
Estratto dagli Atti della Societa italiana di scienze natu
rali. - Vol. XIII, Fase. III, 1870. 

Sugli anti chi ghiacciaj della Drava, della Sava e dell' Isonzo; 

Lettera del dott. T. TARAMELLI al prof. A. STOPPANI, 

( Tavola II). 

(Secluta 27 novembre 1870.) 

Carissimo professore, 

Non mi consla ehe alcuno dei molti geologi, i quali visitarono 
Ja Carinzia, la Carniola ed il Friuli orientale, abbia mai fatto 
soggello di studio il terreno glaeiale, ehe si sviluppa ampiamente 
nelle alte vallale di questa regione, ed abbia trallato dell' antica 
espansione dei ghiaeciaj del gruppo del Dreiberrenspilz e del Gross
lockner. Se veramente tale lacuna esiste, e piit ehe basta giustificala 
dall' irnportanza e dalla vastila degli studii richi esli fino ad ora dalla 
eomplicata slruttura geologica di queste regioni; ne mia intenzio
ne e l' aspirare a levarla complelamenle, stante la poehezza delle 
osservazioni raccolte in un rapido viaggio, avente per scopo princi
pale un confronto della serie triasiea e paleozoica di quei paesi colla 
serie friulana. Voglio per ora esporle solamente per quali falli mi 
sia convinto dell'esistenza di un apparato morenico a grande distanza 
dai ghiacciaj e dalle vedrette, ehe tuttora si osservano; indieando 
quelle localita, in eui si dovrebbe istituire un esame dettagliato, 
quale lo merita, a parcr mio, l'argomento. 

Considerando dapprima l' espansione e la potenza del ghiaeeiajo 
del Tagliamenlo, ehe seese eon un massimo spessore di 700 ruelri 
fino a 80 ehilomelri dalla origine di quel fiume, in una regione, ove 
attualmenle non si osserva alcun ghiacciajo, e solo poche cime at
tingono il livello delle nevi perpelu_e; deducendo da tale considera
zione la eonseguenza ehe nell' epoca glaciale il livello dclle nevi 
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perpelue dovelle disccndere sollo i 2000 metl'i e compren(fore vastc 

regioni, allualmenle ridenli per pascoli e per robuste foresle di co

nifere, erami persuaso a 7Jriori ehe lulle Je vallale piu alle e pii1 

seltenlrionali fra quelle della Carnia dovevano aver avulo i loro 

ghiacciaj, ehe riunili probabilmente in altrellanli ghiacciaj principali, 

quanle sono Je vaJJate di priruo ordine, dovellero accumulare il pro

dollo dell'erosione meleorica ben Jungi dalle rupi, d'onde trassero Je 

origini prime e gareggiare in estensione ed in polenza coi coevi ghiac

ciaj dell' Adige, dell' Adda e del Ticino. 

Osservando inollre neJ Leneno erratico de! Friuli 1 e precisaruente 

neJle morene JatcraJi di destra 1 i gneis e Je roccie paleozoiche deJ

l'alla valle della Drava e del Cadore, erami convinto dell' antica esi

slenza di un centro di dispersione del terreno erralico, formalo da 

una massa di ghiaccio dello spessore di circa 800 metri, Ja dove 

scendono pei vari versanti I' Eisach, Ja Piave1 Ja Gail e Ja Drava, e si 

ergono a circa 3000 melri Je vetle del Rothwand, della cima ßurken 

e dei monli di Sillian. La presenza infalli di colali rocce nelle morcne 

tlella vallata friuJana non si puo altrimenti spiegare, se non ammet

tendo Ja Joro discesa neJ versanle adrialico attravcrso il passo di Pa

doJa ( t 655m circa, 5 lOm sulla Drava ad lnnichen), da prima come 

morene Jalerali di sinistra del glliacciajo delle Piave e quindi per Ja 

Mauria ( U 77m ), come rnorene di destra dcJ ghiacciajo deJ Taglia

menlo; in taJ guisa soddisfacendo ai pili minuli dellagli della posi

zione, in cui si osservano scaglionali, nei d' intorni d' Ampezzo, di 

lnvillino, di Cavazzo e di S. Daniele, i deposili glaciali da quelle rocce 

conlradistinli. Conchiusi insomma, ehe alla origine delle detle vallate 

dovetle esislere un gruppo di ghiacciaj, di cui erano ancora da ri

cercarsi i limili d'nn massimo sviluppo. Era poi troppo faciJe supporre 

ehe all' epoca glaciale avessero avulo una bcn maggiore eslensione 

quei ghiacciaj, ehe alle origini dei maggiori conßuenli della Drava 

tullora scintillano tra Je rupi del Grosslockner (5896m), del Tauern

kofel, del Blankensleinspilz, de! Grossvcnediger e dell' llornspilz. 

Onde ,-erificare Je mie deduzioni e rinlracciare, se non lc morene 

frontali ehe aveva poca spe1·anza di rinvenire in una orografia cosi 

iutralciala, almcno Je morene Jale1·ali ed insinuate, scclsi Ja valle clclla 
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Gail, perebe piü prossima al eampo delle mie eseursioni e perehe, 
una volla provala I' esislenza di un ghiaeciajo per lullo il decorso di 
questa va llala seeomlaria, poteva esser sicuro di aver trovala una 
parte di un sislema glaciale piü eomplcsso, ehe cerlamenle avrebbe 
abbraccialo gli alli confluenli della Drava, piü imporlanli c scendenli 
da allezze maggiori. Ne durai rnolta fatiea a seoprire Je traeee di questo 
ghiacci:ijn. Per ogni vallico da me percorso dalla valle della Gail nella 
Carnia, nell'alla valle del Fella e nella Wurzer-Sau, allraverso cioe i 
passi del Par:ilba ( t 9lHJm), del Volaja (2'200), dell' ludenkofel (2340), 

de! Monte Croce ( 1213 J, del Pri111osio ( lll60m), del Peeol di Chiaula 
( 1880), dello Straning, di Lanz:i ( l 620), del Nussfeld ( 1630), cli Saifnilz 
(7 83m) e di Krainberg ( 10ä 7); ovnnque osservai ad allezze, sempre 
deerescenli da Ovesl a<l Esl, degli amplissimi terrazzi moreniei, con 
ciolloli sll'iali e massi erraliei, e giü nella valle, eouie sulle sponde 
dei conßuenli della Gail, Je piü ehiare vesligia dell' arrolon<lamenlo. 
Tra i terrazzi morenici rueglio eonservali nolo qnello da Mauthen a 
Trope lach (200 a 4 7om sulla Gail) e quello da ~laglern a S. l.eonard 
(21:rnm sulle Gail), sulla sponda destra del fiume; tra i migliori e piu 
convincenli esempi d'arrolon<lamenlo aecenno alla regolarila di pro
filo delle rupi ealcari di ArnolJstein, di Föderaum e di Judendorf, 
presso Villacco, non ehe <li alt.re moltissime, scaglionale nel ver
sanle deslro della Gail e dovule all' affioramenlo, talora molleplice, 
della zona ealcare del carboni{el'o. Per lali vesligia viene assicurala 
J'esistenza tli un anlico ghiacciajo, assai rislrello nell'alla valle della 
Gail o Lessach Thal, quimli m:ino mano piii espanso, per Ja eonfluenza 
di allre!lanli ghiaeciaj quanli sono i lributari dell'una e dell'allra sponda, 
ed esteso <lalle prime origiui della valle, lra il Silvella e lo Spilzenslein, 
sino ai laghi morenici tli Vellach e Forolach ad Est di S. Hermagor. 
Giunlo a Faislrilz (346m), con una polenza almeno di 700 melri, divi
devasi in due rami, onde raggiungcre eol ramo sellenlrionale Ja valle 
della Orava pel passo <li ßleiherg, di soli 400 melri piü allo di queslo 
fiume, e col ramo piu meridionale Ja slessa valle della Drava presso 
Villacco; cosi eircondando tull' allorno I' alpe di Dobrachs, Ja cui 
vella si eleva a 21 tl5 rnetri sul livello mari111) e spo1·geva d i soli 900 

dalla massa de! gbiaeciajo. II decorso di questo ghiacciajo, dal Si!-
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vella al punto di fusione eon quello della Drava, era di circa 90 chi
Jomelri. 

1 deposili glaciali, osservali pei valichi summenlovati, hanno due 
dislinle lisonomie a seconda ehe si innalzano piit o meno sul fondo 

della valle ed a seconda ehe sono piu o meno distanti <lalle sue 

prime origini. 1 piit bassi, come i piil orienlali, ~ono fortemenle ri

rneslali, sl da assumere una parziale slralificazione clegli elemenli 

meno voluminosi, sempre pero conservamlo la presenza dei ciolloli 

striali. II pii1 grandioso esempio di quesla forma di terreno erratico 

l' oiiservai al passo di Krainberg, da Villacco a Wurzen, all' altezza 

di circa 1!00 metri sul lello della Gail. Questo passo, in origine de

lerminato dalla erosione degli scisli carboniferi inferiori al calcare 

rosso ad Orthoceras, e nrso la sua sommila occupato da un potente 

ammasso di terreno argilloso, delrito degli stessi scisti, confusamenle 

slralificalo, in cui stanno sepolli enormi massi di arenarie, di cal

cari, di calcoscisli talcosi e di puddinghe quarzose dei lerreni piti. 

occidenlali. Quesli ruassi sono dislinlamenle slriati; angolosi i piu 

grossi, e della forma trigona, carallerislica i meno voluruinosi. Queslo 
deposilo, all' allezza a cui si trova sul fondo della valle, non puö ve

nire allribuito ehe ad un lugo laterale, soslenulo dalla ruassa e dai 

delriti glaciali, duranle l'epoca di un massimo sviluppo del ghiacciajo 

della Gail. A tale periodo di massima espansione eerlo non ponno 

corrispondere i piü bassi lt!rrazzi morenici allo sbocco dei confluenli 

pili occidenlali, specialmente se rimestati; poiche, in quel periodo, 

ognuno di essi era occupalo da un proprio ghiacciajo, come appare 
dall' arrolondamento delle rupi ealcari, ehe presenlansi ad un punlo 

piu o meno elevalo del loro corso, e come consegue dalla generale 

altezza dai 2000 ai 21SOO melri delle creste dello spartiaque tra Ja 

Gaillhal c Je valli piü rneriuionali. Quesli terrazzi rimestali sono tanlo 

meno alli sul thalweg della Gail quanlo piu ci accosliamo alle priwe 

sue origini e corrispondono all'epoca, in cui mano mano scomparivano 

i ghiacciaj dei tribulari e solo rimaneva, mollo allenualo in polenza, 

il ghiacciajo principale. Di queslo periodo di regresso non si conser

varono a teslimoni perenni Je morene fronlali, dislrulle, colllc ovunque 

nelle valli alpine, dall' erosionc posglaciale; solamenle prcsso allo 
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shocco della Gail nella Dran, nel lralto da Arnoldstein a S. Leonard, 

alcune collinelte, moreniche eon ciolloli slfiati, rappresentano gli 

avanzi di una morena fronlale, elevalasi dal ghiaeciajo della Gail al

lorquando, fattosi indipendenle da quello della Drava, era ancora 

abbastanza ricco di massa e di veloeila per conlrastare per alcun 

lempo eolla ablazione, ehe poi lo dislrusse. 

Assicuratomi dell'esislenza del terreno morenieo nella vallala della 

Gail, prima di passare alla vallata principale della Drava, volli csa

minare le traece dell'esistenza, del massimo sviluppo e dei successivi 

sladi di regresso del ghiacciajo della Gaililza; il piu imporlanle eon

fluente della Gail, ehe nato dalle nevi perpelue del Mangert (2 67 9) 

c de! Wichskofel (2660), nl:li dintorni di Weissenfels e di Raibl, sbocca 

nella Gail a Nord-Est di Hohenlhurm, a circa 500 melri sul livello 

marino. Della sua esistenza ed unionl:l eo! ghiacciajo della Gail non 

mi rimase alcun dubbio, dopo ehe ebbi trovalo dei blocchi di porfido 

di Raibl, non solo nei lembi dell' apparalo morenico frontale della 

Gail, ma eziandio in quello della Drava. Riguardo poi alle lracce 

della sua scomparsa, notcro i terrazzi morenici d' Unter-Tarvis e Je 

piiI recenli morene, cosi ben eonservate, ehe limilano a valle i Iaghi 

di Raibl e di Weissenfels e ehe furono probabilmente le eause della 

loro formazione, per lo sbarramento del torrenle a cui eorrispondono. 

Noto incidenlalmente, ehe a Nord del Iago di Baibl, presso alla svolla 

della slrada, ehe conduce al paese, osservai una collinclla morenica 

quasi essenzialmente costituila da massi porlirici~ i quali accennano a 
qualche emersione non ancora rinlracciata tra Je masse dolomitiche 

dei monti circostanli. Non potendosi ammellere ehe tali ruassi pro
vengano dalle notissime emersioni di Kallwasser, ehe affiorano piu a 

valle e in u_n livello piiI anti eo della dolomia principale ( cioe all' o

rizzonte del S. Cassiano); bisogna necessariamente ammcllere l' esi

stenza di dicchi porfirici anche superiormente alla serie marnosa di 

Raibl, quanlunque Ja posizione Ioro sia Lutlora da definirsi. Alcnni di 

questi massi sono anche ruineralogicamenle diversi dai porfüli sino 

ad ora eonosciuti in questa vallala, risullando esclusivamenle di una 

pasta rossa feldispatica, a frallura coocoidale con crislalli rosei d'or

tose, senza alcuna lraccia di mica e di angite. E poi mollo possibilc 
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ehe altre emersioni, conlemporanec o posteriori a q11cllc cli Raibl, 

esistano anehe all' origine di qualche lribulario del Fella o del Ta

gliamento; poiche non tulli i porfidi, ehe si lrovano erralici nelle 

morene friulane, corrispondono all'unica emersione di porficlo 'quarzoso 

rosso, fino ad ora conosciula in quesla regione ed apparlenenle al 

Permiano inferiore. 
Tornando ora all' argomcnlo di <J11esla mia nola, non Je parrä 

strano ehe fossi quasi sicuro di rinvenire clelle vestigia pili grandiose 

di anliehi depositi morenici allo sbocco della Drava, il eui ghiac

ciajo plioslocenico, scendendo dalle prime origini clella valle a S. Can

dido ( lnnichen ), riceveva tributari polenlissimi dalle · ,·alli dell' lscl 

della Möll e della Malla, lultora sgorganli da ncvi elerne, dalle ''e

drelte e clai ghiacciaj delle Alpi noriche, splendidamenlc illuslrali 

dai fratelli Schlagginweit. A ricercare tali vestigia, mi porlai in quel 

tratto della Carinzia, ehe per i suoi laghi, per Je pianure leggermenle 

ondulate, per le morbide e verdeggianli eolline, ricorda cosi vivaruente 

la noslra bella Brianza; nel trallo; cioe, ehe fiancheggia . il \!Orso 

della Drava da Villaceo alla gola monluosa , in cui il fiume si. in

cassa a tramonlana di Bleiburg ed a Ievanle "di Wolkenmarkt, e ehe 

si slende da S. Weit alle falde sellentrionali cl eile Caravanche; sol

calo dalla Glan, dalla Gurk e da allri rninori confluenli della Drava. 

In quesla regione lo sguardo e spesso rierealo dal sorriso di qual

ehe Iago, Je cui onde lrnllono eon gralo morrnorio il piedc di colli, 

generalmenle a morbidissimo pendio, e riflellono lo smallo di paseoli 

uberlosi, e piü spesso il verde inlenso di foltissime foresle di conifere. 

Di tali laghi ne esistono d'ogni estensione e d'ogni forma, e varia ne e 

1' originc, quanlunque assai uniforme sia il paesaggio ehe li circonda. 

II maggiore di tulli, quello di Wörth, si slende per circa US chi

Jomelri da Ovest ad Esr, tra Villaceo e Klagenfurt, a 4i 7 melri sul 

IiYello del mare; piu basso di 68 melri di Villacco, di 5 l di Klagen

furt e di IS9 a 6 metri del eorso parallelo e pii1 meridionale della 

Drava (spacealo V). Viene quindi il lago di Ossiach, lungo circa i 0 

chilomelri, ehe stagna a Nord di Villaceo, presso a poco allo stesso 

livello delle alluvioni terrazzate, ehe circondano a Sud-Ovesl .questa 

arnenissima cilla (490m), e si scariea per un eruissario nel lorrente 
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Ariach e per questo nclla Drava. La forma allungatissima cli qnesli 

Jaghi e pur comune ai Jaghi di Millstatt e di Weissen (spaccato 1 e II), 

ehe trovansi nella regione montuosa della vallala; r uno ad orienle 

di Spillal, perfellamenle parallelo al corso della Drarn, ma supe1·iore 

di 94 melri al lelto di quesla; I' allro inlernato tra i monti Laka e 

FeJdberger ( 184 8 e t 964m) e rappresentanle colla sua direzione 

l'accorciatoja, ehe pren<lerehl>e Ja Drava per scendere cla Greifenl>urg 

a Paternion, se potesse rimontare l' allezza di 183 melri, di cui e 
superiore all'alluale suo corso Ja sella occupata dal Jago. Altri in

numerevoli laghi hanno Ja forma dei Iaghi morenici tlellc prealpi 

italiane, ed i piu rimarchevoli sono qucllo di Faak , a Snd-Est di 

Villacco, di circa IS7 metri piu al!o del vicino letto <lella Gail, a cui 

manda il suo emissario; quello <li Feutchach, appena a Sud del lago 

di Wörth, l08 melri piti in alto di questo ( spaccalo III), e quello 

di Strussnitz ( spaccalo III); i rimanenli si osservano nei dinlorni di 

Moosburg, di Eiesdorf, di S. Krintian, di Mökriach e di Gösseldorf. 

II maggiore Iago di Wörth, come quelli di Millstatt e di Weissen, 

sembra fallo a bella posla per suggerire una prova alla teoria della 

riescavazione; tanlo e perfellamente nella direzione, ehe doveva aver 

nella sua discesa iI ghiacciajo della Drava. II Iago di Ossiach invece, 

stendendosi proprio a perpendicolo del corso della Drava, fa scappare 

ben Jontano la lentazione di al!ril>uire ad una causa ipotelica ed 
impossibile quanto e puramenle la conseguenza <lell' essere quesli la

ghi, at- pari delle principali vallale, dovuli a fralture originarie e 

Iegati ad una orografia presistente all' epoca glaciale. Se e innega
bile il nesso, ehe unisce la Joro alluale esistenza alla diruora degli 

anlichi ghiacciaj, questo nesso sta solo nel falto semplicissimo, cl>c 

Ja presenza del ghiaccio nei loro bacini ne impedi il riempimento per 

Ja sospesa dejezione alluvionale. Questi, come tulli i laghi dell' alla 

ltalia e della Svizzera, forse pii1 non esislerebbero o cerlo sarebbero 

assai meno estesi, se fosse continuata per tulla I' epoca quaternaria 

I'alluvione iniziata dopo I'ullima emersione dal mare terziario, e se il 

prodotto dell'erosione a monle non fosse slato portalo a valle tolalmente, 

o quasi totalmenle, senza esser disperso, come avvenne per le valli 

non occupate giammai da ghiacciajo, in tulla Ia lunghezza <lei lhalweg 
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sollo forma di alluvioni fluviali. Se poi l'epoca glaciale avesse sorpre

so Je alpi appena dopo Ja Joro emcrsione da! mare pliocenico, per Ja ca

tena dal Garda alla Liguria, e da! mare miocenico per il rimanenle di 
queslo sistema monluoso; se si fossero eioe trovale piu vieine al polo 

e nelle eondizioni della Seandinavia, io eredo ehe i laghi del sistema 

alpino, mollo distanli da! mare, sarebbero assai piu sviluppati ed aJ

Jungati verso monte, menlre i piii vicini non esisterehbero, o meglio 

sarebbero rappresentali da lunghissimi e slrclli seni di mare, da veri 

fyord. Comunque sia, egli e eerlissimo ehe quesli Jaghi della Ca

rinzia sono inlimawenle Iegali eolla dirnora dell' anlico ghiaceiajo 

della Drava, e ehe i maggiori sono dovuti alle eondizioni stratigrafiche 

della regione, sono eioe laghi di chiusa. 
l\fa solle sponde di questi laghi, ove sono i eonlorni earallerislici 

delle chiuse? ove le rupi seoscese, ove Je ripide frane ed i burroni, 

ehe eostiluiseono quell'apparenza di reeente rovina, ehe eolpisee e 

direi quasi, spaventa nelle Alpi? E sl, ehe i frequenli affioramenli 

dei ealcari paleozoiei dalle alluvioni plioeeniehe o qualernarie aecen

nano ad una originaria somiglianza orografica di quesla regione colle 

AJpi eirconvicine. Egli e ehe su queste rupi paleozuiche, gia irrego

lari ed alpestri scese un tempo la polenlissima Iima del ghiacciajo, 

ehe riducendo agli stessi rotondeggianli eontorni il ealcare erislallino 

eome il conglomerato pliocenico, lo scisto e I' arenaria come Ja pti

dinga e Ja dolomia eariata, impartiva alla regione una monotomia 

forse piu uniforme delle hizzarre erosioni, ehe incisero Je alluvioni od 

i sediruenti marini pliostocenici dei paesi giammai visitali dai ghiacciaj. 

Per quanlo pero fossero evidenti Je tracee dell' arrolondamento e 

gli effelli dell'antica dimora del ghiaeciajo d ella Drava, non poleva 

esser sicuro della giuslezza delle mie deduzioni sino a lanto, ehe non 

trovava Je lraece materiali ed i limili del suo sviluppo. A taJe inlento 

feei varie eseursioni pel trallo sopra deJimilato e dal eomplesso dellti 

mie rieerche mi risulla ehe, slante Ja eom plicazione dell' orografia 

preglaciale della regione, per gl' innumerevoli affioramenti delle rocce 

in posto (abbaslanza precisamente indicate dalla carla geologiP.a del-

1' lmpero Austriaco) non si puo ricostituire nn vero anfiteatro more

nico, paragonabile ai bellissimi della vallala padana; ehe perö csi-
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stono delle serie di colline moreniche, scaglionale a varia dislanza 

dallo sbocco del Ja Drava a Villacco, distinle, per Ja natura litologica 

dei ciolloli, a seconda della posizione rispcllo aH'asse dello scomparso 

ghiacciajo e comprendenti nelle loro bassure i laghi minori e Je tor

biere. Di queste le piu imporlanli slendonsi ad Ovest del Monte Hum, 

da Tainach a Wuchel e dal lago di Strussnig verso Nord-Ovest, sino 

agli affioramenli di calcare carbonifero e di micascisli nei dinlorni d i 

Feldkirchen. Le morene si osservano mirabilruenle conservale a 

Sud di Maria Gail, tra Feldkirchen ed il lago di Wörth; tra questo 
ed il Monte Turia ( 9 t tim), da Kirchen teuer ad Unterleobl, a circa 

t 5 O metri sul letto della Drava;alle falde del Georgenberg ( 6ti 9),a circa 
H!O metri sullo stesso fiume; da Kühnsdorf a Bleiburg a t20; da 

Ruden a Wolkenmarkt, a circa t 60; finalmenle da Wolkenmarkt a 

Klagenturt, alte in media da 40 a 60 metri sul piano delle alluvioni 

e di 90 a tOO metri sul letto della Drava. Solo raramenle e dato os

servare un certo ordine nella loro disposizione ed e carallere co

mune la prevalenza di elementi argillosi, dovuti al grande sviluppo 

dei terreni scistosi nella vallata, a cui corrispondono. Per le morene 

del fianco destro sono dislinlivi i porfidi di Raibl; per Ie mediane e 

di sinistra, dei massi di micascisto e di eglogite, talora assai volu

minosi e provenienti dalle prime origini dell' Isel e del Möll. 

Per la presenza di tali depositi, la cui origine e indubbiamente ac

certala dai ciolloli slriati, dalla natura ~lessa <lei massi e dalle modi

ficazioni apportate all' orografia, si deve quindi ammeltere l'esistenza 

e la graduale scomparsa di un enorme distesa di ghiaccio, ehe in un'e

poca di massimo sviluppo spingevasi sino alle falde dei monti di Blei
burg e ricopriva tulla la regione anzidella, solo rispeltando le velle 

piu elevale, quali il Taubenbuchl, a Sud-Est di Ossiach (t068m), il 
Turia (!H!I), l'Ulrichsberg (t0t4) a Sud di S. Weit, I' Haselburg tra 

Ia Drava e la Glan e qualche altro colle, sorpassante la potenza mas

sima, ehe si puo assegnare a quesla massa di ghiaccio con un piano 

inclinato, dai 600 ai 200 metri pii1 alto del medio Iivello della regione 

da Villacco a Bleiburg (spaccalo V). 

Dalle prirne sue origini nella Teffereckenlhal e nella Möllthal, que

sla gigantesca fiumana di ghiaccio avreblle percorso fino a Bleiburg 
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circa 5 00 chilomelri; piu estesa di venli o trenla chilomelri deJ com

plesso ghiacciajo dell' Adige, il maggiore peJ versanle meridionale 

dellc AJpi; piti eslcsa daJ ghiacciajo del Rodano, non essendo stala 

ä.rrestala da alcunc catena perpendicolare al suo decorso, ma a,·endo 

polulo seguire liberamenle Ja vallata, a cui corrisponde, senza sfor

marsi, come fece il giacchiajo del ßodano nell'ampio vallone fra il 

Giura e Je Alpi. 

Le presenlo qualche spaccalo, a scala d'allezza molto esagerata, onde 

darJe un' idea della orografia della regione, del lrallo invaso dal ghiac

cia.io della Drava e della reciproca relazione lra i \'ari cleposili con

linentali. La scala della distanza corrisponde a quella della carla della 

Carinzia del signor PauJyni, ufficiale all' 1. R. istiluto topografico cli 

Vienna, ed i dali allimelrici furono in parle Jevali dalla slessa carta, 

in parle dall' Atlas der Alpenländer del Mayr, ed in parle calcolati 

dietro a osservazioni barometriche da me istiluile. 

Mano mano ehe andava scomparendo questa massa di gbiaccio e 

si formavano le morene pii1 occidenlaJi, generalmenle megJio conser

vate, la regione, alquanto modificala dai deposili glaciali, rimaneva 

in balia delle acque di disgelo e di quelle apportale dai confluenti 

irrompenli nel trallo della vallata rimasto libero dal ghiaccio; quali 

la Glan, Ja Gurk, il Ferlach ed il Vellach; tulli assieme costituenli 

un vaslo allagamenlo, ehe non poleva lrovar libero scolo a valle per 

l' oslacolo delle morene frontali dei dintorni di Bleiburg. Avvenne 

per tal modo un rimescolamento de! deposito glaciale e si formo un 

alluvione, pur sempre dislinla da grossi massi e da cioltoli ancora 

slriali, la quale venne in seguilo incisa dalla Drava, ehe andava 

mano mano raccogliendosi in piu angusli confini. Cosi venne for

mandosi un sislema di terrazzi, Ja cui allezza, contrariamenle a quanto 

osservasi a valle delle fronli moreniche ed allo sbocco della vallala 

nel piano, va aumentando da monte a valle. Alli solo da 50 a 40 

melri nei dinlorni di Villacco, gia a Wolkernmarkt arI"ivano ai 60 ed 

a S. Lucia, a Nord di Bleiburg, toccano i 91S melri sul letlo alluale 

del fiume. 

La stessa condizione di terrazzi colla slessa modilicazione del ter

a·eno erratico mi si presento nella valle della ßesia, conlluenle del 
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Fella nel Friuli, ove erami recato per studiare le ultime vesligia deJ

I'anlico ghiacciajo deJ Monte Canino (271Him), rcsosi indipendenle dal 

ghiacciajo del F'ella. A S. Giorgio di ßesia Je u l time morene, dislanli 

solo 9 chilometri dagli alluaJi campi di ne,•e della 111ontagna, sos:en

gono un alluvione, il cui Jivello e alquanlo piu basso delle morene, 

e ehe venne incisa dal lorrenle ßesia per circa 70 rnclri, appena a 

monle di S. Giorgio, per 2!S a 30, melri a due chilomelri piu a monte; 

menlre non si osservano terrazzi pel tralto da S. Giorgio a Hesiulla. 

Queslo piccolo deltaglio, ehe rappresento collo schizzo qua vicino, ri

levato pochi giorni prima della mia gila in Carinzia, in u~ angolo delle 

Al pi friulane, mi forni appunlo Ja chiave, con cui eredo d' aver eom

preso Ja serie delle vieende ehe nell' epoca qualcrnaria si sueeessero 

ncl trallo esaminato della vallata della Drava. 

,Falde del Monte Canino 
(doloruie. principale) Cureo tlel Torrente Resia 

E appunlo in queslo rimestamenlo dei deposili glaciali ed al posle

riore incanaJamento dclle correnli ehe trova questa regione Ja causa 

prima della sua fertilita; nello slesso modo ehe deve all' induslre 

allivila de' suoi al>ilanli l'essersi ad arte facililalo e compiulo questo 

nalurale drenaggio, ovunque riducendo a profillevoJe eollura i fondi 

paludosi e gli slagni, ehe ancora al principio dcll'era moderna erano 

1' avanzo dell' anti eo allagamenlo c l' effello della irregoJarila della 

orografia preesistente e eonseguenle Ja dirnora <lel ghiacciajo (*). 

(") Yedi HARTMANN, Der Fiihrvr clurch Kiirnlen. Klagenfurt, 1864. 
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Baslandomi peJ momenlo l' aver conslalalo il fallo dell' anlico svi

luppo dei ghiacciaj sui piani e sulle meno elcvale colline dei dinlorni 

di J\lagenfurt, non mi spinsi mollo ollre nelle parti monluose della 

vallata, in ccrca delle orme piit recenli. Mi ridussi invere pel valico 

de! Krainberg nella valle della Sava e quindi dell' lsonzo, ove at len

devanmi non meno cerle vesligia di un allro ordine di giacciaj avenli 

per punto d,i parlenza i colossi dolomilici delle Giulie, quali sono 

tra i maggiori il Terglou (28li li), il Margert {26 79) ed il Canino {2 7!14 ). 

Tra queste masse calcaree o dolomiliche e Ja catena lriasica e pa

Jeozoica delle Caravanche ha Ja prima origine Ja Sava, sollo il nome 

di Würzer-Sau; per distinguerla dalle W ocheiner-Sau o Savizza, ehe, 

raccolte Ja acqne da! versante orienlale dcl Terglon, Je porla nella 

\Vürzer-Sau ad Ovest di ßadmannsdorf. Allri contlnenli sccndono dalla 

calena delle Caravanche e lra quesli primeggiano la Moschnik, da! 

gruppo dei monli Kosulla (209 l) ed il Feilrilz da! grnppo del Grinlouz 

(2lili4) e dell'Oislriza (25lili); tulli assieme fanno della Sava a nord 

di Lubiana un fiume della porlala del Ticino a Pavia, se non piü. 

Lungo il corso della \Vürzer-Sau osscnai a piu riprese sull'una e 

sull' allra ~ponda dei terrazzi morcnici alli circa 200 metri sul lello 

de! Fiume e distinli, specialmente sulla sponda sinislra, dalle pre

senze di grossi blocchi d' una puddinga quarzosa paleozoica ( devo
niano) elie affiora sollanlo a nord-esl di W eissenfels, presso Ja ''ella 

de! Poc-Kogel. Tra Bleiofen e Hasling si osscrva pure I' avanzo di 

una morena frontale relativamenle assai reeente. Nei dinlorni poi de! 

lago di Weiden ammirai sulle roece calcaree, in eui esso e ineassato, 

il piu slupendo arrolondamenlo, ehe appena trova I' uguale in quello 

delle rupi identiche per epoca e per natura geologica (ln{ralias su
periore), ehe V. S. eonosce nei dinlorni di Ospedalello in Friuli. L'e

sislenza slessa di queslo lago, come di quelli di Wochein e della 

Carinzia, attesla Ja dimora di antichi ghiacciaj; poiche, per quanlo 

sieno poco eslesi, anzi quanlo meno Io sono, comprovano ehe una con· 

<lizione anormale li sollrasse dall'efTello ultimo dcll'epoca qualernaria, 

ehe si riduce ad una tendenza generale degli agenli almosferici a 

svisare e dislrnggere Je tracce delle dislocazioni e delle frallure con

comilanli i1 sollevamenlo posleocenico. 
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Anche nella valle della Savizza o di Wochein, si erge da Feistriz 

a Deutschgereuth una bella morena frontale, alta circa 2?10 melri 

sul torrente ed appoggiata sopra un Iembo di conglomeralo plioce
nico, alla sua volla riposante con discordanza sulle arenarie del 
l\Jioccnc inferiore, conlemporanee a quelle ehe osservansi a tramon

tana di Flysh nella valle dell' lsonzo; Je une e Je altre non accennate 
sulla carla geologica dell' impero Auslriaco. Quantunque non abbia 

poluto estendere piir a valle Je mie cseursioni, ne ''isitare il gruppo 
delle Caravanche, perö eredo assai probabile ehe in un epoca di mas
simo sviluppo dei ghiacciaj alpini, un potente ghiaeeiajo risultasse 
dalla unione non solo delle due valli delle Würzer e dello Wo
ehein, ma ben anco dalla eoneorrenza dei ghiaeciai degli altri sun
nowinali eonfluenti, e si protendesse sin nei dintorni di Krainburg. 
Pressato dal desiderio di rieonoseere il limite massimo del giaeeiajo 
dell' lsonzo, di eui aveva scorle aleune tracee, aleuni giorni innanzi 
percorrendo Ja slrada del Prediel, passai dalla Woehein· a Tolmino 
pel passo di Podberda. 

La litologia <lell' apparato morenico della vallata dell' Isonzo e pur 
· troppo assai uniforme, essendone tulto l'alto baeino seavato nella Do
lomia pr'incipnle, o nei poeo dissimili ealcari giuresi ed infraliasici. 
Tuttavia non maneano dei eiottoli slriali e delle roece abbaslanza 
earatlerisliche, a cagione dell' esistenza, in una zona diretta da le
vante a ponente, di un calcare rosso, quarzifero, probabilmente coe
laneo al calcare di Saltrio della serie Iombarda; ond' e ehe Je mo
rene, sieno anche rimeslate, sono sempre rieonoseibili. Lo sono poi 
tanto piu quando presentansi ad un Iivello mollo elevato sull' alluale 

corso <lell' lsonzo, oppure guadagnano a valle la regione cretacea ed 
eocenica, ehe si stende da Caporelto a Gorizia. Non parlo poi dell'arro
tondamenlo delle rupi doloruiliehe e ealcaree, ehe nell' alla vallata sup· 
plisee quasi alla searsila dei deposili morenici, ed e ovunque assai 

appariseenle pel eontraslo eoi dirupi delle masse monluose. A ehiun

quc abbia da un punlo elevato di queste alpi gellato uno sguardo su 
quel fanlastieo disordine di velle e di precipizi, di burroni e di Ja
vine, ehe le distingue dai monli e dai eolli meno elevati, piu reeenli 

e mollemenle plasmati dagli ageuti demolilori, sembra impossibile 
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ehe le slesse dolomie e calcari cosliluiscano i rnonolomi ver· 

sanli dell' lsonzo e della Goritenza da Caporello a Trenla ed a Ober

Prelh. Epperö chi.inque sar;i disposto ad accettare il fatlo della an

tica dimora del ghiacciajo, quando ne veda ancora consenatissimi i 

solchi sulle rupi calcarce, foggiale a cupola, a cui s' appoggia il pae

sello di Ternova, sulle falde de! M. Pirkau e del Canino e sulle pa· 

reli delle gole di Klausen a sud de! passo del Prediel (Spaecalo 1). 
Scendendo dai carnpi di neve del Krn (2242), del Terglou (281111), 

del Prisinig (234t), del Mangerl, del ßombon (214!1) edel Canino1 i 

due principali confluenli dell'anlico giacciaio riunivansi sollo Flysch e 

proccdevano, ravvicinali e confusi sino alla brusca svolta della val

lala allo sbocco del Rio Bianco, provenienle da Uceea, quivi inter

nando una morena insinuala. Pigliando quindi la direzione sud-esl, 

il ghiacciaio arrotondava la chiusa a meinte di Caporello e si al

largava fino alle prime origini del Natisone, sbarrandone il corso su· 

periormente a Robig, e quindi deponendo la ruorena di Starasella, in 

un' epoca di minore espansione laterale. E nalurale ehe duranle lo 

slrnrramenlo del Nalisone a Robig si formasse un lago laterale, di cui 

sono un' avanzo le alle alluvioni terrazzale, ehe osservansi a sud di · 

Scdul la, di Borreana e di Creda, e souo indicale nella carla de! signor 

Hauer come depositi pliocenici. La morena di Starasella e alta solo 60 

rnelri sul corso alluale dell' lsonzo, e ehe talc sia Ja sua origine l'at

testa l' art'olondamcnto marcalissimo e ben conservalo degli sproni 

dolomilici sul versanle sellenlrionale del Malajur, presso Sussig, non

che Ja grossezza, e la disposizione dei bloechi, punlo formanli un la

lns a segmenlo di eono, ma delle colline e dei muechi irregolarmente 

dispersi ed affallo indipendenli dai monti eireostanli, ehe non pre

senlano aleuna traecia di seoscendimenlo. Quesla ruorena di Stara

sella, logliendo sin dall' epoca posplioeenica ogni possibile eomuni· 

cazione del Natisone coll' lsonzo, priva d' ogni valorc l' opinione d' al

euni archeologi, ehe non trovando nell' anlichila un nome speeiale 

per l' lsonzo dissero ehe all' epoca ßomana, il suo lello era oeeupalo 

dal Nalisone. Un piano torboso, lullora oeeupalo pe1· la massima parte 

dell' anno da uno slagno, dovuto al difficile efflusso dcl torrenlello 

ldria, si stende nel lrallo lra lc morenc di Slarasella ed il eiglio di 
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un lerrazzo morenico rimestato, su cai posa Caporello ed in cui l'lsonzo 

si incise sull'epoca posglaciale il suo lello, alla profon<lila di circa 5Q 

metrl. 

Procedendo quindi piii a valle, il ghiacciaio si dislese sul trallo da 

Caporetto a Tolmino, sin quasi alla gola di S. Lueia, addossando un 

ultima morena, aneora eonservalissima, sulla sinislra della valle presso 

il paesello di Lubina, ad un'altezza di circa 200 melri sul letlo at

luale del fiume. Oalle prime origini sino a quesla pi\1 lontana mo

rena, il ghiacciajo dell' lsonzo, isolato da qualuaque altro ghiacciajo 

alpino, percorse circa 5 6 chilornelri. 

A valle di queslo punto non rimareai lungo il corso dell' lsonzo 

alcuna traccia di lerreno morenico. II fiume si moslra ovunque incas

sato lra le sue sponda di ealcare eretaeeo o di eonglomerato eocenieo 

e qua e cola su queste spondc, ad un' allezza massirna di 120 metri, 

slanno appieicati i lembi di un'antica alluvione, tenacemente eementa

ta, ehe riferisco all' epoca pliocenica. Non dubilo punlo dell' assoluta 

indipendenza e <lelle priorita di questa alluvione, comune pe1' lulle le 

Alpi del Veneto, del Tirolo e della Carinzia e della Carniola, in con

fronto delle alluvioni lerrazzate, ehe formano la parle superficiale della 

pianura e ehe si riseontrano sempre piu hasse e quasi mai cemenlale 

lungo il deeorso dei noslri fiumi. Menlre il conglomeralo sopporla in 

molli sili le morene, le alluvioni eon queste si eonfondono a valle degli 

anfitealri morenici e presentansi espanse in regolarissirni talns allo 

shocco delle valli non interamente occupata dai ghiacciaj; in un easo 

c nell' allro apparlengono all' epoca glaciale e vennero ineise nel pe· 

riodo ehe VS chiama a bnon dirillo periodo dei terrazzi. 
Al pari degli allri ghiacciai sopra accennali, il ghiacciaio dell' l· 

sonzo, colto dall' inliepidimenlo del clirna a mezzo il eorso della 

valle e coslrello aJ una rapida rilirala, lascio poche lracce della 

sua scomparsa. Analogamente al ghiacciaio della f\esia, lascio ap

pena a nord delta chiusa di Caporetto, una morena profondamente 

crosa dell' lsonzo, alla quale si appoggia a monte un' alluvione ad 

clemenli lalora finissimi eJ argillosi, come presso Stupizza, lalora 

irregolari ed aceennanli al rimeslamenlo di morcne posteriori, come 

a Tcrno,•a; incise poi da ampi tcrrazzi, sfumantesi, come quclli della 

Dra\'a da valle a montc. 
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Era rnia inlenzione di conlinuare quesle mie ricerche anche nella 

vallala delta Piave e de' suoi conlluenli, ma la fine delle vacanze au
tunnali mi coslrinse a rimandare il mio progello a tempo migliore, 
lntanlo V. S. accolga queste poche mie nolizie come un invilo a volere 

Ella pure, gellare il sagace suo sguardo su quesli dinlorni onde ve

rificare etl all' uopo correggere quanlo crede d' aver osservalo 

Milano, 1871. - Ti1i. Bemardoni. 

L' Affezionatissimo suo 
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