici.

C ORRADO L ESC A

13 - Bollettino del Comitato Glaciol ogico Italian o.
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Gruppo del Rutor

A nche nella V all e di L a Thuile l ' in nevamento durante l'inverno 1953-54 fu

assai scarso e le t emperature m edi e non molto rigide. N evica te copiose cadde ro

in primavera, cosicche i1 20 aprile 1954 a L a Thuile (m . 1470 s.m .) residuavano

ancora in piano 60 em. di ne ve . 11 valico d el Piccolo S. Bernardo a m. 2188 s.m .

fu aperto al transito solt anto 11 22 maggie, m entre a fine maggie la conca di La

Thuile fu daccapo pe r po ch i gi orni tutta innevata.

All 'epoca dell a campagna di mi sure - il 7-8 settembre 1954, con ritard o di

un m ese su ll ' estate 1953 - l'innevamento re siduo era tuttavia assai scarso, per

effetto delle frequenti pioggec delle elevate temperature m edie estive . L e ope ra
zioni furono, come negli anni precedenti, appoggiate all 'org anizzazione logi stica

d ella Soc . N az. « Cogne ». Si rinuncio, data la stagi on e av anzat a , a ri pre ndere i1

rilevamento t acheometrico della zona marginale fro nta le del Gh . d el Rutor, ch e

sara compl etato n ella prossima estate, es te nde ndolo a tutto il margine, scprat 

tutto dal lato orientale, e sviluppandolo ulteriormente a monte della fronte.

G hia cciaio del Ruior

11 regresso era e vidente e appar isce nte lunge tutto il tratto centrale e OCCI

elentale della lunga frontc, liscia , pianeggiante, a debo le pendio, con un ' escur

sione n egativa ela m . IS a m . 25, in qu alche tratto anche maggiore .
Dal lato sinis tro, verso la pi ra micle del Gra nel'Assaly vi en e accentuandosi

la di stinzione tra le du e corrent i che scendo no da Ievant e e da po ne nte dell a

grande dorsale rocci osa affiorante dal ghiacciaio e quotata 2805 su .lla tav. « Val

grisa nch e » elell'I. G .lVLI. La di stinzione e materializzata da lla grande fascia ret

tilinea di morena viaggiante ch e di anna in anne , con I'abbassarsi dell a super

fide del gh iacciaio, 5i fa sem pr e pili rilevata pro lu ngandosi in una collinetta di

mor en a depost a oltre l ' attuale mar gine fro nta le ch e segna, 'in corrispondenza,

una profonela incavatura nel suo anelame nto p1animetrico.

Poco ad Ov est di questa morena, la fr on te del ghiacciaio tocca la minima

altitudine aIl e sp alle dell a depressione ne lla dorsal e rocciosa da cui, fin o a tre

anni addie tro, s ' affacciava al Vallone di S . Ma rgherit a .

In qu est o tratto, il 1aghetto antistante, nel 1953, alla lingua pili ava nzata

elella fronte , fra il gh iaccio e la roccia montonata in contropendenza, era com

pl etamente alluvionato, trasforrn ato in un piano ghiaioso : altri laghetti imbuti

formi vi si erano form ati per fusion e di gh iac cio sepolt o ch e tuttora n e costi

tui sce il fon do . 11 r egresso locale era eli m. 18 in m edia .

La lingua pe ns ile eli gh iaccio ch e si protendeva al ba sso separando le due

elorsali rocciose elella « firiestra » quotata 2776 , e arretrata talmente che non for

ni sce pili al cun apporto eli ghiaccio alla fa1da sot tostant e , n e per confluenza e
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neppure per franc, cosicche si e ancora assai approforidito il soleo del torrente
che - a partireda tale (( fine stra» - divide i due rami, sinistro e destro, del

ghiacciaio.

P er facilitare Ie future mi sure d elle oscillazioni frontali, locali, qualora si
opera sse senza strumenti topografici , fu collocato, ad Est dei laghetti, sopra
masso siglato 0 isolato tra la morena ghiaiosa stabilizzata, il nuovo segnale

am. 23 dal ghiacciaio.

Lungo il margine destro del ramo sinistro, ch e decorre a ripidissima scar

pata convessa tra la (( finestra» e la fronte, sono disseminati numerosi conetti di
sabbia isolati, tra la morena viaggiante e il torrente marginale.

Al pi ede della roccia levi gata che scende da Est addentrandosi nella depres-
sione tra i due rami elel ghiacciaio, fu collocate un altro segnale a m. 8, I

dal ghiaccio e m . 4 piu in alto.

Lungo tutta la fronte del ramo destro del ghiacciaio, il suo abbassamento '
10 ha elepresso di parecchi metri al disotto del" livello dell' antistante dorsale di

roccia, che e venuta scoprendosi in questi ultimi anni.

La morfologia accidentata di questa zona periglaciale, tutta in roccia monto

nata, cosparsa eli poca morena recente, richiederebbe, piu che una serie di sc

gnali , il rinnovamento periodico di levate tacheometriche, sia pur limitato alle
variazioni del semplice contorno planimetrico del ghiacciaio. Di fronte all' evi
dente g enerico regresso, quello effettivamente misurato al segnale 2 del 1948 fu

soltanto di m. 4,6, certamente inferiore all' escursione media.

Presso I'estrernita orientale del ma ggiore laghetto centrale incavato in roc-
cia, non piu raggiunto dal ghiacciaio, fu posto il nuovo segnale a m. II in

pianoe m. 4,5 piu in alto del margine.

Giacciaio D es Ltniergnwr es

Sulla destra e in alto, rispetto alla grande spianata del Ghiacciaio del Rutor,

il Ghiacci aio des Invergnures, in buona parte sgombro di neve, e apparso per 1a

prima volta nettamente diviso in due tronchi: 1'uno, superiore, raccolto nel circo

al piede della parete tra la Becca Bianca e la Cima 2304, converso longitudinal

mente, termina proteso ad unghia sul pendio roccioso.

II tronco inferiore e ridotto ad una placca concava, ad imbuto, che sulla

sinistra si perde sotto una vasta colata di detrito , mentre termina in basso a ri

dosso dell'alto argine morenico che 10 separa dal Chiacciaio del Rutor.

Chiacciaio des Uss elett es

Rintracciati alcuni dei segnali del 1948 e 1949, VI fu registrato un regresso
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frontal e m eelio (nel quaelri enni o 1950-1954) di m. 24 . Inter essanti gli affior amenti

sernpre pili estesi d i spon to n i rocciosi isol ati , lung e il lat o sin is tro d ell a fa ld a

g h iacc iata .

L UIGI PERETTI

Grupp o Miravidi Lechaud - Berio Blanc

II sopra luogo e sta to fa t to il 29 A gosto. L e inten se e ripetute nevicate elei

g iorni p recede nt i, u nite al forte innevarn ento residuo dellinverno scorso, h anno

r eso im possibil e un controll o pre cise elei segnali posti n ell e ca mpagne preceelen ti ,

n onch e l' effettu azione elel previsto rilevam ento celeri rnetrico d el gh ia cc iaio del

Breuil .

G hiacc iaio di Cha-oan.ues , - L a linea eli fro nte n on era rilevabile nitiela

m ente che in pochissimi t ra t ti lon tani elai segnali . Con buena approssimazione

si e tuttavia po tu to sta b ilire una a van za ta eli alme no 5-6 111 al borelo inferi ore
m eridion al e.

Si sono posti alc u n i segna li provviso r i 6. (in colore g ia llo) ch e consen tano

di riferire le m isurazi oni attuali ai segnali g ia es iste n t i .

A segnali eli po tenza .p ost i 10 scorso an no si e r iscon tra to un aumento d i li

ve llo elii 0 ,8-1 m. Occorre 'pera te ne r presente che 10 stra to n evoso recente rag

g iu ngeva una altezza m edi a eli 0 ,5 111.

G iiiacciaio d el Breui l , - A nc he pe r quest a fo rmazione l 'innev am ento h a r eso

im possibile una mi surazi on e sic ura, tuttavi a si puo ragionevolmente presu me re

che la linea eli fro n te sia avanzata di u na eliec ina eli m etri.

P er quanto riguarda l 'avanzam ento fro ntale eli questo gh iacc ia io oc co rre

t en er presen te la possib ilita el'un m ovimento apparente e localizzato d ovuto al

l' ap p or t o dell e slavine, che, per Ia parti col are morfologia elell a zona, sc ivo la no

sul corpo del g h iacciaio stesso am massanelosi sulla fr onte : fe nomen o ch e evidc n

t em ente non puo essere trascurat o, sopra ttu tto in annate con forti precip ita zio n i

n evose.

N on po te nelo eseguir e il rilev amento cel erimetrico si sana tuttavia utilizzati

gli strumenti per sta bi li re a1cun i capi saleli intorno al gh iacciaio (segni 0 in co

lor e g iallo) collegati altimetricamente al 'pl11ltO 2528 rn elell'I. G. :M.
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Si e sta bilita in oltre una nuova sta zione fo togra fica (e relativa base per st e

r eofot ografia) segna ta con *54, in color e giallo, sul punto 2639 m. (LG.l\L) .

G h.iacciai di / lTg u erey . - L e ste reo fotografie effettua te dal solit o punta

2566 m. (L G .I\I. ) no n hanno rilevat o al confronto con que lle dell ' anno prece

dente m odificazi oni sensibili in queste fo rmazioni.

La linea di fr onte non era di sting uibi le in alcun punto .

C ORRADO L ESC A

Massiccio del Monte Bianco

La r evisione ai segnali glaciometrici fu effett u ata nella prim a decade di ago 

sto, co n un m ese di anticipo ri spetto all ' epoca n ormal e dei sopraluo gh i , e cia per

il fatt o che nel cont ernpo furono eseguite particolari r icerch e sul moto gla ciale

alle qu ali coa diuvaro no altre p er sone liber e da im pegni solo in t al e pe riodo . L'in

n evamento ge ne ra le si m anifest o ovunque ridottissimo e minor e di quello d el

l 'anno passato (pur con un m ese di ant ic ipo i) : si ebbe pero a no ta re una forte

disparita di condizion i da luogo a luogo negli alti bacini collettori e t alvolta anche

nei bassi vallo ni, fatto ch e ritengo sia d a attr ibuire ad an om ali e n ell a direzi one

medi a d el ve n to . Cosi ad es. m entre 10 scorso ann a il gh iacciaio del Pi ccolo

"1\1 . Bianco (V. Veni) era p arzialmente scope rt o come quell o del Grapill on (V. Fer

ret) , tanto che si po tevan o scorgere alcune cr epacciature, quest'anno il primo

era t ot almente in nevat o eel il se con do scoperto sulla fro nte . F atto cons imi le fu

riscontrato nel vicin o vall one di Ch av annes: gh iacciai contigui in condizioni di

innevamento invertite. In tutti i ghiacciai, mi surati 0 fotografati, fu riscontrata

una va r iazione in r egresso: per la maggi or pa r te fu no ta to che il regresso e au

m entato solo pe r qu ell e pa rti della lingua 0 della fronte che sono esposte a est

o sud ' est , ,e minimo in quelle rivolte in altre direzioni, sp eci almente se ombreg

giat e dal le cr est e m ontuose.

I gh iacciai osse rvat i furono, in tot ale, 14: eli essi 13 ri sultano in regresso

(7 mi surati e 6 pe r confronto di fotografie) . Le osservazioni singole fa tte sono

Ie seg uenti.

Gliiacciaio di Fre de Bar - La grande protuberanza di gh iaccio ch.e ca ra tte

rizza la destra idrografica della lingua t ende se rn pre pill ad accentuarsi a causa

dell' ombreggiamento che n e favorisc e la conservazione : il di sli vello at tua le tra
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il suo' culmine e la front e e di circa 12 m etri, e qu esto valore segna la diminu

zione in potenza avvenuta in 10-1 5 anni. L a serac cata mediana, sempre piu ri

stretta, presenta lunghi e proforidi cr epacci longitudinali rivolti a sud-es t ch e

favoriscono l'accentuazione dell'ablazione in po te nza in quella parte. I1 bordo

frontale, assottigliato , e be n n etto per un largo tr atto, specialmente sulla sinistr a

del torrente. Nella zona centrale della fronte un cr epaccio particolarmente assol

cato ha determinate L'istituirsi, pochi m etri a valle della linea froritale, di un

pozzo glaciale anorrnale entro il quale scendono lc acque inabissandosi , per poi

ritornare a giorno pochi metri piu a valle. V ennero ridipinti a1cuni segnali : sta

zione fotografica F I C (su un ma sse roccioso al vertice del cocuzzolo dietro al

Rif. Elena), F II C I " 4 2 (sotto il ri svolto p iu ba sso della strada che sale al ri fu

gio) S I te r C (al g ran m asso cubico isolat o sulla fro nte sin istra idrogra fica che

di st a ora 138 m. dal gh iaccia io) .

G hiacciai o del T violet . - L a lin gua « morta » del fo ndovalle presenta la scar

pata lib era da detrito solo in un piccolo tr atto a destra , pe ro la ba se della scar pata

stessa e m ascherata da gr ossi bl occhi ch e rendon o im possibile ogni mi sura. Man

cavano qu est'anno gli agg etti di scorrime nto ch e la caratterizzavano negli sc orsi

anni: cia indica che la spinta a tergo e assai diminuita. Infatti nella parte media

d ella lingua, in corrispondenza del segnale F M posto sul ciglio della morena lat.

sin. (priana della salita alla Capanna Dalmazzi), si e prodotto uuesteso e pro

fondo affossamento dovuto a dis soluzione del ghiaccio profondo. La lingua supe

.r iore « attiva» si presentava livellata, annerita (per detriti) nella parte sin istr a

e di qui un copioso ed irruente torrente di scarico inviava lc sue acque nella porta

inversa del gh iac cio sottos tante . Anche nella parte destra una sec oncla porta era

quest' anno inattiva. Furon o ridipinti i segnali: F III (ad un grosse m asse sulla

carrozzabile per il ri f. Elena) F IV (sul grosse masso g iace nte sulla mor ena

lat. sin . dove il sentiero dal basso ra ggiunge il suo culmin e), F M su un g rosse

m asso sulla ste ssa moren a, quasi al termine del seritiero presso i nevai sot tos tanti

il rifugi o Dalmazzi).

G hi!ac,cia io di Freb ou.zi e e Grue i io. occid entale. - I1 margine fr ontale del

primo e, com e serripre, ben netto rna sospeso su un gradino roccioso inaccessibile.

L'inturgiscenza 'cent rale rimarcata 10 scorso anno esist eva ancora. I1 margine

fronte-laterale sinistro (idr ogr .) era totalmente dis giunto dal contiguo gh iacc iaio

Gruetta e tanto esse quanto la fronte di quest'ultimo erano fort em ente d epressi.

Tale ap piat time nto, che e esse nzialrnente da ascrivere al riverbero determinato

dalle rocci e incornbenti, pr iv e orm ai del con sueto rivestimento di neve, lascia

preved ere una pill rapida di ssoluzione del gh iac cio gin tanto diminuito in po

t enza e quiridi un ulteri or e r egresso ed allo nta na me nto dei due marg ini. I1 fro nte
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presenta ancora le due 'protrusioni centraIi a guisa di lingua, e up. profile trasver

sale frontale meno convesso di quello dello scorso anna. 11 torrente subglaciale

del F~ebouzie era gonfio ed impetuoso sulla parte destra: il secondo ghiacciaio
non ha torrente 'Proprio, bensi le acque di fondita tracimando sotto i detriti,
danno luogo a piccoli rivi.

Ghiac ciai di ] orasses e Plam.pincieu x . - Dopo il forte regr csso Iineare e di
potenza verificatosi nell'ultimo anno le fronti di qu esti ghiacciai non hanno su

bite modificazioni notevoli sia in estcnsione, sia in potenza. N ella parte sinistra
ielrografica elel ghiacciaio eli Plampincieux non si sono pin riscontrate le piccole

l~cinie che 10 scorso anno si protendevano verso la parte destra del contiguo
ghiacciaio. In quel luogo si avevano alcune estese placche eli ghiaccio morto di
non r ilevante potenza, destinate a rapiela scomparsa: i numerosi rivi glaciali che
scendono dalla fronte elel gh , Plarripincieux non er ano molto copiosi.

G hiacciaio di Roch efoTt. - Dal confronto eli fotografie non pare dover n 
scontrare variazioni sensibili nelle sue condiziorii frontali. 11 ghiacciaio deve
percio essere in fase eli stazionarieta. Nelle su e parti superiori molte zone che 10
scorso anno erario coperte di neve ne eran o quest'anno totalrnente prive ed ap
pari va il ghiaccio vivo azzurrino.

Ghiacciaio di 111. Freiy . - Grossi blocchi rocciosi precipitati dall' alto giac
ciono ora attorno alla fronte, specialme nte sulla parte destra idrografica rico
prendo il piccolo ripiano esistente tra il limite della fronte ed il gr adirio di roccia
viva che sostiene tutto il ghiacciaio. Si notavano assai estesi crepacci lorigitudi

nalie trasversali interessanti gli alti nevai avvalangati della parte superiore, sui
quali abbonelava il materiale detritico minuto. La concavita verso l'alto del
ghiacciaio appare sernpre piu accentuata e per conseguenza l'unghia frontale piu
appiattita ,e piu esile. 11margine presentava due piccole porte: la prima (a destra)
al termine a monte della £rana rocciosa in corrispondenza della zona nella quale

anche negli anni passati erriergeva l'unico torrente di scarico, la seconda (a sini

stra) in una placca apparentemente morta. Entrambe erano attive. 11 regresso

lineare ge nerale si eeffettuato a quasi totale carico della par te destra idrografica.

Ghiacciaio della Brewoa, - Le condizioni g enerali elell'insieme elella fronte

non sona molto mutate da qu elle della scm-sa estate. 11 margine frontale non era

visibile a causa dell'enorme quantita di blocchi rocciosi e materiali morenici mi

nuti che si vanno accumulando all' estremo limite elella lingua. Qua e la piccole

aree scoperte di detriti la sciavario intravvedere il sottostante gh iaccio vivo nera

stro (trasparente). II torrente subglaciale usciva da un punto ove la sva satura
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fr ontale ep iu forte e corrisponde ad un n ot evole affossam ento long it udinal e ch e
decorre su lla m eta destra idrografica dell a lin gua. Vi en e quindi a ripetersi ora

una situazione an al oga a quella verificatasi anni addi etro qu ando la lin gua era
estesiss ima e raggiungeva la rupe del Belveder e. Com e fu a suo tem po seg na lato,
la fase di r egresso linear e fu precedu ta ed acc ompagnata dapprima da u n afflo

scia rs i della pa r te dell a lin gua sotto la qua le scorreva la Dora di V . Ve ni . Ivi si
era formato un lungo e lar go va llo ch e coll 'andar del t em po approfond endos i
semp re piu ra ggiunse il letto dell a Dora, dividendo la massa glaciale in due pa r t i,

una dell e quali r im an e addossata al la ru pe sot to forma di placea mor ta. La po 
t enza dell ' azion e suberos iva che pro dusse allo ra l 'accenn at a scissione sembra ri
p etersi ora tra la pa rte destra e centro-sinistra della lingua , t anto ch e pa re possi

bi le ch e pos sa prodursi anche qui una scissione tendente ad isolare la pr ima clalle
altre. Poiche l'ablazion e supe rficiale non e molto attiva, a ca us a del fitto mat e
riale detriti co, si deve ammetter e che il gran de asso lca mento longi tudin ale e do

vuto a suberosione e si e sviluppato in corrispondenza del percorso del torr ente
ipogeo. Fu pro vve du to al rifacim ento di molti seg nali : F XII C (alla rupe della

svolta de l Santuario di N.D.), F C 1954 (su un grosso masso a 30 metri a sin . idr.
del p unto di fuoruscita del torrente) , 195 I (su grosso m asso al cordone mor eni co
di tale an110 vicino al torrente), 1950 (su un gro sso masso verticale t ra due p ia

nori, sin . idrogr.) .

G hiacci'ai Fren ay e B rou illa rd . - Condizioni immutat e n cllinsiem c : le
fronti son o pe r entra mbe framme ntat issime . I r iv i glacialicopios i: not evole di 
minuzione in po te nza.

Ghiacciaio del Miag e. - L a parte terminale della lin gua n on pr esentava
grandi variazioni ne ll'insiem e: lc condizi oni specifiche dei vari rami erano le se
g uenti . II ram o destro offriva una scarpata visibile nitidamente solo in alto : in

basso I'accumulo di ma teriali detritici copri va to talme nte l 'unghia t ermiriale ed
il torrente era ridotto a esilissimo filo acqu eo. II pic colo lobo centra le era q ue
st'anno alquanto appiattito e totalmente contenuto entro i margini d ell e m orene
late ral i . II lagh ett o sott ostante 'era sviluppato solo parzialm ente eel il livello de ll e

acque era pe r circa mezzo metro in feri or e al limite del massimo invaso . L a lin gua

a sinistra offri va enorrni spaccature n ell a parte fr on to-lat era le sinist ra ed una di

esse consentiva di p en etr ar e in una caverna sotterrane a di non acc ertata est en

sione (per mancanza di corde per discendervi). II margi ne frontale si presentava

nettissimo rna assolutamente inavvicinabile a causa d el torrente go nfio, esteso ed

impetuoso che fuo rius civa lungo tutta la sua este ns ione , invadendo tutto il piano

antistante. E' proba bile ch e dato la violenz a delle acque, mai ri scontrat a in tal

misura n el ventennio precedente, anche le pi etre-segn ali siano st ate travolte ed
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asportate . II regre sso , in qu est a sezione fr ontal e, e certo n ot evole ma non valuta

bile per le diffi colta di approccio indicate.

L e condizioni d el ghia cciaio al la g o del Mi ag e si souo pure modificate. In

tan to e da ricordar e ch e de lle diver se emergenze del rio subglaciale sul fian co

destro ch e 10 SCOl-SO anno inviavan o acque all a D ora per via later al e, quest'anno

ne erano attive solo due e l ' acqua uscente era in scarsa qu ant ita . La pa reto di

ghiaccio eme rgen te sul lago era diminuita in po te nza so lo nella su a parte piu a

nord (cio e verso va lle) : ivi lar ghi imbuti di di ssoluzione, in par te ri pi eni di acqua

cr ive llavano la superficie di gh iacc io favo rendo COS! I' uccentuarsi d ell a diminu

zion e in pote nza del gh iaccia io . L e acq ue del la g o erano al m assimo invaso ma

tr ab occavan o con violenza come l ' anno precede nte . N el corpo pr incipale d ella

lingua (sezi on e va ll iva) i due soleh i laterali delineati n egli scors i an ni erano que

st' anno assai depressi. Si puo affer ma re COIl sicurezza che ess i corrispondon o al

cleco'rso eli due t orrenti sco rre n ti nei due solchi sco mpare nt i progressiv ame nte

nell e due serie di eno rmi pozzi che in essi si allinean o.

11 soleo elestro, in corr isponcle nza elell a, fin e (prima d el lag o) de lla g rande

m or en a laterale destra, termina in aleu ni pozzi il cu i orl o g iace altimetricam ente

poco al d isopra dellivell o degli imbuti di clissoluzione d ell a sponda n ord d ellag o :

e evide nte che l ' acqua r ov esci antesi n ei pozzi elella serie a destra Iuoresce subit o

ne l la g o d el Miage. Sulla supe rficie del gh iac ciaio fuosservata l' evo luzione r a

piela di due ampi laghi g iacenti in dolin e c ircola r i : uno (in corrispondenza d el

sole o sin is t ro a valle dell a zona a pietre eli colo r ruggine dell a m orena m ediana)

si fo rma durante l' estate e scomparve in un giorno (12 agosto) , l ' altro (gi acente

fra le rocce rugginose sul ver sante sin ist ro idr. elell a m orena) nello stesso pe 

ri odo (10-15 ag osto) dirni nui di ci rca 2 metri eli li vell o . Furorio posti numer osi

segn ali per 10 studio d ell e oscilla zioni alt ime tr iche d ella pot enza del ghiaccia io

al fin e di con fermare 0 rnen o unipot csi n el m ovim ento (segnali fo ndamentali

sono i segue nti : 1° 1954, al c ulmi ne d ell a m or en a a m onte elel lag o, 2° alla m et a

della g rande m or en a lat er al e destra, 3° all' in izio d ell a mor ena lat . d estra, 4° al

pri mo cocuzzolo m orenico di fron te al 4° ca n alorie (3° co n n eve), 9° al cana lon e

largo fr onteggi ante il campo dei funghi g lac iali,

Ghiacciaio della L ex Blanc he. - La parte del gh iacci aio corrispondente

alla ve cch ia lingua e ora t ot almente stacca to d al ghiacciaio superior e , essendo

sco mparse le po che lacini e che l' anno sco rso le col1eg avano . Dell a vecchia lingua

e inoltre scom pars a pe r inteso la parte destra idrografica: rimane soltanto piu

qu ell a sinis t r a ch e e contor nata n ell a sua p ar te d estra da u n r ivo c orrente paral

lelamente al torrente sotte rr aneo. Questo viene a giorno in piu punti e s' Inabissa

aneora in pr oss im ita d ella fronte a m ezz o di ale u ne po rte r etrover se. Dallo scorso

anno all 'agosto 1954 il torrente h a subito una mi grazi one verso nord di una ven-
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tin a di m etri : sono sta te abbando nate lc due galle r ie ne lle qua li scor re va la scorsa

estate e d ura nte l'inverno: queste ora sona isolate e senza rivi e, d at a la loro

n ot evole aper tura, sonosogget te a r apida ablazione e quindi a pre coce crollo. 11

settore ne l qua le 10 scorso anno scorreva ipog eicamente il t orrente (a m onte) e
ora ridotto ad un ri piano sa bbioso ch iuso da una m orenula alt a cir ca due m etri .

F uro rio sta bili te alcune st azioni nuove di riferimento: F XX C (st az. fot ografica

pe r il gh iacciaio superiore su m asso pr esso il sentiero tra il ri f . E lisabe tta ed il

gh . Este lle t te }, F XVIII C (sta z. fot . sul culmine mor en a lat. d es. di fr onte alle

po r te r etroverse) , F XIX C (st az. fot . su masso antista rite la fr onte lat. sin . d el

gh . inferiore, m orto).

Variazi one in metri

Ghiacciaio Esposiz. Tipo (ridotti all' orizzonte) Osservazioni

frontale per il 1954

1952-53 1953-54 peri odo
_._- - - - - -

Pre de Ba r SE vallivo -12 - 12 425 frontal e

(da l 1929)

Triolet alto SE circa - ? -.:.- 0,50 - in potenza

F rebo uzie E » -5 - 2 - lat. sinistro

Ro chefort E » nessuna nessuna - stazionario

M. Frety E » -2 - 1,50 - frontale

Miage :

lin gua sinistra N vallivo -8 -'/ - frontale

lin gua destra N » staz. sta z. - »

lago Mia ge S » -10 -8 - laterale

Lex Blanch e info

fr ont e sinistr o SE » -10 - 10 - frontale

Estell ett e E circo - - 146 front ale

(dal 1930)
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G hiacc ia io d i Est ell ette. - Tutta la parte bassa d el ghiacciaio e fortemente

ap piat t it a e coper ta da material e mor enico minuto ch e lascia libera solo un a
parte del mar gine frontale, nella parte sinistra . II torrente -li scarico, qu-st ' anno

copi oso come 10 era 10 scors o anno, usciva dal morenico ricoprente la parte destra

idrografica ad una trentina di m etri di distanza dal g'h iaccio vivo: probabilmente
ivi si hanno placch e di ghiaccio sepolt e non molto profondamente, rna ben pro

t ette dal materiale detritico minuto . Fu collocate un nuevo segna le ad un gran
ma sso pos to di front e alla pa rte sin istra (idr.) della fr onte, F Ibis C (dist anz a
m. 20) , ed una nuova stazione fot ografica F XXI C (ad un ma sso sul culmine

della m orena lat. destra , prima della sezione a paret i abrupte).

CARLO F . CAP ELLO
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ALPI PENNINE

VALPELLINE

G hia cc iaio di Tza de T z a 11

Anche quest' anno h o effet tua to periodici controlli al ghiacciaio eli Tzar.

de Tzan.

La fronte glaciale si e ulteri ormente ritirata, continuando con re go larita il

suo arretramento di questi ultimi Ianni . Infatti dal 1950 al 1954 l' arretramento

medio annuo pUG ca1colarsi in 23 m etri, con Ie puntate :

ma ssima m 31,60 e rmruma m 20

Si edovuto quest'anno segnare su eli un n u ovo masso le indicazioni re lative

a rilievi effettuati . II masso su cui erano segnati i rilievi del 52-53 e scomparso,

sornmerso ela detriti di recenti alluvioni .

La stazion e ('5 4) elista dalla porta d el ghiacciaio m . 72 , la stazione (1951 )

dista m. 155 .

Riassumenelo e 'prenclendo com e punti di riferimento la stazion e 1951 da un

lato, e daU' altro la fr onte del ghiacciaio nel punto in cui fu ori esce il Buthier ,

al memento dei vari controlli annuali , si hanno le mi surazioni segnenti :

1950 m . 58

195 1 » 89 ,60 arret ra m ento m 31 ,60

1952 » II2 ,60 » » 23

1953 » 132, 60 (ca .) = » » 20

1954 » 155 » » 22,40

L e pr ed ette misure per quanto riguarda l'anno 1953 souo approssimative in

qu~nto ne lle mi surazioni in loco si fece riferimento alla estrema propaggine si

nistra e non al punto di sbocco del Buthier.

Altezza medi a alla fron te del gh iacciaio m . 6 (circa ).

ITALO CO S SARD
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V ALTOURNANCHE

Gruppo Dent d'Herens

Ghiac ci aio Ch eri llon.

Le condizioni metereologiche dell'anno 1953-54, secondo i dati della stazione

del Goillet, non furono tra lc piu favorevoli alla buona salute dei ghiacciai. Le

precipitazioni nevose del quadrimestre invernale, le migliori agli effetti di una

buona riserva nei bacini di raccolta, furono scarse (altezza media del manto ne

voso ern. 37) 'e non sufficientemente compensate da quelle primaverili ed estive

piu abbondanti .

La temperatura media primaverile eel estiva fu invece piu bassa rispetto al

1953 e la nuvolosita contribui insieme alla bassa t emperatura alla scarsa abla

zione dei .gh iacciai ed alla insolita magra estiva elei torrenti alpini. Al momento

della mia escursione (28 agosto 1954) la montagna al di sopra dei 2500 m. si

presentava eccezionalmente innevata per le precipitazioni nevose dei mesi estivi.

11 circo del ghiacciaio eli Cherillon e la cresta che 10 limita a guisa di spalliera

sono pertanto coperti da un manto r ecente, uniforme della spessore di circa 30 cm.

Non si verificano caelute di valanghe dai canaloni di scarico della punta.

Bianca e del colle di Maquigriaz per la bassa temperatura dell'ora mattutina.

II bordo del ghiacciaio si trova a m. 1,5 0 al di sotto d el segnale C.O. 1953 che

era stato posta a em. 20 al elisopra del bordo stesso.

Ne risulta una diminuzione eli spessore di m. IdO. 11 nuovo segnale C.O.

1954 eposto a ern. 50 al di sopra del bordo. 11 controllo del segnale laterale e
reso incerto dall'innevamento che ricopre in modo uniforme i1 ghiacciaio e la

zona morenicamarginale. Lo stesso segnale laterale C.O. 1953 e ricoperto di

n eve e dista probabilmente dal margine m. Il,IO.

In tal caso il regrcsso laterale sarebbe di m. 1,70. Solo una verifica nell'anno

seguente eseguita in migliori condizioni della montagna potra convalidare 0 cor

reggere il dato e riportare la precisione del controllo.

11 laghetto al di sotto del gradino roccioso su cui poggia la fronte del ghiac

ciaio di Cherillon (non misurabile direttamente) e ridotto della meta. Scarsis

sima l'ablazione.

Conc1udendo: a diff erenza dell'anno precedente in cui si noto per questo

ghiacciaio innalzamento del segnale di potenza, avanzamento laterale, nel 1954

si verifica abbassamento del segnale di potenza (- 1,30) e leggero arretramento

del segnale laterale.

Le oscillazioni, misurate al circe del ghiacciaio di Cherillon negli ultinni 10

anni, messe in relazion e all'anelamento della temperatura e della nevosita, rive

lano una influenza abbastanza re golare di questi dille fattori. Mentre l' effetto
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dell a ne vos ita si fa sen ti re talvo lta con un ritar do aunuale , quell o de lla t em pera

tura es t iva , in particolare quella di lugl io, e immediate. Gli iunalzamenti verifi

ca tisi nel 1945 e ne l 1951 si sp iegano con la maggi or e altezza del manto n evoso

(em 385, e rn 312) e le emperature estive non elevate (6°,4 7°,1). Quello de l 1953,

non ost ante la min ore nevosita , si puo forse collegar e con I' eccezionale bassa t em

pera tu ra es tiva (massima 5°,5 in lu gli o). L e diminuizioni del 1950, 1952, 195 2

son o il ri sultato d ell o scarso m anto nevoso , accompagnato talv olta da eleva ta

temp eratura estiva ch.e ne fa risentire pi u im m ediato l' effetto (come nel 1952 in

cui la t em peratura di lu glio e di r r").

Ghiacciaio di JYI on tabel

11 circo si presenta innevato e su di esso posano alcuni massi dis taccatis i

probabilmen te dalle pa re ti dell a D ent d ' Herens.

Com e per il ghiacciaio di Cherillon anche pe r questo si nota u n maggi or e

di st acco dal gradin o roccioso su cui poggia . Molto scarsa lablazi one . Scompa rso

il laghetto di acqua di fus ione osservato 10 scorso anna percorrendo la mor en a

laterale che dalla fronte de l Monta bel pe rmette di ri salire al circa de l Ch eri llon .

L a fronte e ricoperta di detrito mor enico in m od o uniforme ,e non SO~lO piu evi

den ti come prima le zone di ghia ccio nero , liscie e ri gate dal de tr ito piu minuto .

La verifi ca del segna le C.O . 195 3 pe r il controllo dell ' ala sinist ra dell a fr onte

m ostra che non e avven uta alc una va riazio ne .

Questo com por tament o stazionario va messo in re lazione alla scarsissima

ablaz ione sia pe r la m aggi or copertu ra pro te ttiva di detrito , sia per la bassa t em

peratura estiva,

Diverso einvece il co mpor ta me nto della par te centr o-la te rale 'de str a pe r I' av

venuto di st acco dell a po rzione mar gi nale che si andava accennando 10 scorso

anno.

Secondo calc oli appross imativi , non avendo pill ritrovat o il seg nale C.O.

J9 53 il re gresso pe r il di st acco si aggirerebbe sui 4 m.

Dat a l' est en sione dell a fronte e d il d ive rso com portam ento dell e due ali , si

ni str a e destra, h o co llocato due nuovi segna li d i contro ll o C.O . 1954 , scelt i su

massi abbasta nza sta bili, di st anti fra loro circa 10 m . Le ri spettive di stanze dalla

fronte sono : m. 27,90 pe r l'ala sin . e m. 24,5 0 pe r l' ala destra .

Conc1udendo: a differ enz a dell ' anno pre cede nte in cui si noto un forte r e

gresso, nel 1954 qu esto gh iacciaio si rnostra stazio nario ne ll' ala sinist ra e in lieve

r egresso n ell' ala d estra.

CARLA ORIGLIA



Variazioni dei ghiacciai del Gruppo Dent d'Herens

esposiz. Area
Variazioni in metri negli anni

Bacino idrog. Ghiacciaio - -
Iprevalente in ha 1952
I

1953 1954
----- - - - - -

Marmore Cherillon S 115 - 0,90 + 0,85 - 1,30 di spessore

(Dora Bal.) -5 + 6,20 - 1,7? laterali

» Montabel SE 104 -11,60 -17,50 stazion. hontali

II piccolo ghiacciaio a cono dei Jumeaux, sotto la parete della Grandes Murailles, dal

confronto delle fotografi e dei due anni precedenti , appare stazionario.
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Stazione del Goillet (2526 m..)

Media temperatura in C. Pioggia caduta in mm.

I Anni Anni
I

M e s i I I I I I I I ! I I I
I 1949 I 1950 I 1951 I 1952 I 1953 I 1954 1949 I 1950 I· 1951 I 1952 I 1953 I 1954

I
8,3 I I I I I I I I I I

Maggio I 7,6 I 3,8 I 6,1 i 2,4 I 0,3 274 I 166 I 266
J

109 I 11 I 50

I I I I I . I I I I I
Giugno I 12,2 11,9 I 6,5 I 7,4 I 2,9 I 5,0 70 I 66 I 156

I 51 I 239 I 117

I I I I I I I I I I
Lugl io I 15,2 14,0 I 9,3 I 11,0 I 8,2 I 5,9 20 I 128 I 49 I 59 I 84 I 58

I I I I I I I I I
II I

Agosto I 14,2 10,5 I 8,7 I 8,5 I 8,1 I 5,2 93 I 71 I 186 I 117 I 37 I 155

I , I I I I I I I
Settembre I 12,3 7,7 I 7,2 I 2,7 I 5,2 I 5,8 81 I 125 I 72 I 58 I 131 I 86

I I I I I I I I I
I

Ii
Media I 12,4 C I 10,3 C I 7,1 C I 7,1 I 5,4 I 4,4 538 I 556 I 729 I 394 I 502 I 466
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Gruppi Cervino . Testa Grigia

N ellestate 1954 fu regolarmente svolt a la campagn a glaciologica nel Bacino
del Br eui l (Alt a Valtournanche); le escursioni si svolseroin luglio, in agosto ed
in settembre.

Le condizioni della montagna si pesentarono n el complesso poco favorevoli
per il persiste re del tem po cattivo, ch e provocava in alta montagna soprattutto
abbondante innevamento . La temperatura si mantenne in media assai pin bassa
n ei ris petti degli anni passati. Vaste fr ange di neve si conservarono a lungo
presso i bordi e attorno alle fronti dei ghiacciai; l'ablazione si pr esento scarsis
sim a, ·e per alcuni giorni in agosto pr aticamente nulla in qua1che gh iacciaio; il
torrente di fus ione del ghiacciaio della Furca fu trovato, nella mia visita del 24

ago sto, completamente asciutto.

A n dam enio delle condizioni m eieorologiche, Com e si puo desumere dai dati
raccolti dalla Stazione del Go illet (2600 m. ), l' andamento della temperatura e
della nevosita si presento nel complesso favor evole ad un arresto, 6 almeno ad un
rall entamento nel rcgresso delle fronti glaciali ; specie dicasi per la t emperatura
dei mesi estivi, che raggiunse una media di 4°, 4 C, notevolmente inferiore a

quella media dell' ultimo decennio, 'e soprattutto a quella de l passato anno 1953.

Anche in lu glio e in agosto, i mesi piu caldi dell' anno , si ebbero rispettivamente
medie eli 5°,9 e di 5°,2 C. , per cui, com e dicemmo l'ablazione fu assai scarsa .

II fattore temperatura ha notevole importanza sulle variazioni dei ghiacciai ,
e per di piu la sua azione e immediata, specie ne i piccoli ghiacciai . Gli effet t i
delle variazioni di nevosita si ri sentono dopo periodi piu 0 meno lunghi . Non
stupisce percio che nel ghiacciaio di V altournanche si sia potuto verificare un
vero e proprio progresso, sia pur di liev e entita .

Le precipitazioni n evose, che costituiscono il secondo fattore, insieme alla
t emperatura, delle variazioni glaciali furorio scarse durante l' inverno 1953-54,

come appare dalla tabella II; gia da vari anni la nevosita invernale tende a dimi

nuire sempre piu, dopo il massimo raggiunto nel 1950-51. II totale della neve

caduta nell'inverno 1953-1954 , e stato di m . 4, 28, mentre nel corrispondente pe
riodo dal 1952-53 fu di 4 ,68 m . Condizioni particolari nellandamento delle preci
pitazioni nevose hanno pero permesso al manto nevoso di mantenersi piu spesso

nel 1953-54 ri spetto al 1952-53, inverno in cui cadde piu neve, rna resto meno
al suo lo.

Abbondanti furono le precipitazioni estive del 1954, precipitazioni che in

alta montagna avevano carattere nevoso, percio adatto, sia pure in misura ridotta,

ad alimentare i bacini di raccolta . II fenomeno della diminuzione della nevosita
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invernal e non e dovuto ad .una diminuzion e di precip ita zioni annali, ma ad uno

spostamen to nell a di stribuzione annua le .

N el cornpl esso possiamo constatar e che , d ura nte il pe riodo novembre 1953

sc t te mbre 1954, sono continuate le co ndizion i, che hanno caratterizzato l'anda

m ento climatico dellultimo d ecennio , oss ia : scars e precipitazioui n ev ose inver

nali , piu abbonda nti in pri mavera ed in estate . Ma la neveestiva scarsa influenza

h a sullalimentazione dei gh iaccia i , che hanno percio sub it o ancora un g enerale

regresso . La tem per atura e stata pe ra regolarrnente bassa , pi u chc negli ultimi

anni; fa tto quest o ch e h a contribuito ad u n r allentamento del regresso.

0hiacciaio di Valtourna nche

La prima volta quest o ghiacciaio fu vi sitato il g iorno 6 lu glio; si presentava

ancora m olto innevat o a ca usa de lle abbondanti precip itaz ioni primaverili, spe cie

su I lato sin istro or ografic o, ove il regresso laterale e stato ne gli ultimi anni piu

intense. Da questo lat o si ha un a vas ta zona di detrito morenico misto a gh iaccio,

sl ch e i ve ri e propri i limiti del ghiacciaio non e sern pr e fac ile d eterminarli con

esa ttezza . 11 r egresso su quest o lat o sinist ro dell a fronte estato veramente intense

tanto che gia si e pe rduto il contatto fr a gh ia ccia io e la ghetto frontale. Minore

estat o invece il regresso suI lat o destro , dove il laghetto appare sernpr e a diretto

contatto col ghiacciaio.

In questa prima visita non fu possibi le fa re 1l11SlUe su eve ntua li variazioni,

troppo inten so e ra ancora l 'innevam ento.

Una seconda visita fu compiuta il g iorno II agosto; g ran parte delle frange

nevose era scomparsa; le condizioni era no piu adatte a deterrninare Ie variazi oni.

SuI lato destro si po te con statare un legg er o progresso di circa 2 ,50 m. Do po

tanti anni di regresso il gh iacciaio ri sentiva gli effetti delle abbondanti nevicate

primav erili-estive degli sco rs i anni, m a sop ra ttutto ri sentiva g li effet t i della bassa

temperatura del me se di luglio, che av eva impedito ablazione intensa.

Una terza visita venne cornpiuta il 2 settembre , si pote mi surare un'ulteri-ore

leggero progresso; le mi sure sernpre sul lato de stro d ettero come risultato un

progresso di m. 3; cinquanta centimetri in piu ri spetto allr r agosto.

Che il ghiacciaio sia in progresso , specie su questo lato di de stra, 10 dimo

stra anche il controllo rispetto a un segriale laterale, controllo che dette come

risultato un progresso laterale di m. 2 , 20 .

In questa terza vi sita fu di nuovo esam inat a la pOSIZlOne. dellallineamento

di pietre collocate n el setternbre 1953. 11 movimento appariva assai li eve, I metro

ai lati e circa 2 nella zona mediana, meno percio che nell'anno precedente.

Questo rallentamento d ella velocita di discesa del ghiacciaio si accorda alla fase
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di progresso, con statata dalle misure su ricordate. Un ghiacciaio in progresso
diminuisce la velocita , in regresso la aumenta.

I'l laghetto periglaciale tende, come dicemmo, ad insabbiarsi sempre piu per
I'abbondante detrito portato dai torrenti di fusione del ghiacciaio . Un vasto delta
sabbioso si e gia formato in corrispondenza del torrente di fusione che esce dal
lato sinistro della fronte .

Ghiacciaio della FUTca

Fu visitato il 24 agosto; intenso era l'innevamento su tutta la zona attorno
e sul ghiacciaio stesso. Le misurazioni rispetto ai vari segnali dimostrarono che
il ghiacciaio si trova in una fa se di siazionarieia:

Ghiacciaio di. Tyndall

II distacco fra la lingua e la zona fr ontale si fa sempre piu evidente: la
grande lingua sospesa del dis sipatore si va sempre pin spostando verso l'alto;
la vasta placca di ghiaccio della antica fronte si nasconde sotto il detrito more
nico portato giu dal ghiacciaio stesso.

Al momento della visita I'Innevamento era notevole, le pareti del Cervino,
che sovrastano, erano in aspetto d el tutto invernale. La riuova fronte non trovasi
in condizioni di essere controllata nelle sue variazioni.

Come appar e dalle misure eseguite nei vari sopraluoghi i ghiacciai del ba
cino del Breuil sembrano rallentare il regresso, ed avviarsi forse ad una nuova

ripresa. E' questa una breve ripresa , e. dopo qualche anno il regresso riprendera

intensocome e stato dal I922 al I954, oppure si vedra una vera e propria inver

sione di fase? II ciclo di Quaranta anni dovrebbe finire nel I962 circa; con quel

l'anno i nostri ghiacciai dovrebbero ripnendere un sensibile progresso.

Variazioni dei ghiacciai del Grupp:o Ceroino-T'esta Grigia

Ghiacciaio di Valtournanche

I953

-23,80

I954

+ 3

»

»

della Furca

di Tyndall

stazionario (- 30 cm .?)

non misurabile

MANFREDO VANNI
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Gruppo del Monte Rosa

V ALLE D'AvAS

Gran de g hi acci aio di V er ra. - V isita to il I S Agosto 1954.

La parziale frattura dell a lingua gla ciale a quota 2450 , causata dalla pre

senza di un gradino roccioso, si e ancora maggiorrnente ampliata.

La massa glaciale sul lato sinistro eleila lingua (meno protetta dalla coper

tura morenica) si e ritirata rapielamente e con notevole pe relita di potenza la

sciando scope rta , per un grande tratto, la roccia sottostante. Un torrente di fu
sione sc aturisce ela una piccola bocca e d eflui sce tra i eletriti morenici la sciati suI

gradino roccioso dal ritiro della massa glaciale, fino a p erdersi in una voragine

al di sotto del gradino stesso.

La frattura non sembra , in questo ultimo anno, essersi arnpliata verso la parte
destra elella lingua, anche perch e ivi la massa glaciale presenta un notevole spes

sore d ovuto alta pro te zione d ella copertura m orenica.

P er quanto riguarda la variazione Irontale si e misurato un r cgresso di

m. 14 ,50. Il lago epiglaciale antistante la fronte, contenuto a valle da un arco

m or enico, sembrava esse rs i ulteri ormente csteso .

L 'innevamento sul di ssipatore era nullo , mentre l' alimentatore si presentava

alquanto innevato malgrado le sca rse precipitazioni nevose elell'inverno prece

dente. Questo fatto puo attribuirsi alle basse t emperature elei mesi est ivi .ch e

h anno favorito il perrnan ere della n eve sulle alte ar ee glaciali ,

F. DE G EMINI

P icc olo G hiacc iaio di V ena.

Tl 17 agosto 1954 , allo rc he venne visitato, l'innevamento sul di ssipatore era

assolu tame nte nullo: soltanto oltre i 3300 m. era chiaramente inelividuabile Ia
coltre nevosa sull ' alim entat ore , m entre sulle ar ee scoperte rimanevano ancora

isolate chiazze di n eve.

n lob o elestro, coperto ela materiale detritico specialment e n ella sua parte

inferiore, presentava ben netta la bocca terminale dalla quale usciva un ramo del

torrente glaciale della portata di circa 20 I/ s. A sinistra elella bocca, si proten

d eva una lingua eli gh iaccio di scarso sp ess ore larga tre metri e Iunga circa 12.

VL

Il seg nale -- che nel 1953 elistava 44 m dalla boc ca venne trovato a m 51 :

1952
il ghiacc ia io ri sulta pe rtanto arretrato eli 7 m.
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Del lobo sinistro , asso lutame nte sommerso dall'abbondante materiale, non
venne neanche stavolta rintracciata la fronte della lingua destra: qu ella di si

nistra scendeva come al solito nel lago alimentato in massima parte dal torrente

glaciale proveniente dall'alimentatore.

SF 1952

Venne ripetuta la fotografia del ghiacciaio dalla staz. fotografica
VL

dal confronto con qu ella ottenuta con la stessa macchina nel 1952 (v. Boll. n. 4

Ina serie 1953, pag . 307) appare chiara una diminuzione di potenza della lingua.

Un'idea sull'andamento degli eventi meteorologici durante l'anno che pre

cedette la visita .al ghiacciaio, si puo avere dall' esame dei dati rilevati .alle pili

prossime stazioni terrno-udometriche e cio e : L. Goillet (m. 2526) - L. Gabiet

(m. 2340) - e Champoluc (m. 1570).

Le precipitazioni meteoriche intese come sornma delle piogge e della neve

fusa sono, per l'anno medio e relativarriente alle tr e stazioni suddette, di mm.

1037, rr84 e 752. N ellanno in esame esse furono rispettivamente di mm. 1040,

1299 e 756 e doe pressoche id entiche alla norrnalita.

L'inverno 1953-1 954 ebbe precipitazioni nevose inferiori a quelle degli

inverni prcccdenti : tuttavia poiche le temperature dei rnesi primaverili ed estivi

del .1954 furono assai basse (sensibilmente inferiori a quelle corrisporidenti degli

ultirni cinque anni), il manto nevoso si conserve sulla zona pili a lunge del soli to

e con maggiore spessore del normale.

Questo fatto potrebbe giustificare, almeno in parte, il minor arretramento

del ghiacciaio (m. 7) in confronto a quello di m. 17 avvenuto nell' anno pre

cedente.

LUIGI VALTZ

BACINO DEL Lvs

Le regioni inferiori dei ghiacciai si scoprirono in parte verso la fine di mag

gio e cioe con un certo ritardo poiche le precipitazioni nevose della primavera

furono abbondanti. A quell'epoca all'Osservatorio del Col d'Olen vi erano ancora

3 m.circa di neve. II r egresso su tutti i ghiacciai , qu est' anno, non e stato note

vole, perche durante l'estate e in modo particolare nel mese eli agosto, la tern

peratura si mantenne meno elevatadegli anni scorsi.



Alpi Pennine - Gruppo montuo so M. Rosa Anno 1954

I
I
I

Bacino Idrografico I Ghiacciaio

I
I
I
I

Lys (Dora Baltea) I Lys

I
» IIndren occid.

I
» i lingua destra

I
» I » sinistra

I .
» IIndren orientale

I
» INetscho

I
Sesia IBars

I
» IPiode:

I
» I ramo destro

1

I
» , » sinistro

I
» ISesia

(1) Yariazione invernale: dal 28-XI-1953 al 27-Y-1954.
(2) Dal 1950 al 1953. Media dei due segni.
(3) Media dei due segni. '
(4) Da neve residua inve-ra!e.
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Lingua sinistr a : qui la superficie d el gh iacciaio si presentava interamente
ricoperta di neve residua p articolarmente abbondante sul fianco sinistro che rna

schera parzialmente i margini. SuI lato sinis tro del ghiacciaio si e formato un

piccolo lago glaciale del quale sono state prcse clue fotografie. Dalla mi sura ese

g uita ai due segnali - 1953.C.A . , il r egresso annu ale ri sultava lieve: m 0,55 .

Ghiacciaio di N ebscho - 29 novembre 1954 .

Questo gh iacciaio t ermina su un fondo roccioso e ripido che rende alquanto

difficile le mi sure di controllo . Tuttavia il r egresso appare meno sensibile clegli

anni scorsi. La parte su pe rior e del gih iacciaio si presenta cornpatta e la super -·

fici e pa rzia lm ente ricoperta da neve r esidua .

Ghiac ciaio di B OTS - II no vembre 1954.

L a lingua t erminale e quasi scomparsa e i suoi margini erano ricoperti da

n eve residua eli valanghe. Anche sul fianco sinistro, verso la Malafatta, i m ar-

gini del ghiacciaio erano ricoperti cli ne ve. A pp ariscente il regresso su tutta la
massa glaciale.

G hi acciaio del Pio de

Ramo destro - II novembre 1954.
La front e di questo ghiacciaio si e ritirata m olto in alt o, la sua frcnte e

se raccata e attualmente poggia sul margine di un fondo roccioso molto ripido ,

SuI fianco destro permangono re sidui di va langhe ch e cadono clai contra

for ti settentrionali della Malafatta .

Ghiac ciaio del Pio de - Ramo sinistro e G hiac ciaio de l S esia.

L e fronti di qu esti due gh iacciai, dato il costante r egresso, si sono portat e

molto piu in alto . La massa glaciale del Sesia, .che prima poggiava su una stra

p iombante scarpata rocciosa , in qu esti ultimi anni, in con seguenza al fortissim o

regresso, r etrocedcndo e scomparsa t ot almente da l pred etto sprone roccioso e

notevolmente appiattita . Sulla superficie si notano qua e 1a frammenti di roccia .

P ermane un po ' di ne ve in verna1 e su l fianco sinistro.

Sono stati posti due segnali contra ssegnati - 1954-F.C . rispettivamente all a

fro nte del ramo sinistro del Pioc1e a m. 27, 80 e alla fronte del Sesia a m . 1 8, 65 ~

G hiacciaio del L ys .

In con seguenz a ele lla costa nte fort e dirniuuz.i on e d ell a .m assa glac ia1e, 1a

lingua t ermina1e si e ric op erta di abbondante detrito m orenico ch e n e masch er a



- 185-

i marg ini pa r tico la rmente alla fro nte, di con seguenza le misure di controllo

risu ltan o incerte.

La m isura fronta le fatta ne lla primavera (27-5-1954) n on da nessun pr ogr esso

in vernal e, anz i una diminuzione di m . 3,50 (al 2S-II -1954) . Tale misura pe ro e
da riteriere dubbia per la sopracitata copertura di cletriti. N ell'au tunno, in no

vembre, -all ' epoca della visita , pe r la stessa ragi on e n on e stat o po ssibile far e

le misure di controllo , pero il r egresso, data la temperatura poco elevata durante

l' estate , non appariva visibilmente sens ibile ; si notavano pe ro un m aggi or nu

mero di cr epacci e sera cch i sulla lingua terrninale.

Iri questi anni la climinuzione non e stat a sens ibile solo in superficie rna

anche in pote nza , al pla teau labbassarnento e sta to n ote volissim o. A nc he i r ami ,

ch e sce ndo no clalbacino collettore e ch e ali me nta no la gra ncle lingua, si sorio

estr emamente riclotti , infatti su i clue fianchi, al P lateau e al F elik affiorano

nuove rocce.

Ghiac ciaio d)Tn.dren. occid entale: 16 settembre 1954.

Lingua clestra: Questa lingua cau sa il costante regresso e oltrem oclo ridotta

e appiattita e divisa in clue par ti formando un gh iacciaio m orto . La superficie ~

parzialmcnte ricoperta c1a neve re siclua cli va langa e da grossi e piccoli frammenti

eli roccia ch e masch erano i margini.

WILLY M ONT ERIN

Fig . 1 - Gh iaccia io d 'Indren Occid entale - La l in gu a si ni stra ed il la ghetto gla cia le (FOlD W . MOllt er ill f
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VALLE ANZASCA

G hiacciai o di 1\!Iacugnaga 0 del B eiuedere,

L e conelizioni ge ne rali elei gh iaccia i dell a Vall e Anz asca non diff eriscono so

s tanzialme nte ed in manier a sens ibile da quell e ri scontrate n egli anni precedenti.

N on vi ,e in consegue nza molto ela dire sullo sta to di tali ghiacciai, che non sia
g ia a cono sce nza . Almom ento del rilevamento, causa le abbonelanti nevicate del

m ese eli agosto, la m ontagna 'era pa recchio innevata sopra la quo ta di 3 000 metri
con asp et to quasi· in vernale; mentre a quote in fer iori l 'i nnevam ento era del tutto

nullo.

SuI davanti dell a fr onte del ram o eli sinistra (or ografica) abbiamo riscon

t ra to ch e il seg nale posta nel 195 2 a m. 55 da eletta fronte e che nell'anno 1953

si trovava a m. 82,6, ques t'anno si trova a m. 98 , 10 con un ar re trame nto ri spetto
all' anno scorso di m. 15, 5 circa.

L a configurazione dell a fronte e della morena era profondamente mutata ,
r endenelo fra l'altro difficile la misurazione a causa dell'impeto delle acque

uscenti dalla bocca glaciale, non piu im pedite da materiali morenici come l'anno
passato; la fronte aveva quest'anno un aspetto regolare simile a quello del

l ' anno 195 2.

Ci siamo quindi r ecati alla rottura d ella morena laterale sinistra della lingua

glaciale presso l'alpe Fillar, ove abbiamo misurato una variazione laterale ri
spe tto all ' anno sco rso equiva le ri t e ad un allargamento di m . 4 circa. La configu
razione dell a zon a e molto pre car ia sia per l'aumentata pressione della massa

glaciale, sia per il grande lavoro d'erosione compiuto dal torrentello proveni ente
dai ghiacciai del Fillar ,e d el Castelfranco. Se il fenomeno dovesse ripetersi anche

per il 1955 nella stessa entita, dubitiamo che sia possibile compiere ancora per
il futu ro mi surazioni in t ale zona.

G. GATTI

D. DEMARIA

ALPI RETICHE

Gruppo Tctmbo - Suretta - Stella

Anche quest'anno (1954) avevo incominciato 1a campagna glaciologica alla
fine d'agosto. Eccezionalmente i1 tempo s'era messo al bello, rna era tale ancora

l'innevamento, ch e non fu possibile a1cuna utile osservazione.



Alpi Retiche occidentali . Gruppo montuoso Tambo· Suretta - Stella
Bacino Idrografico Principale Liro - Adda e Reno di Lei - Reno

I I I I I
I I Altitu - I Esposi- I Variaz. Irontali negli anni I

I I dine I zione I Area I I 1 l nnev. Osservazioni suppletive
Bacino ldrografico I Chiacciaio

I fron- I preva- I in ha 1952 I - 1953 I
1954 I fr ontale

I ·1
tale I lente I ill I m

I
m I I

I I m I I I I I I

I I I I r [ I
Lira I Gh.io del Pizzo Ferre I 2500 N·E I 100 - 12 * I - 23 - , - 15

I
fort e I * sana medi e di du e anni.

I - , I i I I
I Le aree sana state rivalutate;

I
» di Val Loga

I I I I I I cosi pure Ie altitudini delle

» I IIa lingua I 2820 E I 23 - 10 * I - 20 I - 14 I » I fronti.

I I I
I

I I
Ii I

» I » 5. di Suretta
I 2700 5·0 I 33 1- 13 * i - 40 I -- 35

I
» I

I

I - I I

I i I II
»

I
» di Orsareigls I 2680 5-0 I 11 1- 8 * I I - - 20 .), I »

I I I I \ I I

I I I I \ I r
Reno di Lei (Reno) I » di Ponciagna I 2500 N-E I 53 I I -6 ** I - 10 I fort e ** sana medi e di venti anru.

I

I ! l I
I

I I Le ar ee san a state rivalutate :
! I

» I » O. Pizzo di Lago i 2520 N-O I 45 I 1 - 7 ** I -- 12 I » cosi pure Ie altitudini delle

I I I 1 I I I
fr onti.
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Una fotografia del gh iacciaio d i Orsar eigls e d ell'intero suo circo , eseguita
il 27 agosto, presen ta il ghiacciaietto stesso e i dintorni quasi come se ancora 

fosse sta to in verno.

Di neve I' Inver rio non ne ave va sca ricata assai piu d ell' anno precedente; la
ca usa d el prolung at o innevamen to e piu tt osto da ricerc ar e n elle basse -temper a

tu re primaver ili , e nell ' es tate fr edda, nuvolosa, turbata da frequenti intemperie,

finite sempre con la soli ta n evicatina (abbondante qu ella del 10 luglio , con 10 em.

eli n eve ne l piano di Montespluga : m. 1908 sul mare).

Meno sfavorevoli condizioni dinnevamento (ma n on m et eor ologiche) trov ai

n ella seconda set t imana di se t te mbre ; allo ra lc fro n t i eli alc u ni gihiacciai erano

abbastanza liber e.

L a tabella ri porta r isultati .

SALVATORE PIGNANELLI

Gruppo del Bemina-Disgrazia

V ALTELLINA

L a ca mpagna g lac iologica eli quest'anno e stata fatta nei t re gio rni 20-21-2Z

settem br e; eel h o po tu to acc uratamente vis itare i ghiacciai: V entin a , Di sgrazi a ,

Scalino , Fella r ia , Bocch etta eli Caspoggio, Ca spoggi o.

"N" ouosta n te le abbonelanti nevicate dell'jnverno-prim avera , III se t te mbre no n

h o t rovat o piu neve salvo che molt o in alto.

G hiac ciai o V e iltina .

Fron te de l ghiaccia io : m . 2075.

N icnte neve. Dal mi o segna le alla fro nte m. 242, quindi in questo ultimo

anno (settcmbre 1953-se t te mbre 1954) ritiro di m. 20.

Ghiaccia io Disgraz ia .

11 pla ccorie eli gh iac cio morto, g ia segnalato g li scorsi anni, compl et amente

staccato d al g hiacciaio che r imane in alto, sospeso, al cliso pra clell ' alto gradino

el i roccia , e gia di molto ri dotto.

E ' inter essat o cla faglie , g allerie, irnbuti in iziali, erose d a canali . Presenta

an al ogi e con il gh ia cc io m orto, coperto di m orcnico galleggia n te, che cos ti tu isce

la pa r te terrn inale , frontale, d ell a Sce rscen Superior e.
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La parte frontale del detto placcorie di ghiaccio, in via di disfacirnento,

dista elal mio allineamento del 1941, m. 240.

Tenuto c?nto che nel 1941 la fronte era pili a valle eli m. 20 del detto alli
neamento, ne risulta un arretramento medio annuo eli m. 20 negli ultimi tredici
.anru.

Dall' orlo frontale del ghiacciaio vero, al elisopra della parete verticale in

Toccia e notevolmente arretrato dal ciglio, escono una diecina eli torrentelli,

senza peraltro che in qualche punto venga individuandosi una vera e propria

fr onte. Si dovrebbe parlare di una fronte lunghissima, parallela al ciglio di detto
salta roccioso.

L'apparato morenico frontale del vecchio ghiacciaio, che riempiva il fondo
valle a partire dagli alti circhi, e completarnente demolito.

Rimane invece sul fianco sinistro una bella morena laterale 1a cui cresta,

scpra 1a vecchia fronte del 1941, ea circa rn , 2170, cioe a circa m. 100 pili in alto
-d ella porzione frontale dell'accennato placcone di ghiaccio che e m. 2070.

La eletta morena 1atera1e, che penso coeva alla bella morena laterale destra

-d el Ventina, a differenza di questa ultima e in parte coperta di vegetazione.

Ghiacciaio Scalino .

Innevamento nullo.

Lac1dove una volta 1a lingua orientale scendeva verso i1 passo di Canciano,

Sl vede i1 ghiacciaio arretrato sopra 10 sp1ato in roccia.

La lingua principale (la solita da me descritta e fotografata) e sernpre pili

'bipar tita da una grande bozza rocciosa emergente.

Trascuro la parte di sinistra della detta lingua bifida, e faccio 1a misura

.zione re1ativa alla distanza intercorrente tra 1a parte piu fronta1e destra della

detta lingua bifida ed i1 mio nuovo 'seg na1e del 1952, posta sulla parete frontale

<lella detta bozza rocciosa . .

Sono venticinque metri.

Ritiro quindi nell'ultimo anno di metri venticinque.

Altituc1ine della fronte m. 2540.

Quest'anno 1a platea antistante la fronte e interessata da numerosi laghetti.

La morena si rende interessante per 1a presenza -di nurnerosi ciottoli calcarei

(provenienti dalla solita fascia calcarea che gil' a un po' ovunque in questo settore

delle A1pi) , magnificamente striati, mentre per solito in queste rnorene, costi- •

tuite quasi esc1usivamente di materia1e cristallino duro ciottoli striati con belle

.str iature (salvo i1 serpentino) se ne vedono pochi.
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G hiacci aio F ellaria Occident/al e.

Quest'anno l'ho esaminat o molto ben e.

Oggi l'apparato tenninale e dispost o ad am pia coda di volpe. Escono du e

torrenti dei quali il pili importante e quello di sinist ra . N el 1946 ho fatto un' al

lineamento dinnanzi alla bocca del torrente di de stra, allineam ento costituito da

un blocco su cui ho m esso i mi ei seg na li sulla destra del torrente di de stra e da

altro segnale R 1946 su rocci a eme rgente, lisciata, striata, eli recerit e m essa a
nudo dal ghiacciaio, sulla sin istra del torrente m edesimo.

Qu asi al centro dell a li nea co ng iungente i detti segnali ho messo altri se
g na li in minio su un blocchetto giacente in mezzo allo sfasciume mor eni co.

Orben e la di st anza tra questo allineamento e la par te frontale de l gh iac

ciaio da cui esce il detto torrente di destra , di stanza che nel 1946 er a di m. 0,

{livello dell a front-e) ora e di m. 190.

Lo sco rs o anna detta di st anza dal detto allineamento era di m. 176. Que
stanuo qu indi qui , in quest o se t to re di destra dell a fro nte del Fella ria Occiden

ta le, l ' arre tram ent o e stato di m 14.

Altro segnale im portantissimo ho collocat o ne l 1947 di fronte al colmo cen
trale dell' arco frontale dell a « coda di vol pe», segnal e che n el 1947 distava dal
l'orlo del ghiacciaio m. 25. Orbene quest'anno la di stanza e di m. 150, quindi

ritiro (tr a il 1947 ed il 1954 , anni sette metri 125) in mediadi m. 18 all' anno.

L' altitudine dell a fr onte del F ellaria Occidental e e eli m. 2510, alla fu oru

scita del torrente di destra; m.etri 2490 al centro, di fr onte al mio seg na le (su un

g rosso blocco eli microdiorite nerastra) del 1947 ; di metri 2525 allo sbocco d el

torrerite eli sinistra.

G hiacc iaio d ella Eocc heCla di Casp ag g io.

Ho I'impressione che sia un nevato (molto ripido) anziche un vero e pro

prio ghiacciaio.

Anni fa vi ho visto un Iaghetto, ch e quest'anno non c'era. Di fronte havvi

ap pa rato morenico frontale, im ponente, recente (senz a veget azione).

Pili in basso altra morena (per 10 meno parte dell 'apparato frontale) , piu

an tica , coperta eli vegetazione.

L' accesso eliretto alla Bocch etta non e pili coperto di ghiaccio. H avvi sfa

.sciume morenico.

Sui m etri 2950 quest'anno (22 settembre 1954) n eve dura. COS! pure neve

dura sulla Bocchetta propriamerite eletta ·e sul rovescio, verso la Capanna Mari

n elli n eve continua, ch e la raceorela al ghiacciaio.



- 191-

Ghia cciaio di Casp oggio .

Quest' anno , dal mi o allineamento de llo seorso anno, m. 25. Quindi ritiro ,
nellultimo anno, di metri IS.

Alt itudine dell a fron te : metri 2605 .

Gruppo montuoso Bemina . Disgrazia

Anno 1954

I I I i
I Altitudine IEsposizione I Variazi oni IInnevam.

Ghiacciaio I fr ontale i preval ent e i fr ontali ifrontale
I

I m I
I

1954 II

I I m. I

I I I
Ventina 2075 I N I -20 I nullo

I I
Disgrazia 2070 (1) I N -20 (2)

1
nullo

I
I

Scalino 2540 N -25 I nullo!

I
Fellaria occ. 2500 E -14 I nullo

I
Caspoggio 2605 0 -15

\
nullo

I

(1) Leggi il testo della relazione.
(2) Media degli ultimi 13 annie

ARTURO RIVA

Gruppo Piazzi (Alta Valtellina)

1. - Ghiacciaio V erva Maggiore (IS set te mbre ).

La forte quantita di neve eaduta nella tarda pr irnave ra e avvalangata ha
. coperto 10 spazio compreso tra la fronte vera e il ghiaeeio morto in prossimita
del .laghetto sottostante. Ho ea1colat o che la neve indurita supera i quattro '
metri di sp essore; non e percio proba bile ch e possa totalmente seomparire nep

pure nella prossim a stagione estiva. Il laghetto e aneora parzialme nte coperto
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·da lastroni di ghiaccio . Dei due segnali collocati l'anno scorso, solo uno affiora

.a ste nto, dalla neve.

Su un grosso ma sso granitoide situa to tra la vecchia morena antistante il
.Iaghe t to e a destra ho fissato una Stazione fotografica (S .F. ).

:2. - Ghiacciaio Catdon.ne (IS settembre ).

Fronie ori entale: il segnale N 0 2 dista m. 34 dalla fronte (nel 1953 m. 22);

:51 ebbe percio in quest' ultimo anno un arretramento di m. 12.

Ho collocato su un grosso masso gra nito ide, situato tra la morena antistante
·il laghetto , un seghale di stazione fotografica (S. F .).

Froni e oc.ciden tale : dal segnale N del 1951 all a fronte ho misurato m. 12.

.In tre anni c'e st ato percio un arretramento di m. II,50 (quasi 4 metri annui).

L'arretramento e considerevole noriostante l'alto strato del gh iaccio frontale.

La fronte tre anni fa si presentava con una parete verticale 'di una ventina

·d i metri; ora si e smussata e di con seguenz a si sta lib erando dell'abbondante de
·t rito che copre la pa rte terminale del ghiacciaio.

Prof. ITALO BELLOTTI

.I solaccia (Valdidentro), 12 Ottobre 1954

·VALLE Dr LIVIGNO.

Ho visitato la regione tra la fine di Agosto e la meta di Settembre. A fine
.Ag osto neve recente freschissima rivestiva gran parte dei ghiacciai e, sia pure

.a spruzzate, tutteIe cime dai 2700 m . in su o Invece sotto questa quota minimi
erano i residui delle nevicate invernali-primaverili . Si puo affermare che l'inne

·vam ento residuo ·era molto minore che negli anni 1946 e precedenti; solo nel

1942 ebbi a notare un innevamento leggermente inferiore.

Gh , dell e Mine (2 settembre). La fronte e ancora bilobata, ma la morena
·m ediana che s'avanzava un po' rispetto ai due lobi non mostra pili la parete oc

·cid entale di ghiaccio vivo rivestita di morenico, perche questo ricopre total
mente il ghiaccio sott ostante. Non esiste pili il laghetto alla fronte situato riel

l'angolo compreso tra la suddetta morena e il lobo frontale occidentale. Esistono

.invece du e bei laghetti lungo la fronte - lobo orientale che oramai giace nella

·conca un po' sospesa ri spetto al pianoro alluvionale - morenico antistante al

.grande lobo occidental e; e tutta l' acqua di quella conc a , derivat a sia dalla fu-
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sione dei lembi di gh iaccio sta ccati dal ghia ccia io e r icopert i d a detriti , sia dall a
fusion e d el vero ghiacciaio, scendono , con tipica idrografia centr ipe ta ad alime n

tare .il grande torrente glaciale d el lob o occide nta le . Questo torrente h a abban
donate la vecchia via pe r seguirne un' altra piu ad occiderite.

Il lobo occide nta le si alla rg.a ancor piu ad occidente, perche ad esso si uni
scono d ell e placch e di ghiaccio morto, re sti di quando il gh iacciaio riusciva a
scender e dal sovrastan te gradino. Sale ndo ve rso il P asso dell e Mine, a circa

2700 m. si puo osservare qualche suo lo a strisce pa ra lle le ; com e si osservano nu
m er osi suoli po ligonali di p ietre, del diarnetro di 30-40 cm., tuttavia n on molto

spiccati , sul pianoro d etritico antista nte alla frc nte del gh iacciaio (occ ide nta le}.
siamo a circa 2575 m . N otevo le su quest o pianor o dell e st r isce di sassi d'un
g ne iss micaceo, mo lto arrossati, st risce che s' allungano perpendicolarmente all a

fr onte, sembrerebbero iisar 0 esker S'2 fossero un po ' rilevate . In qua lche punto
e car atteri sti cam ente visib ile la sovrapposizione d ell a mor ena piu est erna del

se colo scorso al de t rito alte rato, e ricco di vege ta zione erba cea, dei secoli pre
cedent i.

Il segnale collocate nel 1941 alla di st anza di 40 m. dal limite frontal e, nel

1949 (ultima visita) distava 90 m etri ,e oggi dista 145 m et ri; vi fu p ercio un ritiro
eli 55 metri u egli ultimi 5 anni (medi a annua II m.) ,e di l OS metri n egli ultimi
13 anni (medi a annua 8 m. ); questi valori testimoniano quindi un maggior re
gresso in qu esti ultimi anni.

Altre osse rvazioni : anche davanti al G h , Z embrasc a, che ora mai occu pa una
co nca tra detriti m oreriici al P asso delle Mine, vi e un b el laghetto di cui una

sponda e dat a dall a pa ret e di gh ia ccio, come accade pe r gli alt r i due del Gh.
Mine e come accacleva per 10 sc ompars o la ghetto alla fr onte del lobo occiden

t al e Gh . Mine.

Il Ch. Capra di d eniro non entra pi u con la sua linguetta nella spaccatura di

r occi a ch e gua rda verso il g rande pia noro de lle 'Mine, rna si fer ma molto piu
a mo nte; fo rse esiste ancora il lag'hetto alla sua spo nda sin istra .

C it . NIeri diona ie di Campo (II se ttembre) .

Com e gia dissi, questo gh iaccia io h a una bella fronte che sce nde nell a Sviz
zera, e una seconda che g uarda verso 10 Spol; in re alta, p ero , oggi, anche le

acque ch e fuo res con o da questa fro nte, chc chiamero itali ana, oltrepassato un
b el pi anoro solo da qualche anno libero di ghiacci , sce ndono in un vicino la
g he tto pe r po i deflu ire pur esse ne lla Svizzera . Cia dunque diversamente dal

1940 qu an do la fro nte piu avanzat a mandava Ie sue acq ue in Val di Campo ita
liana. Netto il dista cco di t inta della candida neve vecch ia d al gh iacciaio, sui

m. 3020 .

15 - Bollettino del Comitate Gl aciologico I taliano.
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II segriale • N collocato nel 1940 alla distanza di 16 metri ora dista m. 72;

il ritiro in 14 anni e percio di 56 metri, e quindi di 4 metri all'anno.

Poiche oggi il confine politico passa sulla linea di cresta della morena pIU

esterna di destra, e percio ovvio che tutto il ghiacciaio oggi appartenga alla
Svizzera (T.te Poschiavino , cioe Adda).

Gh. Seitenirionale di Campo (II settembre).

Non ho potuto trovare il segnale davanti al lobo di destra della fronte. Si,

invece, quello al centro. II segnale • N che nel 1940 era a 26 m. ora earn. 186;

ritiro, quindi di m. 160 in soli 14 anni (= quasi 12 metri annui). Non solo, ma

questo lobo e enormemente mutate. Noel 1941 la fronte era nettarnente di ~ghiac

cia, salvo poco morenico qua e 13. sparso e altro affiorante ana base, che dava

origine, nel territorio che prima era occupato dal ghiacciaio , a iisar allungati

Ghiacciaio

delle Mine

Merid. di Campo

Sett. di Campo

Alt. Fronte

2585

2900

2825

Esposizione

N

N-O

N-O

Variazione (in m.)

- 55 (1949-1954)

- 56 (1940-1954

- 160 (1940-1954)

secondo la colata glaciale. Oggi vi e un eriorme pendio totalmente morenico (al

mena in su.perficiei , e solo 30 metri piu in su il pendio di morenico lascia il posto

al soli to pendio della alquanto ripida fronte glaciale. A meno di ammettere , cia

che non ho potuto vedere, che sotto il morenico vi sia ghiaccio, in tal caso non

morto, rna regolare continuazione della fronte visibile.

Mancanza quasi assoluta eli neve alla larga fronte tetralobata (infatti si tratta

non eli 3 rna di 4 lobi).

Davanti alla fronte eli sinistra i soliti laghetti intermorenici. Ad ogni modo

la fronte non e piu sul pianoro, rna tutta ripida a occupare il terzo salto (in di

scesa). I due lobi estremi sono certamente quelli che giungono piu in basso.

GIUSEPPE N ANGERONI

Milano, 1° Ottobre 1954
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Gruppo 'Ortle s-Cevedcla

B ACINO DELL)ADDA

L e condizioni m eteorologiche sono state qu est'anno nettamente sfavorevoli

all o svolgimento delleosservazioni, dato che si souo avuti ripetuti periodi di

maltempo, con abbondanti rievicate specie nell'intervallo di tempo in cui solita

m ente ven gori o effettu ate lc visite all e vedrette del gruppo. Vari tentativi di con

trollo dei segnali sono rimasti infruttuosi in quanto la copertura nevosa, in ta

luni settori abbastanza sp essa ,e in ge ne re persistente per tutta la stagione estiva,

Campagna Glaciologica 1954 - Gruppo Ortles-Cevedale

I
Denominazione ghiacciai I Numero Spostamento Periodo

I
I segnali medio della osservazione Operatori
i controllati fronte m. di
I
I

Bacino dell 'Adda - Valle I
di Cavia: I

I
Vedretta del Treser o I

(col. sett.) I 3 -3.60 1953-54 POLLINI

I
Vedretta del Tresero I

I
(col. mer.) I -1.80 1953-54 »

1

Vedrett a della I
Sforzellina I 3 -3.63 1953-54 »

mascherava le fronti estendendosi talora sino a quote molto basse. Lo scrivente

solamente il giorno 3I agosto ha potuto svolgere qualche osservazione e control

lare 4 segriali per Ie vedrette del Tresero settentrionale e meridionale, ,e 3 per la

vedretta della Sforzellina, in Valle di Gavia.

Le fr onti di detti ghiacciai erano tutte innevate, con. spessori di neve sino

a 40-50 ern, talora in pili strati dovuti a differenti precipitazioni.

Per la vedretta del Tresero settentrionale e stato rintracciato il segriale su

roccia in posto situato al centro ri spetto alla fronte, segriale che probabilmente

era coperto da c1etrito nel I953.
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So rio sta te Ia tte alcune osservazioni morf ologi ch e in spe cial modo pe r la ve
dretta dell a Sfo rzell ina, sulla quale la copertura nevosa era meno abbonda nte .

I n base ai ri sultati dell e misurazi oni si puo dire ch e per queste tre vedre t t e

continua la fase di regresso rna alquanto at te nua te .

ALFREDO POLLINI

Gruppo dell'Adamello

B ACI NO DELL'OGLIO.

Nei giorni II, 12, 13 settembre 1954 ho visitato gli appara ti glac ia li de lle
valli Narcane ed Avio, sul versante lombardo del Gruppo dell' Ada me llo. L e

massirne precipitazioni nevose invernali si erano ver ificate nel periodo tra feb 
braio e marzo. T ra la fine d'agosto e la vpr iuna settirnana di set tembre si era
avuta unabbondan te n evicata fin o ad un' altitudine di 2000 m et r i. A ll'atto d ell a
mia ri cog nizi on e il man to nevoso (sia quello residuo in ver nale com e que llo , so- '

vr apposto, di neve recente) non sce ncleva al di sotto di q. 2900 , come h o esp res
samcnte contro lla to n ell e du e valli, servendo rni clell' altimetro. Tale quota rap-

o presenta su quest a ver sante Nord del Grup po , il limite medio d elle n evi persi
stenti , com e gia ho indicat o nella mi a relazi on e dell o sco rso anno.

Tutte le fr ont i glaciali e ra no pe rtanto sgo mbre d alla neve e g li apparati
glaciali visita t i presentavano una acce nt ua zion e del pro cess» di riduzio ne gia
ri levato ne lle precede nti anna te .

Va.l Nurcan e

Ghiacciaio Pisgana Orien tal e (esposizione Nord ; fronte a m . 2340).

In questa colata l ' appiattimento :e il ritiro lat erale preva lgouo ormai sul ri 
tiro fronta le . La fro nte si presenta es tre rname nte appiatti ta e forteme nte clisse
minat a di detriti piu t tosto grossola ni . La linea limit e fr ontale , es tre ma me nte

fr ast agli at a , e quasi t ot almcnte na scost a da un caotico ammasso di ciottoli e ma
cigni. L e mi surazioni d ell e oscillazi oni frontali d ebbo no riferirsi ad una linea
limit e media che non tenga conto d elle Irangiaturc, soggette, per le loro esigue

dimen sioni , a variazioni annue rilevanti ch e n on corrispondono all 'effett ivo va

lore dell e osc ill azioni fr ontali del gh iacciaio.

La superficie del gh iac ciaio e inoltre inten samente martoriata d a numero
sissimi solch i dell' ablazi on e superficiale . N essuna traccia di ne ve fino a q. 2890

cio e in prossimita del P asso Pisgan a al limite esteruo del bacino di alimentazione.
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11 seg nale sulla de stra idrogr.afica si trovava a m. IS dalla linea limite media

fronta1e. Le misurazioni si effettuano pero da tre anni in base a1 segna1 e collo

oato su roccia in po sto sull a sinistra idrografica (S e ) che quest' anno distava

da1 limite fronta1e medio m. 15 denunciando COS! un ritiro da1 1952 di m. 3 (10

scorso anno i1 ritiro era di pochi centimetri e non fu considerato).

Secondo quanto mi h anno suggerito le mi e osservazioni eseguite su questo

e su altri ghiacciai , e mia opinione che itritiro di un apparato glaciale si mani
festi in due fasi.

E' noto che la causa prossima dell'espan sione e del ritiro glaciale e da ri
cercarsi n ellcntita dell'alimentazione.

Ora, la riduzione della massa glaciale, in seg uito ad un difetto dalimenta

zione che si prolunghi per un sufficiente riumero di anni, si verifica in un primo

tempo solo n el bacino di alimentazione (con un evidente ap piattim ent o d el me

desimo) (I) dal quale si propaga gr adu almente ,e successivam en te a tutta la colata.

Alla diminuzione della m assa glaciale nel bacino d'alimentazionecorrisponde

una minor pressio ne, non pero una minor trazione, verso valle. Cio per che il

ghiaccio di ghiacciaio si com-poria c"om ie u.n. cpr p:'O »ischioso.

Siamo n ella prinl-a [as e, che chiamerei di riiiro [ro nuile : al grad'uale affie

volirsi della pressione corrisponde un .ritiro fr ontale sens ibile (per ch e diminuisce

l' entita di una delle due forze d'espansione a valle), mentre l' appiattirnento e
meno appariscente perche 1a massa del ghiaccio del bacino ablatore e rimasta

pressoche inalterata ri sentendo essa ancora delle condizioni generali d el ghiac

ciaio precedenti alla diminuzione dellalimentazione, 'e cio e non esseridosi ancora

propagata a tutto il bacino ablatore 1a riduziorie di massa verificatasi a monte.

Quando 1a deficienza di massa , dal bacino di alimentazioue si e g radua1

mente propagatafino alla fronte glacia1e, si entra nella seconda [ase che chia

merei di esbinzione : il gh iaccia io si e progressivamerite ed enormemente ridotto

di spessore, 1a fronte da turgida (a lingua, a unghia) e diventata piatta (a lama)

e frangiaba. II movimento verso valle e ridotto ad entita irrisoria.

II ritiro fronta1e e minima, mentre si fa grandioso l'appiattimento; 1'ab13

zione superficiale prende nettamente il sopravvento, rendendo manifeste le sue

aumentate proporzioni attraverso l'ispessirsi del r eticclo idrografico sulla super

fide della colata: il ghiacciaio si consuma sul posta soprattutto dalla superficie

verso i1 fondo.

(1) Infatti il prolungarsi del fenomeno provoca, nel caso di un bacino di alimentazione
unitario, rna interessante diversi cirohi, la cornparsa dei se tti divisori tra un circa e
l'altro quando essi siano rimasti fino allora sornmersi d allo sp essor e del ghiaccio, e, in
seguito, Ia separazione dei circhi stessi in altrettanti bacini d'alirnentazione distinti.



- 198-

N el settore lombardo del Gruppo dell' Adarnello si troverebbero a mio pa

rere in questa seconda Iase i seguenti gb iacciai :

Levade, Gioia, Poja, Miller inferiore, Remulo, Avio, Passo Alessandro,

Orientale d'Avio, Plem, Calotta, Pisgana orientale, Pisgana centrale, Frisozzo.

Ghiacciaio Pisgana Occidentale (esposizione Nord; fronte a m. 2500).

Si e fatta pili netta, nel settore frontale di questa colata, la separazione tra

le due Iingue terrninali. Quella di destra (idrogr.) davanti alla quale e posto il

segnale, risultaona incuneata tra due fianchi rocciosi, dei quali quello di sinistra

em l'anno scorso ancora parzialmente coperto. N essuna traccia di neve su tutto

il ghiacciaio fino a 2900 metri di altitudine cioe a meta circa del prirno gradiuo

che sostierie il bacino dalimentazione.

Scarso il detrito sulla fronte. II segnale NSo su roccia in posto, sulla destra

idrografica, risulto a m. 63 dalla fronte, denunciando cosi un ritiro della fronte

stessa di m. 17 in un anno. Ritengo tuttavia che a far assumcre al ritiro propor

zioni COSt vistose contribuisca il forte irraggiamento terrnico dei due costoloni

r occiosi entro cui la fronte e incuneata.

L'ablazione subglaciale in questo settore destro, che si avvale oggi di due

bocche (basse fessure), e molto abbondante.

Conca del V en erocolo

Ghiacciaio del Ven ero colo (0 dei Frati) (esposizione NW. Fronte a m. 2570).

Neppure questanno ho riscontrato in questa colata variazioni morfologiche

degne di rilievo. Ho notato tuttavia I'accentuarsi della tendenza lall a separazione

tra il ghiacciaio del Venerocolo p.d. che e alimentato dai due grandi circhi r i
spettivamente tra Passo degli Inglesi e Passo degli Italiani e sotto la parete Nord

dell' Adamello, e il ghiacciaio eli falda ch.e si stende sotto la Cresta lVI. Venero

celo-M. Falcone, dominato dal Passo Br izio, sotto cui, anzi, presenta la maggior

espansione. La separazione pero avviene po co ad occidente del Passo Brizio,

sotto i Corni elel Confine.

Le due fronti del g1hiacciaio del Venerocolo p.d., sernpre ad u nghia molto

ripida, erano prive di neve, ma ancora abbondantemente impregnate di detriti.

La bocca della fronte destra si era spostata ancora maggiormente verso de

stra quasi al punto eli contatto tra la fronte glaciale e Ia morena laterale deposta.

L'acqua dunque defluisce verso sinistra, percorrenclo e lambendo tutta la lar

ghezza della front:e prima eli piegare direttamente a valle.

11 segnale SC!) su grosso masso tonalitico era a m. 44,20 dal limite frontale

e manifestava COSt un r itiro annuo elella fronte di m. 6, 80. II segnale elavanti

alla fronte sinistra morfologicamente inalterata, (SC!)2) era a m. 33,50. II ritiro

di questa fronte era stato dunque di m. 10 in un anno.



Alpi Retiche - Gruppo montuoso Adamello
Boicino idrografico principale Oglio - Anno 1954

I I I I : V ' I n I' , [I II I Alt itu- I Esposi- I Are a I arraz, ronta 1 neg 1 anlll Variaz. I Innev. I

I I din e I zione I·in ha. I I I I laterali I fornt ale I ..,
Bacin o idrografico I Ghiacciaio I fr on- I pr eva- ! I 1952 I 1953 I 1954 I m I I Osservazioni suppletive

I i tale I lent e I I m I m I m il I
I I m I I j I I I I I
1 I --,- _._- I I T- ---·---r-- ·----, --I

Oglio Narcanello I Pi sgana orie ntale 2340 I N I - 1 - 4 I I - 3 ! I nullo 1

I I . I I I I I I ,
» » IPi sgana occ identale 2500 I N I - 1- 10,90 1- 14..30 I - 17 I - I nullo I

! I I 1 I I I I I
Veneroco lo IVenera colo 2570 I NW I , - 3 I -7,46 I -10 I , nullo 15egnale 50 collocato per la pri-

I I 1 1 I I I I I ma volta nel 1954 a m. 17 dal "

Avio IAvio p. d. 2722 1 NW ! - I ? I ? I ? I - I nullo I limite frontale.
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Conca d' A »io

Ghiacciaio d' A »io (esposizi one pr eval ente N W . Fronte a m. 2722) .

Gia ho avvertito, nel Bollettino del I953, che il grande apparato glaciale

della conca d' Avio e ormai diviso in tre distinte sezioni: il ghiacciaio d' Avio
Orientale; il gh iacciaio d' Avio p.d.; il ghiacc iaio di Passo Al essandro. A questi

bisogna aggiungere il ghiacciaio di Plein annidato nel circo sotto la parete Nord

della Cima Plem.

Fi g. 1 - II Ghiacciaio di Avio (Seg llule) .

Quest'anno sono riuscito a salire davanti alla fronte del ghiacciaio d'Avio
p.d. e a collocarvi un segnale.

La lungfhissima fronte, appiattita ,e frangiata, era cornpletamente sgombra

dalla neve, ma sensibilmente impregnata di detriti pili 0 mcno grossolani, pro
venienti dane frequenti scariche di sassi della parete ovest dell' Adamello.

Il limite delle nevi persistenti era a circa 2850 metri e non era facilmente
deterrninabile per la pr esenza di neve fresca (caduta meno di una settimana

prima della mia ricognizione). Percorsa la fronte ho collocate un segnale rosso
S0 su roccia in posto, davanti al punto risultato altimetricamente pili basso

(m. 2722) corrispondente ad una espansione lanceolata in linea con 10 spunton.e
roccioso che scende ela q. 3365 del M. Adamello. Il segnale e stato collocato a

m. I7 dal limite frontale.

CESARE SAIBENE

Seminario eli Geografia dell'Univ. Cattolica del S. Cu ore.

Milano, set ternbre I954.
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B ACI NO SARCA

Condizioni 111,~ ieorologic he dell ' an na ta.

I1 1954, ag li effetti del ri fornirncnto di neve, continua la se rie delle annate

scarsc. L e prec ipit azioni pero no n h anno un andame nto n orrnale. G li u1timi

mesi del '53 furo no buoni, e qualche rara spolverata ver so i 2000 m . h a avut o

poca importanza. N evicate si ebbe ro invece a partire dall' E pifania e si san a sus 

seguite piu del normale in primavera. I mesi estivi non sono stat i molto caldi,

pe r cui si ebbe un ritardo n ell a fus ione delle n evi. Infatti al m om ento d ell e osser

vazioni l'innevamento .era di screto , tanto ch e ho creduto oppo rtune iniziare il
lav oro co n una se ttimana di ritardo ri spetto all' anno precedente.

Com e al solito, pe r le condizioni di innev.amento e utile co noscer e le osse r 

vazio ni fa tte a na sta zione d i Caret (m . 1420) elal maestro B. Collini , o pe ra to re

del Cen tro eli Studi A lp in i . L a posi zioue di questoosservatorio ecen trale ri spetto

ai due gruppi considera ti . L e prec ip it azioni nevose n ei m esi invernal i h anno

dat o i seguenti disultati: dicembre ern . 17, gennaio em . 75, feb braio em . 86 .

m arzo em. 81. Totale n ell 'inver no '53-54 em. 259. Utile e pure il confro nto COil

gli anni pr eced ent i , pure scarsi : '5 1-52 ern. 236, '52-53 ern. 2I S, mentre favo re 

vole fu I'Inverno ' 50-51 con ern. II 50.

In corriplesso i gh iacciai pe rma ngo no nella fa se eli ritiro, ma sembra peter

intravved ere un rallentaruento di CLeUa fa se. In seguito si vedra se trattasi di

un fatto o ccasionale 0 se r ealmente vi sia l'inizio di un rallentamento n e1 ritiro

ch e dura gia ela oltre 30 anni.

V edTetitz. orientale del Care A lto IS-V I II-54. L e prime chiazz.e eli neve si

trovano g ia ve rso i m. 2700, e l,a veelretta e quasi compl etarriente innev at a.

I1 nevat o elist a m. 2 dal segno P l\1V - 1952. Due anni fa, alla stessa di st anza ,

arrivava in vec e il gh iaccio. N el cana le di sinistra il segno l\JIV . 1952 +- ecoperto

ed il nevat o si pro lunga oltre pe r circa una sessantina eli metri. Anche nel 'canale

di destra il segno l\1V +-0 1952 e coperto ed il n evato si estende e si pro te nele

molto in avanti a coprire in gran parte la conca eli ghiaccio in basso a elestra.

V edr etta di N iscli I 9-VIII-54. Innevamento solo nell a parte alta del ghiac-

ciaio.

N ella direzione del segno P l\!I. V .-1953 e alla di st anza eli tn. 32 dal segno, il

gh iaccio arriva a m. I piu avanti dell' anno scors o. Cia e dovuto al fatto ch e,

finendo la lingua con un andamento a sega , in quel punto il gh iaccio e stato pro

t etto dal depo sito, in parte corn pen etrato, dovuto allo sfasciamento di una piccola

morena in terna. Nella direzi one del su dde tto segno, ana distanza eli'm. IS dal
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p un ta (come lanno sco rso), i1 gh ia ccio e piu indietro. Dat a questa situa zioue

stimo p iu r isporidcnte alla r ealta dare un ritiro m edio eli m . 5.

Due tratt i eli ghiaccio eli poche decine di m etri transfluiscorio dalla Vedretta

orientale del Care Alto, a destra, e d all a par te alta de lla Ve dr etta d el Lares , in

alto, nella sot tostan te V.eelretta eli Nisel i, che risu1ta quindi colleg ata a queste

u1time. Or so rio 30anni in vece, seoorido G. Me rc ia i , l'union e d ella V edretta

del L ar es con quella eli Ni scli si estcndeva pe r ben 2 Km.

V edreitia di La res 20-V III-54 SeLLa di N iscli , Qua e la, anc he in basso, si

osservano div er se ch iazze di neve, eel i1 nevato oouto rna pure i1 g h ia cc iaio .

Da1 segrio 1VL V .-I 9530 i1 nevat o arriva a m. 2,50, m entre i1 gh iaccio sembra
arnvare a m. 9.

Lobo d esiro . Finisce con due d igitazio ni in due rapidi canali . La p i u

lung a e piu breve e.quella di sinist ra , ela c ui esce im petuoso i1 t orrente subgla

ciale. Quella di dest rae piu stret ta ,e t ermina piu a valle . Qui i1 ghia ccio arriva

a m I S eli elist anza da1 segno I M .V,-I 953. Qu esta mi sura rappresenta i1 ritiro ele1- .
l'ann ata .

Lobo sinisiro . Da qui si vede t utto i1 ghiacciaio . Olt re i m. 2900 i1 suo in

nevam ento e co mple te , resta ndo cosi scoper ta solo l 'ultima pa rte bassa 12 pia

neggian te d ella li ng ua ,

11 lobo s in is tro fini soe in u n laghett o , ed e d ifficil e i1 con tro llo del ritir o.

Dall a elirezione ele1 segno -+lVLV.-I953 ho calco1ato un ri tiro approssimativ o
eli 11n . ro .

Faccio un nuevo segno - nel luog o di divergenza dei d ue lobi d estro e si

n istro , ullaltezz a dove arr iva i1 gh iac cio .

V edreuio. di F olgo rida r8-V III-54 . E' stat a co ntroUata dal m aest ro B . Co1

lini. n . I-IX-49 su di -u n grosse m asso d i fo rma approssima t iva eli t ron co di p ir a

midc, posto davanti a1 mar gine fro ntale ele1 gh ia ccia io , fece i1 segno « B.C. 1/ 9

1949 m. 50» . 11 ghi accio a rriva va quindi, n ell a direzioue seg nat a, a m. 50 di

di stau za. 11 g iorno 8-I X-50 1a distanza de l gh iaccio dal m asso e ra eli m . 180, con

un ri ti r o qui ndi eli m . 130. Il giorrio 8-VIII -53 1a stessa dis tanza era eli rn . 253,

co n un riti ro quindi eli m. 73 in tr.e an ni. Il g iorn.o 18-V III -54 1a st essa elistanza

em . 278 e questanno si eve r ificato un ritiro di m. 25. Il ritiro totale in cinque

anni, da1 '49 a1 ' 54, esta to quindi di m. 228, con un riti ro medio di m. 25 allanno.

V edrei ia d ella Lobbia 30-V I II-54 . A nche in que sto ghiacciaio 1a parte a lta

e m eelia e in n.evata, e piu in basso de lla fr on te , fra le m orene long itudinali , si

presentario chi azze eli n eve.
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Dal segnale P l\1.V .-1953 il ghiaccio arr iva a m . 29 . Data la diffi colta dell e mi

surazioni in questa luogo, ho fatto i nuovi seg ni 54 54 sui fianchi destroe si

ni stro d el ca nale allaltezz.a d ell'arrivo del gh iaccio.

La part e di gh ia ccio fo ssile alla testata d ell a valle d el Matterot e ancora

n otevolmente estesa . E' difficile calcolare le sue dirnensi oni , elato il fo rte ric o

pri me nto. Mo lto ap prossimat ivam ente si este nde per una larg'h.ezza eli m. 400

eel una lunghezza eli m. 200 e presente qua Ie la p iccole bocche causate dall' ac

qua so t toscorrente . In nma di esse ho fat to una f.otografia .

Uri altro fiatto nuovo si ri scontra in questa zona . SuI fianco interno d ell a

morena eli d estra si puo sco rgere elell' altro ghia ccio fossile , in seguito allo scivo

lamento, sul ri pido fian co , del materiale di ricoprimento. Lo spessorc el ell o st rato

attuale eli questo m ateriale e eli circa m . I e per la forte pendenza , e state og

g et to eli in tens a e rosioue da parte degli agent i atmo sferici . L' aumento di t em

peratur a, pe r la diminuita azione protettiva d ello strato morenico, h a fuso su 

perficialrue nte il gh iaccio Ie COS! il m ateriale escivolato in basso . In qu esto m od o

credo sia avvenuto il fenorne no. L e elimensioni di questa spe cie di fin estra , qu asi

rettan golare , di sposna eol Iato minore in basso, sono circa m. 20 x 40 . II gh iaccio

si presenta co p inten se st riat ure e , data la posizione e la conformaziou e della

morena, sembra este nders i m olto sot to il detrito ,e costitui re COS1 ancora un no

t evol e volu me di essa . P en so trattar si eli gh ia cc io ianberior e a l 1923 , an n o in cui

e bbe inizio la fa se di ritiro (ch.e perdura), preced eute allultima progressione

ri scon trata dal Me rc ia i (Bol. Com. Glac . It. N . 6) .

G hiacc iaio del J1'a,nd non,e 28-V III -S4. L 'innevamento e com pl ete nel bacino

co lle ttore fin o al laltezz.a Cresta Croce-C. Gar ibaldi, e chiazz e anche es tese eli

neve si trovano ai lati d el ghiacciaio .

L a fronte si prese nua m olto e st esa e con andamento irr.eg olare , data la oon

for maz ione d elle rocce ed il fatto che il gh ia cc ia io t ermina , con una s er acc ata .

Nella pos izione de l pri me seg nale P , sulla sinist ra d ella fronte, ho ri scontrato

quest'anno u n ritir o del gh iaccia io eli m. 12. N el pu nto pili basso, nella parte

m ediana dell a fronte, mentre I' anuo scorso il ghiaccio arrivava all' altezza d el

seg no +---0l\1.V. -I 953, que st 'anno, ne lla di re zion e dell a nuova freccia aggiunta

~0l\i.V . -1 953, il ghiac cia io arriva a 111 . 36 , che rappresenta il ri t iro di questa

posizione . II segue si t rova su una piccola prorn ine nza a sinist ra in basso dall a

bocca eli uscita del torrente subglaciale . II g iorno segue nte pe rc), un arn rnasso eli

qualche centi na io di 1113 di ghiaccio si st acca sopra qu esta seconda posizione se

g na ta , e con grande £rag or e pre cip ita in ba sso, det erminando COS! un arretram en to

d ella fro nte di circa 30 111. Ri feri sco cia .per mettere in evide nza la relativita eli

queste .misu re fatte sotto u na seraccata .
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I I I I I II I Altitu- I Esposi- I I Variaz. fro nta li negli anni I
J I dine I zione I Area I I I i Osservazioni sup pletive

Bacin o idrografico I' Ghiacc iaio I fr on- I preva- I in ha I 1952 I 1953 :/ 1954 I In nev.

I ! tal e I lente I J ill I ill I ill I fr ont ale

I I ill I I I I I I

I I I I I I I I
Fiume Sarca IOrient ale del Care Alto I 2800 1 I E I 30 1 I - I + 2 . 'I - 2 · I cop iso

I I I I I I ;/ I
»» INiscli I 2450 1 I E I 287 1 I I - I - 34 I - 3 I nullo

I I I I . I I I I
»» ILares I 2300 1 I N-E I 635 1 I - 24 I - 17 I - 13 Iparziale

I I I I I ! I I
»» IFolgo rida I 2520 1 I N-E I 14~ 1 I - 17 i - 24 I ---'- 25 I scarso

I I I I I I I
» » ILobbia - 4 I N I - 4 I - 80 . I - 77 I - 29 Iparziale

I I I I I I I
»» IMandrone - 4 I N-E I 4 I - + 1 I - 24 I »

I 'I' I "»» INardis , 2540 2 I , S-E I 236 2 I - 5 - 2 I - 11' »

I I I I I I'
» » IAmola I 2550 2 I E-SE , 161 2 I 0 I - 3 , + 1 I nullo

I I I I I I I I I lin gua completamente coperta
»» ICorn isello I 2610 2 I E I 106 2 I - 8 I - 8 I - 3 I parzia le I da detrito

Noce I I I I I I I I I
(am. dell 'Adi ge) IP resan ella I 2320 3

, N-E I 415 3 I - 12 I -12 I - 17 , nullo i

J) dati del 1942
2) dati del 1929
3) dati del 1942
4) ner rruesti 2 ahiacciai i dat i del 1924 sono tronno Ion tan i (1;111::1 rp.:dt~
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D el re1itto in basso rimane, molto ridatto e assottigliato, il sernicerohio a
monte, mentre il lago N uovo va ra pielamente riempiendosi d'i d etrito.

Gruppo della Presanella

VedrJe tt:a di N ardis 3-IX-54. L'innevamento e complete n ella parte alta, e
a ch iazze, anche ai lat i dena parte bassa d el ghiacciaio.

Dal segno (!)~ lVI. V. -I952, nell a stessa elirezione, mi sura m. 56, mentre

l ' anno scors o la dist anz a era di m. 45. 11 ritir o qu est' anno e quincli eli m . I I. L a
-estrerna par te della fr onte e in br eve tratto coperta eli eletrito. L a bocca e circa

m . 20 pili in dietro a sinistra , e si presenta r iempita eli neve.

A circa m. 500 a valle elall a fron te trovo un vecc hio segno <->, ma non o
sbantemolto oercare, n elle direzioni indicate (a mo nt e e a valle) non r iesco ad

.individuare altri segni .

V edreiua d' A 11wLa I -l X-54 . 11 ghiaccia io e ,p osto in l.eggera inc1inazione e

l 'innevamento si presenta solo n ella parte a lta ·e periferica sotto i fiarichi roc

ciosi dei monti.

L ' acqua ha modificato la confor rnazione dell'ultima parte del ghiacciaio.

Pertanto fa ccio un nuovo seg nale (!)~ lVI. V .-54 a m . 45, invece che a m . 26 come
l'anno scorso , sempre pero nella direzione elel segno l\LV. I 1951. Dal nuovo se
g nale scopro il ghiaccio, sotto forte detrito , a m. 2,50. L'anno scorso, dalla dire
z ion e fonelame nta le, p ur in alt ro punto , elistava m. 3 ,50 . Quinc1i si puo consielera re
un avanzamento eli m . I. Va pero notato a questo proposito come la Iingua del
.gh iaccio pr esen t i un riot evole ricoprimento detritico. L a bocca del gh iacciaio

quest ' an no s'e ritirat a di altri m. 4 ri spetto allan ri o scorso . E ' a ncora una por ta
consider evo le pur esse ndosi im pi cci olina ed il tunel molto acoor ciato .

V edry]ttl'1 di Corniselbo 2-IX-54. Iri nevameuto 5010 ne lla parte alta .
Gia dall 'ann o sco rso, in segu ito all 'arret ramento ge ne ra le , it bacino si e di

viso in elue p art i , causa il oostone ch e si elist acca ve rs o orie nte d alla quota 3209.

L a parte sin is tra e quasi a forma r otonda, ed e a N ord, mentre la parte. destra,

pill allungata, soendc piegan el o ve rso Norel-Est e fini sce pili in basso. Dal segno

M .V .-I 95I (!) qu est ' anno il gh iaccio arriva a m . 47 , qu in c1i in un anno s'e verifi. 

cato un ritiro eli m . 3. Lad istanza della bocca dal limite eli arrivo del gh iacciaio
,e m. 9.

Ho mi su nato la elist anz a della fronte attual e elal lag o Vedretta : cir ca m. 635.

'Nel 1925 invec e questa dist anza era eli l!n . 125; si e avuto COS! in 29 anni un ritiro

·di circa m. 500, pari ad un ritiro medic di m . 17 all' anno. Queste iniicazioni

sono pero ap prossirnative, in quanto ho £atto le mi sure in terrerio accid.entato,
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e soprattutto perche durante questi anni il limo ha riempito il lago proprio nella
parte a monte (poco profonda).

Vedretta della Presan eila 13-IX-54. Le osservazioni sono state fatte dal mae

stro Q. Bezzi. La lingua si presento crepacciatae scoperta completamente da

neve, mentre la parte alta del circo glaciale era bene innevata.

11 ritiro di quest'anno e calcolato in m. 17.

VIGILIO :lVIARCH ETTI

Rovereto, 20-XII-54.

ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

La notizra riferitami che nelle Venoste occidentali l'inverno 1953-54 era
stato piuttosto scarso di nevi, e che queste erano cresciute come il solito in pr i

mavera , pero in misuna non accentuaba, suggeri opportiun.o anticipare il sopra

luogo glaciologico fin dalla prima decade di agosto. Ma I'escursione compiuta

dal 7 al 9 agosto in Val Senales rni porto lad accertare che invece la nevositaera

stata intensa non solo nel periodo febbraio-rnaggio, rna poi anche di nuevo in

estate, specie in luglio, COS! da sorpassare, per es. i 60 em. il 20 luglio al Rifugio

Bellavista (2846 rn.) e 20 em. a Corteraso (2014 rn.). Infatti all'epoca della rnia

visita un sottile rna esteso strato nevoso copriva anc ora Ia maggioranza delle

superfici ghiacciate, e, al di fiuori di queste, non poche chiazze ·e striscie di neve

erano sparse ne gli incavi e vallo ni , talora anche a solutio, al di sopra dei 2500.

Pertanto del tutto irricorioscibili nel lora contorno sommerso da coltri n e

vose ri sultarono i ghiacciai di Ob ereiies di leuanie e delle Frane, pur avverten
dosi attraverso la mascheratura che erano in sbadio di chiaro appiattimento. Ma

per compenso apparve in buone condizioni di osservabilita, salvo lc fitte nebbie ,

contrarie alle vedute d'insieme e alle fotografie, il gh iacciaio del Giogo alto J dove

all a fronte destra continuo I'abbassarnento in corso da anni, che una volta di

piu rivelo una specie di nicchiae in questa una stretta lingua , progredita eli

quasi 3 rn. nel biennio 1952-54. Di POCtO superiore fu I'entita del movimento di
ritiro della fronte sinistra, che peraltro interessa una molto piu ampia massa

ghiacciata e un notevole tratto di orlo, lungo i1 quale si e ingrandito il lago e si

e forrnato un secondo laghetto al posta di un minor lobo, gia promiriente. In

definitiva dal confronto tra lc due fronti 1a fase di ritiro , se non sospesa, sem

brerebbe almeno attenuata. Ma che la supposta attenuazione sia poco m arcata
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10 cori fer ma la misura pr inc ipale , quella eli potenza esegu it a allo « spart iac que »,

al segri ale collocato a 2857 sotto il cippo eli confine 29 b, posto a 2875 m. Ri

spe tto al detto segnale l' orlo elella sup erficie pia na del ghiacciaio di sta m. 67,7

(orizzontalmente m. 61,1) , 29,3 m . piu in basso, ci oe a qu ota 2828, e 1,3 m . al

eli sotto d el li vello doe! 1952. Cia corrisponderebbe a un abbassam ento medio an

nuale n el bi ennio eli m. 0,65, m entre dal 1930, quando fiu fissat.o il segnal e, la

m eelia fu eli -m. 1,2 (- 29,1 m. in 24 anni), non se nza ch e pili volte si sia ri 

masti an che m olto a l eli so tto di t ale cifr a (anohe - 0, 28 m. come n el 1934-35).

Si aggiunga che, pe r quanto po t-eva osser var si , pur ess endo lc ac q ue corren t i

ferm e p er ge lo, ancora una volta il punto di eliffluenza (0 spartiacque, Ie quindi ,

te ori camente 10 spartighiaccio) app ariva sp osta to ver so N E n el lemb o arustriaco

del gh iacc iaio eli un centin ai o eli metri, alqua nto pill, in somma, di quanto 1.0

fosse nel 1952.

U n successive sopr:aluogo com piuto dal 19 al '22 agosto in V al1elunga , dove

pu re, a Melago (1920 m.) a lla fin e d el lugli o (ch e fu piu n evo so del ge nna io )

20 ce n.t im etri di n eve coprivano ancora il suolo, non incontro condizioni m ete o

ri che favo revoli , costringendomi a limitare le osservazioni, nonost ante foss ero

tempora ne ame n te scomparsi i ricoprimenti nevosi, t ranne sul1e superfici ghiac

ciate sopra i 3000 m .

Al ghiacciaio eli Vol lelu.nga la fr onte apparve poch issimo m oclificata n el su o

aspetto, a qu anto elocumenta an che una fo togra fia, colta in un inter vall o chiaro

dall a consuet a st azione, lontan a orrn ai mezzo ch ilo metr o. Ma la brig osa misura

dal segnale fu assai ostacola ta dal te mpo avverso e pe r di pi u , olt rech e incerta ,

probabiltnente .erra ta , come la neve sopravven uta impedi di controllare il g iorno

dopo. Venti m etri di arretramento in un biennio comproverebbero una fase eli
quasi arrest o, in co ntrast o strielen te 'Con i dati sicuri ottenuti sul profilo quotato,

tracciato lungo la cons ue ta trasversale, posta 850 m . a monte d ell"unghia final e

at tuale . Qui la riduz ione e decisa sia in ampiezza (1' orlo elestro elal 1952 si e
allontanato 15 metri dalla sponda morenica), sia in spessore, esserido il livello

abbassato SlU tutto il percorso, in misura varia, di II, 6, 3, 5 , 10 m. Insomnia,

se le mie deduzioni non sono errate, la lingua glacia le h a talmente sviluppato

quel processo di quasi sfacelo che accennai in relazioni precedenti, da risultare

ormai caoticamente frazionata in segrnenti st accati, tra i quali i rivest iment i ad

opera di sfasciumi non lasciano scorgere i legami , onde e probabile si vada for

mando una nuova fr cnte, acirca 2350 di quota cioe -u n 100 m. al di sopr a e circa

400 m. a m onte elell a fron te attuale , e nell'intervallo le m asse di g h iaccio, clive

nute fossili, S0110 all'incirca immobilizzate a consumazione, e non pin flu enti

- come un v,ero g hiacciaio.

Al ghiacciai o el el Barbadorso (eli de ri tr o}, sebbene in lunghezza assai minore
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eli quc llo preccde n te del 1951-52 fu an cora m arcato l'arretramento, e forte 10
spo st amento verticale.

Il ghi acciaio di F onia no: (occidentale) uel trien nio 1951-5 4 h a decisamen te
perfez ionato ai fian chi la fus io ric de ll ' anima eli ghiaccio semifossil e delle mo

rene laterali, ora aff atto appiatt ite, ma in ispeci e ha ad dir ittura sgombrat o, pre

scn ta ri do al su o po st o una par ete di rocci a, l a vecchia fro a te ripida, che solo

ora si veele quanto fo sse sottile. In corr ispondenza al punto centrale, a cui mira

la frecci a d el segna le, l'arretramento, mal definibile con sicura pr ecisio ne perche

fu dovuto misurare an golarmente, fu di oltre 250 m. orizzontali, im plicanti un

rialzo di qu ot a di ben 88 m. : un o sbalzo in dist anza e in altezza che edell o stesso

ordine di g ra ndezza di quello subito dallo stesso gh iaccia io nel 1937-38, ma che

e ce rtarnerrte eli m isura ecc ezionalc .

I n conc lusion e pe r quanto riguarda le V enoste occideritali , benche sia rin

cr escevole che i m iei ri scontri ab biano riguardato solo una minor pa r te dei gh iac

ci ai in osse rv azione, no n e azzard ato ritenere che rendano verosimile una fa se

di ri tiro at tivo - sia pure in varia mi sura - in t u tt i i gh ia ccia i d el g ruppo.

L EONARDO RICCI

GRUPPO DI BRENTA

A nche nel G ru ppo di Br en ba I'Inverrio fu quasi senza neve, fu nevosa la

primavera , e n evi t ardive ebbe in copia I' est ate : ce n' erano 50 ern. a m eta lu

gli o ai XII Apostoli (2500 rn. circa) e r ipetute ri pr ese s i ebbero in agosto , sicch e

solo ai pri mi di se t te mbre er ano sgombre tubte le superfici n on gh ia ccia te e

que lle gh iaccia te sotto i 2800 m, AIle epoch e de i mi ei sopra luoghi, l' II-I 3 e il
19-21 se ttcmbre, solo qua1che chiazz a res idua di recent i c adute era pe rcet tibile

qua e la , ,e i gh iaccia i e rano n ell e mi gliori condizi oni eli o sservabilita . E ' rincre

scevole percio ch e vari e circost anze, anche n on m et eori che, non mi abbia no con

cesso di est endere l' esame all ' in te r o g r uppo , se anche il ripetersi delle condi

zioni di ri iivo, e in mi sura rno lto analoga a qu elle d egli anni preceden.ti, sia COS!

ge n era le n ei gh iacc iai osservat i , da far rite riere pr ob abilissirno che condizioni

similari si sarebbero ri scontrate anche sui gh iac ciai eli Ambiez, elel Cr ozzon e di

Vallesiri ella , dove non fe ci mi sure.

In par ticolare fu il piu accentuate eli tutto il g rup po il ritiro della fronte

-del T uc ke tt) soprat tu tto a destra , mentre una lingua a sinis tra non ha quasi

spo st ato il suo estremo dana posizioue che aveva nel 1953. Continua nel r esto

d el gh iaccia io il pr og ressive .in cavo del dorso e COS! pure il distacco vi a via piu
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i II
I I I Variazioni fr ontali I I I

I Altitudine I Esposiz, I ! Variaz ion i I Innevam . I Altitudine
I

Bacino Idrografico I Ghiacc iaio fr ontale I preval ente 1951-52 I 1t,'52-54 Idi potenza 1 frontale I dei

I 1954 I I I
-

I I segna liI I I III
I I

I I mis urata I orizzonta le I di alt itud. I misu rata orizzontale Idi altitud. I 1
I I I III I III I III I m m I m I I I-T I 1 . I I I I I I I I I1

Carlin (Adige) Vallelunga ( porta) I 2262 I a I
,

- 53.8 I + 1 - 20? I + 2? \- 3+ - 11 I nullo 2215- -

I I I I 1 ( 1) I
I Barbad orso (di dentro ) I 2626 I N - 35.7 - 34.3 I + 1 1 -- 28.8 - · 27.0 1- + 10

,
I nullo 2609» I -

I ( centro) I I I 1 1 I I I
I I I I I I I I II

» Fontana (occide ntale ) I 2588 ? I N I .- - I - 1 - 1- 253 ? (2)1+ 88 ? (2) I - iquasi null o I 2483
. -

( centro) I I 1 1 I I I I I I
I I I I I I I I. I I I

5enales (Adige) I Giogo alto destra I I S O I + 3.2 .+ 3.2 I - 1 I + 2.8 I + 2.7 I - 1 I - 1quasi nullo I 2777
i

I sinis t ra I 2746 1 S O I - 22.5 - 22.4 i 0 I - 3.9 I - 3.9 I - 2 I - I idem. 1 2748

I med ia I
1 I - 9.6 I - 9.5 I - 0.5 I - 0.5 I - 0.5 I - 1.5 I - 1.3 I II

I I I I I I 1 1 I
-

II . I I (3)

(1) Lungo la trasversale post a circa 850 III a mont e dell a fr onte att ua le.

(2) 1951-1954

(3) Al punto piu depresso dell o spart iac que R ofen-5 en ales, a 2828 m ,

N. B. - P er i movimen ti orizzonta li il segno - signi fica rit iro, il seg no + ava nzata , Per gli spostamenti ver ticali I'inverso.
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Altitu- Var ia z i o n i frontali
dine Esposi- Altit.

Bac ino idrografico Ghiacciaio fr on- zione dei
t al e 1952-1953 1953-1954 fr ont.preva- seg nali
1954 lente

m misur, orizz. di altit. misur. orizz. di altit .
--- - - - ---

Sarca di Da lgo ne XII Apos toli centro NNO - 3,2 -3,1 -7- 0,0 -3,0 + 1,4 ! nullo 2590
(Sar ca)

» sinistra 2591 - 6,4 -6,4 + 0,8 - 7,0 -6,9 + 0,7 qu asi 2585

nullo
» media -4.8 -4,7 + 0,4 - 5,3 - 5,0 + 1

Sarca di Lagol Lagol centro
I 2543 0 -23,2 - 23,1 + 0,7 - 16,3 - 15,6 + I i nullo 2530i(Sarca)

I

» » Pra Fiori centro 2586 NO -9,5 -9,4 + 0,2 -9,1 -9,0 + 0,71 nullo 2585

I
Sarca di Brenta Alta Sfulmeni centro-des t ra 2625 - 3,5 - 3,5 -7- 0,0 -2,5 -2,5 -7- 00 I 2625

(S ar ca )

» centro 2635 NO - 11,4 -II,l + 2,4 -4,3 - 4,2 + 2,5 nullo 2624

» media -7,4 - 7,3 + 1,2 -3,4 - 3,3 + 1,2

quasi
» » Bre nte i destra 256O? 0 . -4,8 - 4,8 -7- 0,0 - 3,0 -3,0 + 0,2 nullo 2573

I

I
-39,0 ISarca di Vallesine ll a Tucke tt dest r a 2334 NO 1-19,3 -18,9 + 3,6 - 39,0 + 4,7 nullo 2335

N. B. - Per i movimenti or izzonta li il segn o - significa ritiro , il segn o + avanzata.
Pe r gli sposta ment i verticali l 'inverso.
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complet e dei lembi superiore e medio che souo alirnentati dalle pendici della
Cima di Brenta.

Al ghiacciaio dei Br eniei e in vece la lingua estre ma destra che sembra pres

soche stazionaria , mentre il r itiro inte re ssa t utto il tratto m edi ano dell' orlo in
feriore .

. Al ghiacciaio dei Sful1n.eni pare rallentato i l ritiro sul lungo contorno fron

t ale in ccnfronto con quello degli anni sc orsi. Ma non einterrotba la restrizione
dell'ala destra, gia seg rialat a in re lazioni precedent i .

II ghiacciaio del C~ozz6n) visto dal fianco opposto d ella va lle , app arve pa le

semente alquanto ridotto , in coufronto al suo aspetto nel 195 3, n ell a massa. d el
gh iaccio vero, ,IDa talmente ingornbro di a mmassi nevosi (da valanghe?) proprio

in corrispondenza dei tre seg nali di ri scontro, d a sconsigliare ogni t entative di

misura.

Dei tre ghiacciai della zon a d ei XII Apostoli , singolarmente conformi al
passato nell'andramento del moto di ritiro, com-e il solito, fu il pili gr an de, quello

di L agol che fece il maggior pe rcorso negative d ell a fr oute, accompag nato da
un visib ile restringirnento later ale. 11 ghiacciaio del Pro' Fiori , conforrnernente

alla cen gia su cui poggia, ha assunt o una fronte quasi rettilinea , lunga circa
I S O lID ., dicui il seg nale mette capo quasi al centro. Al ghiacci aio dei X I I A po

stoli infine risulta progredito, rna forse n on imminente il distacco del lob o acces

sorio a sinist r a , che r ende incerto il bordo del ghiacci aio vero, m eta d el se

griale A.

L EONARDO RICCI

ALPIOROBIE

La campagna glac iologi ca si presentava quest' anno difficile , in rapporto 500

prattutto 'con 'Iabbond an te innevament.o; c'era quasi da ritenere che almeno in
questo lembo di Alpi , i gh iaccia i avessero subito una stasi nel regresso orarnai

venticinquennale, se n on unavanzata . Invece anche quest' anno si e notato i1
soli to r egrcsso dell e fro nti , un ancor pili acce ntuate appiat timento di queste e

un abbassamento g enera le d el liv ello della superficie glaciale.

r. G hiacci aio del Lupo (16 ag osto). La qu ota del punto pili basso e Oggl
di 2400 m . (m. 2250 riel 1929). La fronte e molto crepacciata e si e appiattita.
A monte del Bivacco Corti, sulla sinistra idrografica, si stanno scoprendo de i

do ssi nocciosi prima r icope r ti da l ghiaccio (quota 2500 ). Qui una grande ga l
leria, con lingresso alto 5 m. e lar go 8 m. si addentra ne l ghiacciai o pe r qua1che

decina di metri.
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II segnale 0 Cantu I953 posto a m. 10 a monte, ora eesattamente al lim ite
fr ontale (ritiro aunuo m. 10). Ho trovato inoltre, ancora molto ben visibile, il

segriale (!) N p osta da N angeroni nel 1929 a m . 13 dalla fronte; ogg i e sse dista

ben 220 anetri dal limite frontale (ritiro di 207 m. in 25 anni).

Al Passo di Coca ho notato un abbassamento d ella superficie di ben 8 metri,

rispetto allo scorso anno .

2. G h , dei 111aTo'Vzn . (16 agosto) . II Ghiacciaio e molto ripido e interessato

da numerosicrepassi tr asversali . I segna1i del 1953 posti a m . 10, ora sono a
m . 18 (ritiro annuo m. 8) .

3. Gh, del Trobio , 0 del TT e Confin i ( I settembre) . II segnale 0 Cantu
1953, posto a m. 15, ora dista m . 50 da l lim ite frontale (r iti ro annuo m . 35). Su
ambo i lati della fronte abbondante sfasciume morenico gaUe ggiante. Molti pic

coli torrenti glaciali solcano la superficie del ghiacciaio e della fronte. -

Quel piccolo elerriento glaciale alle fa lde del 1\1. Gleno, oramai non si di

mostra piu che un campo di neve .

Viene collocate un nuovo segnale 0 C 1954 su masso, esattamente al limite
frontale, verso 1a destra idrografica.

4 . G h , del G leno (I set ternbre). La fronte e liscia e non cr epacciata . Il se

gnale O C 1953 posta a m. 16, e ora a m. 30 (ritiro annuale di m . 14) . Si e col

locato 'u n nuovo segnale 0 C 1954 su roccia viva, alla destra idrografica.

5. Gh, del R ecasi ello (I setternbre). Davanti alla fronte, ampia cerchia mo

renica alta da 5 a 25 m.; lc rocce sopra la morena per altri 20 metri di altezza

portano evidenti t r acce del recente abbandono glaciale.

Venne collocate un segn ale (per la prima volta) 0 C 1954 SlU masso al centro

distante 10 m. a valle del limite frontale.

6. Gh. Pizzo d el Diauolo di T enda. E' ridotto a una placca di ghiaccio che

riveste il canalone biforcandosi in basso.

7. G h , A lt o di R edo ria (18 agosto). N on e oramai pin che una limitate de

borc1azione del Gh. Scais verso la Val Seriana. Il segna le 0 Cant u 1953 posto al

limite fron tale, e ora a m. 12 ,a va lle (ri t ir o anriuale m. 12). Al Passo Redorta,

abbassarnento della superficie glaciale di m . 6 rispetto allo scorso anna.

8. Gh, Caniwnasc (8 settembre). Senza crepacci , privo di n eve recente.

Molta mor,ena galleggiante su lla sinistra idrografica. II segnale 0 C 1953, posto
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a m. 50 eora a m. 58 a va lle del limite frontale (ritiro di m. 8) . In alcuni punti
abbassarn en to d ell a supe rficie glacia le di Circa m. 5 dall ' anno scorso .

I I I
Bacino Ghiacciaio I Alt itudine IEsposizion e I Variazione front.

Idrografico I fr ont ale I I in m. (1953-54)

I I I
Serio Gleno I 2640 I NO I -14

I I I
Serio Tre Confini I 2435 I N I - 35

(0 Trobio) I I Ii

I I I
Serio Alto Redorta i 2625 I SO I -12

I I
Adda Cantunasc I 2420 I N - 8

I I
Scai s I 2300 I N -10 (m edia)

I

I I
P orola I 2270 I N -32

I

! I
Lupo 2400 I N -10

I
Marovln 2000 N - 8

9. Gh. di Sc ais (8 se tte rn bre) . 11 seg nale 0 C 195 3 posta al limite frontal e

centrale eora a 111. 7 a va lle (r itiro central e di 11n . 7). 11 seg nale 0 C lVI 1953

posto su r ocoia viva sulla destra idrografica al limite , or a e a m. IS a vall e (ri

tiro laterale destro di m. IS) .

10. Gh. Porola (8 se t t ernbre). 11 segriale 0 C 1953, pos ta a m. 12, e a 111. 44
a vane (ri t iro anrnuale di 111. 32) . Fronte ancora cr epacciata in alto, ma appiat

tita. Cordoni morenici galleggianti ai lati. Sulla sinistra idrografica la fronte si

e ar retrata di 20 m. da un salto roccioso al cui ciglio g iung eva nel 195 3. Su lla
destra, una vecchia moren a ha Ia sua quota piu alta a ben 50 m. sopra .il pia n o

della fronte attuale .

G. N ANGERONI E GIUSEPPE CANT U

P onte San Pietro, 1° ottobre I9 54



ALPI ORIENTALI

ALPI AURINE

L' inver na ta 1953-54 nell e A lp i Altoatesine fu pi ll abbondan te di p recipita

zioni nevose che ne lle Alpi Occidentali. P ro trat ti r ia lzi t errni ci provocarono con

fr equenza sgeli an tic ipati ,e frequenti va la nghe , tra cui catastro fiche quell e alla

fine della prima decade d i gennaio . Abbondantissi me nevicate caddero , con un
certo ritardo, n ell' alta vane I sar co , dove n ell a prima se ttimana eli marzo il
manto nevoso r aggiung eva e sorpassava I m. n el fond ovalle. Altre numer ose

ed est es e va la nghe ostruir orio in pi u t ratti la V al di V izze.

II m altempo, ch e a piu ri prese si m anifesto n ella pr ima estate, fe ce ritar

dare la campagna gla ciolog ica fino al 1 8 agosto con u na deci na di g iorni di ri 

t arclo in co nfron to all' u lt im a precedente campag na d el 1951. U na co piosa nevi

ca ta ch e scesc fino a m . 1 8 0 0 il 21 -22 agosto co strinse ad inter r om per e le rico

gnizioni che r isu ltarono cosi limitate ai due gh iaccia i m aggi ori d ell a V al eli

Vi zze , ne po te ro no este nelersi alla t est at a d ella co nt ig ua V all e di Se lv a .

Pri ma eli qu esta n evicata estesi erano n ell' alta V alle eli V izze e s oprattutto

su i clue ve rsan t i d el1a Vall e di So ttomo nte e su l versante settent rionale elella

Valle eli Sopram on te le placche el i neve resid ue eli valanghe 0 d el manto n evoso

inve rn ale nei cana lo ni e nei circ h i al eli so pr a di m. 2 8 0 0 .

G h i acciaio della Qua ira Bianca

II r it iro nel tr ien ni o fu for ti ssimo (de ll 'oreline duua ve n tina eli m etri nel

l 'annata ). II mar gi n e el el gh iacc iaio piu avanzato in basso alla sua estremita occi 

de ntale, al piede elell a parete SE d ell a Cima eli So ttomo nte e tutto r idotto sopra

l'alt o scalirio eli ro cc ia levig ata elal Qua le sc eneleva con u na lar g a lingua trian

g olare on el ula ta e ri gonfiafin o a poch i anni adclietro.

Attua lmente termi na a ripida scarpata, rivestita eli !poco detrito su lla destra

(contro la parete , estesa ael unghia su un r 'ip iano de t rit ico verso s inist ra , ro c

cioso verso destra) , d ove si pro ten de alqua nto pill ava nti una str etta apofisi di

gh iaccio ne rastro intagliata d a profonde crepe, fin verso quot a 265 0 s .m.

F u colloca te un segnale in minio sulla roccia - '54 a Iivello de l pun to
pill avanzato della fronte; u n secondo seg nale '5 4 sullassc dell'apofisi a

sinist ra , ne elista rn. 1 8 . F u pure sta bilita un a sta zione foto gra fica , ela dest ra ,

sullo g neiss montonat o al piede elella parcte.

G hiaaci ai o de l Gra n. P ilas uro

La fro nte ogiva le liscia conservata la configura zio ne elel 1951, sa lvo I' ap er

tura el'u na bocca all ' uscita d el t orr ente , con estesi stacch i c oncentrici ed un no -
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t evole abbassamento del liv ello d el gh iaccio, ben eviclente lungo il m ar gin e

de stro per le fra n e della m or ena sto rica .

Ritrovati vecchi seg nali e la st azi oue fotognafica d el 1951 , il regress o glo 

bale nel triennio r isultav a di 26 m .

Sulla s inis t ra della lunga colata elel Ghiacciaio elel Gran Pilastro, la fulda

di gh iacc io ch e ri sal e il p endio alquanto incavato fino a lla cr esta d el :LVI. G ua rdia

Alta, g ia r accordandosi in basso col gh iaccia io vallivo, s 'e del tutto individuata.

Per la prima volta il margine frontale del piccolo Ghiaociaio d'ella G ua.1'd i!a A ita}

quantunque orlato di n eve fr esca , appariva dovunque proteso sulla roccia, sot

tile, ripido, planimetricam ente bilobato , rivestito di d etrito s ulla sinis t ra .

Un secondo di st into gh iaccia io si vie ne isolando dal Ghiaccia io d el Gran

Pilast ro, sul penelio subito ad E st, sott o la Forcella elella Punta Bi anca . Diversi

affiora me n ti di roccia sono eme rs i allineati al1a base d el pendio, tra la ripida

falda gh iaccia ta e la mor ena vi aggiante ch e delimita la corrente del G hiacciaio

d el G ra n Pilastro.

L UIGI PERETTI

G IUSEP P E A NTO NIOU

ALPI DOLOMITICHE

Gruppi Sorapis - Cristallo - Popera

L a campagna glac iologica 1954 nei : g ruppi Sora pis , Cri st all o e P opera,

svolta , come normalmente, alla fine di ago st o e n ei prirni g ior ni di se t te mbre,

fu in parte osta cola ta dal cattivo t empo. Mi sure e osservaz iori i fur on o p er banto

esegiuite an ch e co n tempo nebbioso Ie con pi og gia. Collabo ra r ono alla r ealizza

zione del programma la signorina Pisana Talamini, st udeutessa eli Scienze N a

turali, il geornet ra Sig no r P aolo Rocher e il Dr. Cesc o Nicoli.

Son o stat i controllati i segue nti gh iacciai : Sora pis Centrale, Sora pis Oc

cidentale , Cr esta Bian ca, P op er a .

N on si e c r ed uto opport une eseg uire n.uovi rilievi delle fro nti 0 controllare

quelli g ia fatti data T'innevamcnto pili 0 men o abbou da nte presentato da tutti

i gh iacciai e dovuto alle particolari condizioni c1imatiche della stagione estiva.

Infatti durante i m esi estivi di quest'anno, contrariamente alle m edie ri

scontrate negli anni prece den ti , si e avuta una se nsibile diminuzione della t em

peratura nei m esi di lu glio e ago sto.

Nei m esi di ma g gi o, giugno, lugli o agosto e settern bre si sono avuti 69



Tabella I

I IIN. dei giorni IAlt. in em. I Temp. Temp. Precipitazione IN. dei giorni IN. dei giorni

M e s e Idi caduta della Idella nev e ca- I mmirna massima di acqua in I di pioggia per Idi cielo coper-

Ineve in ogni iduta cornpl. I I mm. I ogni mese I to per ogniI

I mese I nel mese I
I

I meseI
I I I I I I I

Ottobre 1953 I 1 I 2 I -3 I + 19.5 234.90 I 19 I 15
I

I I I I I I
Novembre 1953 I

I - I - 7 I + 13 6.70 I 2 I 2
I I

I I I I

1 II I
Dicembre 1953 I 2 I 29.5 I - 9 I + 10.5 3.10 . 1 2 9

I i

I I i i I II
)

Gennaio 1954 I 8 I 84.5 I - 19.5 j + 10.5 I - 7i
I I I

Febbraio 1954 I 10 I 28.5 I -14 I +5 i 0.55 2 10

I I I
Marzo 1954 I 12 I 108.5 I - 10.5 I + 14 7.05 5 I 13

I I I
Aprile 1954 I - I - I -5.5 I + 20 I 66.95 13 I 11

I

NOTA: La nebulosita e stata calcola ta in decimi e sana stati considerati coperti i giorni

can nebulosita da 8 a 10/10.
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giorni con pioggia ed in totale sono caduti mm. 366, 05 di pioggia. II mese pili

piovoso e stato ago sto con mm 96,55 di pio ggia .
Per quanto riguarda la nebulosita, sempre riferendosi al periodo maggio

settembre, si sono avuti 42 giorni di cielo coperto con una minima puntata ne l
mese di settembre in cui si sono registrate solamente tre. Le ore di sole in

questi mesi sono state 749 e 40 m con un .massimo registrato ne l mese di set
tembre con ore 187 e 35 m.

Le condizioni meteorologiche de lla zona, che interessano particolarmente i
gruppi montuosi Sorapiss e Cristallo, secondo dati registrati in un osservatorio

a nord di Cortina a quota di 1500 en. circa, si possono desumere da lla unita
Tabella I che da i va lori per gli altri mesi dell'annata .

Come ho gia detto, al momenta. della escursione l ' innevamenta era piuttosto

abbondante: la diminuzione della temperatura e lc precipitazioni nevose dei mesi

estivi (al Sorapis l'ultima neve e caduta il 3 luglio) ne sono state la causa .

Questo spiega anche la scarsa ablazione e la fase di arresto 0 di staziona

rieta che hanno segnato ne l regresso i ghiacciai da dne visitati . N otevole ad
esempio, il fatto che il ghiacciaio de l Sorapis Occidentale abbia avuto quest'anno
un ritiro trascurabile confrontato con quello degli anni precedenti .

Non esc1udo pero che questa stazionarieta sia in relazione con lc forti pre
cipi tazioni de ll'inverno 1950 -51: le fronti dei ghiacciai reagiscono con ritardo

alle cause che ne provocano la loro oscillazione.

Per poter raccogliere dati che nei prossimi anni SIano utili per 10 studio
de ll'ablazione dei ghiacciai del Sorapiss Centrale e del Sorapiss Occidentale e del
g lacialismo della zona, abbiamo continuato le ricerche su l la ghetto de l Sorapiss.

P rovvisti di canotto di gomma e degli altri strumenti necessari per lc mi su
razioni abbiamo effettuato il rilievo batimetrico, le misure terrniche e la raccolta

del plancton . Sono stati eseguiti 76 sondaggi. I dati batimetrici e termici, che
unisco ana presente re lazione, fanno c1assificare questo laghetto fra quelli peri
glaciali di balconata occupando una conca in parte di escavazione in roccia in

posto, in parte eli sbarramento morenico . E' da notare che l ' atto del rilievo,

fatto nei giorni 27 e 28 agosto, il cielo era coperto da molti giorni, la portata
dell'immissario era assai scarsa e l ' emissario non affiorava alla superficie.

Ghiac ciaio Sorapis Centrale :

Fu visitato il 26 agosto . Era IInolto innevato . La parte mediana della lingua

era coperta da detrito morenico . La fronte (altitucline m. 2200) distava dal se
gnale m. 31,20. Lo scorso anno la distanza era eli m. 28,40 . L'oscillazione Iron

tale 1953 -54 e quincli di m. 2,80 . Nulla l 'oscillazione laterale . Non molto lon
tano dal margine del gh iacciaio notata 1a pr esenza eli due bei coni eli ghiaccio.
II conn pili vicino alla fronte ha un diametro eli 32 m. e un'altezza eli circa 5 m.
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Tabella II
Alpi Dolomitiche - Gruppi montuosi Sorapis, Cristcrllo, Popera

Bacino ·ldrografico Principale Piave, Adige, Drava - Anno 1954

Alt it. Espos. Area
Var. fron t. negl i a. Variaz. Innev.

Bacino idrogr afico C hiaccia io front. preva1. in ha. l at er. fr on t. Osservazioni supplet ive
1952-54 1953-54

m m
m m

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

Ausie i (Piave) Sorapiss Ce nt rale 2200 N 22 - 2,80 null a abbond. Regresso

Aus iei (P iav e) Sorapiss Occi den ta le 2281 0 2S - 1,80 - 0,5 di scr eto Regresso ( licve)

Neve abbondante an ch e

R ienza (A dige) Cr esta B ianca 2630 N O 15 nulla nulla ab bond , al di sott o dell a fr ont e.

Stazion ari o,

Drava (Danubio) Poper a Occide ntale 2535 0 19 nulla null a abb ond. Stazion ar io
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G hi acc iaio Sora-pis Occide ntale :

Fu visi ta to il 27 agosto. L a lin gua sempre abbondantemente cop erta di

d et r it o m or eni co si presentava innevata pe r neve r ecente.

La di stan za d el segri ale d all a fro n te era di m. 37,50. Essendo nel 1953 alla

di stanza di m . 35,70 il ritiro fu di m. 1,80. L' altitudine d ella fronte e in variata

trovandosi la fron te su r occia piana.

Da notare un lieve ritiro later al e pe r il bacino coll ettore dedotto dal ri feri
m ento co n u na pare te later ale.

G hi acc iaio dell a Cr esia Bian ca.

Fu vis ita to il g iorno 29 agosto . Bacino collettore e ab latore sono innevati ab 

bondante mente pe r neve solo in pa r te r ecente. I cordon i mor enici laterale e fron

t al e so no coperti da una coltre di neve de llo spessore di 50 em. Il laghetto che

raccogli e lc acque eli ablazi on e e coperto da un velo eli gh ia ccio ch e presen ta

ch iazze di neve fr esca.

Da t e le condi zion i dinnevannen to, che pe rmangono pi li 0 meno acc entuate

clal 1951 e non pe rmettono cli rintracciar e il seg na le posta nel 1950, si e creduto

opportu ne collocare un nuovo segna le P N 1954, in mi nio r osso, su masso a quota

2630 vicino al laghetto e di st ante m. 25 dalla fr onte.

Ghia cciaio Occid entale d el P op era:

Fu vis ita to il g iorno 31 agosto . Tutta la lingua del gh ia ccia io e il p ianoro

anti sta nte alla fr onte sono abbonclant eme nte cop erti cli neve vecchia , Il forte in

n evam ento non lascia ve clere il mar gine d ell a fro n te . P er i futuri controlli e con 

fr on ti fu collocato il segna le P N 1954, a minio rosso, su masso roccioso al centro

d el piano ro . Ritiro nullo sia lateral e che fro nta le .

P . NICOLI

Gruppo delle Pale

P er le conclizi oni c1imatich e e par tico larmente dell 'innev rutnento inver nal e ri- .

t en g o opportu no ri nviare a quan to pili lar g amente e esposto nell e relazioni d elle

osser vazioni sulle nevi in part icola re per la st azi one-pilota d ella F edaia .

E' ovvio che quelle inelicazioni non pos son o es ser e che indicative, ma co

munque utili in quanto si ri cava che, mentre l' altezza del mantello nevoso 111-
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torno ai 1200 m . ha superato di pOCO i 60 cm . con punte m assime delle pr ime

decadi di ge nnaio e di marz o, abbastanza notevole e stata invece sopra i 2000

m etri con me die superior i ad un me tro e con una coperta di olt re un metro

e m ezzo dall a fin e di febbraio alla prima decade d i maggie.

Questi dat i indicati vi possono esser ten uti present i per va lutare 10 stato de lla

cop ertura dei ghiacciai e il 101' 0 movim ento fro nta le .

G hiacc iai o del 'Trtnn gno lo,

Le conelizioni de lla fronte ri velano un progressive, seppur lent o arretramento

delle fro n ti ed una riduzion e dell a spessore che non e do cume ntabile su d ati di

mi sura , ma solo desunto da alcune osse rvazioni sullo stato dell a fr onte stessa . II

lobo di destra (orografica) si mostrava alla fin e di agost o (30) anco ra piu appiat

tito del soli to , ripartito a sua volta in due lobature: una, ch e arriva qualche de 

cina di metri pi ll a va lle , con torna nte la g rossa sporgenza rocciosa 'ch c affiora

ormai com pletamente e la seco nda piu appia t ti ta e men o pro nunc iata . T u tto il

lob o di destra era ri coperto da abbonda nte detrito m orerii co sparso , piuttos to mi

nuto. Tenendo conto del pu nto ove arrivava lappend ice pill a va lle, be n rcperi

bil e, per quanto un poco cop erta ela neve, vi e stato un arretramento eli altri S m . ,

r ispetto alla pos izion e d ell' annat a preceelente.

Bacin o Id rografico Ghi acciaio Alti tud ine

m

Esp osiz . Variazioni

fr ontali m

Innevam.

Travignolo Travign olo 2350 0 nullo

lob o destro (circa) - 8 nullo

lob o sin istro 0

I
P radidali lFradusta

I lobo ori entale 2650-60 SSO 0 molto scarso

Cismon I lob o occ ide ntale 2670 0 0 molto scarso

II lobo di sinistra , sempre di spessore maggi ore e con una piu pronunc iata

form a di lingua, piu pulito sia da detriti ch e d alla neve ha ri velato una sta bilita

ma ggi or e. Dopo vari e , accurate misure ritengo che anc b 'csso abbia subi to un sia

pur minirno r itiro (forse intorno a un metro) J rna il valore e t al e da pete r conclu

dere ch e pos sa esser consiclerato f errno, da ti gli errori possibi li ne lla misura stessa.

G hiac ciaio d ella Fra du sta,

Rivcla co ridizion i alq uan to diverse da qu ell e dellanno precedente . L a £ronte
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e ormai nettam ente divisa in due lobi, un o orie ntale e un o occide ntale . Quello

terminava nella decorsa es tate in un'ampia conca clet ritica a 2650-60 m. eli altitu
dine (an er .) con fro nte assa i larga e con cop erta nevosa abbasta nza evide nte (2-9

1954)· F orse per effetto clell ' innevame nto invernale e elella copertura eli ne ve

fresca elai primi eli settembre non si sono ri scontrate praticannente variazioni
fr ontali.

11 lobo occi de ntale ben pr onunciat o terminava all' orlo della balconata che
guarda sulla Val Pradidali a 2670 m . di altezza (aner. ) . Anch e per questa fr on te,

facend o ri ferimen to ai seg nali pos t i sul fini re dell'es ta te 1952 scarso e il mo vi

m ento di ritiro, da im putar si pili al 1952-53 che a variazi oni ver ificatesi nel 1953

54 e in particolare nell' estate 1954.

Concludendo per i gh iacciai del Grupp o delle Pale vorrei dire che le varia
zioni eli regresso sono state minim e 0 nulle.

G. :M ORANDI NI

ALPI GIULIE

Gruppi del Canin e del Montasio

Con.dizio ni clima tic h.e n ell e A lPi Giuiie du rante il. period o Ot.iobre 1953 - S eiiem

bTe 1954 .

L e condizioni climat iche nelle Alpi Giu lie, rilevat e pr esso l'Osservatori o eli

Cave del Prcdil, durante il pe riodo Ottobre 1953 - Settembre 1954 , sono ri assunte
come al soli to, nel cliagramma comp lessivo ri portat o in fig. 1.

Conf ronta ndo il quadr o clima t ico attua le con quello pubb licato n ella prece 
clente r elazion e, si n otano sens ibili variazioni.

11 total e d' acqua cad uta (pi oggia + neve) sale a mm. 2232.4 contro i 1908,5

mrn. av u tis i ne l 1953 , di cu i 2017 come pioggia e 215.4 com e ne ve. L' apporto
maggiore si e av uto qui ndi come pioggia , mentre il con tributo d' acqu a come

neve e rimasto pressoche costante (mm . 215,8 nel periodo Ottobre 1952 - Set tem

br e 1953 e mm. 215.4 nellultimo periodo). Alquanto basso dunque l'apporto ne
voso che ha toccat o un totale di em . 366, molt o prossimo a quello registra to nel
l'inverno 1953 (em . 357) . Circa la distribuzione mensile delle precip itazioni si
nota u n andam ento molto simi le a qu ello dell a precedente an na ta, ma rn olto pili

accentua to in prirnavera ed esta te .

La temperatura presenta delle curve pili ri pide, con i minimi ristretti prati-



DECIMI 5

Gt:~AcaUA CADUTA COME PIOGGIA

~f},c.-ij] ACaUA CADUTA COME NEVE

• NEBULDSfTA MEDIA IN

o MEDIA ORE 01 SOLE

T.t.mm.

2017,0 }
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Fig. 1 - Quadro climatico del periodo ottobre 1953 . sette m bre 1954 - Sp iegazione del diagramma :
sulf'ordinata di sin is tra son o r iportate Ie quuntita d 'a cqu a (in mm.) cadu ta sia come n eve (p un tini) che
come pioggia (t rat teggio inclinat o). La quantita di n eve caduta e cont rass egnata in vece da una linea
grossa con sotto un numero, cor r ispon de nte al totale men sil e della n eve esp ress a in em . Sull'or d inata
di destra son o riportati i va lor i della temperatura media men sile delle m inim e medie e massime,
Sull'usse asci sse figurano i m esi durante i qiualir son o sta te effett ua te Ie osservazioni. Nei pi ccoli dia
granun i in ba sso, sono r iportati l 'andamento della nebulosit a media m en sile del ci clo, espressa in

decimi, e le or e di sol e.
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cam ente al solo mese di ge nnaio (min. - 21° il 26 ge nn . 1954) in corrispondenza
del periodo di nriinori precipitazioni, mentre nel peri odo estivo si sono avuti due

massimi, uno in giugno (max+ 27° il 21 giugno 1954) l ' altro in agosto .

La nebulosita media e risultata di 6/ 10 contro i 5,5 / 10 della scorsa armata
(e cia in relazion e alle precipitazioni piu copiose); m entre la media giornaliera

delle ore di sole si eridotta da 3h 5' I2 " a sole 2h 36'56".

Riassumendo, si e ripetuta un'annata con scarsissime pr ecipitazioni inver

nali, molta pioggia nel periodo primaverile ed est ivo, con basse temperature ri

strette praticarnente al solo me se di ge nnaio.

Una tale annat a, che si somma all e pre cedenti , ha in ciso sensibilme nte su lla
, fronte ovest del ghiacciaio Occidentale del Canin e sul ghiacciaio dell'Ursic, men-

Fig. 2 - T elefoto della fronte est del Ghiacciaio Occid entale del Canin. Si notino le profonde e
tortuose in cisioni op erate dai canale tt i d'ablazione Bulla superficie del ghiacc io.

(1) I rilievi delle fr on ti dei ghiaccia i sono sta ti condotti con la coll abor azione dei Sigg.
Cerrato Gioacchino e Pohar Carlo della Sezione Geologica della RAIB L Soc. Mine
raria del Predil.
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tre per ora non sembra aver peggiorato le condizioni degli altri ghiacciai che son o
rimasti pressoche stazionari e

Gruppo del Canin

(osservazioni del 3 settembre 1954)

Nella regi on e del Canin persiste il nevaio nel vallone fra Sella Prevala e R i

fu gio Gilberti a q . 1700-1800 . Altri piccoli nevai si trovano nei canaloni a va lle
dei ghiacciai intorno a q. 2 0 00 .

In generale i ghiacciai sono liberi da neve in superficie mentre le loro fr onti
sono ge ne ralme nte innevate per ampio tratto, tanto che molti segnali non sono
.r epe ribili.

G hiacciaio Occide n ta le

Si osserv ano decise variazioni laterali. I1 lobo occidentale (legato all a fro nte

ove st) e orrn ai suddiviso in due ghiacciaietti minori complet amente indipendenti
fr a loro e dal rimanente ghiacciaio . Anche lungo il margine dell'estremo lobo
oriental e notasi forte riduzione di vol ume. Sulla fr onte est sono visibili molti ca

naletti to rtuosi clovuti all'azione dell'acqua d'ablazione superficiale . Due di que sti
canaletti, qu elli piu ori entali, sono i pi u sviluppati , di proporzioni maggiori r i
spetto ag li ann; addietro. La dolina in estrema destra della fronte est presenta

tre distinti inghiottitoi di cui uno e ancora ricolmo di neve. Non si notano ere
pacci .

P er la fronte est non e possibi le r ealizzare alcuna misura attendibile . I1 se

g nale A si trova completamente sot to la neve. I1 DdC e f1 LVIB affiorano come

isolotti fr a la neve ch e copre anche l ' unghia del ghiacciaio. Per la fronte ovest le

conc1izioni sono an alog-h e. I1 DdC dista m. 19 dal cono di neve (m. 20 10 scorso
anno) ed il B m. 12 pure dal corio (contro i 4 0 m. dello scorso anno).

G hiacciaio Orientale

Innevato si presenta solo il lob o occide nta le. Le condizioni generali in com
pl esso sono buonc. I1lobo orientale scende molto a valle, rna il ghiaccio s'infossa

nella n eve.

L' acqua eli ablazione si raccoglie sopra il gh iaccio in can aletti , ad iniziare

da una cinquantina di metri clall'unghia, per poi scomparire sotto la ne ve che

incornicia l'unghia , ove abbandona per filtr azione il p u lviscolo organico, deterrn i

nando cosi una car atteristi ca fascia ner a .
Le linee annuali del gh iaccio risultan o molto marcate permettendo d'indivi

c1uare due settor i in cui il mo vimento e ma ggi ore :
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SuI fianco orienta le, in corrispondenz a del contatto del ghiac cio con la roccia
della parete d el cir ca, si no ta no alcuni pozzi cars ici , ove si racc olgono le acque

di ab lazi one, pr ofondi alcune decine di metri e larghi 1-2 metri.

L e mi su re dei seg nali dalla fr onte sono le seg ue nt i :

11 CA T) si t rova a m. 76 ,50 (avanz am ento rn . 6,5 0); l ' A T am. 32 da neve

(press' a poc o come los corso anni); il Dd C a m. II (m . 1 di avanzame nto) ; 1"1) a

m. 54 (costante); l' E a m. 67 (arr etramc nto m. 3); il i} e 111 a m . 10,50 da neve
(contra m. 20, sempre da neve, dello scorso ann o) .

Come ri sulta dai dati su esposti Ie condizioni di qu est o ghiacciaio possono

essere ritenute in media stazionarie e con un d ebol e mi glioramento.

G hia cc iaio dell' U rsic

Complessivamente sembra pill. ridotto del solito. P errnangono (perche costan

temente rinnovati) i due coni detritici che coprono parte del gh iacciaio. N eve e
moren a superficia le quasi per inte ro occultano la superficie del ghiaccio .

L e acque dei piova sch i estivi hanno tracciato sulla superficie nevosa delle

scie ch e conferiscono un deciso modellarnent» alla superficie .
Diverse doline si son o ap erte nella morena antistante, segno tangibile d el n

ti ro del ghiacc iaio .
L e distanze dei seg nali dalla fro nte hanno scarso valore per limpossibilita

di det errninare la pos izioue del gh iaccio al di sotto della neve.

E sse sono comu nque le seg uenti : co

o t 0 di st a m. 76 ,50 da n eve ghiacciata; D dC 111 . 15, 50 da ghiaccio; Z tn. 45

da neve; Q) m. 60 da n eve.

F ald e di gliiacc io

Cornpletamente innevate e senza crepacci. 11 seg nale DdC dist a In. 6 c1a nev e.

(osservazioni de l 6 Set te mb re 1954)

Gruppo del Montasio

Circa Occidenta le

La zona media inferiore e la sola lib era da neve. I det riti coprono la parte
centrale, ma in piccola qu antita . V erso l ' apice sono visibili molti cr epacci tra 

sversali chiusi da neve, seziona ti a loro volta da tre crepacci radi ali .
11 lobo occidentale e completamente lib ero da neve e l' acqua d'ablazione Sl1

perficia le sco mp are in pr ossimita dellunghia in pozzetti verticali , ape rt i nel gh iac 

cio , aventi 30 -;- 50 em . eli diarnetro,

17 - Bollettino del Comitate Glaciologico It alia no .
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L e condizioni della fr onte sono abbasta nza stazionarie sc si eccettua un de

bole arr etra me nto di qualche m etro. II segnale A di st a m. 31 (costante); il B m . 45

(costante); il DdC m. 16,50 (arretrarnento m. 1,50); il d m. 5 (arretramento m. 3)

il g hiaccio esse ndo stat e rintracci at o sotto 50 om. di morena; 1'1AD a m. 73.

Cir co Orientale

L e quattro conoi di di ghiaccio sono quasi per intero ricoperte da neve. V erso

I' apice de lla conoide 3 sono visibili ap pena du e crepacc i trasversali. Fra la co

noide 4 e la 3 e fra la 3 e la 2 compaion o delle placche nere legate alla neve d ella

scm-so anno. U na pi cco la pla cca di gh iaccio affiora sulla fronte dell a con oide 4

ove si notano fr a l' altro alcuni can aletti d' ablazione supe rfic iale.

Cir co m in ore

Compl etamente innevato.

Posizione dei seg nali ne l 1953 e nel 1954

Gruppo del Canin 1953 1954

Ghiacciaio Occidentale innevato

Ghiacciaio Ori entale

CAT 83 76,5 0 +6,50 )AT innevato
in debole

DdC 12 II + 1

\
stazionario

progresso
YJ 54 54
E 64 67 -3

Ghiacciaio dell'Ursic innevato

Gruppo del Moniasio

Circo Occidentale

A 31 31 stazionar io

B 45 45 stazionario
leggermente

DdC I S 16 ,50 -1,50
in regresso

d 2 5 - 3

I AD 73

DINO DI COLBERTALDO

Miniere di Raibl, Cave d el Predil

Dicembre 1954.
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APPENNINI

Gruppo del Gran Sasso d'Italia

L ' an nuale sopraluogo al ghiacciaio del Calderone nel Gra n Sasso d 'Italia per

l' anno 1954 e sta to effett ua to il 14 agosto.
11 ghiacciaio appariva scoperto nella parte centrale e notevolmente innevato

nella pa rte terminale dove e sta to misurato uno spessore di neve di circa I m.
I crepacci d i conto rno erano ri empiti di neve; quell i t ra sversa li ben visibili rna

poco ap er ti. Evidente la formazion e di u na nuova morena centrale a pa r tire dallo
spuntone in sin istra dove e posta il segnale n . 5. 11 laghetto inframorenico Sofia
compl etamente scomparso; era cornunque ben visibile la traccia all'inghiottitoio

di forido , che unitamente ad una grotta in ghiaccio morto, in corrispondenz a

della morena tenminale, costi tuisce 10 scarico delle acque di fusione. SuI ghiac

ciaio la solita coltre di detriti , particolarme nte abbondanti nella parte sinistra e
sotto la V etta Centrale.

Difficoltoso il rili evo dei segnali a1cuni dei quali in acc essibili, S1 che le di

stanze in molti casi sono state ottenute con il te lernetro de lla macchina fotogra
fica (I).

L e distanze della massa glaciale dai van segna li sono risultate le segu enti:

Dal segnale N I »

Dalla stazione C »
Dal segnale N 2 25 m (quota ghiacciaio 2797 m)
Dal segnale N 3 30 m (quota ghiacciaio 2820 m)
Dal segnale N 4 IS m (quota ghiacciaio 2 846 rn)

Dalla stazione A 37 m (quota ghiacciaio 2 836 m)

Dal segnale N 5 35 nl (qu ota ghiacciaio 2810 m)

Dalla stazione B 12 m (quota ghiacciaio 2 815 m)

Dal segriale N 6 20 m (quota ghiacciaio 2 767 m)

Dal segnale N 7 IS m (quota ghiacciaio 2 695 m)

L 'abbassam ento medio della massa glacia le ri spetto ai segnali fondamentali

51 pUO ritenere dell'ordine di 25 m ., il massimo finora ri scontrato apartire dal
1929 . Questo va lore si riferisce per di piu ad un sopraluogo effettuato in un'epoca

antecipata di circa una ventina di giorni rispetto a quella solita (prima decade

di settembre), per questo un successivo sopraluogo e stato effettuato dalla guida

( 1) Mi e gradito ricordare I' Irig . S. D'Amico, la guida G. F'accia che hanno pa rticolarmente
cooperato al r ilievo dei segnali.
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G . Facci a il 30 seiiembre, Purtroppo la pers iste nte n ebbia non ha consentito eli
ri petere, come era in progra mma , le misure elell ' agost o. E ' stata comunque n o

t at a la totale scornparsa dell'innevamento, la presenza di nuovi am pi cre pacci nel

. punto pili ripid o del gh iacciaio tra la Y etta Occide nta le e la Centra le e un ulte
ri ore arretra mcn to dell a lingua terminale apparente . T u tt i deme nti, pe r quanto
qu alitativi, che confe rma no unulteri ore riduzion e della massa glac iale nell'in 
t ervallo tra un sopraluogo e l' altro.

In definitiva il gh iaccia io del Cald erone r isulta in una Iase eli acceniuaio re

gresso , In un recente st ud io (r) e stata messa in evielenza la sodd isfacente cor re
lazione ch e si ha, anno per anno , tra fatto ri climati ci (ril evati all a sta zione me

te orologica eli I sola del G ra n Sasso (420 m . s.m .) e l' anelam ento elel ghiacciaio.

PROSPETTO I

Stazione meteorologica di Isola del Gran Sasso - Precipitazioni e temperature
medie stagionali relative al periodo 1925-1953 e all'anno 1953-1954.

I I I I I
I I-XI -7- 31-1 I I -II -7- 3D-IV 11-V -7- 31-VII II -VIII -7- 31X I Medie

I I I I Istagionali

I I I I I
Precipitazioni I I I I I
Media 1928-1953 in mm . I 398,3 I 339,6 I 253,5 I 290,6 I 318,9

in rapporto alIa media I (1,26) I (1,05) I (0 ,80) I (0,92) I (1,00)

I I I I I
Anno 1953-1954 in mm I 453,1 I 401,4 I 239,4 I 224,6 ! 329,6

in rapporto alIa media I (1,42) I (1,26) I (0,75) I (0,70) I 1,03

I I I I I
I I I I I
I 6°3 I 8°6 ! 19°5 I 18°4 I 13°2

I (0,48) I (0 ,65) I (1 ,47) I (1 ,39) I (1 ,00)

I , I 1 I
Anno 1953-1954 in Co I 6°1 I 7°7 I 18°8 I 17°8 ! 12°6

in rapporto aHa media I (0,46) I (0 ,58) I (1,42) I (1 ,35) I (0,95)

I I I I 1

I I I I I
1 2,63 I 1,62 I 0,54 I 0,66 I 1,00

I I ·1 I I
I 3,09 , 2,17 I 0,53 I 0,52 I 1,08

(1) D . TONINI, «n ghiacciaio del Cald ero ne de l Gran Sasso d'ItaLia», com un icazio n e alla
IX Assemblea d ell'U .G.G .I. - Roma - Se tt embre 1954.
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Isola del Gran Sasso (420 m), Cli mog ramma dell 'anno medio (1924.25 . 1952.53) e del l ' nnno 1953.1954.

I valori stagionali ru edi rela tivi al pe riodo 1925-1953, d i cui il P rospetto I,

hanno conse nti to di definire il climogramma riporta to nella Fig. 1. Similmente

nella stesso P rospetto sono ri por tat i i dati re la tivi all'anno 1953-54 il cui climo
g ramma e pur e riportato nell a Fig . 1.

L 'andament o del clim ogramrna appare, n el I e II trim estre , favorevole ad

un in cr emen to della g laciazione (indici di g laciazione superiori alla medi a), con

trario in vece nel III e IV trimestre (indici uguali 0 in fer ior i alla media).

Come e sta to gin notato i fatto ri relativi aUa ab laziorie sono predomina nt i r i

spetto a qu elli relati vi alla glaciazione ; per di piu , per 10 sta to generale di regres 

sione nella quale si trova da var i an ni il gh iaccia io , non appare sufficiente una

stagione cli mat ologi camen t e abbas ta nza fa vorevole pe r arrest ar e ed in vertire una

tc ndenza gin da lungo tem po acquisita. Sarebbe necessar ia una successione eli

numerosi anni eli abboudanti g laciazioni perche il ghiaccio potesse ancora t rasfe

r irs i in un ' effet t iva fase di progresso.

DINO TONIN I

V en ezia, 25 Ge n naio 1955.




