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bticini d elle

OPERATORl PER LE CAMPAGNE 1958- 1959

ALBERTINI d ott. RENZO - Viale Da n te, 17 - Vice nza - perle Va lli L amore - Saent
(Ortles - Ceveda le) .

BELLOTTI prof. ITALO - Is olaccia (So nd r io) - per if GI'liPPO Piazzi - A lp i Oro bie
(de l Com . Scient. de l C. A. 1.).

CAPELLO p rof. C. FELICE - Via Baget t i, 35 - T orin o - p el' if Gl'lZPPO d el Monte
B ia n co .

CANTU GIUSEPPE - Bergam o - per le A lp i Oro bie .

Cos sxnn p rof. ITALO - r ue Vevey, 23 - Aos ta - p el' if bocitio d ella Va lpe lli ne .

DE GEM INI georn . FEHNANDO - V. Pacch io tt i, 5 - To r ino - p el' if bacino d ella
Va lle d 'Ayas.

"DEMAIUA prof. DAYIDE - Via S. Ch ia ra , 30 - Torino - pe l' if bucino d ella Va lle
A nzasca.

DI COLBERTALDO p rof. dott. DI Na - Via Latisa na , 28 - Ud ine - p el' if Gru p p o
Ca n in - Mo n ias io,

LEs cA dott. i ng. ConBADo - Corso Med it errun eo, 148 - Torino - p el' i Gru p pi
Lecluutd - Grioo la, Mirauid i

La na Prof.E~IAN uELE - Corso Vitto rio Ema nue le 78 - T or ino - GI'liPPO Bessanese .

MABClIETTI prof. V. - Pi azz a Las te, 8G - T re n to - p el' if g 1'llPPO d ella Presa
nella - A damello ,

MONTElUN "VILLY - Gressoney La T r i nit e (fraz. d 'Ejo la) - p el'
V alli d el Lys e d el Ses ia .

!\'!OBANDINI p rof. GIUSEPPE - Istituto d i Geogra fla - Pa d ova - p e l' if G1'llPPO A da
m ello - P re sanella.

MonETTI dott. in g. ATTILIO - Se rv izio Geo log ico d'ltali a - Largo S. Susa n na, 13 -
Roma - pe l' if Gr u p p o d el Gran P aradiso.

NANGEnON I prof. GIUSEPPE - V. Aldo Ma nuz io, 15 - perle A lp! Oro b ie - Liui qnasc o,

NICOLI p ro f. PIEnA - Via Leonci no, 4 - Ve ro na - pe r i l GI'liPPO S orapiss - Cr is tallo ,

OIUGLIA p ro f. CAnLA - Via Gio berti G - T orino - p el' if G1'llPPO d ella Denl d' H erens
( Valt ollI'nanche).

PABEA D. GIAN CLEMENTE - Ist ituto eli Geo log ia Unive r s itu eli Mila no - GI'liPP O
Orl les - Ceoe da le.

PEnETTI prof. i ng. L UI<iI - Po li tec n ico d i To r ino - peri Gr u p p! d el Galambra 
de l Gra n Pa ra d iso - d el Rulor - Mirao idi e perle A lpi A u ri ne ,

P IGNANELLI prof. SALYATOHE - Via Alta rnura, 17 - Mila no - p el' if Gru p p o T urnbo

- S ureila S te lla .

POLLINI d ott. ALFnEDo - Istituto di Geo logia d ell a U n iver s ita d i Mila no - P ia zzal e
Gori n i, 15 - p el' if GI'liPPO Orl les - Ceoe da le.

RACHETTO p ro f. P IERO - Via Po, 3 - T orino - p el' if G1'llPPO d el Cla p ie r - Arqen ie ra .
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RICCI prof. LEONARDO - Via Belenzani 25 c - Trento - pel' it Gl'llPPO del Bretiia
e le Alpi Venoste Occidentali.

RICCOBONI dott. ALBERTO - Novara - Alpi Venoste Oc cidentali.

RIVA dott. ARTURO - Sovico (Milano) - pel' it Gl'llPPO del Bernitia.

SAIBENE prof. CESARE - Via L. Signorelli, 12 - Milano - per it GI'llPPO dell'Ada
mello tuersonte lombardo).

TONINI prof. dott. ing. DINO - SADE - Calle Largo Ragusei n. 3488/U - Venezia 
per it Grati Sasso d' /talia.

VALTZ geom. LUIGI - Ufficio Idrografico del Po - Torino - pel' it bacino della
Valle d' Ayas.

VANNI prof. MANFHEDO - Piazza Adriano, 17 - Torino - Grup pi Ceruitio - Testa
Griqia.

ZUCCHETTI dott. ing, STEFANO - Corso Mediterraneo, 72 - Torino - per le Valli
di Lanzo.



M ANFREDO VANNI

LE VARIAZIONI DEI GHIACCIAI ITALIANI NEGLI ANNI 1958 E 1959

L e campagne glac io logiche degli anni 1958 e 1959 si svolsero r ego
larmente; dall'el en co dei ghiacciai con tr oll a ti appare come il fenomeno
del r egresso sia ancora car a tter is tic a fondam entale delle variazioni dei
ghiac ciai itnliani. Se pur qualch e ac cenno di rallentamento in questo
precesso , che or m ai da tanti anni appare p ersist ere, si possa notare,
il r egresso si dimostra an cora f enomeno predominante, p er cui non e
possibile fare sicure previsioni su p ossibilita future di inizio di una
nuova fase. La p ercentuale dei ghiacciai in r egresso appare di nuovo
a lt iss im a . D'altra Ip ar te l 'andamento climatico di questi du e ultimi p e
riodi non presenta nulla di not evole sia n ci ri sp ctti dell e precipitazioni
nevose sia nell'andamento della temperutura nei m esi primaverili-estivi ,
da giustificare unmodificarsi dell a situ azione.

GHI ACCIAI CONT ROLLAT I NE L 1958 E NEL 1959 E LORO VARI AZIONI

Nel 1958
Alpi Alp i Alpi

Appen. Totali %
Occiden. Centr ali Orientali

.Controllati 35 76 13 1 125

sta z., in certi , innevati 4 1 6 1 12 9 %

in r egresso 31 70 7 - 108 87 %

in progresso - 5 - - 5 4 %

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

Nel 1959

-

Co ntr olla t i 30 72 10 - 112

staz. , incerti, innevati 4 8 5 - 17 15,5 %

in r egresso 25 60 5 - 90 80 %

in pr og resso 1 I 4 I - 5 4,5 %
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PERCENTUALI DEI GH IACCIAI IN PROGRESSO, STAZIONARI

E IN REGHESSO DAL 1D25 AL 1959

Ghiacciai In Stazionari In
ANN! osservati Progresso

%
Regresso

nO % %

1925 74 3 3 94
1926 84 24 11 65
1927 108 11 8 81
1928 126 0 6 94
1929 147 0 4 96
1930 150 15 14 71
1931 179 4 7 89
1932 209 9 22 69
1933 258 2 5 93
1934 252 4 5 91
1935 228 5 3 92
1936 133 22 14 64
1937 149 7 10 83
1938 186 7 4 89
1939 112 21 7 72
1940 57 22 11 67
1941 110 20 13 67
1942 94 7 4 89
1943 25 14 11 . 75
1944 . 25 12 10 78
1945 25 10 9 78
1946 63 6 10 84
1947 71 4 4 92
1948 59 6 14 80

' 1949 96 2 3 95
1950 95 1 4 95
1951 105 10 4 86
1952 100 2 11 87
1953 102 12 9 79
1954 102 !) !) 82
1955 123 4,1 15,4 80,5
1956 119 8,4 17,7 73,9
1957 118 8,5 13,5 78
1958 125 4 9 87
1959 112 4,5 15,5 80



ELENCO DEI GHIACCIAI ITALIANI CONTROLLATI

NEGLI ANNI 1958 E 1959

Seqni conoetizionali : - regresso ; + progresso; -? regresso incerto; -l-? pro

gresso incerto; siaz, stazionario; ? incerto; inn. innevato; = non controllato.

ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME 1958 1959
Ghiacciaio Clapier 1 - 0.5(2 Ghiacciaio Peirabroc 0,5 staz.

3 Ghiacciaio Maledia 0,3 _ 0,2 P. HACHETTO

4 Ghiacciaio Murajon 0,9 + 0,5
5 Ghiacciaio Gelas 1 staz.

ALPI COZIE
(j Ghiacciaio Galambra or.le 4 staz.

~IL.7 Ghiacciaio Galambra occ.le 2 PERETTI
8 Ghiacciaio Agnello 5 -

ALPI GRAIE
9 Ghiaccia io Bessanese 16 = E. LORO

10 Ghiacciaio Nel 3 - 20 !C. LESCA
11 Ghiacciaio Capra 8 - 15
11 Ghiacciaio Patri 2,5

[5113 Ghiacciaio Coupe di Money 11
14 Ghiacciaio Money 3,5

0 15 Ghiacciaio or.le di Croux ? 1; \L. PERETTI
rJ:J

;a 16 Ghiaccia io Tribolazione ?
~
;... 17 Ghiacciaio Valeille 4~
c,

18 Ghiaccia io Grand Etret inn . inn.
I:: 19 Ghiacciaio Monciair 7,5 - 18,6~ -
;...

20 Gh iacc ia io Moricorve 3,4 9,8c..:;l - - A. MORETTI
21 Ghiacciaio Gran Paradiso inn. - 12
22 Ghiacciaio Goletta 17 - 21,5
23 Ghiacciaio Trayo ? C. LESCA
24 Ghiacciaio Rutor 5 L. PERETTI
25 Ghiacciaio Breuil 5 C. LESCA

f 26 Ghiacciaio Pre de Bar 4 3
27 Ghiacciaio Triolet Alto 2 2,5
28 Ghiacciaio Frebouzie 0,5 0,8

0 29 Ghiacciaio Frety 1,5 2o
I:: 30 Ghiacciaio TonIa 6 8~

2Q 31 Ghiacciaio Entreves 1 1,5 C. CAPELLO
~ 32 Ghiacciaio Brenva 10 ? 15 ?.....
I:: 33 Ghiacciaio Frenay 1 10
~ 34 Ghiacciaio Miage 5 5

35 Ghiacciaio Lex Blanche 2 2
36 Ghiacciaio Estellette 3 4
37 Ghiacciaio Tza de Tzan - 38,2 - 35 1. COSSARO

11 - Bollettino del Comitate Glaciologico Italiano - N . 9 - II Serie.
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ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE 1958 1959
38 Gh iacc ia io Mo ntabel ?

~ ,2 ~ C. O HIG LIA39 Gh iacciaio Cher illon 2,5
0
c 40 Ghiacc ia io Va lto urrian che 1G,3 15
~ 41 Ghiacc ia io Furca 8,2 12,21r-.
(1)

42 Gh ia ccia io T yndall ? ? , l\L VANNIu
? \h 43 Gh iaccia io Ce rv i no ?

c.:;l 44 Ghia cciaio Verra Gra n de 14 12 F . DE GEl\IlNI

45 Gh iacci a io P iccolo Verra 17 G3 L. VALTZ
ro 4G Gh iacc ia io Indren occ.Ie G')

in n. I(/J , ~

0 47 Gh iacc ia io L y s - 21,G - 6,4~

(1)
I 48 Gh iaccia io Nets cho 2,35 - 0,4 \V. MONTERIN..... 49 Ghiaccia io Piode + 0,2 - ?c

0 50 Gh iaccia io Sesia 20,2 - ?..,...
~

51 Gh iaccia io Be lvedere 21 - 34 ~ D. DEMAHIA52 Gh ia c c iaio Nord end 5,5 - 3,5

ALPI HETICHE
53 Gh iaccia io Pizzo F erre 30 - 17
54 Gh iacciaio Va l Loga 10 9
55 Gh ia ccia io Sure tta Su d 17 13 S. PIGNANELLI
56 Gh ia ccia io Orsareigls 8 6
57 Gh ia cciaio P o nci agn a 9 8

c;l

.5 58 Gh iacci ai o Ventina 30 19 IA.c 59 Ghiacciaio Fellaria occ.le 36 sta z. HI VAr-.
(1)

60 Gh ia ccia io Caspoggio - 20 6
)

SAIBENE~ - ~ C.
h 61 Ghiaccia io Sca li no - 20 - 34
c: G2 Gh iaccia io Rinalpi . 3 - 2

63 Gh iaccia io Val Li a 2 - 4
64 Gh ia cc iaio Co r do rin e o r .le 7 - 15
G5 Gh iacc iaio Co rdo n ne occ .Ie 4 6
(H) Gh ia c c ia io Dosde or ie n ta le 18 - 6 1. BELLOTTI67 Gh iaccia io D osde ce n tra le 14 - 11
68 Gh iaccia io D oscle occide nt. 3D - 20
69 Gh iaccia io Vio la or ien ta le 3 - 12
70 Gh iaccia io Vio la occiden ta le 2 - 9
71 Gh iaccia io Ve rva Maggiore 7 inn. I
72 Gh ia c c ia io d ell e Mi ne 8 - 13 G. NANGEHONI

72 Ghiacc ia io Vitell i 8 (cIal 1955) 10,5
74 Ghiaccia io ZebrlI + G (da l 1953)

(1)

75 Gh iaccia io Mi n iera 71 (clal 1953)"@
-e 76 Gh iaccia io Castelli or.le 35,3 (cIal 1953)(1)
;;. 77 Gh ia cciaio Tresero settle 12,1 3,6(1)

u 78 Gh iaccia io Tresero merid .Ie 18,:3 + 0,3 A. POLLINI
(/J 79 Gh iacc ia io Dosegu 24 13,7
~ 80 Gh iaccia io Sfo r ze ll i na 10,9 3,8r-.
0 81 Ghiacciaio La go B ia n co + 3,5 + 3,5

82 Gh iacciaio Gav ia + 11,5 + 13,5
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1958
1959 I83 Ghiacciaio F orcola - 11,5

84 Ghia c ciaio Cevedale centrale - 19
85 Gh iacc ia io (Veche tta) Lunga

- 19 \ G. P AllEA86 Gh iaccia io Cedec - 3
87 Ghiac ci aio F orni - 34,5
88 Ghia cciaio Rosole - 19
89 Ghia cciaio Pisgana oc c.l e - 23,4

- ~6 i0

~
90 Ghia cciaio Pisgana occ.le

a 91 Gh iaccia io Salarno - 35 (tIa I 1956) ? C. SAIBENE-C>l
92 Ghi a c ciaio Venerocol o - 5 ,-- 6,6't:i

<i; 93 Ghi acciaio Avi o - 53 (d a l 195 4) - 46
94 Ghiacciaio Care Alto - 25,5 3 \

95 Ghiacciaio Niscli - 17 4
96 Ghia c ciaio Lares - 31,4 (da l 1956) - 9,5

..:s 97 Ghi a c ci ai o F olgorida - 05 (tIa I 195G)
~ 98 Gh iaccia io L obbia 7,5 staz .~
ro 99 Ghia c ciaio Mandrone - 11,5 + 5 V. IvrARCHETTICIl
Q)

100 Ghia cciaio Nardis 10,5 9
;.....

-Po;
101 Ghia cci ai o Am ola st az. 3
102 Ghi a c ciaio Co r n is ell o 5,5 7
103 Ghi a cci aio Presanell a - 8 10

ALP I OHOBIE

104 Gh iacc ia io Trobio 11 12

~ G.

105 Gh iaccia io Gle no 7 G
lO u Ghi a cci aio Scais 10 8 CANTU

107 Gh ia c c ia io Porola 5 ?

(da l 1956)

ALP I VE NO STE OCC.LI

108 Gh iaccia io Vallelunga
109 Ghia cciaio Barbadorso

eli dentro
110 Ghia cci aio F ontana
111 Gh iaccia io Saldura
112 Gh iacci a io R amudla
113 Gh ia c c ia io Gi og o Alto

.;3 (114 Ghiuc cia io Vallesinella
~ \115 Gh iaccia io Brentci

CO 116 Gh ia ccia io Tuckett
~ i 117 Gh iacc ia io Sf'ulmeni
o /11 t) Gh ia cc ia io Lagol (0 Nardis)
§:: 119 Gh ia cc iaio Pdt Fiori
::lo 120 Ghiacciaio XII Ap ostoli

- 9

- 21,G
15

- 8,5
- 10,9
- 25,G

+ 0,4
5,7
1,4

- 21 ,9
2,G

- 4,G

- ? \

staz. IL. RICCI

? i A. RICCOBONI

~\
(d al 1956) - 4 ;

:)
~ \ L . HICCI
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ALPI ORIENT ALI

ALPI AURINE

121 ,Gh iacc ia io Gran Pilastro
122 Ghiacciaio Quaira Bianca
122 Ghiacciaio Sorapis orientale
123 Ghiacciaio Sorap is ce ntr a le
124 Ghiacciaio Sorapis occid.le
125 Ghia cciaio Cresta Bianca
.126 Ghiacciaio Cristallo
127 Ghiacciaio Popena

ALPI GIULIE

1958

6
7,5
3,5
2
1,5

st az .
- 2
staz.

1959

:: !L. PERETTI

- 0,5

- 0,6/
st az.
staz. \} P. NICOLI

- 3
staz.

128 Ghiacciaio Canin oc c.le inn . inn.
129 Ghiacciaio Canin or.le staz. ?
13'0 Ghi acciaio Ursi e ? - 10 D. DI

131 Ghiacciaio Montasio occ.le inn. inn . COLBERTALDO

1:32 Ghia cciaio Montasio or.le staz.

APPENNINI

133 Ghiacciaio Calderone staz.

M. VANNI



CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1958

ALPI OCCIDENTALI
ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier-Gelas-Maledia-Argentera

Ri cche e numerose so no s ta te Ie prccip itazioni invcrnali, rna p er
l'alta temperatura es tiva Ie con dizioni gc ner ali della m ontagna er a no
come p er gli anni preced enti. Qualche pl acca n evosa p er i canaloni,
rna in com p lesso mancanza di annevamenti.

Sa liti i l 19 agosto, abbiamo in contrato una furiosa gr andina ta . II
20 e sta ta una gior na ta bella e ve n tos a , che ha p errncsso d i iniziare
e comp iere al cuni ri lievi.

II 21 c 22 agosto si e sca tc na ta una tempesta di n ev e, sino ai
2.500. In circ a ; piu in basso pioggia a dirotto.

II 23 ancora so le al ma tlino c nuvol e al p omeriggi o. SuI terrene
30 em circa di nev e fr esca. (Da notare che da al cuni anni verso i l 20
agosto nevica).

Data la ca tti va condizione dei ghiucciai, sia p er la tempesta, sia
p er la fort e ncvi cata, i rilevamenti so no s ta ti approssirnativi.

I laghetti della zona ghiaccia ti.
Da notare pure chc la strada co nduce nte ad E u tr ac que e sla ta al lar

gata ed asf altata. P eggiorata qu ella da Entracqu es a S. Giacomo.
Vnriazioni approssimativc.

Gh ia cc ia io

Gla p ier
P eirabroc
Mal cd ia
Mur a io n
Ge la s

ALPI COZIE

Gruppo Cenisio-Ambin

Sp os ta rn ento
(i n metri)

1
0,50
0,30
0,90
1

P. R ACHETTO

L e osscrvazioni furon o compiu te nci gior rii 6-8 setternbre con ri
tardo d'una dccina di giorni in confron lo al 1957, limita to ai maggiori
ghiacciai : dei quali quelli cornp res i n cl sc ttorc della P . d'Arnbin erano
s ta ti ripresi solt o controllo sola men te ncl 1957 dopo un'iuterruzione che
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ri saliva al 1938. L'innevamento r esiduodell 'inverno 1957-58 ri sultava
notevolmente scarso, non ancora del tuUo mascherato da r ecenti nevi
ca te, in gran parte .disciolt e.

Al Ghiacciaio occidentale di Galambra i l margine nel Piano di Ga 
lambra er a arretrato in m edia di 2 m.

La fronte triangolare, a ripi da scarpata, del Ghiacc iaio ori entale di
Golatnbra segnava un ritiro di 4 m.

Lungo 1'01'10 se tten tr io nale del Gliiacc iaio dell' A gne llo - che ne
cos ti tuisce ormai la fronte (I'cstremita verso il Lago dell 'AgneIlo, a pill
bassa qu ota, si p erde sott o Ia m orena e non vi sono p ossibili misure pre
cise) -, ai segna li provvisori si ri scontrarono ritiri in piano da m 1,5
am 5,5.

In fase incerta di app aren te s tnzio nur ic ta il Ghiacciaio inferiore del
. Mull et.

L UIGI PERETTI

ALPI GRAIE

Falii di Lanzo,

II giorno 12 agoslo 1958 ho proceduto alla visita al ghiacciaio della
Bessanese ed al con tro llo dei segnali in preced enza posti dal prof essor
Cos tan tino Socin. La ca ra tter is tica p rincipale d el ghi acciai o e dat a dalla
m ancanza prcsso ch e lot al e di n eve nell'area circostan te la lingua e la
fronte glacial e.

Priva di nev e e anch e la valle es ter na alIa gr an de morena la
teral e sinis tr a do ve h o notato so lo una piccolissima placca nevosa ai
pi edi della sogli a r occiosa. Sempre in questa valle, a l livell o dell a
morena frantal e es terna , e un laghetto interrnorcnico, lungo una tr en
tina di m etri, profondo circa uno e m ezzo, can acque piuttost e tor
bide p er i l molto limo .in sospensione.

Un alt r o lagh etto si e format o di fronte all a bocca del gh iacciaio,
a limen ta to dalle acque del torrente glaciale e chiuso a valle dalla
m orena fron tale.

Un terzo laghetto trovasi Ira la morena es te rna e uno dei du e
bracci in cui si di vide, n ella parte terminal e, la morena laterale si
ni stra: tal e laghetto e gia sta to iIit eramente colm a to d a material e
m orenico e lehm. Sulle sponde del laghetto prospicente la bocca d el
ghiacciacio so no du e placch e n evose di m odeste dimen sioni.

II torrente glaciale, vi sibile alIa bo cca , app are m olto torbido.
Sempre in prossimita della bo cca del ghiacciaio, quest a , che in tutto
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il lratto della lingua c ricoperto da abbondanle matcriale rnorcu ico,
riappare a lla vista: una propaggine di esso si avanza sulla sin is tr a ,
nel lago, oltre la fo ce del torrente, p er una d ccina di m etri. Questa
piccola lingua c molto tormentata e pres en ta vari e spaccature invase
dalle acque. .

Qu esto fatto mi ha indotto a p cnsurc ad un ritiro della massa
glac ia lc , ri liro conf'ermatomi dalle misurazioni fatt e su ll a base del
se gnale frontal e sinis tr o. Secondo i dali ivi sc gna ti, la distanza nel 1956
era di m ctri 100, n el 1957 di m ch-i 104: qu cst'anno, in base alIa misu
razione da In c effe tt ua ta, e salil.a a 120 m etri, con un r cgresso, dunqu e,
eli 16 m etri. Ho scgna to la distanza di m. 120 suI masso segnale tico,
i nsiern c con la sigla LE; inoltrc ho segnato la distanza dal crepaccio
tcrminalc lrasversale della f'ron lc, b en visibile sotto il mnterial e mo
r enico che ri copre la lingua glnciale : talc distanza e di 140 m el.ri.

Molto ben visihil c, sul lato sinistro, e anche i! fian ce laterale del
ghiacciaio, che apparc in una sezionc di notevole altezza: ho potuto
COS! fissare, una decina di m etri a monte della fron te, un scgn ale late
rale sinistro, indicandovi, accanlo alIa sigla LE e ad un triangolo (f'..),
la di stanza del ghiac cio vivo, che c risultata di m eh-i 33.

II segnale laterale sinis tr o p osto pill a monte dal Professor So cin,
con Ie sigle SC c la scri tta GIOVANNI V ULPOT, trovasi se m pre a m etri 5,
dal ch c si deduce che la lingua non si c ulteriorrnente allargata in
sc ns o laterale. Non ho invece trovato traccia del segnale frontal e
destro: ho p ercio scello un grande masso sulla riva destra del laghetto
frontal e, segnandovi la sigla LE e un grosso triangolo pi eno ( f'..). Tale
masso dista ci rc a 35 m etri dalla bocca del ghiacciaio: dico all'incirca
perche, nel tratto della bocca, il ghiacciaio presenta moltc spaccature
e cia ha r eso molto precaria e p ericolosa la misurazione. Per questo
ho proferito non segn are sul masso la distanza : sigla e triangolo sono
invece ben visihili c colpiscono subito 10 guardo di chi oss erva la bocca
glac ia le dal segno frontal e sinistro.

Come nella valle es ter na alla morena sinistra e su tu tta la lingua
glacia le, cosi anch e nella valle es tcr ua alIa morena deslra manca quasi
totahnente Ia n eve: solo nella parte alta, appoggiata alla parct e rocciosa
che seende a destra della Bessanese, e una placca nevosa di notevole
super ficic . Al fondo della valletta, una cinquantina eli rn ctri pill in basso
della morena frontale, c un laghetto dalle a cque molto Iirnaccio se.

I du e coni glaciali che scenelono dalle pareti rocciosc sovrastanti i l
bacino collettore so no ben alimentati: in en tr a mbi e ben vi sibile il
crep accio p eriferico e, in qu ello destro, si possono ch iar amen te oss er
yare anche tr e cr epacci trasversali. Su qucst'ultimo cono ho nolato
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tr acce di m uteriul c e detrito, dovuto, credo alIa con tinua ca du ta di
massi dai camini che intagli ano la paret e r occiosa in qu est o tratto.
Tutte qucst e osservazio ni so no s ta te fatte in ' gio r na ta seren a, con tem
p eratura mite, legg ero ven to da oves t, tra le 10 e Ie 14.

Ycriazioni: Ghiacciaio Bessati ese: 1957 + 2; 1958 - 16.

EMANUELE LORO

Gruppo delle Levanne - Cario - Basei

B ACIN O DELL' ORCa

Ghiacciaio di Ne t.
Sopraluogo del 15 ottobre 1958. Innevamen to r ecente abbast anza

inten so. Al segnale 4 ar re tramen to di 3 m. Ai segnali 2 e 3 m argine
non individu abile.

Ghi acc iaio d ella Capra.
Sop r aluogo del 15 o tto brc 1958. Ar re tramen to di 8 m in cor rispon

denza del segnale frontal e A. C.
CORRADO L E SCA

Gruppo del Gran Paradiso

V ALLE DELLA G HAN D'E YVIA

L e osservazioni, ostacol ate dal maltempo, furorio esegu ite dal 19
al 23 agost o, con anticip o d'un a d ecade ri sp etto al 1957. Vi p artecipo
l'ing. G. An toni oli, Ass is te n te al Politecni co di T orino, e vi co ncorse la
Soc. Naz. «Cogne », agevolando anch e con suo p ersonale l' esecuzion e
dei rili evi top ografici.

Tutti i ghiacciai osserva ti erano quasi comple tamente rivestiti di
n eve fr esca: fin so tto Ie f'ronti s'esten devano placch e di grandine r esi
du ata dal giorno 29 agost o. Tuttavia, dalI e testimonianze locali , I'in
nevamento residuo ri sultava limi tato, in rapporto aIl e scarse precipi
tazioni del primo semestre 1958 e aIl e temperature m edie es tive r ela
tivamente eleva te .

Non si ri scontrarono not evoli variazioni morf'ologiche n ei seguen ti
ghiacciai, quasi tutti in fase di r egresso:

Ghiacc iaio inferiore di Poiri : ritiro planimctrico di 2,5 m;
Ghiacc ia io Coupe eli Mon eij : ritiro planimetrico di 11 m;
Ghiacc iaio di Moneij : ritiro planimetrico di 3,5 m;
Gliiacc iaio orientale eli Gran d Crotix : in fase in certa p er non VI

sibili ta dei segnali :
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Ghia cciai o della Tribolazione : in fase incerta p er non vi sibilita
dei segna li;

Gliia cciaio di Valeille : ritiro m edio in piano di 4 m.

Pill interessante la si tuazio ne del Ghiacciaio di Grand Croux, p er
i l quale venne rileva ta cele ri melr ic am ente ex -novo tutta la p arte fron
tale con n. 2 Stazio ni tach comctrich e. Le variazio ni m egli o evidcn ti
ri sultavano dalla rap idissima di struzi on e in atto della lingua termi
n a le di st a cca tasi n el 1956 e ormai « fossile », con crolli delle grandi
caver ne del torrente subglaciale, m entre il r egresso della nu ova vera
fronte oscillava so ltan to d a 3 a 11 In.

LU IGI PERETTI

VA LSAVA RANC HE - VALLE DI R H E.M E S - VALG RISANCHE .

Le osscrvazioni glac iologiche, compiu te tra il 23 lugli o ed il 9
agosto 1958, ri gu ardano la Valsavaranch e (versante occiden ta le del
Gr an P aradiso), la v all e di Rhemes e la Valgr is anche. N ell 'i nten to di
r accogli er e i l m aggi or numero p ossibile di dati p er la prep ar azi on e
del Ca tas to deighiucciai it alian] , so no sta ti vi sitati , 0 com u nque osser
va ti, tutti i gh iacciai della Va lsavaranc h e e della vall e di Rhemes, e
m olti di qu elli della Valgris a nc he. -In qu est 'ultima convalle, m eno co
nosciuta dal punto di vis ta glacio logico, si e ridato, p oi , l' avvio alle
osscrvazio ni sis tem a tich e, da lunghi anni interrotte.

Con ri serva di r ife r ire, con apposite com u nicazioni, sui r isu lta ti
co rnp less iv i di qu este ri cerch c, si da qui con to solo dell e cons ue te
oss ervazio ni sui ghiacciai delle tr e valla te, p er i quali si c istituito il
con troll o sis tem a tico delle oscilla zio ni frontali.

* * *

Nell 'au tu nno del 1957, le prim e precipitazioni ni vali , verificatesi
tra il 6 e il 10 n overnhre, so no sta te piuttosto cosp ic u e (circa em 70 in
loco Eau Rou sse, a m 1690). Alt r e n evi cate au tu nn ali, si so no avu te tr a
I'll e il 13 di cernbre, co n uno spessor e com p less ivo della precipita
zione ni val e di ci rca cm 65, sernpr e in local it a Eau Rousse.

Nell'inv erno, dop o quella del 24 - 25 di cembre (em 15), le n evicat e
sono state numerose, rna in comp lesso esigue (em 25 di n eve in ge n
naio, cm 10 in febbrai o e em 10 nei prirni ven ti giorni di marzo).

Deb oli a nch c Ie nevi cate primaverili di quest'anno, delle quali
la pili cosp icua e sta tu l'u ltirna (13-14 aprile : 24 cm di n eve).

Riferite qu est e so m mar ie notizi e m et eorol ogi ch e, si riportano, qui
di segu tio, i dati su lle oscillazio ni frontali dei gh iaccia i sotto con trollo .
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Grand Eiret.

Qu csto ghiacci aio, all'a tt o della vi sita (25 luglio) appariva larga
m ente innevato sino alIa front e. Tulta la zona frontal c er a, poi, an
cora ri coperta dalla eospieu o m assa nivale di una valanga non inf' e
riore, come volu me, a quella prccipi lata n el 1957, di cui si e fatto
ccnno n ella Hclazione della scorso anno,

Ques t' u lt im a cireos ta nza ha r eso imp ossibile, anch e qu est'anno, la
misura delle va r iazioni f'ront ali.

Considerato che sorio r csi inu tilizzuhili, a tempo iudcl crm ina to,
i segnali frontali di cui ci si e serviti sino al 1956, si e ravvisata la
nccessita di apporre, almcno, un nuovo segno Iut crale. Qu esto e sta to
co lloc a lo su lla sinis tru della lingua terminale, a q. 268D circ a , su di
una paretina di gnei ss occhiadino, al la di stunza di 8,50 m dal bordo
della lingua st essa.

Gliiacciaio di Mon ciair.

Men tr e In sezione sc t lc n trionale di qu cslo gh iaceia io appariva
pressoch e com p le ta rnen te inncvala, quclla rneri dionule, che si di sl endc
ai piedi d ella Beeea di Mo ncia ir , m ostrav a Ia zona del di ssipatore
pressoche totalmente sgombra di n ev e.

E' s ta to rinvenuto solo uno dei du e scgni frontali , posti ver so
I'cstrcmita su d d ella fronte. In eor r isponden za d'esso , si e osservato
(25 luglio) un ritiro di 10,60 III ri spetto a l 1957.

Un'alLra misura e s ta tu possihile a ll' cstrcmita nord della front e,
m ediante un segnale, ehe di stava dalla fronl e 74 m , attestando un
r egresso, ri spetto al 1957, di 3;50 m.

Gliiacciaio di Moti coroe.

Anehe qu esta gh iacciaio i: s ta te isp czi onato il 25 luglio 1958.
Mcno qualche Iimitato tratto fron tale, esso er a cornp le tamen te in
nevato.

L e di st a nz e della fronle misurulc da du e segna li, hanno p ortato
ad a ccertarc un r i fi ro del ghi a cciaio, in eo r r ispon denza dci punti s tessi,
di 5,50 m e di 1,40 Ill, ri spctto a l 1957.

Gliiacc iaio d el Gran Paradiso.

La n ev e di nuove valanghe, venute ad aceumularsi su ll a massa
r esiduale di quclla, impon ente, prccip itat n nel 1957, ri copriva ancora
es tes a men tc la p art e pill avanzata della frontc e la zona immcdiata-
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m ente a valle di questa, nella quale sono apposti i nostri segni di
riferirnento p er Ie misurazioni.

Questa sfavorevole circostanza ed il rnancato rinvenirnento degli
altri segni, probabilmen te coperti da chiazze di neve fr esea, hanno im
p edito il controllo delle variazioni frontali e laterali di questo apparato.

Ne lla parte pill alta della fronte, circa 50 m a SE dal punto D,
un nuovo segno ND e stato apposto, a 18 ill dalla front e st essa, su di
un grosso rnasso gn eissico di forma parallel epipeda.

All'atto della ispezione (26 luglio 1958) il ghiacciaio del Gr an Pa
radiso appariva quasfcompletamente innevato.

Gliia cciaio di Laoacciii.

Una rapida visita a qu esto ghiacciaio e stata cornpiuta i l 26 lu
glio 195R.

Dall'cpoca dell'ulLirna ri cognizione (estate 1952), le rnodificazioni
pill sostanziali rilevate, riguardano la parte pill promiuente della fronte
ed il bordo sinistro del dissipatorc, ch e risultano fort emente arretrati.

L'arretramento fron tale e risultato di 40,20 m .
Dal 1952 al 1958, si e avuto, quindi, un ritiro m edio annuo di

6,70 m.
II ritiro laterale, dell'ordine di vari c decine di rnctri, non si e po

tuto misurare p er i l rnancato rinvenimcnto del segnale B.
La sua en ti ta, veramente notevole, sop r a ttu tto se si considera il

fort e sp essure della massa di ghiaccio in gioco, dove essere posta in
rapporto oItre ch e con T esposizion e a sud, con i fenomcni di dista cco
di zolloni di ghiaccio ch e det errninano il continuo sfrangiamento la
terale della lingua glaciale, e ch e so no favoriti dalla forte seraccatura
della lingua st essa.

* * *

Gliia cciaio di Goletia.

All'epoca d ella ricognizione di quest'anno (10 agosto) il ghiac
ciaio si mostrava largamente innevato solo n ella zona dell'accumu
Iatore. . I: i

La fronte della cola ta orientale, Iungo la quale si distende il noto
laghetto p eriglaciale, presentava semp r e la caratteristica e continua
troncatura verticale.

Rispetto al 1927, il tratto frontale in parola risuItava arretrato di
17 m, in corrispondenza del segnale B lVI N .

Data la crescente difficolta di contr oll are Ie variazioni di questo
tratto frontal e, anche con misure iudirettc, p er la non facile accessi-



- 172 - -

Irilita dcll'orlo della tron calura ve r ticale su ri cordala, si e r cso neces
sario este nde re Ie osservazioni al lobo fronlal e d ella cola ta occidentale.
In corrispondenzu di talc lobo e sla to, p ertanto, stabili to un nuovo se
gn ale CN, a qu ota 2.720, e ad una dislanza dalla fronte di 140 m , su
di un grosso masso di calcefiro .

Ghiacciaio di Lauassey.

Alla fronl c di qu esto ghiac ciaio, ch c non er a sta to con tr oll a to
dopo il 1954, e s la lo rinvenuto il seg nale MC, colloca lo nel 1953. Tale
segno, il giorno 2 agoslo 1918, di slava dalla front e 32 m, contro i 20 m
misurati n ell 'agosto 1954. Cia atlesla un ritiro cornp les sivo, n ell'ultimo
quadriennio, di 12 m, con un ritiro m edio annuo di 3 m.

L 'innevamenlo del ghiacciaio, all 'atto dcll'ultima ri cognizione, er a
completo.

* * *

Scarse e frammenlari e sono le notizic sui numerosi ghiacciai della
Valgrisanch e, p er i qu ali , dal 1950, manca qualsiasi osscrvazione sulle
variazioni fronl ali.

Ne ll a campagn a gl aciologica dell'eslate sco rs a, si e scelto come
ghiacciaio di base p er i con trolli sis lem a lici, qu ello di Gliaire tla 
Vaudet.

E ' qu esto il piu cospicuo ghiacciaio vallivo della Valgrisanche. AI
I'accumulatorc e alla parte superio re del dissipalore (sino alla stretla
in roccia ve r so q. 2.800) si da il nome di Gh iacciaio di Gliairetl a . 11
nome Vaudel e riservato in vece alla lingu a lerminale.

11 Gliairetla e raccolto in un vasto circ o, al pied e della dorsale
Grande Sassicre - Becca Truversiere - Colle Bassac Dere,

L 'ern ersione, - p er l' assotligliamenlo dell a m assa gl aci al e inter
venuto negli ultimi decenni, - di du e cos tole rocciose, ha su ddiviso
il collettore in tre colate, di cui la pill imporlante e quella, piu cr e
pacciata, su lla destra d ell 'appar ato.

L 'antica lingua del ghiacciaio di Vaudct che, allogata in un am
pio vall one, si sp ingeva sino a poco pill di un chil ometr o dal Rifu
gio Bezzi , appare ora com ple tamen te di staccata dall'apparato, a par
tire dal pi ede del dirupo sul quale, pill in alto, si manif'esta la grande
se r acca ta terrninale.

Tale lingua di gh iaccio inattivo, si conser va tutlora , protetta
coru'e da una nolevole coltre di m aterial e morcnico, e mostra i r esti
d el siste m a di impon enli bocch e che si aprivano alla sua fronte.

La fronte atluale, cor r isp onde n te all'cstrerni la della lingua serac-
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ca ta del Vau de t, appare sos pesa suI r occione m ontonato ch e scen de
bruscamente ve rso la Valle dell a Do r a, e si a r ticola secondo due
lingu ette.

P er la misura dell e variazio ni frontali , in occas io ne della nostra
isp ezi one a qu est a ghi acciaio (8 agos to 1958); e s ta to apposto un
punto di riferimento (1 lVI) in corrisponde nza dell a lingu etta di sini
stra . T al e punto e s ta to 'segnnto su ll a roccia m ontonata di cui si e
f'atto cenno, in d estra del ri o glacialc, a d una dist auza di 10,20 m
dalla f ro n te .

A TTI LIO lVloRETT I

Roma, Serviz io Geolog ico rl'I ta li a, novemhr e 1958.
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I Variazioni frontali negli anni
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Ghiacciaio 52 0;; "::;
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idrografico ............ o ~ in ha fr ontale suppletive
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:Il :... m m m
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--- - -

Savara Grand Etret 2.480 N 75 - 8,10 (a ) (a) totale I controlli del 1956

Monciair 2.850 NO 53
e del 1957 sono stati

» - 18,40 - 4 - 7,05 sgornbro effettuati nel mese di

» Mo ncorve 2.820 0 260 - 9,80 - 5 - 3,45 parziale settembre; quelli del
1958 negli ultimi

» Gran Paradiso 2.940 0 68 - 25,94 (a) (a) totale giorni di lugl io per

---- 0-- i ghiacciai della Val-
» Lavacciu 2.720 NO 165

- 20,10
parziale

savaranche, e nei
Dora di I Coletta 2.680 I N 240 - - 17,70 - 17 parziale primi di agosto nel-

-- ----- - la Valle di Rhernes.
Rhernes Lavassey 2.730 NO 150 - m 9 totale

(a) Variazioni non controllate per l'esistenza, nella zona frontale, di estese valanghe.

L'Osserualore ATTILIO MORETTI

~

'-I
,j;;::..
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Gruppo Grivola

Ghiacciaio d el Trajo,

Sop r a luo go del 18 agos to 1958.

Un vas to franam ento di materi ale m orr.nico veriflcatosi su l li
scionc di rifcrimento non ha cons enti to di fare misure al segnale
del 1956.

Nel co rnp lesso i l ghiaccia io denu nc ia un progressi ve ingrucili
m enlo ed un 'ulteriore sens ihile .p er di La di poLenza.

COHHADO LEsc A

Gruppo del Ruitor-Miravidi-Lechaud

II Ghiacciaio d el Rutor fu vi sitato n ci giorni 26-27 ago sto, con
una se tt imana d 'anticipo r .ispe.lto al 1957, colla boran do aIl e misure
l'ing. G. An Lonioli , e usufruendo dell 'appoggi o logi sti co d ella Soc. N az.
« Cogne ».

II gh iaccia io er a quasi co m p le tamen te r ivesLito di n eve fr esca ,
come i Ghiacciai d el Flamb eau, d ell 'A ssuli], d es Ussel elies, ecc. II r e
gresso (ritiro in p iano da 2 In a 16 m ai segnali III e I, rj spetfivamcnte)
si era a ccentuaLo, co n qu asi com p le ta di vi sion e tra le fronLi dei due
gr an di rami: or ie n ta le e occidental e. P er l'interposizi one d'una dor
sa le r occiosa test e affiora ta in co n tropen denza tra il margine del gh iac
cia io e i l la go an tis La n Le al r amo d cstro, i l Lorrente immissario n cl
Lago si er a prosciugato. No Levole l'affi oramento di torba fibrosa tra
la m orena di f ondo p er una tr atta di un ce n tinaio di m etri lungo la
front e del ramo sinis tro (gi ll osserva tu ncl 1957).

L UIGI P EHETTI

Gliiacciaio 111eridio nale d ef Breuil,

Sop r a luogo del 24 agos Lo 1958. A causa del fort e innevamento r e
ce n Le su tuLta la zona, Ie misure hanuo p otuto cssere esegui te esclus i
vamen te su I Ghiaccia io Meridio n a le del Br cu il, dove Ia bocca del
tor ren te subglacialc h a fornito un punL o di riferimcnto abhast anza
ben definito. II r egresso dal segnale Mar tino tt i e ri sultato di 5 In."

CORRADO L E s CA
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Gruppo del Monte Bianco

II Prof. CAP ELL O ci eom unica seguc n ti dati p er il 1958:

Pre de Bar
Triolet Alto
Frebouzie
Frety
Toula
E n treve s

- 4
-2
- 0,5
-1,5
- 6
- 1

Brcnva
Frenay
Miage
Lex Blanche
Est ell ette

-10?
-1
-5
-2
-3



ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

VALPELLINE

Qu est'anno, ho compiuto l'annuale osservazione ai Ghiacciai di
Tza e Tzan e delle Grandes Murail les , interessandomi , in modo par
ticolare, della situazione dell'unica fron te glaciale, formata dalle due
« lingue » dei du e distinti Ghiacciai. Ero parti to, con un preconcetto:
ch e le mi e osservazioni nei du e anni preced enti, non foss ero ch e, par
zialmente, esa lte e che, cio c, fosse avvenuta una separazione fra lc du e
lingue e ch e, di conseguenza, i segnali da m e posti , in preced enza, doves
sero rif'erirsi solo alIa « f r on te» dell e Grandes Murailles ».

Chiarisco la situazione. Nella localita delta «la Ruise », d el
bacino dell'alta Valpelline, Tza de Tzan e Grandes Murui ll es, fondono
in un unico «braccio» le 101'0 du e « lingue» di ghiaccio, la cui front e
ri sulta, p ertanto, unica. Da qualche parte, s'er a prospettata l'ipotesi
ch e con i vari, su ccessivi arretramenti, 10 Tza de Tzan, av esse ritirato
la sua estrem a propaggine, tanto da s taccarl a da qu ella del Ghiacciaio
delle Grandes Murailles, per crearsi cosi, una nuova front e, a se s tan teo

Lacosa puo sembrar vera all'o cchio di un profano.
La ininterrotta coltre di detrito morenico, ch e ricopre la lingua

dello Tza de Tzan, puo dar luogo a questo equivoco interpretativo e
farci credere ad una gia avvenuta separuzione.

Sono salito ai du e ghiacciai, quest'anno, in compagnia del dott.
Pascal Dupont, docente al Politecnico di Torino cd abbiamo, insierne,
provveduto ad esaminare attentamente, i l detrito esis ten te sulla lingua
glaciale.

Con appositi picozzamenLi, ho potuto s tabil ire ch e sotto 10 strato,
di detrito, si trova, ancor sempre, il ghiaccio. P ertanto non e possibi!e,
p er ora, parlare di un ve r o e proprio distacco, anch e se du e cr epacci
discontinui (d ella larghezza di un metro circa) ed in sezione trasversale
allo Tza de Tzan, potrebbero parzialmente lasciarlo dubitare. E ' certo
che la scissiorie avverru se 10 Tza de Tzan, .- com'e es trem am en te pro
babile - continuera il suo cos tan te arretramento .

Ritornando alIa fronL e che, come ho dctto, repute ancora unica
p er i du e ghiacciai, ed ai segnali da m e posti, devo riferire:

a) ho abbandonato la sLazione posta n el 1954 a 72 m e che nel
1957 si trovava a 137 m, dalla « f r on te », p erche troppo lontana (m 176

12 - Boll ettino del Comitate Glaciologico It alian o - N. 9 - II Seri e.
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cir ca) e non piu sufficen temen te or ien ta ta (p er CU I non ag cvole, ne
p r ecisa, puo cons ide rars i la m isurazi on e);

b) i l nu ovo cippo, e p osto a 75 m dall a fronl e glac iale;

c) l'altezz a d ell a fronte e di 7 m.

Riassumo, nello specchie tto seguen te, m ovimenti del ghiacciaio,
nelle ca m p ag ne passal e :

Cip po An no in cu i la stazione Dis ta nza d al Arretra-
e sta ta posta gh iacc ia io mento in m

---- -

A 1940 (precede nte Ie m ie mi sura-
zioni) segno conv. : P 56 m

A 1950 (primo co ntro llo)
segue Cossard 277 »

B 1950 Cossard (nuova s ta zio ne) 58 »
B 1951 Cossard 89,60 » 31,60
B 1952 Cossa r d 112,60 » 23
B 1953 Cossard 132,40 » 20
B 1954 Cossard 155 » 22,40
C 1954 Cossard (nuova sta zio ne) 72 »
C 1955 Cossard 90,70 » 18,70
C 1956 Cossa rd 131 » 40,3 0
C 1957 Cossa rd 137,80 » 6,80
C 1958 Cossard 176 » 38,20
D 1958 Cossard (posta u na nu ova

st azi on e), a ttua lme nte a 75 »

ITALO COSSAHD

Aosta, 29 Agos to 1958

VALTOURNANCHE

Gruppo Dent d 'He re ns-Grcmdes Mur ailles

Gliiacciaio d el L eone.

E' s ta to da m e osserva to p er la prima vo lta nell 'agosto 1958. Rif e
r cndomi a ll'ult ima r elazi on e del 19!11 del p r of . Vanni, le co ndizio ni
a ttu ali di qu est a ghiacciaio so no in accordo ca n il r egresso ge ne r a le
degli altri ghiacciai dell a conca del Breuil. La fronte termina ormai
sopr a l'ultimo salto r occioso dell a cav i ta circ higcna cornprcsa tra la
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T esta del L eone ed il colle Tournanch e a quota 3050, ed il ghiacciaio
di circo ha una m aggi ore es te ns ione in larghezza che in lunghezza.
L'innevamento e uniforme e scen de irregolarmente anch e su ll a mo
ren a sino a quota 2800 ; un piccol o torrente di fusion e escc sulla destra
ed al termine della m orena al limi te con In zona er bosa si notano 2
pi ccoli laghi.

Ghiacciaio eli Moniabel.

Anche il circo del ghiacciaio di Mon tabel e innevato di r ecente e
piu seraccato. La fronte e ricop erta di detriti , pill abbon da n ti su ll' a la
sinis tra in confr on to a quella m edia e destra, che lasciano scoper ti
ancora piccoli tratti di gh iacciaio n ero. I tr e grossi torrenti di fusi one
che es co no dalle ri srpettive parti unendosi dopo breve p crcorso. dimo
str a no un'intensa ablazionc. II segna le 1956 e tr ov a to ad una trentina

.d i m etri dall'ala destra. La misura dell'arrelrmnento n on puo dirsi
con precisionc p erche la si tu azio rie dei detriti e caotic a ed incost ante
p er co n tinuo m ovimento dall'alto e p er l'azione di trasp orto dei tor
renti di fu sione; e indubbio p ero un accentuate arrelramento in que
s t' u ltimo anno . Vieue p ost a un nuovo segna le 1958 a 6,30 m dall'ala
destra,

Ghiacc iaio eli Clierilloti.

II 28 agos to 1958 il gh iacciaio e ri cop erto di uno strato di n eve
uniforme. L 'innevamento r ecenle e di 40 cm e scen de a nche sulla mo
r en a lalerale a quota 2700 circ a . Negli ultimi 6 anni m ai avevo osser 
vato in agosto una nevi cata COS! abbondante e b ass a. Nell a parte pill
eleva ta del circo so lto lc parcli delle punic Bi anca c Car rel si n ot an o
se racch i pill cs tes i e di maggiori proporzioni. Al con tr ollo di potenza
il bordo del circo del gh iacciaio si trova 10 em al di so pra del limite
del 1957; la si tuazio ne e p ertanto in li ev e progresso. La di stanza del
bordo del gh iacciaio dalla r occi a in p ost a r isulta di circa 1 m etro co me
10 sco rso anno rna si avverte p er una prof'ondita maggiore (2 m etri
circa) ed e ev iden te chc il di sta cco del gh iacciaio prosegu e e si a ccentua
di anno in a nno , Al con trollo del segnale lalerale il b ordo del ghiac
ciaio r is u lta a 2,50 m dal segnale 1956 e p oi che n el 1957 era al limite
si e ver ifica lo un arre lramen to di m 2,50. Seen den do dalla morena la
terale si nota un 'p rogressivo ricoprimenlo di delrito; il lorrente di
f'usi on c c uni eo c scarso cd i l laghetto ridolto ad una pozzanghera .
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Ghiacciaio Esposiz. Area Variazioni in metri negIi anni
prcyal. in ha 1956 1957 1958

Segnali

regresso a
Leone SO 1G - - q. 3050 frontale

Cherillon S 115 1+
0,20

1+
1,50 1+ 0,10 di po tenza

4 4 2,50 laterale

Montabel SE 104 - 10,50 stazionario - ? frontale

CARLA ORIGLIA

Torino, novembre 1958

Gruppi Cervino-Testa Grigia

II notevole innevamento, che ancora persisteva abbondante ne lla
primavera, era andato rapidamente scomparendo nella seconda meta
di luglio e nella prima meta di agosto . All'epoca delle eseursioni i
ghiacciai di questi gruppi, che chiudono la Val tournanche, si presen
lavano in gran parte scoperti ed anche in intensa ablazione. Dna certa
diff'erenzu si notava tuttavia tra i versanti csposti al sole, ove il manto
nevoso, al di sotto di 3000 m era del Lutto scornparso, e quelli esposti a
nord, ove vaste macchie di neve e placche si conservavano numerose,
a dimostrare la non trascurabile influenza del soleggiamento suI limite
topografico delle nevi persistcnti . Le lingue glaciali erano scoperte,
rna i pili elevati bacini di raccolta, al di sopra dei ' 3150 In, erano ancora
ammantati di abbondante neve.

Gliiacciaio di Va ltournanche.

Icontrolli dei segnali frontali e laterali furono una prima volta
eseguiti il 18 agosto . La larga e piatta lingua frontale era scoperta:
vari ruscelli di ablazionc solcavano il ghiaccio. La fronte appariva
ancora notevolmente arretrata rispetto al 1957. II bordo estremo de l
ghiaccio trovavasi a varie decine di metri di distanza dal laghetto,
nel quale, sino a tre anni prima, il ghiaccio andava ad immergersi .
Furono controllati i due segnali : V 1957 A e V 1957 .E. II primo, che
puo essere considerato come un segnale latero-frontale, era stato col
locato nel 1957, a 49 ill di distanza; trovavasi al momento del con
trollo a 64 m, percio l'arretramento fra il 1957 e l'agosto 1958 era stato
di 15 metri. II secondo segnale, [)osto dinanzi alla fronte, nel pianoro
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ricoperto di morenico sparso, fra la fronte e il laghetto, dimostrava
un arretramento di In 13,8.

Un nuovo controllo fu eseguito il 23 settembre; il segnale V 1957 A
si era allontanato a m 66,50, s'era p ercio verificato un uIteriore arretra
mento della fronte del ghiacciaio di 2,5 m. In tutto p ercio un arretra
mento di 13,8 + 2,5 = 16,3 m.

In questo st esso ghiacciaio il 7 settembre furono esegui ti aItri
Javori, allo scopo di iniziare un regolare controllo della velocita di
discesa del ghiaccio e della intcnsita di ablazione. Si procedette al
collocamento di una nuova serie di paletti lungo un allineamento
situato un po' a monte del vecchio allineamento in pietre ed in paletti
da qualche annocollocato per misure di velocita, di cui riportammo
i dati conclusivi n elle passate relazioni glaciologiche. II nuovo allinca
m en to .vuole riprerid cr-e Ie misure interrotte. Due segnali base, uno a
destra situato sulla paret o rocciosa , e l'aItro, a sinistra in una palina,
sulla grande e stabile morena laterale di sinistra, costituiscono i punti
fissi di riferimento. I paletti hanno unai lunghezza di 3 ill, e sono stati
conficcati per 2 m etri; per cui all'atto del collocamcnto em er vegan o di
1 metro.

InoItre furono conficcate n el ghiaccio quattro asticelle-ablatomeiri,
p er il con trollo, entre breve p erio do, dcll'ahbassamento del ghiacciaio
_c p ercio dell'ablazione.

II 23 settemhr«, in occasione della seconda escursioue suI ghiacciaio
p er misurare di variazioni frontali, fu eseguito un controllo che di
mostro : nessun sensibilc spostamento n ei paletti dcll'allineamento ;
un abbassamento del ghiaccio di 50 em, rispetto alle asticclle ablato
m etri. In 16 giorni l'ablazione av eva consumato uno sp essore di 50 em
di ghiaccio. Un ulteriore sopraluogo eseguito il 10 ottobre 1958 dimos tro
una li eve continuazione del fenom eno; le asticelle erano emerse di
5 ern. L'intensita della ablazione era p ero notevolmente diminuita .

.Gliiacciaio della Furca.

Fu visitato i l 6 settembre. Sulla fronte del ghiacciaio si estendeva
ancora una vasta frangia di n ev e, che in parte nascondeva i l bordo del
ghiaccio. II segnale, collocato su un grande masso dinanzi alla fronte,
distante nel 1955, 20 m, si trovava a 30 m , per cui da quell'anno si
·sar ebbe avuto un r egresso di 10 In; dal 1957 risultavano 8 ill di
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arretramento. Le variazi oni di qu esta fron le sono assai irregolari; esse
ri sullerebbero le seguen li :

Di slanze segnale V. 1955
» » »
»
»

»
»

»
»

20 m nel 1955
22 m nel 1956
22 m nel 1957 (staz.)
30 m nel 1958

1 qliiacciai di Tyndall e del Cervino.

Si presenlavano in con dizioni simili a qu cll c degli scorsi anni;
essi non sono pill adatti ad utili con tr oll i ; il primo p erche presenta
una fronte sospesa su ripide pnreti pra ticamente inaccessibili, il sc
condo p erche coperto di abbondantissimo detri to, ch e non p crmette di
distinguere il limite es trcm o del ghiacciaio.

* * *
L'innevamento, anch e a stag ione avanzata, si presentava nel com

pl esso, come abbiarno accennalo, assai abbondante n ell e pili alte zone
della montagna e sp cciulm cnte sui versanli m eno soleggiati. In modo
particolare il fenomeno appariva evide n te nell e pareti seltenlrionali
della Gran Somctta, ov e gia esi sl eva, fino a 30 anni fa un vera e proprio
piccolo ghiacciaio, ch e era andalo via via scomparendo. Qu esta esta te
1958 nelle mi e escursioni di sctt cmbre ed ollobre ebbi a notare come
sulla paret e nord della Gran Somella si conservassero du e vaste
placch e di neve c ghiaccio, Ic quali fanno p ensare, p erdurando l'inne
vamento, an ch e nei venturi anni , al la possibili ta di un ri costruirsi di
queslo piccolo ghiacciaio. Ne lle prossime cam p agne glaciologich e ci
sara possibil e confermare 0 no questa ipotesi.

:M ANF REOO V ANN!

Gruppo M. Rosa

VALLE O'AYAS

Ghia cciaio di V erra Grande.
DF

Visitato il 31 agosto 1958. II segnale --- m 12 e stato trovato a
1957

m 26 dalla fronte, dcnunciando quindi un arretramento di m 14. La
fron le si presentava a forma di cavallo e p er buona parte ri cop erla da
detrito morenico.

Da segnalare il notevole r egresso e la molto ridolla polenza del lato
sinistro della lingua in prossimita del gradino roccioso a quota 2.500.
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Dal 3 sctternbrc 1952, data in cu i i l Into sinis tro della lingua si appog
giava ancor a a ll'o r lo del gradino, al 31 agost o 1958 si e ve r ifica to un
r egresso della massa glaciale di circ a 200 m laseiando allo scoper to
un vas to e levigato ripi ano roccioso.

L'cstremo destro della lingua, an cor a di not evolc p ot cnza p er la
presen za di una gra nde quantita di matcri nlc m orcnico franant e dulla
m orena destra, con tinu a i l colteg amcu lo con la massa glaciale a va lle
del gradiuo s lcsso.

L 'inn evarncn to sul di ssipatorc er a nullo, scarso sull' a liment a torc.
Le p recipituz.i oni invern a li (ottobrc-marzo) furono leggermente i nf'c
riori alla m edia.

Ghiacciaio Grande eli Ve rra - V ariaz ioni [rontali in m eiri n egli
anni 1956, - 3,50 ; 1957, - 3; 1958, -- 14. Inncvamento f rontale nel
1958, nullo.

F. D E G EMIN I

Picc olo Gliiacc iaio eli V erra.

Vis ita to i l 30 agos to 1958. Asso lu ta mcu le nullo I'inucvamcnto su
lu tto i l di ssipalorc. Un mant cll o n evoso, dcll o sp cssor c m cdio di circa
40 em, copriva l' alta zo na di ulimcu tuzio n« : csso er a do vuto alla co
pi osa n cvicata a vvcnutu il 18 agosto in co ncorn i ta nza al nubifr agi o
vc riflca tos i in quell 'ep oca ncllc al te va ll i del Mar rnorc, dcll 'E vancon
e del Lys.

La lingua termina le, se rn p r e copcr ta da abbondante dctrito, appa
ri va a nco r a u ll eriormcn tc r ido tt a di largh ezz a e di p ot enza r ispel.lo
agli anni prccedenti : in particolare i l lob o dcstro, come appare ch ia

SF 1952
r amente dalla fot ografia sca tt a ta dal la solita staz. fot ograf.- - - 

VL
ri sultava rido lto ad una s tre tta e so t. tile lingu a la cui fronte h a de-
nunciato lui nuovo arretramento annuo di In 17.

E' da rilevare che le elevate temp erature es tive e le con scguen ti
abbondan li p ortate del T. Evancon, r egistrate qu est c all'idrometro
grafo di Champoluc, denuncian o un forte cons umo della m assa gla 
cia le c gius tificano il cosp icuo r cgresso della fronte.

E ' s ta to con tr assegna to co n minio i l masso di riferimen to: alla
data della visi ta ess o dist ava dalla fronte In L16.

DaIle osscrva zioni cornpiu te al tot alizzatore d el vici no Rifugio
Mczzalam a (3005 m) , risult a che Ia prccipitazion c com plessiva da l 25
agost o 1957 a l 30 agos to 1958 e s ta tu di mm 900, valo re di poco infe
ri ore a qu cll o dci du e anni preccd en li (risp ettivamen te 1068 e 1060 mm).
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Si riporta la con su eta tabellina co n i valo r i In mm delle preci-
pitazioni m cn sili su lla zona durante l'inverno 1957-58 m essi a co n-
fronto con qu elli co r r isponden ti dell'anno m cdi o :

Sta zio ne Quota 0 N D G F M Inverno

L. Goille t 2526 18 109 151 4G 116 78 518
L. Gabie t 2340 16 106 67 23 45 22 279
Cha mpoluc 1570 12 111 89 34 36 26 308

Med ie in verno 1957-58 15 109 102 34 66 42 368
Med ic normali 88 90 62 47 44 57 388

Scostame nti - 73 +19 + 40 - 13 +22 - 15 - 20

Dai dati sop ra ripor ta ti ri sulta ch e, nel co rnp lesso, Ie p r ecipi
tazioni su lla zona, durante l'inverno 1957-58, so no s ta te leggermente
inferiori a lIa m edia.

Il m assimo spessore del m anto n evoso ve nne rilevato, in tutte c tre
Ie ci tate s lazio ni, il giorno 1Ll dicembrc 1957 con Ie seguenti altezz e:
al L. Goil le t 2,80 III - al L. Gabie t 1,86 m - a Ch ampoluc 0,93 m.

La n eve scom p arve dal suo lo r ispettivamen te il 9 giugno, il 3
giugno ed il 29 april e. ...

Variaz ioni del glziacciaio Piccolo di Ve rra : 1953, - 17 ; 1954, - 7;
1955, - 16; 1950, - 14; 1957, - 4; 1958, - 17. Quota della fr onte:
2734,85 m.

LUIGI V ALTZ

BACIN O DEL Lvs

Riporti amo i dati delle var iazioni frontali dei ghiaccia i della v alle
del Lys, invi atici dal Sig. vV. MONTE RIN
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BACINO IDROGRAFICO PRINCIPALE LYS (Dora Baltea) - ANNO 1958

......
C)

Var'iaz.io ni fro ntali
C) c: c: C)

0 ......c ._ c: negli anni Inne-Bacino ...... C) .:::: ~ Area Osservazioni-0 -
Ghiacciaio ~..8 :n - va mento

idrografico ............ o > in ha 1957 1958 frontale suppletive
f p P.. C)

:n I....
~..:: ~ P.. m m

--

Lys (Dora Baltea) Lys 2355 S 1108 - 12,75 - 21,65 nullo Forte regresso
» Indren occid.
» l ingua sin . 3020 S 189 . - 7,17 (1) - 6,22 (1) parz.iale In regresso
» Netscho 2850 NNO 19 - 6,45 (1) - 2,35 (1) nullo Lieve regresso

Sesia Piode: ramo
sin. 2433 SSE 192 - 6,10 + 0,25? nullo Stazionario

» Sesia 2960 S 210 - g,SO - 20,20 nullo Forte regresso

(1) Media dei due segni frontali.
L'Usserual ore "VILLY MONTERIN

~

00c.n
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VALLE ANZASCA

Cotulizioni gen erali d ei Ghiacciai.

Esse sono analoghe a qu ell e delle annate .p r ece de n ti : non vi e
al cun innevamento al di so tto dei 2700 m etri e vi e la solita fort e co
p ertura morenica sino ai 2000 m etri.

Ghiacciaio di 1l1acLlgnaga (B elveder e).

Fronle del ra]710 lat erale sinisiro (v. [oi, n° 1). (Ill 1750 s. 1. m.).
Essa e arretrata di 21 m ctri (il segnale D. D. 57, I'anno scorso a

20 m etri dalla fronte, e ora a m etri 41. Ho pure p osto un nuovo se
gnale D. D. 58 a m etri 15).

Nell e vicinanze della fronte suI dirupa to lato sinistro della mo
r ena, una cinquantina di m etri piu a valle ed una ventina di m etri
pill in alto si trovano alcuni banchi di ghiacciaio morto, in parte libe
rati dalla copertura morcnica dalle r ecenti alluvioni.

Varia zione Laterale presso l' A lpe Filler, (Ill 1900 s. 1. m.).

L'allargamento presso la frana della morena latcralc sin is tr a e
ulteriormente aumentata: la massa glaciale ha raggiunto i segnali posti
nelle annate preced enti. P er ora non sono piu possibili misure di allar
gamen to poich e la lingua glaciale ha raggiunto il ripido fianco della
morena.

Ghiacciaio d el N orderul (Ill. 2100 s. 1. m.).

II segnale posta l'anno scorso a 37 m etri dalla fronte (Ill 2100 s. 1. m.)
trovasi ora a 42,50 m etri denotando un arretramento di m etri 5,50.
L'aspetto della fronte e sempre r egolare e di forma semi-cir colare.
(v, fot. n° 2).

Variazioni [roniali n el1958 : Gliiacciaio d el B elveder e : 1956, - 20,5;
1957, - 22; 1958, - 21; Variazione laterale + 3 ? (1958). Ghiacciaio
d ella N ordend: 1958, - 5,5.

D. DEMARIA



ALPI RETICHE

Gruppo Tcrmbo-Suretto-Stello

Qu est'anno Ie fronti dei ghiacciai dei bacini del Liro e di L ei non
sono state mai intenunente libere dalla n eve, ca du la con abbondanza
durante l'invernata 1957-1958. Infatti il post o d'osservazione m cteo
rologico di lVl on tesp luga ha misurato :

167 em di n eve in Ge nn aio 1958, centro 100 em del 1957
170 em di n eve in F ebbraio 1958, con tro 148 Cll1 del 1H57

60 Cln di n ev e in Marzo 1958, contro 17 cm del 1H57
211 cm di nev e in Ap rile 1958, co n tro 33 em del 1957

Tuttavi a tru il 17 e il 22 Agos to, le condizioni d'innevamento hanno
consenti to di ese gui re misurazioni; cd e stato bene av erle cse gui te,
p erch e, dal 23 in p oi , sono sop r aggiu u te diverse n cvicate (complessi
vamen te ol tr e 20 ern ), talmente che, ancora il 10 Settemhre, l'alta
montagnu er a fort emen te innevata.

La Tabella r ife r isce i dati di misurazione.

Gruppo del Bernina-Disgrazia

VALTELLINA

Ghiacciaio Ve nli na (26 setternbrc 1958).

II gh iacci aio co ntinu a ad abbassars i, a r cstr ingersi su i fian chi e ad
arrctrure con la front e. lnnevamento nullo. Altezza della f'ronte 2080 m.
II nuovo se gn ale collocato n el '56, che a qu cll'cpoca er a a livello della
fronte, e da cui la front e distava n el '57 20 111, di sta, n el '58 , 50 In. p er cui
l'arretramento Ira il settembre '57 e il se ttem br e '58 e stato di b en
30 m. Fatte le fotografi e oltre ch e p er il Ventina in generale e in par
ticolare p er Ia front e, anche p CI' il gh iac cia io di Pizzo Ventina (Ve
druci o) e p er il Canalone della Vergin e. Nel settore frontal e del Ven
tina, in conseguenza del r estr ingimento, si e prodotta ua piccola mo
r ena laterale d estra.

Gliiacciaio Fellaria (27 se ttem bre 1958).

II se tt ore frontale del F ellaria Occidentale visibilmcnte si arretra.
La mi surnzion e vie ne Falla tra il punto culminante della linea arcuata
f'rontale e il segnale del 'i17. La distanza di detto se gn ale dal ghiacciaio,
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~ Va r ia zio n i frontali
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Re no di Lei -Reno Gh . eli Po ric iagna 2500 NE iO - 6 • - 9 not evol e ve r si anni.

SAL VAT OHE PIGN AN ELLI

""""00
00



- 189 -

che nel 'L17 era di 25 In e nel '57 er a 248 m , oggi, 1958, e di 28Ll m. Tra
i! se ttem bre del '57 e il se ttem bre d el '58 l'arr elramento e quindi di
36 In. (In preced enti r el azi oni e s ta to m esso in evidenza che Ie rni su
r azi oni f ra il punto di fu oruscita del torrente di d est ra e il segna le
del '46. in posizion e eccessiv amen te destra , so no s ta te abbandonate).
L 'all czz a della f ro n te e di 2500 m. Innevamento nullo. F atte le fot o
grafie, come normalmente, del se tto re cen trale caratter izza to dalle
morcnc abba ndo na te dalle du e cola te, orien ta le e occide nta le, che si
allo n ta nano se mpre pill d ella fronle del Fell ar ia Occidentale e di qu ella
de l F ell aria Ori ental e.

Ghiacciaio Caspo ggio (27 se ttem bre 1958).

Innevamento nullo. Altezza della fron te 2590 m. In cor r isponde nza
del margine destro so tto la Mar ine lli ve ngono cum ula li dei dep ositi
m orenici come conseguenza del r estringer si del ghiacciaio, che si ab
bassa anche di m olto cd arre tra co n la fronte. Anche il di sli vel lo fra
la supcrficie del ghiacciaio e il lVlo numen to degli Alp ini aumenta se m
pre pill. II segnale .instituito su lla dest r a, nel '53, che distava a llor a
dalla fronte 10 m e che dist ava, nel '57, 60 m , dista, n el '58, 80 m . Tra
il se ttem bre ~57 e il se ttem bre '58 l'arrelramento e quindi 20 m.

Ghiacciaio Sc alitio (28 se tlem bre 1958).

La bozza r occiosa , che n egli sco rs i anni bip artiva Ia fronte del
ghiacciaio, eemers a corn p lc tamcnte, cos icche la linea fronlal e si e ora
m ai uni ficata al disopr a dell a bozz a s tessa. Innevamenlo nullo. Al
tezza della fronte 2565 m. Qu est 'anno ho inslituito un nuovo segu ale
a l limi te dell a fronl e p erch e i l segnale del '52 er a in p osizione angusta.
La di stanza tra il segna le del '42 e quello del '52 er a di 190 m . La di
rta nza tra il segna le del '52 e qu ella del '58 e di 85 m. La .dis ta nz.,
dalla fronte del segnale del '52 nel 1957 era di 65 m. Quindi tra il
se ttembre '57 e 11 se tle m bre '58 l'arretramento e di 20 m . Presa la fo
tografia.

ALPI HET IC HE - GRTJPPO MONTUOSO BERNI NA - DISG RA ZIA

8
C) Va r ia zio n i fr ontaliC) i=: ~i=: o i=: negli a n n i In ne.

Bac in o
..... C) ..... C)
"'Cl - N ....--..

Gh iaccia io ::: ro . ~ ~ va rnento..........idrogr ufico ..... i=: o ;;. 1956 1957 1958 fr ontalc~ 0 o.C)

~<t
(/J l-< m m ill~ 0.
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l\Ia lle re Ventina 2080 N - 20 - 20 - 30 nullo
F ell aria 2500 E - 37 - 18 - 36 mill 0

Cas poggio 2590 0 - 10 - 12 - 20 nullo
Sca li no 2565 N - 17 - 17 - 20 nullo

A RTU RO RI VA
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Gruppo Piazzi (Alta Valtellina)

Osseruaiioni qetieroli,

Lo svolgimen to della campagna di osservazioni glaciologiche que
st'anno e stato facilitato dalle condizioni m et eorologich e. Estate calda
con forti temporali c di conseguenza le fronti glaciali risultarono ben
individuate e prive completamcntc di neve avvalangata. OItre I'arretra
m ento, costante e il fenomeno di diminuzion c dello spessore delle lin
gu e glaciali.

A differenza degli aItri anni i ghiacciai si presentarono p"i II ere
pacciati p erche privi quasi del tulto dello strato nevoso deIl'inverno
precedente. I torrenti, aIl e fronli dei ghiacciai, av evano una portala
d'acqua di gran lunga supcriorc agli anni preced enli e l'acqua ovun
qu e usciva limacciosa.

Infini ti erano i rigagnoli ch e scorrevano alIa superficie del ghiac
ciaio ; in qualche punlo av evano inlaccalo lalmente il ghiaccio da crcarc
j I tipico aspelto di calanchi.

II fort e apporto d'acqua e IilTIO provoco in al cuni casi Ia SCOln

parsa dei laghetti f'ronta li p crche colmati dai detriti, in altri p erche
l'irruenza delle acque provocarono l'abbassamen to del letto del tor
r en tc c il conseguen te svuolumento.

In generale l'arretramento e se ns ibilm cn lc aumeula to.
Sono stale prcse le folografi e dalle singole S. F.

Gliiac ciaio Rinalpi.

II sopraluogo i: stato cff'c ttu a to i! 2;") agosto 1958. Dal scgnale N 2
alIa fronteci sono L13 m con un arretramento ncl ,p resen te .a nno di 3 m.

La front e c sempre priva d i morena.

Gliiacciaio Val u« (25 agosto 1958).

Dal segnale N 2 alla front e ci sana 37 m con un arretramento n el
presente a nno di 2 IU. A quota 2500 10 spunton e di ro ccia, vi sibile
l'anno scorso al centro della coln ta, qu cst'unno l'ha quasi complcta
m ente tagliata. La front e e divcnlata irregolurc e a dcstrn e sempre
f'ort ern ente coperta di morena.

Ghiacciaio Ori entale Val Cordonti e (25 agosto 1958).

Dal seguale N 2 alIa front e ci sono 56 m con un arretramento nel
prescnte anna di 7 IU. La f ron lc c complctnmcn tc cop erla da detr ilo
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moruni co ; sta superando un gradino roccioso c d e quasi nettamente
divisa dal ghiacciaio soprastante p er l'affiorare della roccia.

II laghetto frontal e, ridotto di molto, esiste ancora.

Ghiacciaio Oc cidentale Val Cord otine (25 agosto 1958).

Dal segnale N 1 alIa front e ci sono 34 m con un arrctrumento n el
presen te anna di Ll m.

L'aspetto .gen erale del ghiacciaio e qu cllo delI'anno scorso . .

Gliiacciaio Dosde Orientale (28 agosto 1958).

Dal segnale N 2 alla front e ci sono 75 m con arrctramcnto n el pre
sente anno di 18 m. La front e c compleLam ente libera da detrito mo
r cnico ; a destra ha du e belle ap erture a forno.

II torrenLe ha scavato un profondo solco svuoLando il piccolo la
ghetto in via di formazion e.

Gliiacciaio Dosde Centrale (28 agosto 1958).

Dal segnale N 2 alla front e ci sono 38 m. L 'arretramento n el pre
sente anno c di 1Ll Ill. La front e e quasi com p le ta mcn te coper ta da
morena.

Gliiacciaio DoscIe Occidentale (28 agosto 1958).

Dal segnale N 2 all a front e c isono 90 Ill. L'arretrumcnto nel pre
serite anna e di 30 m.

La f'rontc f'ort emcutc copcrta di morena non e che una sottile lingua
eli ghiaccio.

Gliia cciaio Orientale Viola (30 agosto 1958).

Dal segnale N 2 alIa front e ci sono 12 m. Arrctramento n el presente
anna di 3 m. Fron te com p letamcu te priva di m orena e un po' chep ac
cia ta .

Gliiacciaio Occidentale V iola (30 agoslo 1958).

Dal segnale N 2 alIa front e ci sono 24 Ill. Arretramento anna 1958
2 Ill. Fronte priva di morena con du e grandi aperture a f'orno. La placca
di ghiaccio fossi le sottostante i l roccion e si e crcp accia ta in diversi
punti; i l suo sp essorc varia dai 2 ai Ll m ctri.
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Ghia cciaio Ve rua ~1aggiore (1 se ttem bre 1958).

Dal segnale N 2 alla fronte ci sono 37 m. Arre tr amento anna 1958
7 m etri.

La frontc e liber a di neve avvalanga ta c di morena ; non epill una
massa compatla, rna cr epacciata in diverse dirczioni; s ta superando
un secon do gr adino r occioso.

II lagh etto frontale va via via r estringendosi p er ri empimcnto di
detriti. II maggior apporto e data dal torrcnte che scende dal ghiacciaio
minore di Ve rva .

B ELLOTTI IT AL O

ALP I R ETIC H E - GRUPPO MON TUOSO P IA ZZI - VAL VIOLA

va r iaz ion i fr ontali
negli a nn i

m
1956

m
1958

m
1957

Gh iaccia io
Bacino

idrografi co

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Viola (Ad da)
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Hinalpi
Va l Li a
Ca r-do n ne or ie n ta le
Ca rrlo u ne occid enta le
Dos de orie nta le
Dorde ce ntra le
Dosde occide nta le
Viola or ie n ta le
Vio la occ ide nta le
Vio la maggio re

2620
2415
2315
2440
2500
2580
2620
2690
2765
2620

1\1
N
N
N
N
N
N
N
N
N

- 2
- 3
- 10
- 4
- 16

- 8

- 2,14
- 1,50
- 6
- 13
- 7
- 11,50
- 31
- 2,25
- 2
- 5,50

- 3
- 2
- 7
- 4
- 18
- 14
- 30
- 3
- 2
- 7-

VALLE DI LIVIGNO

Ghia cciaio dell e Al ine .

La visita venue effe tt u a ta il 23 agosto 1958;-
Innevamenlo nullo su lla parte bassa, sc arso nella parte alta. Alla

fronte occ ide n ta le il segnale dist a 151 m dal limite frontal e; vi fu p ercio
un arrctramento annuale di 8 m. Alla fr onte orie n ta le , p oco piu elevata,
il segnale coll oca to l'anno scorso di st a 26 m ; vi fu p er cio un arretra
m enlo annuo di soli 3 m. Ri tengo p ill u til e ten er e in m aggior cons ide
razione, ai fini dell e variazio ni frontali , la cola la occide n tale .

G IUSEP PE NANGERON I

/
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(l) Variazioni
<1l S t:: <1lo ...... f r ontali I n ne.

Bacino
t:: ._ c

Gh iacciaio .
..... <1l N <1l
~ ~ .- ,...... vame nto Osservazioni supp le tive

idrograflco ........... rJJ c;:;
...... ,..., ~ >- fro nta le:.;: 0 _ (l) rn m m

=< .t
rJJ :...
~ 0..

VedreUa 1950 - 55 1D55 - 58 nullo For te smagr imento - esegui-

Torre nte Braulio dei Vi te ll i q . 2560 NO - 60 - 88,50
ta foto da st. fot. q. 2560.

» ZebriI de i Camosci q . 2850' S segna li non ritrovati
Vedretta scomparsa - gh iac-
c io mor to i n lente cop er te

o spostati da d etrito, fluitate co n esso
ve rso va lle - pano ramica del
cocuz zo lo su cui stava un

» » dello Zeb riI q . 2708 S 1950 - 52 1952 - 53 1D53 - 58
temp o il segn. H.

- 13 + 4 + 6 nullo Fronte coper ta da detrito,
ad ungh ia - eseguita foto da

» » della Min iera S 1952 - 53 1953 - 58 segn. BA.

- 42, 20 -71 Fronte a seracca ta su r ip ido

» » dei Caste lli
pendio - fot o eseguit e da

(co la ta orient.) N 1H52 - 53 1953 - 58
staz. fo t. e da l segn. 1 +

» » de i Castell i - 3,50 - 25,00 nullo Foto esegu ita da staz. fot.

(co la ta occid.) N 1953 - 58

» .Gav ia de l Tresero - 35,30 nullo Foto eseguita dal segn, ~,.

(co la ta se ttent r.) q. 2H65 0 1955 - 56 1956 · 57 1957 - 58 fro nte ad u ngh ia mo lto so tt,

» » de l Tresero - 12,60 - 6,60 - 12 ,10 nu llo Foto eseguita da segn . 2' .

(co la ta m erid .) q. 2990 0 - 1,50 - 1,50 - 18 ,30 nullo Foto eseguita da segn . F .

» del Dosegu q . 2800 0 - 13 - 11 - 24
I nu llo Foto esegui ta da segnale N» e da stazio ne fotografica .

» » de lla Sforzelli na q. 28 10 0 - 4,50 - 14, 10 - 10,90 nullo

» » de l Lago Bia nco q. 2860 0 - 13 1- 7 + 3,50 nu llo Foto eseguita da se gn. G.

» » del Gavia q. 2970 NE 1H53 - 56 1H56 - 57 1H57 - 58
- 24,50 - 0,50 + 11,50 nullo Foto esegu ita da se gn. B.

~

<:.0
CN

• P unto p ill b asso raggiu nto dal ghiacci o mor to L'Osservato re ALFREDO POLLINI
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Gruppo Ortles-Cevedale

BACINO DELL'ADDA

La camp agna di qu est 'anno s'e svolta in con dizioni m eteorologich e
o ttirri e, durante i giorni 11, 12, 13 settembre. Sono sta te visitate 12 ve
drette, di cui sono stati con troll a ti 18 segnali; di qu esti 2, sono risulta ti
in u tilizzabili.

Degna di nota la sc om p ar sa d ella ve drett a dei Camosci come indi
viduo glac ialc b en identificabile: non ne son rimast e ch e gr osse len ti
di ghiaccio morto, scivolate verso va lle e fluitat e assieme ai detriti che
vanno sostituendo Ie masse di ghiaccio lu ngo i p endii ai piedi delle
p arcti som m i ta li .

II f enomeno di r egresso, so p r a ttu tt o di sm agrimen to d elle cola te e
co n tinu a to in modo piuttosto fort e, m entrc non in tutti i casi es a m in a ti
si e avuto un arretramcnto delle fronti; inf'atti p er la vedretta d ello
Zcbru, p er quclla del Lago Bianco e p er qu clla di Gavia si e registrato
un ava nzamcn lo .

Mi ha a ccompagnato e co a di uv a to n ella cam p agna il m io ex-a llievo
dott. Giusepp e Borgonovo chc ringrazio vi vamente p er la sua appas
sionata coll abor azione.

ALFREDO POLLINI
Milan o, 7 Novembre 1958

Gruppo dell'Adamello

BACINO DELL'OGLIO (v ersan te lombardo).

La campagna si e svolt a tra il it e 1'8 se ttem bre 1958. L 'abbondante
n evicata d ei giorni dal 24 al 28 agosto non aveva lasciato traccia sugli
interi apparati glaciali. II p eriodo di precipitazioni n evo se invernali
fu qu est 'anno legg ermente a n ticip a te (prima m eta di di cembre). L'inne
vamcn to er a p ero es trem a men te es ig uo tanto che, do ve l'espo sizione
non fosse strettamente a N, come suI bacino di nlirncntazioue del
ghiac cia io del Mondrone e per tutte le colate del Sa lar no, del Vene
rocolo e dcll'Avio, ess o era limitato, anche nei bacini d'alimentazione,
a p oche chiazze 0 a ccumulate dal ven to 0 localizzate in zone parti
cola r men te riparatc dall'insolazione. Lo sc io glimen to della supcr ficie
scop erta di ghiaccio vivo tra la base d el C.no Bianco e il P .sso Brizio
e p er tutta la cola ta d el Mnn dronc aveva provocato la Iorrnazlonc di
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larghe pazzanghere e la comparsa di un laghetto a q. 3050 esa tt am en te
a S di Passo Venezia e ad E di Passo Garibaldi.

La fronte del Pisgana Orientale risulto coperta dalla soli ta valanga
primaverile. SuI settore sinistro della fronte del Ghiacciaio Pisgana
Occidentale l'appiattimento ha det erminato la formazion e di una
tipica «kame ».

La fronte del Salarno si presento, all'estremita sinistra, rimari eg
giata a forma di invaso torrentizio disseminato di detriti grossolani
p er efl'ett o dello scioglimento della massa di ghiaccio accumulatasi suI
tratto inferiore della colata in seguito al crollo di .p ar te della mede
sima n el seltembre 1957. La forma a paret e della front e e conservata
invec e nel settore centrale e destro.

II processo di riduzione ed appiattimento della colata del Vene
rocolo e in pieno sviluppo tanto che la fronte dcstra si sta letteralmente
sfasciando lungo du e cnor rni fratture trasversali.

CESARE SAIBENE
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Gruppo Adamello-Presanella (versant e trentino)

La carnpagna si svolse dalla fin e di agoslo ai prirni di ottobre.
Data l' estale abbastanza ca lda e Ie scarse prccipi tazioni invernali,

i gh iacciai si p r esentavano al memento dell e osservazioni col manto
ncvoso in gran parte disfalto.

Alla Stazione di Caret (1L130 Ill) In m edia d egli ultimi anni, sempre
sc a rs i di precipi tazioni nevose, fu 350 cm ; nel 1958, 396 em.

V edrella orientale del Car e A lt o (3 ottobre 1958).

Nuovo scgnale 58 a 30 m dal preced ente 1952. Dal nuovo segno il
ghiuccio dista i1 Ill, p eru avanza sulla sinis lr a, riel canal e, di circ a 80 m,
c sulla deslra di circ a 20 Ill . Ritiro 25,50 Ill. La .p lacca di ghiaccio fossile
r csist e ancora pill a valle.

Ve dre il a eli N iscli (4 otLobre 1958).

II ghinccio di sta da lla direzi on e indicala dal scgno 1953 44 m. Ritiro
17 m. La vedrel la si cs tacca ta, nella parte pill alta, da quclla contigua
del Lares.

Ve dre il a d el Lares (-:1 otLobre 1958) Lobo dei Po zzoni, Oislanza
dal scgno lVI. V. 1950 25 m. Ritiro 7,50 m . Lobo [ronlale des/To. Oi
stanza dall 'ultimo segno 1956 21 m . Ritiro 29,30 III in 2 anni , A pparato
di diuersione. Distanza dal segno M. V. 1945 11,40 m. Ritiro in 2 anni
5,20 m . Lobo [rotiiale sinisiro , Finiscc nel lago ch e divicne se rn pre
piu gr ande. La distauzu d el gh iacciaio dalla dirczione del segno 1956,
calcolata se mp re con la busso la a traguardo nella direzion e N 30° VV,
e di 33,50, che rapprcscnta il ri tiro in 2 anni .

Conclu de ndo : r i tiro m edio in 2 anni 31,40 Ill. Media all' un no 15}0 m.

V eelretia di Fo lgorida (25 scttembrc 1958).

Dal segno M. V. 1955, il ghiaccio dista 75 m. In 3 anni si cvcriflca lo

un ritiro di 65 m, con una m edia di qu asi 22 m all 'anno.

V edretia della Lobbia (25 scttembre 1958).

Oall'ulLimo segno 5L1 il ghiaccio dista 22m. Ritiro 6 m. La
fronte terrnina in una ser acca la . P ermane alia testata della valle,
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su ll a destra, e sernpre protetto da fort e ricoprimento, del ghiaccio
fossile, pili smembrato dell'anno scorso dal deflusso delle acque.

Ghiacciaio del Mtuulrone (24 settembre 1958).

Nella posizione del primo segno 52-56, il ghiacciaio si presenta
con I'apofisi final e di ghiaccio rigenerato. Si riscontra qui un avan
zamento di 21,50 m. Nella posizione del secondo segno la distanza
del ghiaccio g di 68 m, ed il ritiro g stato di 33 m.

II ritiro di qu esto ghiacciaio si puo quindi considerare di 11,50 m.
Anche questa fronte termina in una seraccata. II ghiaccio fossile sotto
la fronte e completarnente scompurso causa l'intensa azione, anche
superficiale, del torrente glaciale.

V edretla .u Nardis (3 agosto 1958).

II ghiaccio dista dal segno M. V. 1951, nella direzione indicata,
80 m. Ritiro 10,50 m.

Veelretla d' Anwla (3 settembre 1958).

Qui il ghiaccio si trova nella st essa posizione dell'anno scorso,
cioe a 29 m di distanza dal segno lVI. V. 55. Quindi ritiro 0 m. Tutta
la regione frontale e coperta da detrito. Qu est'anno la bocca e com
pletamente scomparsa.

Vedretla eli Cornisello (4 settembre 1958).

La distanza del ghiaccio dal segno M. V.-51 e di 93 m. Ritiro
5,50 m.

Vedretla della Pr esanella (27 agosto 1958).

Distanza del ghiaccio dal segno 55,20 m. Ritiro 8 ffi. Un tratto
di ghiaccio fossile si e scoperto dal detrito, all'interno nella morena
di destra, nella conca sottostan te la fron teo

MARCHETTI V IGILIO

Merano, 28 ottobre 1958 .
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ALPI OROBIE

Nel 1957, in occasiori e dell'Anno Geofisico In ternazionale, si er a n o
compiuti rili evi su buon numcro di gh iacciai di qu esto settore; que
s t'anno invece si sono escgui te oss ervazioni limitatamente a quattro
ghiacciai, dei quali du e alimentano con le 101'0 acque di fusion e la
testata della valle del f. Serio, quindi versante bergamasco, cd i ri
manenti due invece danno origine a brevi torrenti ch e raggiungono
molto presto I'Adda suI versante valLellinese.

Essi sono: Ghiacciaio del Trobio , Gliiacciaio d el Gletio , Gliiac
ciaio di S cais, Ghiacciaio di Porola,

Ghiacciaio d el Trobio (29 agosto 1958).

Si eben individuata Ia fronte ch e er a lib era da n ev e, c COS! pure
la parte inferiore del ghiacciaio er a priva di n ev e r ecente. II gradino
frontal e si preseuta, come n egli anni prcced enti, CO il solehi longitu
dinali p crcorsi da r'iv.i di acqua di fusion c. e, ai lali di esso, affiorano
ancora abbondantemcn te matcriali morenici.

Si e trova to il scgnale 0 C 1954 su masso di des tra fron tal c, a 30 m
a valle del limite glaciale. Poiche qu esto segnale trovavasi l'anno
scorso a 19 m, in qu est'ultimo anno, su l seguale citato si e avuto un
r'i tiro fron tale di 11 In.

Gliiacciaio del Gleno (29 agosto 1958).

Qu csto ghiacciaio ch e, ai suoi tempi, (v. Bollettini prec cdenti al
1931) confluiva n el ghiacciaio del Trobio, e tuttora separate da esso
da un gradino roccioso, sulla destra idrografica del precedente.

Al di sopra di questo gradino trovasi ora la fronte del. ghiacciaio
del Gleno. II piano glaciale, alimenta to dalle p endi ci del Gl eno, del
Trobio e del M. Costone, si prseenta liscio e senza crepacciature, co
p erto ancora verso l'alLo da n eve. La fronte si prcsenta invec e con
la solita forma ad unghia liscia e ben individuabile p erchc sgombr a
di nev e, b enche in aleune conche di materiale morenico sott o la fronte
la n ev e non sia del tu lt o scamparsa.

Si e trovato i l segnale 0 C 1954 che dista ora 32 m dallimite glaciale
Poiche qu esto segnale, nel 1957, si trovava a 25 m , se n e deduce ch e,
n cl 1958, questo ghiacciaio ha arretrato la sua fronte di 7 m.

Ghiacciaio di Se eds (6 settembre 1958).

Anch e p er questo ghiacciaio la front e e ben individuabile e com 
pletamente scopcrta da n ev e. Su en tr am bi i lati del gradino frontal e
e molto evi de n te abbondante sf asciume morenico, molto pill accen-
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tuato verso dcstra idrografica , II segna le 0 C 1953, SLl roccia di centro
frontal e, trovasi or a es a tt amen te al limite frontal e, cio e a 0 m . Poiche
qu esto segnale, 10 sco rs o anna si trovava a 10 m a monte del limite,
la front e di qu esto ghiacciaio si C, in qu est 'ultimo anno, ritirata di
10 m etri.

Ghiacc iaio eli Porola (6 se ltem bre 1958).

Fronte .ben individuabile b en ch c J~eggerment e ri cop erta da un
so tt ile s tr a to di neve r ecente. Si c tr ovato il segnale 0 C 1953 su masso
di destra frontale, a 20 m a vall e della front e. P oich e qu esta segn al e
nel preced enteanno er a a 15 m , si puC> affermare che in qu est 'anno il
ghiacciaio ha ridotto la su a fronte di 5 m etri.

GIUSEPPE C ANTU'

II 13 no vemhrc 1D58

ALP I OROBI E - GHU P PO l\ION TUOSO Il ECASTELLO - GLEN O - SCAIS
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ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

N ell c Venosl e Occidenlali tanto in un p rimo sopraluogo del 9-13
agosto, cornp iu to in Vallelung a col f ervoroso concorso del Prof. Mario
degli Al essandriui , quanto in un secon do, svolt osi il 3-7 se ltem b re con
la valida collab ora zio ne .dcl Prof. Ez io Mosna e del giovane Arman do
P edrotti, constatai assai atLiva la ablazione, cosl da clim inarc in buona
misura sia i r csti della ncvosita invcrualc-primaverfle, ch e fu super iore
alla m edia, sia qu clli dell e ridoLl e nevi ca lc es tive. I ghiacciai era no
quincli in buone condizioni di osscrvabilita, anche se il tempo non fu
se mp re favorevole, sicc he n e fu ostacolata in pill cas i . la do cumenta
zion e fotografica.

La conc or da nza n el m oto eli deciso, se pur non accen tua to re
gresso, che fu accompagnato da un forse gen erale assottigliamcnto in
tutti i ghiacciai ele nc a ti n ella tabella , p crrnctte di dedurne in modo
indubbio che ess i si trova no in lase eli riliro,

Ma i l ritiro, al soli to, non avvenne in mi snra uniformc. Fu Iirni
lato in Vttlle lunq a, Soldura e Ramtulla (p er qu esti du e ultirni - come
per il Giogo AlLo - i l dato della tabella va dim ezzato p er dcdurn c i l
ritiro annuale co mp nr ahile con qu elli di alLri gh iacciai e di anni Ira
scorsi), in accordo COIl I'aspelto, che apparvc quasi irnmu ta to dal 1957
o 1956: infatti in Vallelunga, dopo il poderoso sal to di r cgrcss o poll en
nale del 1957, si e ancora se nza possibi lita di apporre un seg nale s tabile
en tro la massa di dctriti in cu i si immerge la lingua final e, e in Sal du r a
e Ramudla non rilevai variazioni nella f'orrna e di stanza dei du e rami
in cui si sdoppiarono.

Invece ha allargalo e accorciato p erccttibilmcntc la sua fronte ap
piattita in misura quasi uguale a quclla del 1957, il13arbacZorso eli d entro ,
divenuto d'altra parte di a ccesso diffi coltoso e un po' rischioso 
a m eno di far eu n gir o lunghissi mo - , causa il progressive smotLa
m ento del morenone gia in comune col Vallelunga.

Nel Fontana, oltrcch e n cl tralto m cdiano dell 'unghia, poggiante
su un gradino roccioso , sono un po' mutate, accorciandosi , le du e al e
later-ali, masch erate da detri li morcni ci. Ma le mi sure son o in dica Ie
come dubbie in quanto sono approssimativc com e gli s tru men ti spc
ditivi con cui furono ese gui te m ediante intersuzioni angolari di mire
dagli es trem i di una base lunga non pi II di 129,3 In (127,4 In orizz.).

N el Giogo A lt o Ie modifich e vi sibi li cons is te ttero nell'ingrandi
m ento ulteriore del laghetto anListante alIa front e sinis tr a, e n ell 'in
fossarsi, ri tirandosi, d ella fron te destra, formarido una ser ie di sot
tili laghetti e ridando vi ta a un emissario proprio, scomparso n egli
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N. B. - Per i movimenti orizzontali il segno - signiflca ritiro; il segno + progresso. Per gli spostamenti verti cali l'inverso.

OSSERVAZIONI SUPPLETIVE:

(1) Lungo la trasversale tracciata 1250 m circa a monte della fronte del 1922 ora lontana dalla nuova non pili eli 28 m.

(2) 1956 - 1958.

(3) Al punto pill depresso della spartighiaccio Rofen - Senales, a quota 2822. L'Osservatore LEONARDO RICCI
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anni prec ed enti. L'abbassamen to di livello in cor r isp on denza al sc 
gnale posta so tt o il cipp o di confine 29 b a lIo spartighiaccio Adige - Inn .
ri sulto di poco superiore alla m edia annuale del tr entennio 1929-1958.

P er co nclu de re co n una valu tazio ne com p lessiv a, il ritmo di ri
tiro e generale, Ina piuttosto att enuato. Com unque, se m ancano an
co r a ch iari sin tomi del prossimo chi u dcrs i della f'asc n egativa, ten go
a esp r imere il mio convincimento ch e affiori qualch e indizio della
su a imminenza. Mi sia p crrncsso esprim cr« l'augurio che abbia a con
statarlo ch i avril modo di con tinuare in scgu ito lc osservazi oni gla
cio log iche n ell e Ve nos te occiden ta li che io ebbi Ia ven tu r a di con
durvi fin dal lantana 1922.

L EO N ARDO RICCI

Gruppo di Brenta

Ncl Gn lPPO di Brenta a ncora a giugno avanzaLo era ge ner a le al
di sopra dei 2000 In l'arnmanto r csi duo delle abbon da nti n evicate
ca du te speciahnen te nel tardo in vern o c n ella primavcra. So lt a n Lo
verso Ia m et a di ag ost o, a quanto mi f'u dato assodare, i con tor ni dei
ghiacciai si andaron o liberando della mnsch cratu ru nevosa: ri tenni
quindi opp orLuno di ri Lardare i l mio sop r a luogo, chc pole svo lger si
infatti Ira il 17 c il 21 sc ltc m br e co n l' uiuto validi ssirno del R ag. Gia nn i
Cattaneo, quando un m esc scevro da p eriodi non cald i c piuttosto
scarso di precipitazi oni era va lso a sgo rn ln -are super fici gh iacciu tc e
non ghiacciate di ogni r esto nevoso (f'uorche in numcrosi rn a pi ccoli
ango li e ch iazze f'uori so le), offrendo p crcio o ttim c con dizio ni di os
servahilita.

Corne si ri ca va dalla Iabcllina dell e misurc cscgui te - misure
che deplore non ahbiano .p o lu to es te n dcrsi alla vcdretta di Vall esi
rella, che p er circost anze avverse non mi f'u dato raggillngere, n e alIa
vedretta di A m biez, dove rimase intatta dall'anno scor so Ia coper tu r a
masch eratrice del terzo inferiore caus a ta dalla fr ana ca du tavi n el
Iuglio 1957 - r isulta n ell'insi eme sic ur o il p erdurare tuttora della
ras e di riiiro , co n l'unica tcnuissima eccezio ne della vedrett a dei Brcn
tei. Si tratta p cro di un ritiro di sc a rs a en ti ta, inferiore in ge nere a
qu ell o di anni anteriori , specia lmen te se si ten ga con to che p er tr e
gh iacciai il confro n to si riferisce non all'anno rna al bi ennia pre
ce den te.

P er converso un ghiacciaio, il Laqol, che e dci maggi ori del gr up po,
ha fatto un notevol e p asso indictro n ella f ronte, c p er di pi ll nella sua
parte m edio-superiorc desLra h o avuto m odo di riscontrare chc ha
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OSSEIWAZIONI SUPPLETIVE:

(1) 1955 -1957.

(2) La misura vale p er i l p eriodo 1950 - 1958, e si riferisce al fian co de stro, nella parte m edio - sup eriore, al piede della
sottile d orsale r occiosa su cu i e incisa la Bocchetta dei Camosc i (111 . 2746 ).

L'Osservatore LEONARDO RICCI



-- 206 -

subito un ulteriore forte abbassamenLo di livello in corrispondenza
alla Bocchetta d ei Camosci (2746 m aner.). Come fu riferiLo nella r e
lazione glaciologica del 1950, nel 1910 la superficie del Lagol pareg
giava a contatto I'alLiLudine della Bocch etLa, ch c e un brev e intaglio
in una sott ile parct e r occiosa; gli sottostava invece circa 13 m nel 1950,
m entre il 20 settembre 1958 gli sottostava di b en 40 m cir ca .

In tcma di abbassamenLo di livello, 0 riduzione di sp essore che
dir si voglia, tengo ad avvertire che il f enomeno, anche se non og
getLo di misure numeriche, mi appare certam~nte in atto in tutti forse
i ghiacciai del gruppo e 10 oss ervo da anni. Rif engo pero, p er chiuderc,
che esso non conLrasti una r elativa stazionaricta nella forma e nella
altitudinc dell e fronti, preludente probabilmente, a mio avviso, a una
fase di assestamento.

LEONARDO RICCI



ALPI ORIENTALI

Gruppo del Gran Pilastro

I ghiacciai della Valle di Vizze vennero r evisiona ti dal 18 al 22
seltembre, con ritardo di circa un m ese rispetto all' estate preced ente,
cooperando alle mi surc la dott. A. P eretti.

P er en tr am bi i maggiori ghiacciai della Valle di Sottomon!e per
durava la fase di regresso: - 6 m (in m edia) - n ell'anno - per i l
Ghiacciaio del Gran Pilastro; - - 7,5 m p er il Gliia ccioio della Quaira
Bianca. L'innevamen to era limi ta to sopra l'isoipsa 3100. Furono rive
duti inoltre i Ghiacciai della Valle di Sopramonte, non pill ispeziona ti
dal 1938. Risultavano notevohnente accorciati da troncature i piccoli
ripidi Gliia cciai di Sopramonie; m entre p er i Ghiacciai della Gran V e
dr eita era del tutto mutata la morfologia del bacino ablatore: ridotta
a una grande placca di ghiaccio fossil e la pill Iarga lingua a forma tra
pezia d el Ghiacciaio occidentale, p er em erge nza d'una bozza rocciosa
al pi ede della paret e ; f'ortemente ristrelta e ingracilita e in parte na
scosta da morena Ia lingua del Ghiacciaio orientale. La riduzione di
superficie dei du e ghiacciai durante I'ulfimo ventennio si puo valutarc
a oltre 1/ 5 dell'area rilevata nel 1929.

LUIGI PERETTI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppi Sorapis - Cristallo

Campagna qla cioloqica 1958. - La visita ai ghiacciai dci du e
Gruppi delle Dolomiti Orientali, Sorapis e Cristallo, e stata eff~ttua ta

nell'ultima decade di agosto. In tale p criodo Ie condizioni atrnosf'e
riche furono decisamente sfavorevoli: dorninava la pioggia.

In gen erale p er il p eriodo settembre 1957 - agosto 1958 si puo
dire ch e Ie condizioni m et ereologiche non furono favorevoli ne ad un
r egresso, ne ad una avanzata dei ghiacciai. Le precipitazioni n evose
durante I'inverno furono quasi abbondanti. Si ebbe un es ta te piovoso
con nuhilosita eleva ta, insolazione minore di quella dello scorso anno,
temperatura alqu anto variabile. Come sempre predominanza dei vcnti
di nord seguiti dai yen ti di nord-ovest e di nord-est.

Al momento dell e escursioni Ia montagna presentava gen eralmente
scarso iuncvnrnen to al di sotto d el limit e dell e nevi p ersistenti. Discr eto,
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rna n on copioso come al so li to, il ri vestimento di detrito morcnico. Unica
cccczionc il ghiacciaio del Sorapis Occide n tale con m orena superficia le
abbo ndante alla fronte. Non abbo ndan ti le acque di ablaziorie.

I ghi acciai da m e vis i ta ti con la coll a borazione del Dott. Cesco
Nicoli sono s ta ti i seguenti : Sor ap is Ori entale, Sor ap is Cen trale, So
rapis Occide n tale, Cres ta Bianca , P op cna e Cri stallo. So no sta te ri scon
trate le seguenti oscill azioni : gh iacciaio Sorapis Ori entale - varia
zione frontal e anni 1957-58, - 3,50 m ; variazione laterale, - 1 m;
innevamento frontal e scarso . Ghiacciaio So r ap is Cen trale - variazio ne
frontal e anni 1957-58, - 2 In ; var iazio ne Iateral e, nulla; innevamento
frontal e scars o. Ghiacciaio Sor ap is Occidentale - variazione -frontale
anno 1957-58, - 1,50; variazion e laterale, nulla; innevamento frontale
nullo. Ghiacciaio Cres ta Bi anca - vari azione frontal e anni 1957-58,
null a ; variazione later al e, nulla; inri evamento fr ontal e scars o. Ghiac
ciai o Cris ta llo - variazione frontal e anni 1957-58, - 2 In; va riazio ni
laterali, nulle; innevamento frontal e, nullo. Ghiacciaio Popena - va
riazion e frontal e anni 1957-58, nulla; variuzio ni laterali, nulle; inne
vamen to frontale sc ars o.

PIEHA N l e OLI

Verona, 5 novembre 1958.

ALPI GIULIE

Gruppi del Canin e del Montasio

Condiz ioni clim uiiche nelle A lpi Giulie durante it peri odo ol.iobre 1957
- seilembre 1958.

II quadro d'assi ernc delle con dizioni climatich e n elle Alpi Giulie
durante il p eriodo ottobre 1957 - se ttem bre 1958 e rapp resen ta to n el
diagramma d ell a fig. 1, checonsidera Ie precipitazioni , Ie temperature
minimc, m edie e massirne, la n ebulosita e l'insolazione, se con do Ie
r egistrazioni eff 'et tu atc all'Osserva tor io di Cave del Predil.

Come e nost ru cons uetu dine, cons ide iiamo l'attuale diagramma
climatico in r elazion e co n qu ello reso not o n ell a preced en te r elazi on e,
r elativa alla cam p agna 1957:

Prec ipitaz ioni - si ri scontra ancora un aumento della quantita to
tale d'acqua cadu ta sia come pioggia che come neve: 1828,4 mm con tr o

14 - Bollett ino del Comitate Glaciologico I taliano - N . 9 - II Serie .
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1791,1 mm. La neve e salita da 329 em del p eriodo 1956-57 a !128 em. La
nev e e caduta nei rnesi di otlobre e di cembre 1957, gennaio, f'ebbraio,
marzo, aprile 1958 con un massimo n el gennaio 1958 (158 em. I m esi
pill piovosi sono invece stati novembre 1957 e giugno, luglio, agosto,
settem bre 1958, con massimo in giugno (quasi 300 111m). La distribu
zione delal nev e e della pioggia non e stata in sostanza molto diversa
da qu ella riscontrata nel p eriodo preced ente.

Temperatura - La variazione della temperatura ed i valori medi
non si allontanano di molto da quelli segnala ti p er il p eriodo 1956-1957.
Sono s ta te toccate du e minime, una nel gennaio 1958 con - 21° (-19°
ncl die. 1956) ed una riel marzo 1958 con - 19°, nei du e m esi cioe in
cu i si sono avute Ie maggiori precipitazioni nevose. II valore massimo
e sta to invece riscontrato in agosto 1958, co n + 28°,5 (contro + 33° del
luglio 1957).

.,00
1-------'1--------11

FIG. 2 - Profll o sc he ma tico a ttraverso il cumulo di neve d i va
la nga giacente sulla fr onte d el Gh iaccia io Occidentale del Ca nin;
sono visibil i i ciottoli sp r ofonda ti acca nto a cioUoli ch e h anno
dato lu ogo a fun ghi d i gh iaccio 0 a docce sca vat e tutto a ll' i nto r no.

Ne bulosiia m edia ed insolazion e - La nebulosita m edia si e man
tenuta inferiore ai 5/ 10, massima n ell 'aprile 1958 con 6,5/10, minima
nel m ese di maggiocon 3,5/10. Le ore di sa le hanno dato una m edia
giornaliera di 3h 32' 55" superio re a qu ella riscontrata n el preced ente
p eriodo (3h 13' 45").

0) Il r i lievo d ei gh iaccia i e la stes ura del d iagramma son o sta t i eff'ettuati
con la colla bora zione del p ersonale dell'Ufficio Geologic o d ell a « Ha ibl» Soci eta
Minerar ia d el Prerl il , r isp etti vame nte s ig . P oh ar Carlo e s ig. Cer ra to Gioacch ino .
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FIG. 3 - Cio tto lo sp ro fo nclato nell a neve p er c irca
30/40 ern (c irca 1/ 3 d el nat. ),

Dnll 'insi cme dell e osservazio ni si puo conclude re che i l p eri od o
ottobre 1957 - se ttem bre 1958 h a ripetuto il rnoti vo clima tico del pre
ced ente p eriodo, se si cccettu a una maggior qu antita di precipitazioni,
ch e p cro non hanno consegui to alcun ri sulta to ben efice su lla ormai pre
ca ria condizio ne dci Ghiacciai del Can in c del Montasio,

Gruppo dei ghiacciai del Canin

io sseroazioni del 3 settem bre 1958).

Ghiacciaio Occidentale.

L e condizioni so no m olto sim ili a qu ell e osserv a te n ell o sco rso
anno: .m ancanzn di n eve nell e zone superioi-i di raccolta, ghiaccio se nza
copertura di neve, fronte ampiarncntc inn evata.

II ghiacciaio rimanc sc rnpre suddiv iso in lrc distinti ghi ucciai, di
cu i qu ell o pill orien ta le i: il m aggiore, essendo unch c pill prot etto dal
I'azione del sole .

Ne lla fronte orientale si distingu e ben e la n eve di va langa ca du ta
10 sco rso anna e qu ella accurn ula tasi al di sop ra, sernpre p er vala nga,
di qu est 'anno. Al limit e inferiore della fran tc c sulla neve d i va langa
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della scorso anno, aflioranLe, si nota u n fenomeno particolare: al cuni
ciottoli detriti ci giacen ti sulla sua sup erficie, sana sc esi in profondita,
p er 30 - 40 cm, avendo lascia to n ella n eve un foro la cui se zione cor
risponde es a tt a men tc a qu ella da essi presentata all'atto d ell'osser
vazro rie .

II f enomeno potrebbc spi cgnrs i ca n un su r risca lda men to dei cioL
Iol i ad opera de.ll'irradiazione solare e conseguente scioglimcnto della
nev e so ttos Lan Le ; rna a ccanto a qu esti c io tto li sp r of onda ti ve n e son o
altri chc hanno dato lu ogo al f'cuomcno inverse, cioe alIa formazione
di piccoli funghi di gh iaccio, opp urc ad una do ccia scavata tutto all'in
torno (vcdi fig . 2: e 3). II foro, scavaLo daicioUoli sp r ofon da ti , e gene
ru lmcntc subver tic a le, e non si puo ammcltere ch e esso sia dovuto
all' ur Lo di caduta sull a n eve di cio tloli s tacca n tisi da pat-eli strapiom
banLi, in quanLo i l f'euorncno osservaLo si trova lonlano almeno 150 
200 m dalla parct e pill prossima. I ciottoli proven gono sem p re da
qu estc p arcti , Ina sc ivola no sulla superficie inclinaLa del ghiacciaio
fino a Lrovare una p osizione di equ ilibr ia, ove s'a r rc s ta uo. II fatto po
tr cbbe fors e essere sp ic gu to coll' am mettere che i cio ttoli pill piccoli
durante le poch e are giornali ere di sale si ri scal dano integralmenle e
quindi ri escono a sciog lie rc anch e la neve so ttos ta n Le ; i cio tt oli pill
grandi invece ri cscouo a riscaldarsi solo periferi camente ed allora non
sc io lgo no la neve so ttos ta n tc, Ina so lo qu clla p eriferi ca , dando lu ogo cosi
a piccoli funghi di ghia ccio . Am rnc ttc u do come v uli da questa ipot esi,
res ta da spi egare p crch c non tutti i cio Uoli delle sle sse dirncn si oni si
san a sp r ofon da Li, rna so lt a n Lo a lcu ni . A qu esta proposito si p otrebbe
p ensare ch e i cio tt oli di piccole dimen sioni , non sprof'orida ti, fossero
giunLi in p ost a da p oco tempo, cosicch c i l f enomeno si trovava soltanto
all'inizio della sua f'as c.

L e misure so no sta le ovviamen Le limi Late alIa sola fron Le es t, mi
sure p en) che p er l'accumulo di neve di valanga hanno sc arso a nullo

25
significa Lo. II segnalc 8 AT

8
929 di sLa 10,50 m da neve fr es ca, il

7 DdC
segna le A 27,50 III da n eve, il segnale - - - 4 m da n ev e ghiac-

VIII L16
ciata .

Gliiacciaio ori entale.
II ghiacciaio e interamente libero da neve all'infuori del lobo

orientale che s' infossa so tt o un ampio e sp ess o mantello di n ev e accu
mulatasi p er vala nga. Crep acci trasversali si noLan o agli api ci delle
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cono idi cd u n p o' di morena sup crficialc giace sop r a ttu tto sul se tto re
or ie n tale .

Si ha l'impression e che il volume del ghiacciaio si sia di molto
ridotto (forse una ve n tina di m etri di sp essorc) a notare dall'alone bian
cas tro presente su lla r occia del circo. II lob o oriental e c p ercorso in
sup erficie da numerosi ca n alett i d'ablazione. II profilo c conc avo. Qu a
E' Ht in superficie si nota nev e sanguigna, il cui colore c con ogni pro
habilita dovuto alla presenza di una flora di mi crofit e.

Tutta I'acqua d'ablazion e sco mpare al limite ghiaccio-neve.
La p osizion e dell a fron te e la seguen te : il segnale A AT 25-8-29

si trova a 3i t III da ghiaccio (33 m nel 1957), il DdC a 9 m da ghiaccio
(8,5 m n el 1957), 1'1] a 23 III da n eve (39 m da ghiaccio nel 1957), il
fJ.jlliJ a 7 m da neve (10 III da neve nel 1957). L e cou dizio ni della fronte
souo dunque presso ch e s tazio narie.

FIG. 4 - Se zio ne S-N attravers « il Gh ia ccia io Occide nta le del
Mont asi o. Si ved e ch ia rame nte la neve accum uIatas i sulla fronte
p er va la nga ca usa ta da lla forte i ncll naz ione assu nta in questi
ultimi a n n i d al gh iaccia io. In qu est a cond izione tutta la n eve
di a lime nta zio ne sc ivo la a va lle, accum ula ridos i sulla fr onte.

Ghiacc iaio d ell'Ursic.

II ghiacciaio si presenta com e al so li to qu asi p er intero ri coperto
dalle du e convidi di detrito gin. segnala te nelle preced enti r elazioni,
e da detrito di f alda . E' m olto difficil e eseguire mi sure attendibili ;
una fascia di n eve copre le f ron ti fin o al limite con i sovr as tanti de
tri ti. Sempre numerose e profonde sono Ie doline nella morena anti
s tan te . II segnale FljO dista 75 m da gh iaccio (42,70 m da nev e Bel
1957), l' wrjDdC 17 III da n eve (20 m dalla ver a fronte nel 1957), il
Z 40 m da n eve ghiaccia ta (24 m da neve n el 1957), il Q' 55 m da
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nev e (24 111 da nev e nel 1957). Non e p ertanto p ossihile, con questi
dati, dare un quadro dell e variazioni frontali di qu csto gh iaccia io ;
l'osset-vazione in loco p cro propende a ritenere ch'esso si trovi in fase
di fort e riduzione di volume.

Falde .u qhiuccio.

La pill occi dcnlulc e p er 2/3 coperta da nev e dell'inverno 1958
c p er 1/3 (n ella parte pill bassa) da nev e dell 'inverno 1957.

II segnale a /DdC si trova a 11 m da n ev e (7 In da neve nel 1957).
La pill ori entale pres enta l'api ce ricoperto da nev e 1958 e la parte
m cd iu hassa da nev e 1957.

Gruppo dei ghiacciai del Montasio

(osscrvazioni del 28 agosto 1958).

Circ a Occidentale.

La parte m edio supcriorc del CIrCO e complclumcnl.c libera da
neve. In ess a si nota un gruppo di 4-5 crep acci radiali , lo calizzati n ella
parte m ediana, ramificati e in crociantisi , con visih ili sli ttamen ti verso
il basso dci se ttori da essi staccati. Si oss ervano anche 6-7 crepacci
trasv ersali tagliati e rigettati da qu elli radiali. La zona invece m edio
bas sa e ce n tr a le e ricopertada nev e e m orena, formanti un do sso. Si
rip et e p ertanto i l f enomeno, reso noto nella r elazione 1957 p er i Ghiac
ciai del Canin, dellaccumulo di nev e di valanga sulla front e, causa to
da un'aumentata in clinazione della superficie del ghiac cio, p er dirni
nuzione di volume (vedi schem a in fig. 4). Detto fen omeno prelude
alla fin e d el ghiacciaio p er trasformazione in nevaio.

II lobo occid en tale del ghiacciaio e ricoperto da nev e e non p er
m ette osservazioni ; anch e il lobo oriental e si trova nell e stes se eon
dizioni. Le uni ch e mi sure che possono dare affidamento sono : DdC
a 16 m da ghiaccio ricoperto di mor-ena (16 m Bel 1956), A a 29 m
da nev e (25 m da nev e nel 1956); B innevato. II segnale I3 e si tuato
nel cana le di sca r ico del lobo orientale, Ina p oich e in qu esto p ersist e
la nev e fino a q. 1810, detto segnale emerge fra la neve ed e p ertanto
inservihile. Di positivo dunqu e posso dire ch e Ie condizioni sono ri
mast e prcsso ch e invariate nella parte ce n trale , m entre l'inn evamento
non ha p ermesso det erminazi oni nci lobi la terali.
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Circa Ori entale.

L e quattro cono idi si p r esen ta no in p arte libere da neve, f en o
m en o che da parecchi anni non si era pill ver ifica to . La cono ide n. 2
ha so lo I'apice ri cop erlo di n eve m en tr e il ghiaccio e abhon dan
temente vi sihile, ad csc lus io ne dell a zona corrisp onden te all'un
ghia p erche ricoperta da morena. Un lungo crepaccio radiale, largo
da 20 a 40 em ., prof ondo 1-2 m e chiuso in prof'ondita, rappresenla
an ch e il principal e ca nale ablatorc.

DdC
II segnale - - - si tr ova a 3 m dalla fronte coper la di m orena.

6-8-47
Le con dizioni sono dunque s ta zio nar ie ri sp etto al 1956. L a co noide
n. 3 e in gran parte ri coperta da n ev e, rna n ella sua p arte ce n tr ale ap-

FIG. 5 - Ghiaccia io Occidental e de l Mont asi o 1958.

pare una vasta placca di ghiaccio, sopra la qu al e scor re dell 'acqua
3

di abl azione. II segna le
8-9-49

dist a 10 ill da neve (10 m dalla vera

fronte nel 1949).
Al limite fr a la cono ide n . 2 e la n. 3, la neve nel canale di sea

ri co scende fino a q. 1920.
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La conoide n . 4 si presenla quasi interamenle innevata, all'infuori
di du e placch e di ghiaccio di sposte ai due lati ; la parte inf' eriore
sembra s'infossi n ella morena.

II ghiacciaio del Circo Ori enlale non manifesta ancora il f eno
m cno dell'accumulo di neve di valanga sull a fronte, p er cui dovrebbe
essere dotato ancora di una certa vitalita.

Siiuazione atiuale.

Riassumendo i dati di tul te Ie misure effe ttua te sui gh iacciai del
Ca nin e del Mon tas io nell'ultimo bi enriio, si ha il seguen te prosp etto:

Gh iacc ia i d el Ca n in seg na li 1957 1958 s itua zio ne

Gh iaccia io Occide nta le fr onti fr onti in d eci so
innevate innevat e p eggi oram ento

Gh iacc ia io Or ie nta le A 33 m 34 m r egresso
DdC 8,5 m 9 m r egresso

"II 39 m 23 m d a n eve ?
s 56 III i n n ev ato -

Gh iacc ia io dell 'Ursi c H /O 42 ,70 m da 75 m regresso
nev e

Dde 20 m 17 m d a neve ?
Z 24 m 40 m r egresso
Q' 53 m 55 III d a nev e ?

Fa lde di gh iaccio (X(Dd e 7 m cIa neve 11 m da neve ?

Gh iaccia i d el Mo nta si o 1956 1958

Circa Occidental e Dde 16 rn 16 m sta zio na r ia
A 25 m 29 m d a neve ?
B 35 m innevato ?

Udine, Novemh re 1958. DI NO 01 COLBERTALOO



APPENNINI

GRUPPO DEL GRAN SASSO D'ITALIA

L'annuale sopraluogo al qhiacciaio del Calde rone del Gran Sasso
d'Italia p er l'onno 1958 c stato effe tt ua Lo il 26 agosto in occasioue
della Tournee glaciologique de Ia Societ e Hydrotechniquc de France.

L 'escursion e organizzata sotto gli auspici del Comitate Glac iolo
gico Italiano, con i l concorso della citta di P escara e del cornu ue di
Pi ctracamcla, delle socicta : Adriatica di Eleltrici ta , T crni, Meri dio
nale di Elettricitn e dell'Azi enda Elettrica Comunale di Roma, "ha
raccolto una tr entina di partecipanLi ch e sotto la guida del prcsi dente
d'onore della S.H.F., E. G. Barillon, e del presidcnte della sottose
zione di glaciologia J. Messines de Sourbi er hanno effe tt u a to la tra
versata del gruppo del Gran Sasso dall'Albergo Campo Impcratorc
a Pictracamclu, toccando la Vetta Occidentale c disccudcndo quindi per
Il ghiacciaio. AlIa escur sione ha pure partecipato un delegate dell'Isti
tuto Geografico lVIi li tar e Italiano ch e con simpati co geslo ha presen
laLo Ie prime copic della seconda cdiz.ionc del F oglio 140 della car ta
d'Italia - III N.O., dove per la prima volta, nella cartografia ufficia lc
italiana, appare il toponimo di ghiacciaio del Calderone.

II ghiucciaio e apparso n el suo caratteristico aspetto di questi ul
timi anni: scop crto nella parte sotto la Vetta ori entale e la Vetta
centrale con un parziale innevamento invece sul lato sinistro dove
si e notato pure una notevole estensione della copertura detritica. II la
ghetto iuframoreuico Sofia er a ridotto al solito inghiotti toio di fondo,
dove affiuivano abbondanti Ie a cque di fusion e. L'ecc ezionalita del
sopraluogo non ha consenlito rili evi sistematici: n el complesso p ero
il ghiacciaio e apparso in fase stazionaria rispetto al sopraluogo del
l'anno precedente. Da no tare ch e n egli stessi giorni a cura dell'Istituto
Nazionale di Geofisica p er iniziativa del Cornitato Glaciologico ita
liano, in conformi ta al programma di ri cerche p er I'Anno Geofisico
Internazionale, si procedeva ad un nuovo ri li evo topogruflco del
ghia cciaio st esso.

Vengono comunquc riportati come di consueLo i f'attori climatici
(r il cvati alIa stazione m eteorologica di Isola del Gran Sasso a 420 m
s. m.) che possono intervenire sulla situazione del ghiacci aio, fattori
esp ressi attraverso i valori stagionali dell e precipitazioni e delle tem- ·
p erature relativi all'anno 1957-1958 e quelli m edi r elativi al periodo
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192<1-25 e 1956-57. I dati riporlati n el prosp etlo I, hanno co usen ti to di
lracciare i elimogram mi di cu i la fig. 1.

La forma generale del climogram ma dell'anno 1957-58, che si puo
confr ontare con quella delI 'anno 193Ll -3:'5, non app are del tutto favore
vole alIa gl aciazione (indi ce di glac iazione annua 0,88).

Ora nel ,p r im o trimest r e au tu n no-inver no si h a un indice di gla
ciazione non lontano dalla m edia, m entre nel secondo semes tre talc
indi ce e notevolmente sup erio re. Si hanno quindi inizialmente co ndi
zioni favorevoli alIa glaciazione chc so no p ero contrastate n el sue
cessivo trimestre maggio-Iugli o, di particolare importanza nell a vi ta
del ghiacciaio, da un - indice di glac iazione m olto al di sotto d ella
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FIG. 1 - Climoqram ma Isola d e! Gra n Sasso - Pe rio do 1925-57 ed a n no 1957-58.
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m edia. L'indice di glaciuzione rilorna superiore alIa m edi a ncll 'ul
timo lrimeslre dell'anno i l che ha contribuito a . rallentare il r egresso
del ghiacciaio il cui aspetto generale di staziouaricta appare nel com
pl esso giustificato.

DINa T ONI NI

Venezia , 5 Gennaio IH5U.

PHOSPETTO 1

ST AZION E METEOROLOGICA DI ISOLA DEL GRAN SASSO (420 m s. m.)

PR ECIPITAZIO NI E TEl\IPER ATUHE l\lEDIE ST AGIONALI RELATIVE AL

PERIODO 192 4-25+1956 / 57 E ALI/ANNO 1957+1958

o
.g ';::j Q)
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.g ~ ~o ....... ("\
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... 0 0
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nal e

340,4

(1,26)

320 ,9 i

290,7

(0,91)

(1,00)
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(0,52)

168 ,0

(0,91)

252,7

(0,56)
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----- [- - - - - 1- ---

(l ,06)

404,4

Pr ec i pi ia z ioni
l\Iedia lU24 -25; 1956-57

(in nun) 400,0
! (in rapp or to all a m edia

stagionalc pluriannal e) (1,25)
1- - - - [- - ---

An no 1957- 58 (in mrn) 411 ,6
(in rapporto alla medi a

stagio nale pluriannale) (1,28 )

Temperature
Media 1924 - 25; 1956 - 57

(in °C) 6°,3
(in r app orto a lla m edi a

stagionalc pluriannale) (0,48) (0,64) (1,47) (1,39) (1,00)

An no 1957 - 58 (in °C) 6°,9
(in r app or to alla m edi a

s ta giona le pluriannale) (0,52) (0,61 ) (1,55) (0,63) (1,0 3)

I tidi c i eli qla ciazi on e
Media 1924 -25 ; 1956- 57 2,60
An no 1957 - 58 2,46
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2,07
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0,36

0,65
0,83

1,00
0,88
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CAMPAGNA GLACIOLOGICA 1959

ALPI OCCIDENTALI

ALPI MARITTIME

Gruppo Clapier-Maledia

Le copiose precipitazioui autunnali - sin dai primi di novembrc
(~ nevicato molt o - e qu cll e invernali hanno lasciato un alto strato
di n eve, tanto da non essere completamente fu so nei m esi estivi,
che non sono sta ti troppo caldi . .

P ertanto i var i gh iacciai visita ti ve rs o In fin e di agost o cr ano an
cor a coper ti da un alto s tr a to di neve.

Le r il evazioni so no s ta te quiudi r esc difficili dal forte anneva 
m ento. Si potrebbe dedurre p cro un breve arrest o neIl 'arretramento
dci ghiacciai, se non un leggero avanzamento .

Anche qu est'anno, puntualmente, come da parccchi anni, nei
gior ni 18 e 19 ag osto vi sono s ta te piogge in basso, tempesta suIle pre
alpi e n eve oltrc i du emila m ctri.

Ho r innovato j segni di segnalazione .
Prof. .Pnsno RACHETTO

VARIAZIONI APPROSSIMATIVE

Ghi acci aio

Cla p ie r
Peirabroc
Mal edia
Mu ra io n
Ge las

Sp oslamento

+ 0,50 m elri

·1 0,00 >~

+ 0,20 »
+ 0,50 »

0,00 »

ALPI COZIE

Gruppo Cenisio-Ambin

Gnu r-r-o D' A lVIBIN

L e osservazioni furono compiu te il 3-4 settembre a distanza d'un
unno in confronto aIla campagna prcced ente. L 'innevamento r esiduo
er a comp lessiv amen te assai sc arso dopo un inverno non abbondante
di precipitazioni ad alta quota, e temperature m edie piuttosto ele
vate nel m ese di lu glio.
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La fronte del Gliiacciaio orientale eli Gulam bra, orl a ta di poca
nev e fresca era stazionaria. II margin e se tten tr iona le del Gliiacciaio
dell'A gnell o, dove m eglio definito, in cor r ispondenza dei segnali prov
visori colloca ti nel 1957, m ostrava un ritiro planimctrico di 3-5,5 m.

L UIGI PERETTI

ALPI GRAIE

Gruppo Levanne - Carro - Basei

B ACJ_N O DELL 'ORCO

Gliiacciaio Ce n trale di LV el (10 sc ttem bre 1959).

L e dislanz e della fronte dai vari segnali sono risultate come segue :

Seg na li D is ta n ze

1 CA (frecc ia gia lla) 25 III

2 CA 32 m
3 CA 15 III

4 CA 30 III

Ar retrament i d al 1956

20 III

12 III

5 III

15 III

II torrente subg lac iale, che fin o al 1957 fu orusciva p oco a monte
del se gnale it, sco rrc or a alla base del promoritorio roccioso su cui e
post a il segnale 1.

L'affi oramento r occioso a d Oves t del punto 2780 si e u lt criorrnente
c sc ns ibilmen te amp li at o.

Gliiacciaio Orientale d el Carro (10 se ltembre 1959).

A ca us a di frange di neve r esidu e non e sta ta p ossibile una misura
precisa delI 'arretramento a l segnale Ip redisp osto nel 1957.

Tale a rretramento tuttavia e neltamente osservahil c nelle foto
grafie cscgui te dalle s tazioni fotografieh c cd e deIl 'ordinc di 4-5 m.

Gliiacciaio d ella Capra (9 sc t tcrnb re 1959).

La fronte e formata da un Iiscion c zo na to, qu asi privo di detrito,
con una va sta cave r na (alta m cdiamcnlc 1,5 m e lunga circ a 10 m)
all a b ase.
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Distanza dal se gn ale AC (freccia gialla) : 26 III (arretramento dal
1956 : 15 m),

Ghiacciaio Bas ei (12 settembrc 1959).

La front e si e comp lc tam cn te r etratta su un gra el ino r occioso, r cn
denelo prive eli significa to le misure elal segnale predisposto due
a nni fa.

E' sta to p ercio p oslo un alt r o scgnale CL I 59 (in ver nice gialla)
in cor r ispon de nza della parte superio re del ghiucciaio, a S dclla lin
gua attuale, su r occia in post o, a filo della fronl e.

E ' s ta ta ese gui ta la soli ta foto di con lrollo dalla s tazione CL 57.

C ORR ADO L E S CA

ALP I GHAIE - GRUP P O l\,ION T UOSO LEVAN NE - CAHHO - BASEl

BACI NO IDHOGRAFICO P HI NC I P AL E OH CO - AN NO 19 59

~
0

~ 2 >=: ~ Var iaz io neo c 0 ....... In ne.'@
. ~ ~ fr ontal e~ N ~ Osscrvazi o n i0 h Ghi a c c ia io "O~ ,- ~ va mc n to>=: CJ) ~ .5 rJJ c;l n cll 'ann o

'8 0 ::::: >=: o ~ f'r o ntal e suppletive
Cil h ....... 0 0.. Q.)

- h
rJJ h 19 59co~ ~ '-'- 'i1 0.. 111

Orc o Basel 294 0 NNE - ? nullo fronte p ensile
» Cap ra 24 0 1 N - 15 nu llo d al 19 56
» Ca r ro Or ie n t. ? N - 5? scarso cIal 1957
» Ne l Ce nt ra le 279 5 N NE - 20 nu llo a l segnul e 1 - dal1956

I

- 12 nullo » 2 »
- 5 nullo » 3 »
- 15 nullo » 4 »

C. L EseA

Gruppo del Gran Paradiso

VALLE DE LL A G RAN D' EvVIA

L e misurn furono csegui te il 29-31 agosto, con 10 giorni eli ri
tnrdo ri sp ctto al 1958. L'inncvamento residue er a es leso in m edia
sop r a 3100-3200 m e appariva r ela livarncntc sc a rso, m algrado Ie pre
cip .i ta zio ni n evosc abbondanli durante o tto hr c-d icc m hre 1958 e poi
ancora n ell 'aprile 1959. AIle fronti glaciali non furono notate va r ia
zioui morf'ologichc di particolare ri li evo. Tutti i ghiacciai osserva ti 
in numero minorc ch e n egii a nni preccd enti - risultarono in fasc di
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r egresso. I ritiri - in proiezione orizzontale - furono COS! misurati :
al Ghiacciaio Coupe di Monet}: 8 m

al Ghiacciaio di Mon es}: 1,5-4-,5 m
al Ghiacciaio di Grand Croux : 2,5-10 m
al Gliia cciaio di Valeille: 7 m

L UIGI PERETTI

VAL SAVARAN CH E

La campagna glaciologica del 1959 e stata compiuta tra il 4 ed il 12
agosto.

Come di consueto, la maggior parte delle ricognizioni ha riguar
dato i ghiacciai del Gran Paradiso. Nella valle di Rhemes e stato
visitato soItanto il ghiacciaio di Gol etta. In Valgrisanche, infine, si e
compiuta un'escursione alla fronte del ghiacciaio Gliairetta-Vaudet.

Diamo, qui di seguito, gli elemen ti raccolti p er ciascu n ghiac
ciaio esam ina to.

Gliiacciaio del Gran Paradiso. .

All'atto della visita a qu esto ghiacciaio (6 agosto), sgombre dal
manto nivale apparivano solo Ie zone pill acclivi del dissipatorc e
sop r a ttu tto quella ospitata dal nolo canalone terminale.

Nell a r egione frontal e, un vasto accumulo nivale masch erava la
parte terminalc dell'apparato, estendendosi p er circa 100 m a vall e
di. qu esta. P er l' esistenza di ta le accumulo, non si e potuto, - p er il
terzo annoconsecu tivo, - compiere alcuna oss ervazione sulle va
riazioni fronta li, in corrispondenza della lingua st cssa.

Pili in alto, qualche difficolla nell'apprezzamento di tali varia
zioni, si e presentata, pure, p er l'innevamento della parte frontal e
corrispondente al segno DN 1, apposto ncl 1958. . Saggiando il ghiac
cio vivo al di sotto delmantello nivale, si e potuto, in ogni modo,
rlconoscere, sia pure in modo approssimativo, ch e esso distava una
lr enlina di m etri dal punta DN t indi calo . Di conseguc nza, l'arretra
m ento della parte pill ele va ta della fronte, rispetto al 1958, non
dovrebbe esse re inferiorc ad u na dozzina di metri.

Ghiacciaio di Mon corue.

L'ispezione a questo ghiacciaio e stata esegui ta il 7 agosto. Le con
dizioni gen erali non ,presenlavano alcunch e di mutato rispetto a qu elle
oss ervate negli scorsi anni.
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L'innevamento era diff'uso in tu tto i l coll e tt ore. Presso che sgombr a
ap p ariv a, invecc, l'acclive lingua glac ia le che si protende nella parte
se tten tr ionale della fronte.

Sulle r occe ch e r-inserrnnn verso N tale lingua, e s ta to rinvenuto il
segn a le A. lVI ~ , chc ha consen ti to di ri conoscere un r itiro lateral e , ri
spe tto al 19;'58, di circa 3,60 Ill . In corrispon de nza della parte pill pro
minente della m edesima lingu a, facendo i-if'eriment« al scgua le I t , si
e p oi p otu to app rezzare un arretrnmcn to fron tale di 9,80 Ill.

Ghiacciaio di Moti cioir,

Nel gi orno della rnia ri cognizion e, (7 agosto) presso ch e comp le to
er a I'innevarnento della se zio ne se tten tr ionale di questo ghiacciaio.
.Massi e piccoli co rdo ni m orcnici viaggian ti, si osservav an o su tutto il
cor r isponden te tratto frontal e. Ve rso I'esfr cmi ta nord di tale tratto, n ci
pressi d el mio seg nale D t, lc acq ue di un ri o glacia le, sboccando in
una lo cale depressioue, hanno formato una vas ta pozza, profonda circa
1,50 Ill. Allo st esso modo, al tr e tr e pill piccolc p ozz e p eriglaciali, si so no
sono venu te a formare p oco a su d della precedente.

Quasi comp le tamen te innevala appar iv a auch c la se zio ne m cridio
) la le dell 'apparato, come di co nsuelo prcsso ch c priva di m oreri e viag
gian li.

Diamo, qui di scgui to, le di st anzc dalla fronle, misurate p er i sc
gnali D t e CN t , di cui a lle Ip r eceden ti r elazioni, e Ie cor risponden ti
var iazio ni ri sp etto all'esta te del 1958:

D t 83 m

CN I 22 m
'f

val' .

»

fron t - 9

» -5,70

Qu est'anno e s la lo p ossihi le uti lizzare p er le misure anch e il punto
BN t . Esso di stava dalla fronle 43 m , attesl ando, r isp etto al 1957, un
ritiro di 37,30 m , e quindi un ritiro m edic a nnuo, nell'ultimo bi ennio,
di 18,65 m.

Gliia cciaio d el Grand EiTeL.

Ad eccezione di un breve lrallo della parte pill eleva la c pill acclivc
del di ssipatorc, lutta la super ficie di qu esto ghiacciaio appariva abbon
danlemente innevata. In p articol are er a ammantata di n eve tutta la
rcgi on e frontal e, co n una spessa co ltre es te n de n les i anche alqu a nto
a valle della fronle. Anche qu cst 'anno non e s talo, p ercio, p ossihile
il r invenimen to d ei segni frontali. E' risuItato, in oItre, inutilizzabile

15 - Bol l ett ino del Comitate Glaciologico Ita li~lI1o - N . 9 - II Ser ie.
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pure il nuovo segno lateral e L ~, appost o n ell'est ate del 1958, su lle
r occe che cos ti tuisco no la spo nda sinis tra dcll 'upparato.

VALLE DI RH EM E S

Gliiacciaio eli Go/ell a.

All'epoca della mia ri coguizion e (9 agos to), tutt a la parte pIll
avanzata dell a sezione m eridionulc del di ssipatorc e la lingua p ensile
ch e ca ra tt er izza la sua sezio ne se tten tr io nale, er ano co m plc tum cn te
sgom hre. Un abbo n dante innevamento car a tter izzava, in vcce, I'in lcr o
accu mu la lor e e la parte pill el ev a ta del di ssipatorc.

Se m p r e in atto er a il f en omeno di sb loccam en to del tratto m eri
di onale della fronl e, del qual e abbi amo dato notizia nelle r el azi oni
degli sco rs i anni. Lunghi crepaccc tti arcu al i (conca vi ri sp etto alla linea
fro n la le) con linuavano a fa vorire l'adagi amento verso vall e delle zolle
di gh iaccio comp r ese lr a cr epaccio e cr cp ac cio , c, in scg ui to, il 101'0

di sta cco e franamento nel n ot o sp ecch io p erigl acial e. II lungo intagli o
ver ticale, or ig ina lo da tali di stu cchi , r aggiungeva un'ult czzu massima
di non m en o di "1 In . II tr atto di fr on le in parola, p er la fitt ezz a dci
crcp acci ch e 10 in ta gliano e p er l' csist cnza del laghctto, C divenu to
diffi cilmentc pralicabile. Com un que, si e p otu to proccder c alla mi su ra
indiretta (con la Tavol etta Mon ticolo) della sua distanza dal scg nale
BlVIN t, c dcd ur re ch e, tra il 19;)8 c il 19:')9, si c qui ver ifica to un ar re
tr a m en to frontal e di 21,50 m.

Dell e s tcsso ord ine di gran dezza (23 In) c il r i liro del lobo se t
tentrionale della fron tc, che si c dct crrni nalo ulilizzando il scgualc
eM t , appost o n ell 'estale del 1958.

lVlen tr e il forte ar r e tr amen to della parte m er-idi onale della fronte
e indubbiamente in r ap p or to con I' cff'ctto com h ina to dall' ablnzion e e
dci franamenti di cui sop r a, quello r clati vo a lla lingua p cn si le, e.
iuv ece, dovulo al suo dch olissi m o sp csso r c (1 In circa).

VALGRISANC HE

Ghiacciaio Gliaireita-Vaadet.

II o'ran de o'h iacciaio vall ivo della Valgrisa nc he presentava , al m o-
b b .

m enlo della m ia ri cognizion e (10 agost o), un diffu so in ncvamento In
lutto il co lle tto r e e nella p art e sup cr iorc del di ssipalorc (Gliairetta).
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Sgombra di n ev e app a r iva, invece, la parte terminale del di ssipatore
(Vaudet).

L e mie osservazio ni a ll a fronte dell'apparato, sosp es a, come e
n oto, alla quota di 2.800 m circa, su di un n ot evol e r occion e m on
tona lo, non ha, purtroppo, dat o m od o di r a ccogliere alcun ele men to
utile p er 10 stu dio delle var iazioni fronLali. Non e sta to, infatti, rin
venuto il se gno qui app os to n ell'ago sl o del 1958, su di un minuscolo
sp ia na m en to della r occia m ontonata , proprio su ll'orlo dell' accennaLo
di rupo. Prob abilmenle qu est o scgno e s ta Lo ri coperto dal sott ile velo
di m ateriale m orenico minuto che, qua e la , ri copre detto sp ia na
m cnto.

P er r endere proficui i fuLuri co n troll i, si so no nppos ti altri 3
scgni, e precisamente:

- 21V1 t , sulla destra del no glaciale, a 9,20 m dull'Istrcmitu di
una linguetl a ;

- 31\'1 ~ , 20 m ad es t del precedente e a 30,30 m dalla fronte;
- 41\1 t , prcsso I'estrcmita or ien ta le della fronte, su di una pa-

r etina che ri nserra , su lla sinis tra, UIl r io glacia le secondar io, a 15,20 m
dalla fronte s tessa .

Si e inoltre, s tabi li ta una sLazio ne fotografica, - p er riprendere
n el su o in si eme la r egione fronlal e, - m. 300 circa a vall e del roc
eione su cu i e sospesa la fronte dell'apparato, su di un grosso er r a tico,
si tuato su ll a destra del ri o glucia lc pri ncipal c.

Roma , n o vemhre 1HS!)

Gruppo Miravidi-Lechaud

Gliiacciaio di Cliaoannes.

A TT ILIO .M ORETTI

Sopraluogo del 21 agos to 1959.
Per Ia prima vo lta, da qu ando abbi amo inizi ato lc nostre osser

va zion i, quest o gh iaccia io si e presentato co rnp lctamcn lc privo di
inn evamenlo r esidue, fino alla quota di circa 2900 m.

Conseguen te men te le misurc di di stanza hanno potu lo csserc effe t
tuate con not ev ol e precisione:

Segn ale
Di stanz e m

L 52
1(J,5

L C 52
21,5

CL f[i

17,5

Dai dati desunti U1 primi tre seg nali il va lo re m edia dal 1957
dcll'arrctramcnto nn nu o r isu llcrcbbc di circ a 2,7 m.
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L'idrografia della zona antistante alla fronte, nella parte bassa
del ghiacciaio, e prof'ondamcnte modificata rispetto alla situazione
esistente all'epoca del rilievo topografico del 1953. II sistema di tor
renti che scorrevano presso la stazione B e completamente prosciu
gato: data la coutropendenza esis ten te nel terreno rimasto ora allo
scoperto, il torrente suhglaciale scorre Iungo la fronte - profonda
mente erosa ed incavata dall'acqua - e si immette nello sp ecchio
d'acqua di quota 2698,8.

Invec e il torrente ch e scorreva a N della stazione C e rimasto
sbarrato ai pi edi del cu lmine di quota 2705, 1 da u n alto ammasso
di limo (Ia cui provenienza e pero inspiegabile) ed ha Formato un
laghetto p er iglaciale subrettangolare di circa 20 X 75 m, chc scarica
Ie sue acque nel bacino di cui sopra.

L'altro laghetto p eriglaciale posta all'estremi ta meridionale della
fronte p ermane al livello massirno.

Nonos tan te le p essimo condizioni m et crcologiche si e potuto esc
guire la solita fotografia di controllo dal Colle di Bassa Serra.

CORRADO LESCA

Gruppo del Ruitor

L'innevamento invernale n ella piana di La Thuile fu pill pro
tratto del normale e si mantenne dal novembre 1958 al giugno 1959.
Le n evi cate furono' frequ enti, .m a l'altezza massima della coltre ne
vosa non sorpasso i limiti ordinari, ne si registrarono valanghe rile
vanti. SuI ghiacciaio il limi te inferiore del manto nevoso era intorno
a 3000 metri.

I du e rami del Gliia ccioio del Ruiior erano entrambi in fase di
fort e ed evide nte r egresso, maggiore p er il ramo occidentale, la cui
fronte non riceve alimentazione ue spinta laterale dalla lingua ori en
tale, orrnai n ettamente dislaccata. A parte la rapida evoluzione d el
lago antistante alla fronte del Ghiacciaio occidentale, in via d' cst en
siorie, p erche I'alluviouamcnto attivo da morena e pili ch e compensate
dalla fusion e di ghiaccio scp olto, il ritiro marginale della fronte stessa
e dovunqu e dell'ordine di almeno una quindicina di m etri. In corrispon,
denza ·del segnale III '54 (con margine sottile, diritto, sopr a fondo pia-

neggiante) l'arretramento raggiungeva 33 m , valore eccczionalc ten endo
conto ch e le mi sure effe ttua te 1'8 agosto er a no in anticipo di 20 giorni
su qu elle dell'estate 1958.
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II ritiro all 'orlo del ramo ori entale fu m cn o vis tos o anch e p er la
configur azione del fondo in ro ccia, r-apidam cu te sf'uggen te in con tr o
p eudcnza verso m ont e. Al segnale I '55 I'arrctramento pIanirnetrico
fu di 2,5 In. AIle misure collabo raro no R. 1\11. G. P eretti.

L UIGI P E RETT I

Massiccio del Monte Bianco

II P r of. C. F. CAPELLO Cl invia i dati della camp agne 1959' n ei
ghiacciai del M. Bi anco; Ii r iporLiamo :

Va lle Ferrel

Gh . Pre Dc Bar

» T r io lc t Alto

» F re bo uzie

» Frety

» T0111a

» E n trcves

56/57 57/58 58/ 5D

_ . 7 4 3

- 2 2 2,5

s ta z. 0,5 0,8

- 1 1,5 2

- 8 6 8
- 3 1 1,5

Valle Ve n ! :

Gh. Br euva

» F rc nay

» Miage lobo sin istro

» Mi a ge lob o destro

» l\Iiage fian co lago

» Lcx Blan che

» Estelle ttc

- ?

sta z.

s ta z.

.- 4

s la z.

- ill (? ) 15 (?)

1 1

2 5

s ta z. st az.

1/ 2

2 2

3 4



ALPI CENTRALI

ALPI PENNINE

VALPELLINE

Ghiacciai di T'za de 'I'zati e delle Gratulcs Muroill es.

29 Agosto 1959. Riferisco i dati dei ri lievi annuali , che ho ese 
guito, anch e quest 'anno alla front e glaciale congiu n ta dei ghiacciai
di Tza de Tzan e delle Grandes Murail les, si tua ti n el bacino della Val
p elline.

Mi sono r ecato sul poslo il 29 agosto, ad un ann o es a tt o dalla
precedente osservazione. Ottirne Ie condizioni m et creologi ch c.

Ancora una volta" h o dovuto ri scontrare un notevol e arretra
m ento della f'ron teo II cippo su cui a vcvo past e Ic segnalazioni, la
scorsa es ta te, e ch e si trovava a 75 m etr! dalla front e glaciale, e ora
a 110 m etri. La fronte e quindi arretrata di ben 35 m etri.

, Se mp re notevohnente abbondanti i detri ti morcni ci ch c ri coprono
Ia superficie del ghiacciaio.

Ho risalito p er alcurie centinaia di m etri la lingua congiunta dello
Tza de Tz an e dell e Gra n des Murailles p er ved ere se si er a gia pro
dotta quella frattura, prcvista, delle due lingue d ei ghiacciai. Ma ad
ec cezione di numerosi rna .p iccoli crep acci, non e ancora possibile par
lare di separaziorie. Inf'atti, p er potersi separare qu est e du e enor m i
masse di ghiaccio, dovranno ritirarsi fino al oltre qu ota 2600 circa,
m entre l'attual e es trem a propaggine si trova ancora sui 2300 m etri di
altitudine, in una zona in cui, almeno i primi cinquecento m etri, pos
sono dirsi prcssoche pianeggianti. D'altra parte, a nch e in tal casu non
si potra parlare di vera e propria frattura, essc ndovi congiu nzione fra
i du e ghiacciai , fino in p ossimitu della Capanna Aosta, posta a quota
2781. P er molti decenni, ancora, dunqu e - c scmpre che i ghiacci con
tinuino Ia 101'.0 corsa a ritroso - le du e lingue, con tinuer a nno a for
mare un'unica fronte.

Anche I'altezza della fron te glaciale 00 scorso anna er a di 7
m etri) i: diminuita. Att u a lmen te e di 5,80 m.

Non ho potuto proced ere ad un palinamento frontal e, esse n dosi
notevolmente allargato illetto del torrente, gia imp etuoso n el suo alveo
iniziale. Pur non av endo a disposizione strumenti atti p er misurare
la portata del torrente Buthi er, ho la nella impressione ehe la por
tata sia aumenta ta rispetto agli anni preceden ti.
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L 'arreLrmn ento di qu est 'unno e sLaLo noLcvoie cd inferiore solo
al 1956 (40,30 In) e all 'anno scorso (38,20 In). Da di eci anni; comp io Ie
oss ervazio ni aIl o Tza de Tza n, c da allora, co n una m edia annuale di
circa 20 m etri , Ia fronte glaciale si e se mp r e arreLraLa.

I T ALO C OSSARO
Aos tu, 3 scttemhrc 1D5D

B ACI N O DEL LA V ALTO U HN AN CH E

Gruppo Dent D'Herins

Ghiucciaio eli Clie ril lon .

II 26 agosLo 1959 l'iuncvamcnto nel circ o del ghi ac ciaio e nullo
cd ai bordi si osserva no zon e di ghi accio vivo ri cop erto di sp arso de
trit o. Al co n tr ollo del segn ale di poLenza il Iiv ello del ghiaccia io si
trova L15 em al di sop r a del limite del 1957. L 'anno precedenLe (1958)
er a a 10 cnl e p erlanto Ia var iazio n e annuale e un iunalzumculo di
35 cm . La di stanza del bordo del ghiacciaio dalla rocci a in p ost a va r ia
da m ctri -I a 1,10 p er un a; prof'ondita di 2 m cl ri come n el 1958 con Ia
di fferenza ch e il di st acco prosegu e e si accenlua in lunghezza p er una
Irentina di m etri. Al con tro llo del seg nale Iaterale del circo (CO 1958)
il bordo del ghiaccio si tr ova a 3,70 m. L 'arretramenLo ann ua le ie di
1,20 m (essendo prima il seg nale a 2,50 m ). Verso Ia fronte co n li nu a
il ricopr-imen to detri lico e I'arretramento di qu esta suI salto r occioso
(n oll misurabilc) sop r a ttu t to n ella parte si nis tr a . L 'ahlazion c e sca rs a .

Gh iac ciaio eli IJlontab el.

Anch e il circo d el ghiaccio di Mon tab el rna nca di inncvarnen to
r ecente ed e molto seracca lo . P ros cgue il ri coprimen lo detriti co della
fron le e I'arretramento. P er la si tua zione sem p re cao tic a ed inco
s ta n te dci detriti e Ia diffi colta di mi surc precise, h o p en sato di pro
vare a d utilizzare Ia p osiziou e di 3 gr a n di massi ben visibi li, sig la ti
CO 1959, in a llincarncnto p er 50 m etri. Da qu esta base h o preso 3 mi
sure (a, b , c) di di stanza deIl 'ai a destra, l'unica di cui si possa int ra
vede r e il limi te sotto il detri to morcnico. Esse so no : a = 21 m,
b = 21 In, c = 7,10 m. Se non inierver ranno spostam en ti l'anno ven
turo si p otranno av crc dati prccisi su ll' urrctramen to di , ques ta al a
della fronte. L 'ablazione e molto inten sa c in sicu ro aumento dall'unno
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preced ente sia p er il m aggi or e numero dei torrenti di fu sione, sia
p er la maggi ore p ortata .

Ghiacciaio des Jum eaux .

Anc he il piccolo ghiaccia io a cono dei Jumcaux, con innevamento
nullo, si presenta pill ridotto del so li to e delirni tut o frontalrnente d a
cinque lob ature a fest on e.

Gghi acci ai o Es posi- Ar ea Va r iaz io n i in metri nel
zio ne in ha 1957 1958 1959

Cher illo n S 115 ~ ~ 1,50 1+ 0,10 1+ 0,35 d i p ot enza
+ 4 - 2,50 - 1,20 laterali

Montah el SE 104 s ta zio na r io in r egr csso in r egresso fr ontali
Jum eau x E 0,05 in r egr esso

C ARL A ORIGLIA

T orino, no vembr e 1959

Gruppi Cervino-Testa Grigia

Gliia cciaio di Valio'urnanche .

In occas io ne del Con uegno gla ciologico, di CUI In alt r a p arte di
ques to Boll ettino, di amo una dettagliata r elazione, il ghiacciaio di Val
tournanch e fu ogge tto di p articol ari contro lli . I p al etti, co lloca ti ne11958,
p er det erminare il moto di discesa del ghiaccia io appariva no so lo leg
germente sp os ta ti; n ell a zona cen trale tal e spos ta men to n on era su
p eriore ai du e m etri (clal 1° ottabre 1958 al 15 agost o 1959). F u allora
colloca to un altro allineamento di 9 p al etti pill a m onte (v edi F ig . 1),
ove si presume ch e il m ot o di discesa sia pill sens ibile p er una m aggiore
p endenza del fondo.

L e variazio ni frontali, ri sp etto ai vecc hi seg nali ri sultaron o di
- 15 m. Per una pill esa tt a misurazion e delle variazioni fran tali fu
esegu ito, dinanzi a lIa fron te un allin ca rn cn to, fissato ri spetto a du e
punti es tremi A e B, ben det erminate da du e palin e ben fissate al
suolo. I punti in termedi furono segna Li in minio su m assi s tahili, fa
cilmen te ritrovabili.
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GHIACC. 01 VALTOURNANCHE

Ri lievo della zona fro ntale

Agosto 1959

. . . . . . . . l irnit i del ghiacciaio nel 1953

. . . . ... . .._ J'--_ ~

(

..
-,

/1- \ . •

/ S ~ALA 1:5000

a 50 100

FIG. 1 - II Ghi acci ai o eli Va lto ur na nc he, 1 9 5 ~)' All inea me nti p a lett i p er co ntro llo
ve locita eli cliscesa e segnali p er co ntro llo va ri az .i on i Ir ont ali .

Riporti amo le varie di slanze dei segna li dalla front e d el ghiacci ai o :

A (palina) 40,6 In 3 32,6 m
1 24,0 ill 4 35,30 In
2 18,0 m B (palina) 69 m

L e di sl anze fra i var i segnali cr auo :

A - 1 46,50 m 3 -4 40,0 m
1 2 39,0 ill

2 - 3 55,2 ill 4 - B 60 m

Gliia cciaio della Furca.

II giorno 8 agoslo fu con tr oll a ta la p OSIZIone d ellafron te gla ciale
risp etto a l segn a le 1958 (m 20), coll oca to in un gran de m asso, che si
puo cons i der are s ta bile e non soggetto a p ossibili spostamen ti. II m asso
trovavasi a 32,2 ill , p er cui v' er n s ta to un arre tramen to di 12,20 m .
Fu co lloca to un nu ovo segn a le su di u n masso di gneis a 13,2 ill dal
ghiaccio, su I la ta sin is tr o d ella front e .



Ghiacciaio del Ceroitio e di Tyndall.

Qu esti du e ghiacciai , pur presentando Ic con dizioni di ghiacciai
III regresso, non POSSOIlO csscr e controllati III modo si curo.

MANFREDO VANNI

Gruppo M. Rosa

VALLE 0' AYAS

Gliiacciaio di Ferra Grande.

in certo

- 10
- 14,50
- 15
- 3,50
- 3
- 14
- 12

- 39

1943
1944
1945
1946
1D47
1!)48
1949
1!)50
1D51
1952
1953
1954
1955
1D5G
1957
1D58
195D

»
»

»

»
»

» '
»

»

»

»

»

»
»
»

»
»

An E ·;)

- 22,80
12,20
11,50
19
11,60
14,30
16,30
1D
13,30
19
11,60

- 24,20
7,30
5
8,70

- 30

Visit ato i l 6 scttcmhrc HJ5D. II con lrol lo della vnrr az ro nc ha de
nuuci alo un regresso di In 12. Corne p er gli anni prcccd cnti la front e
si presentava a forma mol to a ccentuata di f erro di cavall o c p er buona
parte ri copcrta da dct ri to moroni co.

A quota 2500, all'alt ezza del gradi no ro ccioso, si e riscon l ru ta la
fruttura del dissipatorc in du e distinte purti esse ndo mancuto I'ulti mo
co llegamcu!o ch c si er a ancora notato n cgli anni prccedcnti , sul
I'cstrcmo lalo destro della lingua.

A valle del gradino roccio so la lingua e attualmcutc f'orrnatu da
ghiaccio mor lo c quindi con q ucs to anno si souo abhandonati i sc
gna li frontali posti a quota 2300. Nuovi segna li sa r a n no posti nel
prossimo anno sul vasto ripiano roccioso a quota 2500 dov e si &- for
mala la nuova front c e nel contempo si provvcdcra a un ri l icvo sp c
dilivo della zona di f'rn Ituru.

Si rinssumono di se gui to lc variazioni in m ctri del ghi a ccio av vc
nute dal 1927 al 1959, an no 111 cui vengono terminate Ie osscrvazioni
alla vecchia front e.

Anno 1937
» 1928
» 1929
» 1D30
» 1931
» 1D32
» 1D33
» 1934
» 1D35
» 1D36
» 1937
» 1D38
» 1D39
» 1D40
» n)41
» 1D42

F. D E GEMINI
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Piccolo Gliia cciaio di Verra.

Visitato il 6 sct tcm h rc 1959. Inncvamcnto nullo su quasi tutta In
superficie : una n cvi cata di una d ecin a di centimetri , avve nu ta n ella
no tl e prec cdentc, imbiancava In zona al disopra dei 3000 m.

E' da segnalare i l fortissimo r cgrcsso della front e in qu cst'ultimo
anno: il lobo d estro della li ngua , chc n cl 1958 si protcndcva cs ilc
v erso i l m asso di rif' cr-im cn to, er a quasi del tutto scomparso, a ccu
snu do un arretramen to eli b en 63 m etri.

Tutto il di ssiputorn nppuriva ancora r idotto di potenza c di su
p erfi ci e : es so si .p r esen ta ormai come una ca lott a di gh iaccio di lirni
tato spessore, so lca ta verso i margini da innum crcvoli fratture chc
lasciano prcsumcrc ult crior.i ri duzi oni della massa glaciale negli anni
ve n tur i .

Precipi tazi oni ri levat e al totalizzatore del Rif', Mczzal arna :

dal 26 agos. 55 al 3 se t. 56 1068 mrn
dal 4 se t. 56 al 25 agos. 57 1060 lUlU

dal 26 ago s. 57 al 30 ago s. 58 900 mm
dal 21 agos. 58 al 6 se t. 59 1120 mm

N ell a tabella chc segue sono m csse a confron to Ic prcc ip itazioui
nella zona durante I'invcrno 1958-59 can Ic m edi c normali:

Stazione Quo ta 0 K D G F 1\1 Inyerno

L. Ga illet 2526 127 126 178 45 ID 85 580
L. Gabiet 2340 115 U)1 I1D 4D 40 97 611
Cha mpoluc 1570 72 lHi 101 38 7 61 3U5

Mcd ie inycrno 1~) 5 8-1959 105 144 133 44 22 81 529
Medie normali 88 DO 62 47 44 57 388

Scosta me nti + 17 +54 + 71 -3 -22 +24 +1 41

Si ri leva chc Ic prccipitazi oni sull a zona sono s ta te, nell'inverno
1958-59, superiori del 36 % a qu cll c norrnali : parti colarmente abbon
danti Ie nevicate di novembre e diccmbre.

La massima altezza del mantello n evoso venne r egistrata risp et 
tivamente : al L. Goille t il 22 di e. 58 con 3,00 m; al L. Gabie t 1'8 gen. 59
con 2,50 m ; a Ch ampolu c il 24 di e, 58 con 0,98 IU. Dalle s tesse Iocalita
la neve scomparve dal su olo risp eltivamente il 17 giugno, il l Lt giu gno
cd il 6 aprile.

L UIGI VALTZ
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VALLE DI GRES SONEY E VALSESIA

II Sig. lVIONTERIN ci comunica sulle variazioni d ell e fronti glaciali
d ei gh iacciai nell e du e valli di Gr esson ey e Valsesia; riportiamo una
co rn p lc tu tabella (v. pag. 236).

VALLE ANZASCA

Cotulizioni gen erali dei Gliiacc ia i :

Esse si prescnluuo del tutto eguali aIl e annat e preced enti: manca
f i nnevmnen to al el i so tto dei 2600/~700 m ctri e la coper tur a morenica
e se mp re notevol e sino a circa 2000 m etri.

Gliiacc iaio di Mac uqnaqa (B elved er e).

Ramo laterale sinisiro
La fronte (1750 m s. m.) e arrctrata di 34 m etri , in quanto il

segna le D. D. 57, ch e l'anno scors o trovavasi a 41 m elri da delta fronte,
si trova ora a m etri 75.

Non av endo pill trovato il segnale D. D. 58 ho posta un nuovo
segnale D. D. 59 a m eh-i 10 dalla front e.

Sono quasi scomp arsi i banchi di gh iacciaio morto, della cui pre
scnza av evo f'att o ce n no nella r elazione d cll'nnno preced ente.

Varia zione lat erale presso l'Alpe Pillar (1900 m s. 1. m.).
Come gin. l'anno scors o non i: s ta to possibil e n c fare misurazioni

ne porre nuovi segna li .

Gliiacc iaio d el N ordetul (In 2100 s. 1. m.),

Il segnale del 1957, che trovavasi l'anno scorso a 42,50 m etri dalla
fronte, e ora a m etri L16, il che denota un arretramento di m etri 3,50.
La fron te si prescn ta sempre nella soli ta forma se mi-circolar e.

DAVIDE DEMARIA
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ALPI RETICHE

Gr uppo Tcrmbo-Surettc-Stello

L e fronti d ei gh iucciai dei ba cini del L iro (Add u) e di L ei (R eno)
alla fin e d 'ago st o er a no sufficien lemen te scoper te , p crche non er a s ta ta
11lo11a la n eve ca du ta durante l'in vern ata 1958-59. Cio e ri sultnlo a nc h e
d a notizi c assunte a l p ost a d'osservazi on e m ct eorol ogi co di Mon te
spu lga.

L e vis itc e le misuruzi oni so no avvcu u tc tra il 24-VIII e i l 2-IX.
La tabella r if er isce i dati.

S. PIGN AN ELLI

w
C';l ----

<l) a c <l) ,... l.!? Va ri azi oni fro n tali
c 0 ...... ..... l.!?

Bac ino <l) .- c ~ ~ in III .8 ClJN C,)

Gh ia cciaio "'d -
. ~ ~

.=~ a) c ~~ cv
id rogra fico -' ...... C;l""" - - C <l) ............ :::

0. ~ <l)~ c I=l C:;: 0 IH57 1~) 58 1B5B..... h u: h h ~ . """"' @ 0
~ "-' ~ 0. ~ :::: ! ;, ~

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

Liro (Arl d a) Gh. d el P izzo Ferre 2500 NE 100 - 20 - 30 - 17 sca rso
Liro (A d da) Gh. Va l Loga (1 ) 2820 E 23 1- 8 \- 10 :- 9 sca rso
Liro (Ad da) Gh. S. d i S u r-etta 2700 SO 33 - 1 ~ - 17 :- 13 sca rso
Liro (Arlda) Gh . .u Orsa re igls 2680 SO 11 1- I - 8 -'- 6 scarso
Hen o di L ei Gh . di P o n c iagn a 2500 NE 53 1- 61- 91- 8 scarso
(Re no)

( I) Osscrvaz ioni supp lel i ve (I l ' lingu a ).
SALVA TO RE PIGNANELLI

Gruppi Bernina-Disgrazia-Scalino

Ho vis i tato i gh iacciai del Gr . del Ber nina n ei gio r ni dall'8 a l 12
sel tem bre 1959. Qu est 'anno e maucata l'usuale burrasca di fin e agosto
che n egli anni precedenli co p r ivn di uno s trato di n eve fr esca i bacini
d 'ulimcnlazionc dei ghiaccini . L 'innevamento quindi er a assai sc arso e
tu l lc le f'ro nti er an o scoper tc.

Ghiacciaio Sc alino,

L 'cst r emita lanceo la la d ell a fronte si e stacca la; ev idcn te men te du
rante l' est ate e cos ti tu isce una massa di gh iaccio m orlo in rapida
es tinzio ne p erch e tot almente p ri va di coper tu r a detrition e intaccata
a llrcsi dall ' azi one del tor rcntc suhgIacia le .
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Ho misurnt n la di st anza dal se g na le 1958 al nu ovo margine f'ron
tal e (n on tenendo dunqu e co n to del lernbo di ghiaccio or rn ai stacca to).
Tale di stanza e r is u lt a ta di 3L! m. Poich e il scgn a le er a s ta to collocato
dnl dott. Riva nel 1958 eaat tam cn tc al limite d el ghiaccio frontal e,
l'arretramento in 'Ull anno e di 3i! In. II limite frontale del ghiaccio
m or to e invece a l Ll m dal se gna le . L 'altitudinc della fronte E~ risul
tala di 2560 In (aner.).

Gliiacciaio Sc ersceti Inieriore,

Ass ai importnnti Ie vari az ioni nella m orfol ogia della fronte di
qu es to ghiacciai o. La front e ha su hi to un p odcroso arretrnmento Ia
terale deslro ed un altrettanto vis loso appiattirncnto. In oltre la p art e
pi ll f'ran camcntc lcrmin a lc ha su bi to a nch « un li cve spos la m en to a
vall e. Infal ti :

a) il seg na le pos to dal d ott. Riva nel 1957 sulla parctina della
bozza di ca lcar c m ontonato a s inis lr u della fronte e dipinto s ta ndo
in p osizionc ere tl a su ll a sup crficic del gh iacciaio , cor a irraggiungi
bile p crch e si lrova in paret o (l evi gala e Iiev ern cn te s lr ap iom b a n le) a
circ a otto m elri di all ezza ri spello alIa sup crflcic attuale del ghiacciaio.

b) La sezio ne terminale della f r onte, cao ticnmcntc sole a la c d
incisa dal dcflusso superficia le , rotta ill c nor rni bl occhi di ghiaccio
solo parzialm ente sa lda ti lra 101' 0 e sca va ta infine da una ca vern a in
cu i SCOrI'e il vo r tico sissim o torrenle subgla ciale, ha il suo limite almcn o
una quindi cin a di m ctri a va ll e del se gna le , che i l dott. Hiva aveva col
local o n el 1957 in p erfelto allin cmnento co l lirni tc del gh iaccio .

c) L a s tes sa sczio ne terminale della f'rontc, cop cr ta totalmcntc
di detrito, si a d do ssa alla purct c di ca lca r e su lla sini stra idrografica ,
cos ti tu en do una sup cr ficie ch c, p er quauto cao ti ca m cn t« intagliata, rna
nif' esta una gener a le p endenza verso destra. Scm bra chiaro che tal c
sezione so:p ravviv e p crch e protetta dal d et rito e tenuta in om b r a pill
a lu ngo dalla in combente p arel e di ca lca r e. Vers o d eslra invece la
lingua fronlal e si r idu cc rapidamenl e cd anzi p er Ull trutto di cir ca
300 m clr] i l bordo, ormai lalcralc, del ghiacciaio ha I'u sp ctto di una
lunga lama frangiala .

La cola la glac ia le e inoltre inleressala nel suo trntlo tcrmiua le da
un so len longi tudinal e op erate dalle a cque di den usso sup erficialc
co nvoglia to p er la massima p cndcnza verso il cen tro della lingua. Tale
solen e so tto lin ea Lo a l tr cs i d a un crep accio longitudin al c si tu a lo a circa
500 m etri di di sl anza Iineare d a I bordo fron tale.
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Data l'inst ahilita della parte frontal e del ghiacciaio, in evidente
f'ase di assest amcnto, non ho ritenuto di eff'ettuare p el' qu cst 'anno le
misuraz ioni r elative a llc va riazio ui frontali.

Gliiacciaio Casp oggio.

Com p le tamcn le scoper to fin o a circa 2900 m etri di alti tudine. La
Ironte e ad unghia appiattita c rnauif'est a evide n ti segni di arretra
m enlo later al e destro dove si delinea un breve cordone morenico
f'reschi ssimo.

II segnale 1953 e a 86 m dal limite frontale. II r egrcsso e sta to
dunqu e in un anna di 6 In. Alt imetria dell a Ironte 2590 m (aner.).

Ghiacciaio F ellaria Occidentale.

L'imponen te lingua f'rontule del ghiacciuio termina a ridosso di
un cno rrne cum ulo di detriti m orenici p iu ttos to minuti e ch iazza to da
vas te ta sch e di fanghigli n glac iale, assai fresca. Ci6 suggerisce l'ipolesi
che so tto la coltre m orenica del dosso esis ta semp re del ghiaccio, pro
babihnente luttora sa ldato alla colata vera. La bocca glaci al e e del
r est o all' estrema sinistra del ghiac ciaio, ed e cornpletamcute laterale
ed altimetri camente p iII in basso del limi te fron tale del gh iacciaio,
quell o, cioe utilizzato per lc misuruzioni. II torrente glaeiale scor re alla
sinis tra del dosso su ddet to, del quale h a intagli at o, anzi , il ve rsante a
mo' di paret e franosa, alta una decina di m etri.

T ra il limite del ghiaccio vivo visibi le e i l dosso morenico arroton
dato v'« una li eve depressiorie trasv ersale in cui sta gnano, tra la fan
ghiglia abbondante, lc acque del deflusso superficia le, sca!'se, del r esto,
p er qu anto conv ogliate da numerosi rivoli. Qualch e pi ccola crep a Ion
gitu dinale interessa I'est temita frontal e.

. P er quest 'anno h o misurat o ancor a la di st anza del segna le 1955
dal Iimi te fron tale del ghiaccio vis ibile. Essa e ri sultata di 28Ll m , cioe
pari a qu ella dell o sco rso anno. La fro n te, in base a tale misurazion e, I

ri sultercbbe s tazio nar ia . Sa ra oppor tunocom u llque sincerars i della
preseuza di ghiaccio an cora vivo sotto la colt re m oreni ca del dosso
ap p ogg ia to al ghiaccio vi sibile, cos a che non ho p otu to fa re quest 'anno
p er mancanza di a tt rezzi . I-Io cornunque collocato un nuovo segnale
1959 su m asso di serpen ti ne ga lleggian te alla so m m i ta del dosso esa tla
m ente al cen tro della lingua di gh iaccio vis ihile . L 'altimetri a del nuovo
segnalc e 2450 m (aner.) .
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Ghiacciaio Ventina.

Colata molto appiattita e ridotta anche lateralmente. La fronte e
a spatola frangiata. La bocca glaciale e centrale, rna il torrente, co
stretto da un piccolo cordone morenico, devia quasi subi to verso si
nistra.

II segnale 1956 dista 69 ill dal bordo della fronte . Pertanto dal
1958 si manifesta un r egresso di 19 m. Altirnctriu della fronte: 2085 m
(aner.).

ALPI RETICHE - GR UPPO MONT UOSO BEHNI NA - DISGRAZIA
BACINO IDHOGR AFICO PRINCIPALE ADD A - ANNO 1959

1957 1D58 1959

Variazioni frontali
negli anni

su p p l etive

Osservazio ni

mmm

Ghiacciaio

- - - - ---- ---

Scalino 2560 N - 17 - 20 - 34 nullo II gh. Scerscen in-
Scerscen inf'er io rc 2430 E .- 70 ? ? null o feriore ha Ia fronte
Casp oggio 25!}() \V .- 12 - 20 - 6 null o in fase eli assesta-
Fellar ia oc cident. 2450 E .- is - 3H staz. null o m ento
Ventina 20S5 N - 20 30 - 19 null o

C ES ARE SAIB ENE

Gruppo Piazzi-Val Viola

BACINO IDROGRAFICO VIOLA (Adda).

Osseruazioni qen erali,

Ovunque lc f'ronti glaciali risuItarono ben individuate e priv e di
nev e avvalangata. Costante e il f enom eno di arretramento. Osservando
i dati dei du e u ltimi anni si puo pensurc per alcuni ghiaeciai ad una
fase di assestarncnto. In r calta non e cosi .p oich e il minor arretramento
e dovuto esclus ivamen te a posizioni parti colari in cui e venuta a tro
varsi la front e.

In gen erale aumenta la disgregazione dell e ro cce ch e circondano
i ghiacciai e n e conscgue una maggior copcr tu r a morcnica.

Sono state prese Ie f'otografl c dall e singole S. F.

I(j - Boll ettino del Com itate Glacio log ico Italiano - N. 9 - Tl Seri e .



B ACINO IOROGRAFICO VIOLA (Adda).

A lpi R eiich e - Gr u ppo monl.uoso Piaz zi - Va l V iola .

Gliia cciaio Rituilpi,

L'osservazion e e sta ta effe ttua ta il 4 sct tcmbrc 1959.
Dal segnale *N 2 alIa front e ci sono 45 m. L'arretramento nel

pres ente anna e di 2 m . Fronte se mprc priva di morena.

Ghiacciaio Orientale Cardonn e (11 sctlcrnbrc 1959).

Dal segnale *N 2 alIa front e ci sono in m. L'arretramento n el
presen te an no e di il m .

Fronte irrego lare divisa da diversi spuntoni di roccia che cmcr
gono; i l la to destro C com p lc tamcn tc coper to da morena.

Gliiacciaio Orientale Cardn ne (11 setl ernbrc 1959).

Dal segnale *N 2 alIa front e ci sono 71 Ill. L'arretramento n el
presente anno e di 15 Ill . La front e, ridolta ad una se rnp li ce lingua, e
comp lc tumcn te coper ta da morena. L o sp erone di roccia affiorato al
centro dellacolata tr e anni fa, e complel.amenl.c libero e da mi surc
effe tt ua te si puo dedurre che la diminuzion c dello spcssorc del ghiaccio
in qu el punto e s ta ta di 5 m.

E' s ta ta presa la fot ografia dalla S. F .

Ghiacciaio Occidentale Cortlon ne (11 se tlcmbre 1959).

Dal segnale *N 1 alIa front e ci sono 40 Ill . L'arretramento n el
1959 e stato di 6 m. II la ta destro e f'ort cmcnt c coper to da morena.
Presa fotografla.

Gliiacciaio Dosde Orientale (10 sc ttem bre 1959).

Dal segnale *N 2 alIa fron te ci sono 81 m ca n un ar t-ctr amen to
n el prescnte anna di 6 Ill. Front e turgida co n apertura a forn o e libera
da morena. Prcsa fotografia.

Gliiacciaio Dos(lr~ Ce n trale (10 setlem bre 1959).

Dal segnale *N 2 alIa fron tc 110 Ill. L'arretramen to n cl presen te
anno e di 20 111. La front e va se m p re pill assottigliandosi e d e complc
tamente coper ta da morena,

Presa fotografia.
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Ghiaccioio Ori entale Viola (27 ag osto 1959).

Oal segnale *N 2 a lIa front e ci so no 24 m circa.
Non c s ta ta una osservazion e prccisa p oi ch e Ia parte terminale

della fronte era copcr ta da n eve nv valungnta. Ass enza di m oren a.
L'arretrumcn to risu l ta di 12 m.

Gliiacciaio Occidentale V iola (27 agost o 1959).

Dul segna le *N 2 alla fronte ci so no 33 m. Arretr amen to anna
1959 9 m. Fronte se rnprc priva di moren a ca n du e aper ture a forno.
Es is te ancora la placca di ghiaccio f'ossil c so ttos ta n te al r occione; e
ormai completamente coper ta da m orena.

Ghiacciaio Ve rua 111aggior e (13 se t tcm brc 1959).

Dal segnale *N 2 alla front e ci so no 37 In. Nessun arreLramento
in qu est 'anno. La fronte _p er tutta l' est at e i: sta ta copcr ta da n eve
uvvalangata.

AL PI R ETICH E - GR UP PO MONTUOSO PI AZZI - VAL VIO LA
BACI NO IDROGR AFICO P IUNCIPA LE VIOLA (Ad da) - ANNO 1959

Var iaz io n i frontali
n egl i a n n i

1959
IIIIII

19581957
III

Cl)

1::- Cl)
0 .....

C
N Cl)

' ;j ~ 1---- ----,--- - - --,--- - - - 1

a~
(/) :...
~ 0.

idrografi co

Bac in o
Gh iacc iaio

1
2
3
4
5
6
7
8
n

10

Vio la (Ad ela) Hi nalp i
» » Val Li a
» » Ca r d o nn e Ori ental e
» » Ca r do n ne Occ ide nt.
» » Dosde Oriental e
» » Dosde Centra le
» » Dosd e Occide n ta le
» » Vi ola Oriental e
» » Vio la Occid ental e
» » Vena Maggio re

262 0 N
24 15 N
23 15 N
2440 N
25W) N
25 80 N
2G20 N
2G90 N

27 65 1 N
2620 N

- 2, 14
- 1 ,5 ~)

- G
- 13
- 7
- 11,50
- 3 1
- 2,25
- 2
- 5,50

- 3
- - 2
- 7
- 4

18
- 14
- 30
- 3

i 0- 2

1- 7

- 2
- 4
- 15
- 6
- G
- 11
- 20
- 12
- 9
- 0

BELLOTTI ITALO

V ALLE LIVIGN O

Mi so no p ortat o nel Li vign asco a lla m eta di Iugli o ; rna la n eve era
ancor a abbo nda nte ; alla m et a d'agosto Ie fronti er ano sgo m bre di
nev e vccch ia, Ina erano parzialment e coper te da neve r ecente. In am-



bedue i momenti non rru e sta lo possibile procedere a misurazioni.
Ho percio pregalo il prof. Halo Bellotti, Preside della Scuola Media
di Bormio, abitantc a Isolaccia e Sindaco del Cornu ne di Valdidentro
(di cui Isolaccia e Ia sede com unal e), di cornp icre in periodo piu
opportuuo Ie misuruzioni. La presente r elnzione deriva percio dalla
collaborazionc di Bellotti e mia.

Ghiacciaio Occidentale Val N era (8 sc ttcm brc).

II sc gna lc *N venue posta n ell 'anno 1957 a 12 m elri dalla fronte.
Oggi la distanza dal scgu ale alla fronl e e di 30 m, p er cui si e avuto
un arrelramenlo di 18 m in du e anni (media annua di 9 In). Si e os
servata Ia bocca a f'orno. La front e e f'ort cmcntc coper ta di morena,
rna chiaramente visihilc.

Gliiacciaio Orientale Val N era (8 scl lcmbrc).

N el 1957 venue .p os to il segnale *N su masso di 12 m dalla fronte
del lobo ce n tr a le . Oggi Ia di stanza dal scgnalc a llu fronl e e di 22 m.
Vi fu p ercio arrctrnmcn to di 10 In in clue an.ni (media annuale di
5 m). La parle ce n lra le c oc cidentale d el ghiacciaio e fort emcnte co
p erta di morena, m cn lr c il lobo oricn talc Be e cornplctumcnte privo.

Gliiacciaio Meridionale di Camp o (14 sc t tcmb rc).

Dal segna le *N posto n cl 1957 al la fronle ci sono 54 m. Poiche
il segnale era slalo collocalo a L!4 m ctri dalla fronl e, si e avuto
in qu esti u ll imi clue anni un nrrc lrumcn to cornp lc ssivo eli 10 m (me
dia annuale cli 5 m). Fronle r egolare ancora turgi da. La parte clestra
e fort emenle copcr tu di morena. Si clev e ad ogni moclo ricordare che
questo ghiacciaio, ch c avcva fin al 1945 clue f'ron li, una v erso l'Italia
'(T .te Spol) cI'ultru verso Ia Svizzera (T.l e Poschiavino), cla alcuni anni,
scomparsa p er arrc tr umcn to la front e i ta li una, si e conscrvata solo
la brev e lingua chc see n de in territorio svizzcr o, p er cui anche dalle
carle topografich e risulta che qu csto 'gh ia cciaio e situ a te oramai to
talmcn tc in lerri torio svizzcro.

Gliia cciaio S ettenlrionale eli CCUl1pO (14 sctl.cmbre).

Fronle unica divisa in Ir e lobi, solo il ce n tr ale e ancora turgido.
Ho ritrovato il segnale cenlrale *N che nel 19L!O er a a 26 m dalla
Iron le; oggi lrovasi a 208 m; vi fu p crcio un ri tiro di 182 mctri in
qu esti ultirni 19 anni (rn cdiu a nnualc di circa 9,50 m). II nuovo se-
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gnale *N 1, posta nel 1957 alla di stanza di 22 m dalla front e, oggi ne
dista 34 m; si e p ercio avuLo in qu esti due ultimi anni un arretramento
complessivo di 12 m (media a nnu a le di 6 m).

II ghiacci aio riel cornp lesso e quasi privo di copertura morenica.

Ghiacciaio Cerna di Capra di D entro (25 agosto) .

D al segnal e *N p osta n el 1957 alla di slanza di 14 m dalla front e,
a lla attual e fronLe, ci so no 23 m . L'tu-rc trn mc n to in qu esti due ultimi
anni fu p crcio di 9 m (mc dia an nu ale di Ll ,50 m). La parte ov est della
front e, in parte coper la eli morena, e Lroneata ver ticalmen te poco
sop ra la riva del Iaghelto in roccia n el qu ulc fino a pochi anni fa s'im
m ergeva.

Gliiacc iaio d ell e Aline (25 agosto) .

Oal segnale *N alla front e ci sono 164 m. L'anno scorso (1958)
er a a 151 In ; vi fu p crcio un arrelrmnenlo annualc di 13 In. Nell a
par te es t della fronLe occiden ta le c'e an cora m olta neve avvalangata.
Attuahnen Le i l b a cino alto di raccolta alimen t» solo la f'ronte orien
tale, m cntrc la fronte occidentale, che e qu ella normalmente misurata,
e ormai comp lcl umcntc s Lacc a ta dall'alLo bacino di r a ccolta, ed e ali
m entala so lo da nevi di va la ng he.

G. NAN GE HONI e 1. B ELLOTTI

Gruppo Ortles-Cevedale

B ACI N O DELL ' A DDA

L e condizioni m ct coro logich e, in cui si e. svolt a la ca m p ag na di
qu est'anno, non sono sta te d el tulto fav orev oli tanlo che si e dovuto
ri nu nciare al la visi ta delle Ve dre Lte di Va l Zebr u , L e ve dre tte visi
late Dei gio r ni 11, 12, 13 e 14 se ltem bre so no qu elle dei Vi te ll i (Val
Bruulio), del Tresero se tte n lr io na le e m eridionale, del Doscgu, Sfor
zellina, Lago Bianco e del Gavia, LuLL e in Val di Gavia .

Sono s ta ti co n tro lla li 11 segn ali di di stanza dalle fronti e sono
sta le effe tl u a te f ot ografi e, in genere dalle apposite s tazio ni fotogra
fich e 0 dai segna li, come n egli a nni preced enti; inoltre so no s la ti fatti
a lcu ni sch izzi ri guardan ti Ie condizioni lopografiche e m orfologi ch e
delle zone fronlali ch e di anno in anna mostrano variazioni talora
marcatc e ca r a lleris tic he; materi al e fol ografico e di documentazi on c



topografica ch e e s ta to utile p er ese m pio p er la comp ilazione dell e
sched e dei ghiacciai oss ervati relative al Catasto dei Ghiacciai Italiani
organizzato in occasione dell'Anno Geofisi co Internazionale.

Qu est'anno si e notata in linea gen erale una continuazione del
r egresso (specie p er quanto si t-if'erisce allo smagrimento dei corpi
glaciali) in termini ch e b en corrispondono aIl e m edie annuali di tale
fase, rna in qualche caso, come p er la Vcdretta di Gavia, per quella
del Lago Bianco e del Tresero Settentrionale si e r egistrato un feno
m eno di progresso pill 0 m enu marcalo e probabilmente legato a con
dizioni locali, di esp osizione, di variazione delle prccipi tazioni so
lide ecc.

TABELLA DELLE VAHIAZIONI

Esposizione

VedreUa de i Vitelli N O
» d el Tresero settent. 0
» del Tresero merid. 0
» del Dosegu 0
» di Sf'orzel lina 0
» d el Lago Bianc o 0
» di Gavi a NE

1U58-5D

- 10,50
- 3,60
+ 0,30
~ 13,70
- 3,80
+ 3,50
+ 13,50

ALFREDO POLLINI

l\'I i lan a , 25 Icbbra io 1D60

Gliia cciaio del Forno (15 scltembrc 1959).
---t-

Segnale ex : su masso arrotondato di fillad e grigiustra leggermente
+--

rugginosa situato al centro della valle all'altezza di y con segni di
richiamo 6.

distanza : anna 1958 57 m , anna 1959 85,50 m; diff'. 28,50 m .

./
Segnale ~: su masso piatto di fillad e rugginosa, suI ripiano mo-

r enico fra i l Frodolfo e il Rio Rosole; segni di ri chiarno 6 suI masso,
distanza : anna 1958, 11 In, anno 1959, 31 m; diff'. 20 m.

---t-
Segnale yJ : su roccia filladi ca in posto, rugginosa, su ll a sinistra

del Frodolfo, circa 20 m sopra i l livello del torrente st esso, visibile da

---t- ./
IX e da ~; segno di richiamo 6.

distanza: anno 1958, 157 m, anno 1959, 212 m; diff'. 55 m.
t

Stazione fotografica St.-Fot.: su roccia filladica in posta a valle
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del sentiero ch e dall'albergo dei Forni porta al ponte inferiore suI
Rio Ccdec, presso la svolta ch e precede il ponte stesso,

~I

Stazione fotogr-afica (1958) St.- Fot.: su enorme masso di £illade
rugginosa, presso una curva d el sentiero ch e dai Forni sale alIa Ca
panna Branca; segni di ri chinmo 6 suI masso st esso.

V edretla d elle Rosole (15 settemln-c 1959).
~

Segnale F' . • ausi liario del segnale G che non e pill utilizzubilc,
su masso di fillud c rugginosa irnmerso n el piano alluvionale antistante
Ia lingua. Q. 2718; segni di ri chiumo 6.

distanza : anuo HJ58, 176 m , anno :i95n, 2GO m; diff'. 3i! m.
~

Segnale H / : su grosso masso di fi lladc grigia presso Ia front e
alIa dcstra del torrente; visibile da Fit'., segni di r ichiamo 6 .

distanza: anna 1958, 54 m, anno 195~J, 58 111; diff. i! m ..

S tazion e fo tograflca (1958) S 1. Fot/: su grosso masso di £illade
(foto 3) grigia sulla sornmitu d el cordone morcni co delimitante il piano
alluvionale antistante Ia front e; segni di richiamo 6; ben visibi le

~

dul segnale G. La vecchia staziouc e inservibil c.

V edretia eli Ceelec (19 se ttcm b rc 1959).

Segnale 14: su grosso masso di filla dc grigia a m eta p endice
della morena destra, davanti alla front e attuale, non molto elev a to in
quota suI livel lo d el torrente; se gni di richiamo .. suI masso.
distanzu : anno 1958, 76 m , anna 1H:39, 79 ill; diff', 3 m.

Non e stato possihile ese gu ire u essuna f'otogrnfla.
La s tazi ouc fotografl ca St. b Fot. si trova sulla sommita della

morena Iaterale si nistra, su un blocco di fillu de grigia a macchie rug
ginose.

vedre tt a di S. GiaCOlTIO (15 sc t tc rnhrc 195H).

Di questa vedreUa e solamente stata esegui tu la fotografia dalla
stazione f'otografi ca della Vedretta dell e Rosole.
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Vedrelta di S erana lingua occidental e (17 se ttemb re 1959).

Di questa vedreLt a e sta to rintracciato so lamente il se gnale 2 o~

tracciato con ve r nice bianca su di un pi ccolo m asso di fillade grigia
si tu a to alla so rn mi ta d ell 'accumulo m oreni co antist ante la fronte. La
mi sura e sta ta esegui ta seco ndo una direzi on e chc fa , co n la fr eccia
del segna le, un angol a di 100 ve rso E.
distanza: anna (1), anno 1959, 19L1 m .

E' stata eseguita · la fot ografia dell a vedreLta dallo st esso se
gnale 2 o~.

Ve drett a ultima (17 sc ttcm brc 1959).

Non e sta to p ossibile rintrac ciar c i l segnale 4 0 ° posto n el 1958,
rna sono s ta ti rintra cciati i segua li +-0 1 A, 2 B ~ ch e p ero c inutile
potendo essere sos li tu i to dal +-03 C del quale p cro e a ndata p ersa
la di st anza dalla lingu a, c +- 0 3 C.

Segnale +-0 1 A : su grosse lTI aSSO di Iilla dc m ol to rugginosa acco
stato a uno arrotondat o di fillad e grig ia al ce ntro del dep osito fluvio
glacia le antist ante la fronte.
dist anza : anno 1959, 88,5 Ill.

Segnale +-0 3 C : su grosso masso di fill ad e r osso nerastra su l cigli o
dell a morena che separ a qu esta ve dretta dalla V. Alt a .
distanza: il valore esa tto dellamisura e andato p erdu to, rna si puo
ritenere a titolo di indi cazi on e aggirantesi attorno ai 60 Ill. NOll e stato
possibile eseguire la fotografia.

Vedrelta A Ua . lingua or ie n tale (17 sc ttem b rc 1959).

Di questa vedretta e s ta to possibile rintracciare solo la stazione
fotografica e, p oi ch e la fronte e nettamente bil ob at a, sa na s ta ti isti
tui ti du e nuovi segnali.

Segnale p er il lobo orien tale : ometto di pi etre sulla som mita di
dna groppa ar ro tonda ta di fil lade grig ia lcggcrrnente rugginosa spor
gente dalla m orena dest r a. L 'o m etto si trova a ci rca 10 m in direzione
OSO dalla base del p endio dell a m or en a.

La misura e s ta ta eseguita in direzi one 1500 N.
dist anza: anno 1959$ 35 m.

(1 ) Segnali p osti d a scon osciuti .



Segnale p er il lobo oc cidentale: ometto di pietra su lla sorn rni ta
di una groppa di fillad e grigi astra - rugginosa, arrotondata, situata
presso il versante sinistro della valle rna sep ar a ta da esso da una
forra nella quale sc orre uno dei torrenti che emergono il ghiacciaio.

La misura e sta ta ese gui ta in direzione 100 0 N.
di stanza : anno 1959 16,50 m.

Stazione fotografi ca Staz. Fot. +- 0 1 p ochissirno vi sibi le su gros
siss im o rnasso di fillade molto rugginosa su l p endio della morena si
nistra a circa m eta altezza, tra i grossi massi vi sihili e il pill vicino
alla lingua glaciale a Q. 2600 cir ca .

Eseguita anch e una foto dalla crest a della morena poco sopra la
stazione fotografica verso N .

VedreUa A lta Lingua occidentale (17 sc ttc rn brc 1959).
·I~

Non e sta to possibile rintracciare il seguale L R 1, rna e stato rin-

tracciato il se gnale 4 D e la stazionc fatografica.

Segnale 4 D: su masso piatto di fillad e annegato nel deposito flu
vio-glaciale antistante la lingua alla destra del torrente a pochi m etri
da esso, segni di richiamo ~ 0 sui lati ve rs o valle e verso il torrente
del masso st esso.
distanza: anno 1959 33,50 m.

,/
Stazione fotografica S. Fot: su placca di fillad e rugginosa (foto 6)

in posto, levigata, si tu a ta a cir ca 200m dalla front e su ll a dcstra del
torrente poco a monte della cascara verso la Valle di Forcola.

V edretla della Forcola (16 settembre 1959).

Segnale 2: su grosso masso di fillade gngla anncguto n ella
morena lateralc d estra, circa 10 m a monte del torrente di destra, vi
sibi le dalla fran te e dal segna le 1 I .
distanza: anno 1958 30 m , anno ~959 35 m; diff. 5 m.

Segnale 1 t : su r occiu in p ost a filladi ca lcvigata nel letto del
torrente di sinistra. Qu esto segn ale e s ta to r eso vi sihile deviando leg
germente il torrente s tesso ed e stato prot etto can un muretto di bloc
chi a monte di esso, rna non e cer to che sia ancora utilizzabil e l'anno
prossimo.
di stanza: anna 1958 43,25 m , a n no 1959 61 m; diff. 17,75 m.
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Non e s ta ta rintra cciala la s lazione fotografi ca p er cui la foto e
slata scallata dalla som m i la del pill grosso masso fill adi co rugginoso
scuro si tua to ncl pianoro allu vionale anlistante la lingua su ll a destra
del torren teo

vedre it a d el Ceuedale cola la ce n trale (16 se ttcm brc 1959).

Scgna le .M: su grosso masso di fillad e grigia a Q. 2630, sul lato
destro del pianoro m orcni co, 200 In a SE del lagh ctto ; segni di ri
chi amo A su l masso.
distanza : anna 1958 46 m, anno 1959 65 m ; diff'. 19 In.

E' s ta ta sca lt a ta una foto dal punto m edi a no della cres ta del cor 
clon e moreni co che si crgc a NO del la ghello anti stante la fronte 50

prael evandosi di una quaru nl inn di m el ri sul livell o dell 'acqua (fot o 8).

Vedrelta del Ceoedule cola la occidentale Hi sc ttcm brc 1959).

Segnale D . : su roccia in p ost o filla di ca rugginosa su lla spouda
des Ira del torrcn te di dcstra.
di slanza : an no 1958, 5,30 In, an no 1959, () ill; di ff. 0,70.

Segnale C . : su ro cci a fi lladica in pos to, Q. 2885, sul lato sinistro
della f'rontc, prcsso il lorrente di sinis tra.
distanza: a nna 1958 7,20 In , anno 1959 8 m; diff', 0,80 In.

~+ --+

Stazione Io togra flc u S L.~ Fo t.: su gross o masso di murmo a zona-
lure gialle c ncrc al cc n lro dell a fronL e, segni di ri chiamo . s .

Da qu esta s tazio ne occorre fare du e foto, una p er il lato orie n ta le
della f ronte cd una p er qu cll o occide n La le .

Vedretla Lunqa (1(5 sc l tcmbre I B59).

Di qu est a ve dre lla e sta te p ossibile ri ntra cciarc so la rnc nlc i l Se
gnale 3 1 : sul pill grosso m asso di murmo giallas tro con ven a ture
ncre, copcrto di delri ti di Iillade grig ia, S1 tu a to sull'es teso dep osi to di
mu lcrial c m or cuico rimaneggiato antistant e la fronte.
distanza : anno 1958 183 m , anno 1959, 202 In; di ff'. 19 m.

Stazio ne fot ografica S t. Fo t. ~ ~ : sotto i ru dc r i dell e b arucch c
austriachc, su l se n tiero dell a Vcdrct ta Lunga. No n e sta ta u lil izzata
dale Ie avverse condi zio ni m et corolo gi ch c.

E' s ta ta eseguita una foto dal segna lc 3 ~ in di r czione 300 0 N.
Ve dre tt a del Lago Gelato.
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Di questa vedretta e stata scattata solamente una foto dalla sta
zione fotografica della Vedretta del Cevedale (co lata occidentale).

VedreUa del Pozzo.

Di questa vedretta e stata scattata solamente una foto dalla sta
zione fotografica della Vedretta del Cevedale (colata occidentale).

Vedrelta di So/ria (18 settcmbrc 1959).

8158 t 17,5 M
Segnale A l: su piccolo blocco di dolomia a stento affiorante dai

ciotloli dell'alvco del torrcnte davanti alIa fronte sul lato dcstro.
distanza: anna 1958 17,50 In, anno 1959 27,50 m; diff. in m.

Segnale _: su masso dolomitico grigio semiannegato nella mo-

8,58 t 17,5M
rena sulla sponda sinistra del torrente, visibile da A •.
distanza: anno HJ59, 89 m.

8,58 t 12M
Segnale B: su masso dolomitico situato suI pianoro morcni co an

tistante la fronte; segno di richiamo + verso valle.
distanza: anna 1958, 12 m, anno 1959, 19,60 m; diff. 7,60 m.

Segnale F: su masso di dolomia grigia affondato nel pianoro mo
renico antistante la fronte, leggermente verso sinistra, visibile solo da
valle.
distanza: anna 1959 72 m.

Segnale D: su grosso masso di dolomia grigio, subcuhico, si tuuto
10 m a monte del sentiero p er il rif. Coston, sul ripiano morenico
csterno a un piccolo arco morenico frontale ormai lontano dalla fronte.
distanza: anno 1958, 149? m, anna 1959, 258 In; diff. 109? m.
(probabilmente il valore del 1958 era 249 m e quindi la diff. 9 m.).

8,58
Segnale +--. C: su grosso masso dolomitico situato sul pianoro

15,5M
morenico rimaneggiato dallc acque di fusionc, antistante la fronte, suI
lato sinistro di essa; segno di richiamo + verso valle.
distanza: anno 1958, 15,50 m, anna 1959 24 m; diff', 8,50 m.

Non e stato possibile eseguire nessuna fotografia.

Dr. GIAN .C LE M EN TE PAREA



ALPI RETICH E - GRUPPO MONTUOSO ORTLES - CEVEDALE
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I

Q) Variazio ni fr ontali
I ~ :::::: ~

~ ::::::

~~
0 ..... riegli a n niBa cino "- = Area * Osse rvazio niN ~

Gh iaccia io ~ ~ .- -
:I'J '""'

supp let ive-' ...... o z- i n h aiclr ogra fico ~ c c, ;j 51-58 58-59
== 0 :I'J :..

<: ~ ~ ~ m m

Ad ige - Marte llo ISerana 2830 * N I 95
» » Ult ima 2780 * N 40 - 83,5 (2 )
» » Alta 2(WO * , N 179 - 69 Post i nu ovi segna li
» » Fo rcola 2G30 * N-E 219 - 11,40
» » Ce veda le (co l. ce ntr .) !2G50 * E

- 19
Cevedale (co l. ove st ) 339 0,7 5» » -

» » Lunga 2G20 * E 30G - 13 5 1- 19
» » d el Lago Gela to ,2880 * S-E 50 So la m ente fo togra-
» Solda Solda na 2220 * N 5G!) - 74 (3)[- 8,70 fato

Adda - Ced ec Cedec 2G70 * 0 26G - :~ (3)
» F rodolfo Forno I N -O
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I I

* An no 1957 - (1) 1950-58 - (2) 1949-59 - (3) 1949-58.
L'Osservatore GIAN CLEMENTE PAREA
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Gruppo dell'Adamello (Versante Lombardo)

La campagna glaciologica e stata effettuata nel periodo dal 3 al
7 settembre 1959. Non si sono rilevate variazioni apprezzabili della
morfologia glaciale rispctto a quanto si era visto l'anno scorso. Anche
l'innevamento era molto scarso. PeI'D lc fronti dei ghiacciai Pisgana
orientale e Salarno erano coperte rispettivmnente da neve di valanga
e da blocchi e detriti di ghiaccio derivati dal crollo di un lembo del
Gh. del Corno Salarno. La «kame» formaLasi sul settore sinistro della
fronte del Ghiacci aio Pisgana Occidentale disposta lrasversalmente alIa
direzione della colata, s'allunga ormai per circa 50 m e s'eleva per
un paio dimetri sulla superficie del ghiaccio vivo.

II vistoso regresso del Gh. d' Avio e determinato dal rapido estin
guersi delle frange della lunghissima fronte a lama. Cerlo il fenomeno
pili interessante in questo ghiacciaio e i l continuo vistoso appiatti
menlo del largo margine frontale, aneora espanso sulla spianata del
circo, da cui dipende evidenternenle la formazione di frange frontali
cosl labili.

ALPI RETICHE - GRUPPO MONTUOSO ADAMELLO (vcrsante Lombardo)
BACINO IDROGHAFICO PRINCIPALE OGLIO - ANNO 1959

Ghiacciaio

Variazioni frontali
negli an ni

1957 1958 1959
III III m

1- - - --- - - - --- - - - - -1 - - -- --- --- --- ---

Pisgana occidentale 2505
Venerocolo (segnale SO) 2570
Pisgana orientale 2340

Salarno
Avio

2602
2760

N - 26,6 - 23,4 - 2H
N\;Y 0,7 - 6,4 - 6,6
N - 13 ? ?---.--------

SvV - , 35 ?
N\V l: 53 dal 1954 - 46

nullo
- I nullo

abbond.

abborid.
nullo

Osseroaziotii su p plet iue :

II Ghiacci aio Pisga na orientale aveva la f'ronte coperta da vala nga.
II Ghiacciaio Salarno aveva la fronte coperta da va la nga di ghiaccio.

Dr. CESARE SAInENE

Gruppo Adamello-Presanella (Versante Trentino)

La campagna glaciologica si svolse dalla meta agosto alIa fine di
settembre.

L'inverno fu piuttosto caldo, tanto che in valle, sotto Natale, si
ebbero dei temporali, fatto qucslo di cu i non s'ha ricordo. Alla Sta-
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zione di Caret (1430 Ill) Ie preeipitazioni n ev ose furono 325 em , un po'
sotto la so lita me dia scars a di 350 CIll o P ero an ch e qui in parte sott o
forma di a cqua anziche di n ev e. Calcola to tu ttocome n ev e (p er m ezzo
del pluvionivometro) darcbbc un quantitativo cor r isp onden te a circ a
600 cm . Qu esto r isu llato, direi su I norrnal c, spiega m eglio le con di 
zioni di innevamento, qu est'anno un p o di pill dei soli ti anni, molto
scarsi, Mas simo innevamcnt» il 22-XII con 1,25 Ill. L ' cstate p ero fu
abbast anza caldo e l'autunno b ello e se nza Ie so lite n evi cate.

Ve dre ti a orientale d el Ca re A lto (22-I X-59).
La distanza del ghiaccio dal se gna le dell'anno scorso e di 7 m.

RiLiro 3 m . Nel ca na le di siuis lr a avanza se rnp re olt re di circa 80 m,
rnentre in quello di destra avanza di h en poco. II r elitto so ttos ta n te
appare di stintamente e notcvolrncntc s tacca to dulla vcdrc tta e com plc
lumen to cop erto di n eve.

Ve dre lla di N isc li (24-IX-59).
F a ccio un nuovo segno I59 all 'altezza di arrrvo del gh iaccia io di

s tan te 48 m . dal prcced cnte seguale 1953. Ritiro 4 m.

Ve dre Ua d el Lares (23 sc ttcmbre 1959).

Lobo ai Po zzoni. - Distanza dal segn o 1950 26,50 m. Ritiro 1,50 m.
Lobo [r otitale deslro, - Faccio un nuovo segno 1959 distante 28 m

dal segno prcced ente 1956. Ritiro 7 m.
A pparato di diu er sione. - Distanza dal segno 54,14 m. Ritiro 3,60 m.
Lobo [roniale sin isiro, La distanza del ghiaccio dalla direzione del

segno lVIV 56. caleola ta se rn p re con Ia bussola a traguardo n ella dire
zion e N 30 0 ,v. e di 53,50 m . Anche qui in r occia faccio un nuov o

se gno I59. Ri ti 1'0 20 m . -,
Concludendo : complcssivurnente si puo calcolarc p er qu est o gh iac-

ciaio un ritiro di 9,50 m.

Ve dre tf a d ella Lobbia (19 agost o 1959).

L a fronte e sco per ta , rna la p arte estrema dell a lingua e coper ta
di n eve, e di st a dal segno 5it 10 m. P ero s i PUC) cons i de rare un ritiro
nullo. Alla testata della valle r esist e ancora il gh iaccio f ossile.

Ghiacciaio d el Morulro ne (30 agost o 1959).

Nell a posizione d el p r imo segno 1953 il gh iaccio e rigenerato e
arri va n ella stessa direzion e di 3 anni f a. Ri tiro dall'anno sco rso
21,50 m. Al secon do segno - la dist anza e di 17 m. con un avunza-
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m ento di 31 m . Com p lcss ivamen tc quindi p er qu est o ghiacciaio SI

P UC) quest'anno riscontrare u n avanzamcnto di circa 5 m ctri , rna non
bisogn a dimen ti carc che si e su una sc ru cca tao

Ve dre ll a di N ardis (26 agos to 1959).

F ac cio un nuovo segno 159 su ro ccia in posta a 80 III dal prcced entc
segnalc 1951. II gh iaccio di sta dal segno faUo 9 m. Ri tiro 9 m.

Ve dre ll a d'A m ola (26 ago sto 1959).

Di stanza del ghiaccio dal segno 1953 32 m . Ritiro 3 m. Tutta la
r cgi on c frontale e sc mp ru copcr ta di den-ito.

Ve drell a di Cornise llo (25 agos to 1959),

II gh iaccio dista dal segno lU51 100 Ill. Ritiro 7 Ill .

Ve dre lt a della Pr esanella (24 agost o 1959).

La r cgi on e frontale e sco pcr ta di neve, rna la p art e cs trcm a della
lingu a c innevata. Si puo corn unquc caleola re un ritiro di circ a 10 m.

Mera no, 1(j o tto bre 1D5 U MAHCH ETTI V IGIUO

ALP I CENT RA LI - GHUP PO ADAl\IELLO - PRES ANELLA
BACINO IDHO GHAFICO PRINCIPALE SAHC A - ANNO 1~)5D

~) I Var iaz i on i fr ontalic: c: Q)I Q) 0 .....
Bacino c: ..... c: negli a n ni In ne. Osservaz.ion i.- 0) N Q)

Ghiaccia io "0- ';;j '"@ - vame nto.8 2 C\l C\l s upp le t iveIdrog ra flco o ;;. ~~ 1957 1958 I D59 Iro nt a le
,_ c

0.. ell...... 0
til .... ~ ....

~ot: ~ 0.. '- m m m
- - - - --

Sa rca Ca re Alto or . 2950 E 27 - 2 - 25,5 - 3 scarso

II ronte seracca ta

» Niscl i 2700 E 70 - 3 - 17 - 4 nullo
» Lares 2700 NE (j00 - - ---+ - 31,4 - 9,5 med iocre
» Lo bh ia 2480 N (jl0 - 13 - o 0 a b bo nd.
» Mand roue 2455 NE I1D3 - 10 - 11,5 + 5 m ediocre fro nt e se raccata

I » Na rd is 2(j70 SE 203 - 8 - 10,5 - D m ediocre
» Arriola 2470 ESE 120 - G 0 - 3 med io cre
» Cor nisello

m eridion al e 2670 E 35 - 1!) - - , I 7 med iocre;) ,~l -

Noce (A d ige) Presa nell a 2435 NE 390 7 - R - 10 hu an o

MARC HET T I V IGI L IO
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ALPIOROBIE

Anche quest'anno si c proceduto a rili evi c misurazioni glaciolo
giche n cl set tore Alpi Orobich e, sia nel versante valtellinese (valle
del lorrente Caronno, aff'lu entc di sinistra dell'Adda, poco a monte
di Sondrio), sia suI vcrsante bcrgamasco (vall e del torrcnte Trobbio
ch e alimenta il lago artificialc del Barbelliuo, agli inizi del fiume Serio).

I ghiacciai visitati sono : }O il ghiacciaio di Porola, 2° il ghiacciaio
di Scais, 3.0 il ghiacciaio del Trobbio, 4° il ghiacciaio del Gleno.

Condizioni qen erali eli inneuamenl o :

P er precedenti c p ersistenti burrnsch e atmosferiche, si i: trovata
molto inncvata sia la front c del ghiacciaio di Porola che Ia conca
morcnica so ttos tan te , p er cui non e stato possibile r eperire alcun
scgnalc r clativo al ghiacciaio di cui sopra. Gli altri ghiacciai sono stati
trovati con f'rout c sgornbru di nev e, b enche in alcuni avallamenti, pill
in basso dcllu fron tc, alIa data d clla visi ta, p errnangn ancora n eve.

Gliiacciaio eli Porola (5 sc ttcmbre 1959).

P erquan to giil detto sopra, la fron le di qucsto ghiacciaio e lIT1

conoscib ilc c nulla si puo dire circa la sua variazione.

Gliiacciaio eli S cais (5 sc ttcmb r c 1959).

La front e di qu csto ghiacciaio e invece ben individuabile e non
presenta innevamento. Corn e gia notato in passato anche quest'auno
si nota l'affioramento abbondante di sfasciume morcnico su entrambi
i lati del gradino frontal e. Pill in basso della front e p ermangono plac
ch e di ghiaccio morto quasi interamente ricopcrto da matcriale mo
renico.

Si e trovato il sc gna le 0 C 1953 su roccia di centro frontale a 8 m
dal limite del ghiacciaio. Poi ch e qu cslo scgualc er a l'anno scorso esat
tamente al limite frontal c sc n e dedu ce ch c si e avuto quest'anno un
ritiro di 8 m.

Ghiacciaio del Trobbio (12 sel lcmbre 1959).

Anche questa ghiacciaio prcscnta fronte ben individuabile e sgom
bra di neve. Essa ha ancora la soli ta forma a gradino sui cui lati af
mora, come al soli to, abbondan te sfasciurne morcnico. Inoltre sono
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ancora numerosi ed evide n ti, nel ghiaccio vivo del gradino frontale,
solehi longitudinali p crcorsi da rivi di acqua di fusione.

Si e trova to il segnale 0 C 195Ll su masso verso des tra fron tale
che e ora a 42 m a valle del limite del ghiaccio. Poiche questo segnale,
n el 1958 si trovava a 30 m, e facil e arguire ch e il ritiro di qu est'anno
e sta to di 12 m.

Ghiaceiaio d el Gleno (12 scttcmbre 1959).

Fronte ben individuabile, lis cia, con forma ad unghia, e comple
tamente sgom br a di n ev e. II bacino di raccolta di qu esto ghiacciaio,
che parecchi anni fa confluiva nel ghiacciaio del Trobbio, e formato
dalle p endici dei mon ti Gleno e Trobbio.

Si e trovaLo il segnale 0 C 195Ll, su roccia frontal e, a 38 m a valle
dal limite inf'criore del ghiaccio. Poich e qu esto segnale n el 1958 era
invece a 32 In , ne consegue ch e quest'anno si e avuto qui un ulteriore
ritiro di 6 m.

Conclusiotie.

Dallc osservazioni effe tt ua te, almeno p er gli ultimi 3 ghiacciai
sopra descritti, continua la fase di ritiro frontaI e, segno evide n te che
l'andamenLo m et eorologico di qu est'anno non e ancora favorevole
a lla glaciazione, almcno nel set tore Orobico visitato. P er i prossimi
anni non e possibile fare previ sioni. Ci si augura ch e Ie oss ervazioni
future abbiano a modificare in m eglio il preoccupante f enomeno di
r egresso glaciologico ch e ormai da treppe stagioni si va constatando.

Riassunto dell e variazioni frontali nei ghiacciai osservaLi neI
l'anno 1959:

Ghia cciaio di Porola

Ghiacciaio di Scais

Ghiacciaio di Trobbio

Ghiacciaio di Gleno

17 - Boll ett ino del Comitate Glaciologico Italiano - N. 9 - II Seri e.

?

8m

12 m

6m

GIUSEPPE CANTU'
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ALPI VENOSTE OCCIDENTALI

Campagna glaciologica 1959.

Per incari co del Comitate Glagiologi co Italiano e d'accordo col
prof. L eonardo Ricci, ri leva tore abi tuale di qu esto scltorc delle Alpi,
ho csegu i to una rapi da ricognizio nc ad al cuui ghi acciai dell e Venoste
occidentali , ricognizione f'ot-zalnrn cute rap ida cd incomplct a , a cau sa
d elle p cssirnc condizioni m ctcorolugichc incontrate durante Iutta la
seconda m eta di agosto, e che p crcio ha a vu 10 sopratl u tto i l vanlaggio
di p ermcttcrrni di ri conosccr« lc lo cali ta in cui dovro cornpicrc iI mio
lavoro n cgli anni venturi.

Ghiacciaio del Giogo Allo.

Ri trovati i segnali «Ricci » ho constatato una dimi nuzione di
spessor c a llo sp a r tigh iaccio di 1 m etro, lin riliro frontul c di 2 m ctri
dal segnale di dcstra e eli 1 e 4 m cl ri rispcttivamcnte nelle due dire
zioni indicate dal scgnale di sinistra. I valori Irovati non danno p eri)
in pi cno uu'idca d cl l'u rrcl rn m en!o della front e, in quanto I'orlo della
front e slcssa si e futto mol to pill sinuoso eli quanLo non f'osse l'anno
preccden te.

Osscrvati da lontano i du e qhiacciai eli Lazzana ne ho constalato
Ia grande stabi li til.

Visi tato e f'otografn to iI qhiacciaio eli Vallelunga non ho poLulo
scgnarnc iI riLiro p crchc II lobo principale della lingua e corn p lc ta
m ente copcrto da morena. Confrontata Ia f'otogrnfln con qu clla fatta
da Ricci si possono notare Ie scgucnti differenze :

a) la morena rn cdia na si e f'atta pill ampia ;

b) in corrispondenza al gradino roccioso visibile daI rifugio
Pio XI Ia lingua si e assotligliata in modo scnsibi lc ;

c) a valle di d eLto gra dino, in corrispondenza a una b ella ser ac
cata, il lobo sinistro e pruicipnl c della lingua e cornpletamente rico
p erla da materiale morcni co c non vi ri sulta pill la sottile striscia di
ghiaccio scoperto che compare nella fotografia d el 1957;

el) il lobo desLro si c un cor pill ridolto cd e scorn p ar sa Ia porta
con cui terminava.

Oss crvalo da loritano e Iotografuto iI ghiacciaio di Barbadorso eli
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dentro: al confronto fotografico non risulta un arretramento apprez
zabile, ma piuttosto Ull appiattimento della lingua cd una maggior
cop ia di moren e su ll a fronte.

La m ed esima osserv azione vale p er i qhiacciai Barbadorso eli [uori
e Fontana.

Stazione fotografi ca p er i quattro ghiacciai riman e il rifugio Pi o XI.

Dr. A LB ERTO RICCOBONI



ALPI ORIENTALI

ALPI DOLOMITICHE

Gruppi Sorapis e Cristallo

Cam paqna gla ciologica 1959.

La visita dci ghiacciai dei Gr up pi Sorapis e Cristallo dell e Dolo
miti ori en tali, ve n ne effe ttua ta n el l'u ltirna decade di ago sto.

Lc co ndizio ni m et eor ologich c della m ontagna dall 'autunno 1958
all 'autunn o 1959 ri sultan o dai dati m e.teorol ogi ci dell e annesse tab ell e.

Dall'analisi di tali dati si deduce che la temperatura, pur avendo
avuto un an damen to normale, si presenta come temperatura massima
m edia inferi ore a quclla degli anni preced enti.

La direzione prcvalen te d el ve n to e sta ta quella di N-O. E ' da no
tare che in qu esta zona e s ta to sernpre pill frequ ente il vento di N .
Gli uni cimesi in cui csso c prevalso nel p eriodo preso in considc r a
zione sono stati gennaio c luglio.

La ncbulosita e stata notevolmente ele va ta e maggiore del solito.
Il numero delle ore di insolazione continua a diminuirc. Nove m 

bre e stato il m es e con il nurner o minore dell e ore di in solazione.
Luglio con il numero maggiore.

Le piogge sono s ta te pill abbondanti che negli anni prcc ed enfi.
Le precipitazioni nevose pill scarse.

L e con dizioni climati ch e non h anno qu in di favorito la ablaziori c.
Le acque di fu sione dei ghiacciai non sono s ta te abbondanti. Una con
ferma a cia e l' eccezi onale bassi ssimo livello presentato qu est 'anno
dal laghetto del Sorapis ch e raccoglie Ie a cque di ablazion e di du e
ghiacciai del Gruppo omonirno.

L e li evi oscillazioni negative subite dai ghiacciai , dip en dono dalla
diminuzione della n ev e caduta.

I ghiacciai da m e visitati con la collaborazione del dott. Cesco
Nicoli sono stati i seguenti:

Sorapis Ori entale, Sorapis Centrale, Sorapis Occid entale, Cr est a .
Bianca , Cristallo e Popena.

PIERA N ICOLI



DATI METEREOLOGICI SETTEMBRE 1958 - AGOSTO 1959

Numero I Altezza Numero Alt ezza I I I
ITempe:"tu," I Tompe ,:"tu ," I Numero Numero ore Direzion e

giorn i in em giorn i in mm
rruruma ma ssima gio rn i d'insolazione del vento

ME S E caduta dell a neve di pioggia della pioggia
m ed ia I m ed ia cie lo per preval en te

neve per caduta per ogn i cadu ta comp l.
me nsile m en sile coperto ogn i mese nel m ese

ogni m ese ogn i mese m ese nel m ese

Settembre 1958 8
1- --

I 7°,07 + 18°,58 25 123,35 N-O- - I 46,85 +
I

Ott obre 1958 -
I

- 10 121,90 + 4°,08 + 12°,53 : 14 95,20 N-O

Novembre 1958 3 29,50 G 71,10 - 0°.92 + 5°,60 19 44,35 N-O

Di cembre 1958 11 106,50 4 I 16,10 - 5°,61 + 1°,88 16 71,05 N-O

Gen na io 1959 6 11,50 1 0,20

1=
7°,30 - 3° 10 86,95 N

F ebbrai o 1959 -- - - - 3°,64 - 3° 2 113,30 N-O

Mar zo 1959 - - 11
I

76,15 - 0°,03 + 8°,27 19 77,90 N-O

Ap r i le 1959 2 14 9 59,70 - 0°,42 + 11°,54 12 113,90 N-O

Maggi o 1959 --- - 15 105,25 + 3°,70 + 15°,30 15 105 ,15 N-O

Giug no 1959 ..- _.- 21 152,45 + 7°,80 + 18°,65 19 103,90 N-O

Lu gli o 1959 _. -- 9 73,55 + 10°,72 + 22°,77 12 174 ,20 N
. I

I IAgosto 1959 - --
I

- 15 53,50 I + 8°,63 + 20°,08 I 17 102,75 N

tv
O':l
I--'-
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Sono state r iscon trate lc seguenti oscillazioni :

Variazione fron ta le Variazione laterale Inne-
Ghiacciai anni 1958-59 anni 1958-59 vamento

i n m in m fron tale

Sorapis Orientale - 0,5 - 0,7 nullo
Sorapis Centrale - 0,6 - scarso
Sorap is Occidentale nulla - scarso
Cresta Bianca nulla - scarso
Cristallo 3 - discreto
Pop ena nulla - null o

Verona, 13 novembre 1959 PLEHA NICOLI

TABELLA RIASSUNTIVA
DATI METEPLEOLOGICI SETTEMBRE 1958 - AGOSTO 1959

Dati metereoligici

Numero giorni di ca d uta della neve
Altezza in cm. de lla ne ve cad uta
Nurnero giorni .di pioggia
Altezza in , mm. d ella pioggia caduta
Temperatura minima media
Temp eratura massima media
Temperatura media .
Numero d ei giorni di cielo coperto
Numero ore d'insolazione
Direzione prevalente del vento

Va lori

22
161,50
109
776 ,75

+ 2°

+ 10°,76

+ 6°,38
180

1216
N-O

ALPI GIULIE

Gruppo Canin e Montasio

Condizioni climatich e tielle Alpi Giulie durante il periodo ott.obre 1958
settem bre 1959.

La sintesi dell e condizioni clirnatiche avveratesi nelle Alp i Giuli e
durante il p eriodo ottobre 1958-setternbre 1959 e visibile n el diagrarn
rna rappresentato in fig. 1 ove sono prese in considerazione Ie preci-

(1) II rilievo dei ghi ac ci a i e la stesura del diagramma sono stati efTettuati
co n la colla borazio ne del p erson ale dell 'Uffici o Geologi co della « Ra ibl» So c.
Mineraria del Predil, rispettivamente Sig, Pohar Carlo e Sig, Cerrato Gioacchino.
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tot.",,,,

1896 }
1957

61

I
± 0

- 2

Sp iegaz io n e :
sulla o r d i nata
di si ni stra sa
n a r iportate Ie
qu antita dac
qua c ad uta
sia come neve
(p u n tin i su
fondo scuro)
c he c ome p iog
gia (t1'at tegg io
inc1i n ato ). La
qu a ntita eli n e
ve e co ntrasse
gna ta d a una
linea ca n so
p r a il va lo rc
m ensile in e m
della n e ve ca 
duta. Sull 'ord i
nata eli d cstru
sono r i po r ta ti
i va lor i della
temp e ratura,
mentre le c u r 
ve Min. e Max.
indica no il va 
lore minima e
m assim o r a g
g iu n t i n el m e
se, e la c urva
Med. il va lo r e
d ella tempera 
tura m e d i a
m ensile. Ne i
rl ia grnmmi so t
tostanti flgura
no la u ebu!o
s ita m edi a in
d eci m i e l'in so
lazion e in are.

ORE DI SOLE

NEBULOSITA

t 14

- 6

t"
+28

+ 8

+ 4

+ 2 6

+ 16

+ 12

+ 2

+ 10

t 20

+ 18

+ 6

+ 22

+ 2 4

4,8

73 ,5

8

6

4

2

~ ACQUA CADUTA COME NEVE

.~ NEBULOSITA' MEDIA IN DECIMI

o MEDIA ORE DI SOLE

200

ALTEZZA NEVE CADUTA in em.

~ ACQUA CADUTA COME PIOGGIA

300

rnm .
H20
400

19{o !---'-__---'--_-L---L-_-'--------'--_-'----'-_-'-----'-_

8
6
4
2
o

100

FIG. 1 - Qll adro c litn ai ico ttelle A /p i Giu l ie (Osse ro oto r io d i Cave d e/ Predil)
du rante il p eriod.o ol iob re 1958 - se lie tn bre 1959.
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pitazioni, Ie temperature minime, m edie e massime, la nebulosita e
l'insolazion c secon do i dati r egistrati daIl'osservatorio di Cave del
Predil (900 m s. m.),

Consideriamo l'attuale di agramma clim a tico in r clazione a qu ello
r eso noto nella relazione 1958:

Pr ecipitazioni. - Se rnpre in aU111en to la qu anti til totale d'acqua
cadu ta sia come pioggia che come neve: 1957 mm con tro 1828,4. La
quantita di neve e invece discesa cnor rne mcn te, toccando un minimo
che non ha ri scontro fra i dati ufficiali d el passato: 73,5 cm con tro i
428 em nel 1958. Qu esta piccola quantita di n eve e com plessivamen te
ca du ta nei m esi di novembre, di cernbr«, gennaio, febbrai o, marzo,
ap r ile con m assimo di 20 em n el m ese di ap rile . II m ese pill p iovoso
e sta to il di cembre 1958 con circa 350 III111, segui to dall'ottobrc pure
1958 (circa 310 111m) cd in minor quantita , rna se rnprc super io re ai
200 mm, dai m esi di aprile, giug no e lu gli o 1959. II m ese pill secco e
s ta to in vece il febbraio 1959 chc h a conosciu to appena 3,5 ern di n eve.

Temperatura. - L e curve della temperatura minima, m edia e m as
sim a presentano un a ndamenlo abbas ta nza r egolare, con valo ri mi
nimi inferiori a qu e.lli dell 'annata preced ente (-14° nel gen naio 1959
contro - -21° n el .gen naio 1958) e valori massimi presso ch e analoghi
(+ 28° lu gli o 19f>9, + 28°,5 agost o 1958).

N ebulosiia m edia ed insolazione. - La nchulosita m edia si e man
tenuta intorno a 4,8/ 10 (5/10 nel 1958) ed e s ta ta m assima n el no vem
bre 1958 con circa 9/10 di m edi a, minima nel febbrai o con circa 3/10.
Le ore d'insolazi on e hanno dato una m edi a giornaliera di 2 ore 55'
di gr an lunga inferiore a qu ella riscontrata neIl'annata prec ed ente
pari a 3 ore 32' 55" .

I valori in erenti aIle precipitazi oni pi ovose e nevose riscontrat e
a Cave del Predil (che si trova a q. 900 m) se ri sp ecchiano con buona
ap p rossim azio ne la qu antita d'acqu a totale (n eve + pioggi a) cadu ta
anche nell e zone dei ghi acciai del Mon tasio e del Ca nin, n on danno
pero il valore cor r ispon de n te di neve + pi oggi a p er qu eIle Iocalita.
Infatti a Ca ve del Predil abhiamo vis to chc la qu antita di nev e caduta
e sta ta minima (73,5 ern) m entre m olto eleva ta la p ercentual e di pi og
gia (1896 mm). AIle quote del ghiacciai gran p arte deIl 'acqua ca du ta
nei m esi invernali e stata sotto forma di n eve, cos icche Ie 101'0 fronti
p ermanevano in gr an p arte ancora inn evate alI a data dei nostri so
praluoghi.
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Gl-IIACCIAI DEL C ANIN.

(oss ervazioni dell'l setiembre 1959).

Ghiacciaio occidentale.

Ri sulta totaIrnente innevato p er cui non c p ossibile eff'cttua r«
al cuna misura. Ne ll a p arte supcriore del lobo orientale apparc uno
squarcio sulla neve di coper lur a a ltr averso il qu al c si puo notar e una
placca di ghiaccio co n i soli li canale tt i d'ablazion e superficiali . L e
dolin e in m argine a ll a fronle es t, di cui abhi amo p arIat o nell e prece
denti r elazioni , so no r icolm« di n eve.

Dei tre ghiacciaie tti in cui si e su ddiv iso l'intero ghiacciaio, quell o
ad ovcs t c scornpars o, qu cll o interrnedio e Iib cro da neve.

Ghiacc iaio ori entale.

Anc he il ghiacciaio orie n ta le e com p let amente innevalo. SuI lob o
ori entale e ve rs o l'alto si e liberala da nev e una placca di ghiaccio
che m ostra qu al ch e piccolo crepaccio tr asversale ed un po' di m orena
superficia le . Ncss una misura e p ossihil e.

Gliiacc iaio dell'Urs ie .

La p arte apicale, che do vrebbc esscre inncvata ed a limen tare il
ghiacciaio, e invece Iib era da neve, m enlre la parte m edia e bassa ne
e r ico lm a tanto da r endere impossibile og ni misura. L a neve r aggiu nge
quasi tutti i segnali.

Falde di qhiaccio.

Com p le lamen le innevale.
Si riti ene ch e le con dizioni ge ne rali siano rirnast e s tazionarie.

GI-IIACCIAI DEL lVl o NTA S IO.

(Oss ervazioni del giorno 7 sei l.embre 1959).

Ghiacciaio occidentale .

L e con dizioni ge nerali d el ghiacciaio sc m brano nel comp lcsso
stazionarie.

Tulta la p arte m edio superio re e inneva ta, m enlr e vers o il b asso
comp are qualch e placca di ghiaccio. Un f'enomeno sing olare ha m odi
ficato lemoren e f ro n ta li : un nubifragio ha sp azza to v ia la moren a
superficia le che cop riv a il se ttorc m ediano , gen erando con qu est o
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mu tcriulc un 'alluvione ch e si c ap crta il va reo attravcrso il p rimo arco
morenico fronLal e si c poi succcssivamcn te incanala tn fra qu csto ed
il sccoudo arco, scendendo p er gran Iratto a valle lungo i l ca na le di
scar 'ico del lobo ori entale. In tal modo l'unghia del gh iacciaio che af
florava fra il primo e sccondo arco non e pill ora i-inlruc ci abi lc.

La fron te del lobo oricn talc risulta a nco r a molto innevata. II se 
gnale d, che qualch e anno fa si tr ovava a qu al ch c m etro dal ghiaccio,
ora figura accanto al mu teriu lc rn orcnico LrasporLato dall ' alluvione ;
il DdC si trova se rnp re a 16 111, Ina dalla m orc ua rimancggin tn ; l'A a
27 m da nev e (25 nel '56), il B a 27 da nev e (35 ncl '56).

Gliiacc iaio ori entale.

Com pletnmcn te innevalo. Fra Ie conoid i n. 2 c n. 3, n cl cunulc eli
senrico lu n eve scende fino a q. 1930. Qu esta lingua di nev e c scu r a
c corr isp oud c a qu cl la dell a scors o anno.

Circe ininore ori entale.

Complctumcutc inn evaio.

Siluazione qen erale,

Hiassumiamo nella scguc n lc tabella la si Lunziou c gc uc r-n lc dei
ghiacciai del Canin c d el Mon lusio nel 1959 in r cla zion c alIa situa
zione 1958:

Gh iacc ia io 1U58 III 1!)59

fr onti in uev ate
fronti in nevatc

Iro nt i i nn cva te
fr onti i nn cv a te
fronti i nri evate

sta zio na r io
fron ti i n nev ate

fronti i n ncv a te
1

10

Gr up po d el Ca n in
Oc cidentale
Ori ental e

Ur s ic J. _
Gruppo d el 1\lo n tasi o I'

Oc cid ental e
Ori ental e I

Dcsi dcro r irnnrcurc chc la parola « f ron Li inncvat e » p er i ghiac
ciui del Ca nin c del Montas io non dcv c csscr e intcrpretata com e fa
vorevo lc ad un progresso dell e f'ronti , in quauto su questi ghiacciai
agiscc fortem entc l'ahlazione supcrfic ia lc , m cntrc quclla frontal e e
nulla. Ed a qu est o riguardo p osso dire chc Ic 101'0 co ndiz.ioni so no in
continuo p eggi oramento p er la fort e riduzionc del vol urn e del ghiaccio.

DIN O Dr C OLBERTALDO



NOTIZIARIO

85 ° CONGHl~S NATIONAL DES SOC II~T I~S SAYANTES - Min iste re d e l'Edn ccuion Na t io
nale Cluun benj-Annecu, Interessante co rigresso tenuto d all 'S a l 12 Ap r i le _19 60
n el qua le furono trattati num e rosi a rgome n ti scie n ti fic i; n ella Sez io ne di geo
qra fia fu r on o svol te va r ie com un ica zio n i d i glacio logia, fra le qu ali clue pre
se n ta te ri sp etti vam ente d ai P rofessori D INO T ONINI e l\L\NFnEDO VANNI, d el
Co m ita to gla c iol ogi c o Itali an o. Iti p ortinrn o i testi i ntegrali d i qu est e clue comu n i
cazio ni n el prese n te bolletti n i - n. n, r isp ctti vamcnte a pag. 11 e a pag. 17.

TO U HNI~E GLACIOLOG IQUE ET DE DOCUl\IENTAT ION HYDIWELECTHIQUE 1n6 0.

He laz i o ne co m u n ica tac i rla lla Soc. H id r. d e Fran c e.
E n 1960 , la T our n ee Gla c io logiq ue et d e D ocum entati on H ydro el cctr iqu e a

ete orga ni sec e n Slove ni e, avec la grac ie use et p rec ieu se colla bora t ion du Labo
r ato ir e d ''Hydr- au liq ue d e l' Un i ve rs ite d e Lyn hlja .na (Vodograd beni Labo r atori j,
Prof. J a n ko Bl eiweis, Directeur) e t d e la Com m u naute E lect ro -E ne rge t .i q ue d e
Slo ven ie (Eles) .

La T our n ee rassembl ee a u d epa rt d e Ljub lja na s'es t d eroul ee avec u n g ra n d
succes d ans lc Mass if d es Alpes Juli enn es d u 7 a u 11 AoM et s'es t term i n ee le
12 Ao M pa r la v is ite d es (1) fam eu ses gro ttes k arstiqu es d e Postoi n a .

Hip or t ia mo Ie r el azi on i d ell a parte r ig uarda n te la g lac io log ia .

Le qlu ci er d u Triqlun el sa R egi on (A lpes Jul ien nes e n S lo vc n ic) - (Expose
fait a u R efuge « Don A li ittze u » (Vra ta) le 8 Ao u t U)()() p a r N . GANS, Geo
gra p h e, Co lla bo r a tc ur Sc ie nt iflqu e ~\ ]' Aca dem ie d es Sc iences d e S love u ie .

II y a dans les Alpes Juli en ne s d eu x glaciers, d ent un e n Slo ve n i e, lc Trigl a v,
et un su r Ie ve rsa n t it ali en , le Ca ni n . Un d euxi em e glac ie r d an s les Alpes s lo 
ve n es es t le « glac ie r s u r la S k u ta » (Alpes d e Ka m nik).

S i les g lac ie rs so n t p eu nombreu x d an s les Alpes slove n es , les n eves p ar
co n t re so nt tres nombreu x et se s i tue n t s u r les vc rsa nts Nord da ns les a lt i tudes
e n t re 82 0 et 2650 m. Que lq ues n eves se t r an sf or m ent pa r epoqn es e n glace.

Le glac ie r le plus bas e t le plus o r ie n ta l des Alpes es t le « g la c ier s u r la
S k uta la ns le s Alpes d e Kamnik (a lt it u de co mp r ise e n t re 1.800 e t 2.100 m ).
Ce glacier a un p eu le caractere cl'un n ev e.

Le ql acier du T'riq la» se s i tue e ntre les a lt i tudes 2.400 e t 2.550 m, s ur le
Ila n c No rd du Mo nt T r igl av. Le p la teau karstiqu c, d ont o n a tte in t le r ebord il
!'altitude 2.000 m e nv iro n, p o rte les t r a c es cl'une glaciatio n r eccn te : la va llee
d e " rata es t nettemen t glacia ire. Le glacier ac tuel sera it d one le r es te d 'un gra n d
glacie r qui s'ete nda it e n plei stocen e dep u is le Trig lav [us q u'a Noste .

L ' extensi on m axima du g lac ie r ve l'S 18 50 es t e nco re m arqu ee p ar d es m o
rain es f r ai ches, qui co ntie n ne n t encore un p eu d e glace f'oss i le. A cette ep o que,
des m a sses d e glace tombaient en ava la nche, ou debucle, su r Vrata.

(1) Hann o p re so part e a questa escurs io ne quul lro il ttli uni : Dott. GIANNA
BnuNETTA, ass is te n te a l la ca ttcd r a eli geografla della U n ivers ita eli Padova. i l
Dott. In g. CESAHE HOGGIAPANE, i ngegn cre capo e il Do t t. In g, RENATO P AOLINA
d ella Soc ie i a Ldroel et tri ca Piem onle; oltre a lla s ig no ri na MAnISA BIWNETTA.
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Les premieres d onnes prec ises su r le glacie r du Triglav datent de 1870.
Le glaci er m esurait alor s 45 h a.

D'ap res les do cuments r ecents, non s p ouvons suivre les di minution s succ es
sives du gla ci er.Les ob servations systematiques ont com me nces en 1948, p ar les
so ins de I 'Acad em ie d es Sc iences de Ljubljana : un e premiere demarcation fut
alo r s eta blie et r ectiflee chaque a n nee, ve l'S Sep te m bre ou Oc tobre, ep oque a
laquelle le niveau du glac ie r es t le plus bas. On observe, un e tendan ce ge ne ra ls
au r ecul: la super fic ie co nt em p or a i ne varie d e 13 it 17 ha su iva nt les a n n ees .

Le glac ie r es t trop pet i t p our qu 'on utili se so n ene rg ie h ydroe lec tr i qu e,
rna is son et ude es t interessante, a u p oi nt d e vue sc ient ifique . T oute la n ei ge
qui tombe sur le glac ier a u-dessus d e 2.500 m es t accu rn u le e et tra nsforrn ee en
glace. La moitie de la sur face du glacie r se t r ou ve dans l'ombre en p erman en ce.
Sa p ente est d e 20 a 30°.

Au p oint d e vue p r eci pitati on , la r egion du Tri glav es t la plus pluvi eu se d e
Sloveuie : les Images Iormees su r ] 20. Mer Ad r ia t ique se co nde nse n t au co ntact d e la
paroi fr oid e du Mass if. On a observe en 1~)52 un e ch ute de nei ge non ta ssee
de 8 m (equiv a le nt en ea u : 3 m ). La m oyenne a nnue lle des p rec .i p it ations il
L jubljana es t de 1400 mm . Donn ee inter essante encore: a K orun a , (Alt itu de
1.500 m ), il y a qu elques mo is, la co uc he dc n eige a tteig na it 4 m.

E n fait, a u co urs d e In Tour-n ee, l' en semblc du glacier eta it couve r t d e nei ge,
et les pa rti cipants u 'o nt pas vu dc glace v ive . La surface du glacie r es t ge n era
lem ent d enc igee vc r s fin AoM ou debu t Sep te m bre.

La temperature m oyenne it la sta t io n d e Kr eda r it sa (2.5 15 m ) es t un peu
sup er ieure ~l ce lle des Alpes, en ge ne r a l, d e t ell e so r te qu 'on p ourr ait fix er a
2.700 ou 2.800 m In limite d es nei ges eter riel les .

Le glacie r s'eco ule sur u n fond calca ire du Trias, qui prese nt c un ca r acte r e
karstiqu e tres p ro no nce. Sur le bord inf'er ieur du glac ie r, se tr ouve un go ufTre it 3
ou 4 ouve r tures qui en gloutit l' eau de fu si on . Des sp eleo log ues o nt explore ce s
ca ve r nes [u squ'a un e p ro fon d eur de 140 m se uleme nt ; Ie go u ff' re est a 80 m de
la p aroi No rd . II se m ble que les ea ux du glacie r eng lo utics forment une r esur
.genoe dans la Bistri ca, torren t d e la val lee de Vr at a , ~l l' altitude de 1.200 m
env iro n. Le go uff're a u rait d on c un c profondeur de 1.200 m et serait un des
plus profonds co n nus .

II serait i nter ess a nt de m esurer l' ep ai sseur d e la glace au moyen d e m e
th odes p r eci ses. Par a ille urs, le mo uvement ta ngenti el du glacie r est tres diffi cil e
it etud ier, ca r les points d e r ep ere so nt r econ verts de nei ge p endant l'hiver,
s'enfo nce nt et dispara isse ut.

Geol ogi e et hydrol ogie du Massii' du Triola». .:.- Les donnees fram enta ires, qu e
nou s re prod uiso ns ici , proviennent, p our p a r tie , d e ren sei gn em ents fourni s
p ar M. Gr ims ica r, Geo log ue il l'I.R.l\LC., ta nt d ans so n expose au Re fuge
Alija zev Dom le 8 Aou t 1960 qu 'au co urs d e l' escu r si on de gro upe «A », et
co mp let es p ar' qu elques observatio ns r ecu eillies en co urs de r oute (G. L E
MASNE) .

Le Massif du Trigl a v fait part ie d es Alpes J ulienn es ou Alpes Calca ires
meridion al es. II comp re nd d es terrain s se d imc n ta ir es, es se ntiellement ma r i ns .

La se r ie stratigraphique p r eserite les gra nds traits suiva nt s :
Qua te r na ire: mora i nes , alluv io ns, ebo ulis d e p ente,
Oli gocen e : sa b les, etc ... (ra re),
Juras sique : ca lca ires mar rieux, a rgile et sc h is te,




