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RIFUGI 
DEL CA l BE-FGAM O 

LUIG I ALBANI (m. 18981 

S:)TI\) L'IMPO;-JENTE PA:lETi: NOR:.1 DELLA 
,'.l~SOLANA IN VAL D I SCALVE 

BRUNONE (m. 22971 

Nl:LL'ALT,fI. VA!. SERIANA, BASE PE;::[ LE 
ASCENSIONI AL REDORTA, SCAIS, e::<=. 

o c A (m. 1891) 

KELL'ALTA VAL SEEIA:-JA, BASE PEB LE 
nO BELLI: ASCENS I O N I DELLE OROBIE 

AN'iO;-JIO CURO (m. 1835) 

"".LTA VAL SERIANA, Z.::JNA DI FACILI 
L5CUp.SI..)~1l E DI A:':'C"::-J.:;}.J~!i IMPEGNATIVi: 

CORTS lUS SA (m . 14 lO) 

1-.:r.L CIRCO AL?ESTnE DELL'A!..TA VAL 
CA NA LE, DOMINATO DALLE r-ARt.TI 
DELL'ARERA E DALLA CORNA PIANA 

FRATELLI CALVI (m. 2015) 

;,~LL'ALTA VAL BREMBANA IN UNA 
~rùl) ENDA ZONA SCIISTICA 

LAGHI GEMELLI 1m. 20001 

N E L L' A L T A V A L B R E M B A N A T::I. A 
I SUGGESTIVI LAGH E TTI ALPIN I 

LIVRIO (:n. 3175) 

Al. PASSO DELLO STELVJ:l. S@: DELLA 
SCUO LA NAZIONALE ESTIVA DI SCI 

C. L OC ATE L L! (m. 33GO) 

N E L G R lJ P P O D E L L' O R T L E S 

BERGAMO (m. 2165) 

I~ VAL DI TIRES, NELLA ZONA 
D0LOMITICA DEL CATINACCIO 



SCIATORI I . Nell' incanto della conca 

di Foppolo, al margini dei 

magnifici campi nevosi. dove tutti desidererebbero soggiornare, è aperto il 

RIFUGIO ALBERGO DALMINE 
Servizio di primo:ordine ~ Pensione modica - Riscalda

mento centrale - Acqua corrente calda e fredda - Servizio 

bagni e docce - Ristorante - Bar - Sala lettura - Risto

rante turistico - Telefono • Teleferica per bagagli e 

sci - Servizio automobilistico da Milano e da Bergamo 

Spazzaneve ad elica per sgombro della strada 

SCUOLA DI 

Alpinisti , 
Sciatori e 

S C I 

FO P,P,O LO 
3 SEGGIOVIE 

* 
InformlJ2ioni: 

E,N.A.L. DALMINE - Telefono 22.00 
Diret.ion. Albergo Dalminef- Foppolo 
Centralino Branzi per Foppolo n. 3 

TROVERETE L'ASSORTIMENTO MIGLIORE DA 

EMILIO TESTA 
BERGA.MO • VIA. BORFURO, 6 • TEL. 53.92 

• 
l 
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Il GIOllCHIl\10 
ZOPFI S.p.A. 

ANNO DI FONDAZIONE 1-869 
CAPITALE L 14.000.000 VERSATO 

*Rlll\1ICll 
FILATURA DI COTONE 
Titoli 12 al 60 

TESSITURA DI COTO~E 
Produzione cotoniere gregge . 

* BERGllMO 
TESSITURA DI LANA 
Produzione tessuti pettinati 
per Signora. andanti e fini 

tinti in pezza 

TINTORIA di cotone e lana 



CREDITO ITALIANO 
CAPITALE L. 1.750.000.000 
Sede Sociale : GENOVA 

SOelllTA. PBR AZIONI RISERVE L. 575 .000 . 000 
Direz . Cenlr : :IUILANO 

SUCCURSALE D I BERGAlliO 
Piazza Vittorio Ve!lClO,5 • Tclcf. 2, 0, •• ',', Ccnlr"linOJ (con sck~il)llC auloll1>1tica di J lillCl') 

Ti!nli c Cambi 

FILIALI IN ITALIA 
Ahbiategrasso. A.:ircalc, AC<IUi, Alassiu, Alhizzate, AlCS~ilndriaJ :\ncI'I1,I, ArClIo, Asti ~ Bari, 
n'Lrlctta. lh:rgnmn, Biella. Bologna. Bolwtlclo, Bolr.1mu, U<l~a, Brc~cia, HrCl1il Cervini,l, Brill
èlSi , Bu.~tn Arsizio -'- C1!j;liari, C,mtÌl, Carrarll, C'Il;alc i\!onfcrr,lll' , Castano Primo, Ca~tcl· 
laman.' di SI,lbia, C,llania, Cal,IIll(;ITll, Cnignn!;I , Chiavuri. Chieti , Civita vecchia , Cl1gginl;(. 

'CunHl, Corniglianr .• Cnrtina d'~\II1PCl':Z\l1 Crelllona, Cuneo ~ DOIlU!fl"ssola - Empoli - Filcn · 
;;a • . Fcrrnrll. l1iden.1.il, Firem:c, Fog!('ia. 11urlì, Frattillllagg-iore =- Gallarate, GCllIwa - Iglesia!', 
imperia Oneglia, Impe r ia l'_ :\I,lurizin - L'A{IUil,., La Spelia, l.eece, Lcccn, Legnano, Len
tl"i, Linlrno, Loci, l.ollatn POlzolu, Lucca, Lugo, LUlllelZ<llllC - i\1<lndu ri a, i\ leda, McssiTHi, 
:\Testre, Milano, i\lodctlrl, ~]u!fctta, Ml)llla, Mortara - NapOlli, Nen-i , Nocera Inter _, Novara , 
:\"O\-i Li gure - Cristallo, Osim u - 1';.dlJva, l'a[lfmu, Parma, l'atcrnu, P "via, Pcscara , l'ia 
l-cnza , ;'jnerCllu , Pi sa, Pi!'tui,l , r (Jl1te Chiassu, P ('11 tc<kciIllU, Prat o - Reggio Calauria, Ucggi .. 

- EIIlìlia, R imini. Riv,.rn]o, n UllIa , H.m".gu - Salcrllo, S,lmpicrdan'IJ:I, S, GifJ",lIIni il Tctlucci!, 
- (Napoli ) , Sanrelll<l, S, SCI'CfU, Saronnn, Silssari. Savolla, Seregn u, Sl"stU S, Ciu\'al1lli, Slstri 

Punente, SUl1ll11a LOIllbardu - T ;lrilutu, Terni. T urinll, Turrc Annum:iata, 'l'lure del Grec .. , 
' 'l'rcnto, 'l'revlso, Trieste - Udi nc. - Vilnsc, Vcnella, Ventimiglia, VCrcelli, Verona, Viarq;;;ill, 
Vicellz<I, Vigel'<lno, Voghcr,l, Vultri, 

RAPPRESl!.JofTANT I ALL' ESTERO 
B. .ANCA DI INTERESSE NAZIONALE 

al ({)uleanO-

c O T O N 

5 E T E 

L A N E 

C O P E 
T A P P 

D A M A 5 

E R I E 

R E 

R E 

R T E 
E T I 

C H 

di C. COLOMUO 
VIA MACELLERIE, 2 
Angolo VIA XX SETTEMBRE - Te!_ 53-046 

BERGAMO 

SPECIALITÀ ARTICOLI 

PER LAVORATORI- Abiti completi-Pan-

taloni - Camicie- Camiciotl i - Tute- Mantelli 

PER MONTAGNA - Velluti - Gabardine 
Panni - Assortimento per sportivi 

• 
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FABBRICHE 
BERGAMO - VIA CAMOZZI 124 
Capilale So C, L, 4,000,000,000 

RIUNITE CEMENTO 

E' IL PIU' GRANDE COMPLESSO ITALIANO PIR 
LA PRODUZIONE';'DEL :CEMENTO E DEGLI ALTRI 
LEGANTI IDRAULICI - POTENZIALITA' ANNUA 
DI PROD,U,Z,I,ONE: TONNELLATE 3 ,500,000 

Produzione di: 

Cementi Portland normali ed a alta resistenza, Supercemenli a rapidissimo indurimento, 
Cementi Pozzolanici, Cementi di alto forno, Cementi ferrici pozzolonici ad alta resistenza 
chimica, Cementi a basso colore di idratazione, Cementi bianchi, Agglomerati chiari per 
mattonelle, Agglomerali a lenta presa, Calci eminentemente idrauliche. 

Specialità a ssolute: 

Supercemento .. Granito., Supercemenlo .. Ultracem" a rapidiSSimo inclurimenlo, Cementi 
bianchi artificiali .. lIalbianco. e .. Aquila Bianca ". Cemento .. ferricopozzolanico., 
Cemenlo .. PoZ'Zolonico a basso calore di idratazione _, .. Geocem" cemenlo speciala per 
pozzi petroliferi. 

Stabilimenti a: 
Albino, Alzano Lombarda, Borgo S. Dalmozzo, Cagliari. Calusco d'Adaa, Catanzaro, 
Cividale 1. Cividale 11, Civitavecchia, Genova, Imperio, Modugno, Monopoli, Padova, 
Palazzolo sull'Qglio, Pontassieve. Salerno, Schio, Senigallia, Tregnago, Trento, Udine, 
Vittorio Veneto. 

Stabilimenti controllali: Apua nia, Villafranca Tirrena. 

Filiali commorclali: 
Milano - Via Borgonuovo, 20 - Telefono 639-858 
Bologna - Via Ugo Bassi, IS . Telefono 23·911 
NaFoli . Calala S. Marco, 13 . Teleiono' 20-013 

* Laboratorio centrale di ricerche sui leganti idraulici - Consulenza alla clientela 

Uffici vendite: 
.\.:\CONA . Via Lefl\l;lfùi, 5 'l'cl. J8'Jt.I 
MARI· Viii S. Franc. d'Assisi . i 1'!'IJ6 
BERGA:\10 - Vi" Sabotino, lA ~1';:;: 
ROLOCi': ,\ Via UI:l"O Bassi. 15 ·Q·59": 
CAG L1 A J{[ . Vi" XX Sctt .. 9fi J~ '94 
CATANZARO. Via r. Acri, 30 IJ'99 
co.:\ro Via Votta, ,,~ ~S·.s9 
lQRENZE Via Porto S. Maria, 8 ~~'490 
GENOVA - Via C. R. Ccccardi, 4/ j3 5":']lj 
LIVOHNO - Via Enrico ~1;I)'cr, 1 ~;:·s60 
.\IESSIt\"A Via Tn-n to, JJ 1;:-'9-1 
:\IfLANO . Via Borgonuo\'o, 10 (,"-581 

NAPOLl Calata S. Marco, 13 
l'ADOVA . Via Martiri della Li· 

berta . Pa!' Antenore 
l'ALER:\IO _ Via Bari, 7 
PARMA Via Garibaldi. 1 

l'ESCARA Via Cadorna , 8 
RO .\rA - Vi,l Satlllstiana , ;:6 
T ORINO· Via Gramsci, I 

'J'ltENTO . P.zza S . Maria !\lag-g., jl 
TRIESTE Via 14 Maggio, 6 
UD rNE - 1'.1:1:a XX Sett., '.)b 
VERCELLl _ Viale Garibaldi. __ 
VEHONA Via Z;unhetli , ~ 

;:0 ' 100 

18'249 
76'14 
60'58 

48 , ·8':7 
4"111) 
,8'99 
1Jo·6::; 
~I'S , 
'S·89 
~5·.:!O 



COTONIFICIO 

LEGLER 
SOCIETA ANONIMA 

* 

FILATURA· TESSITURA 

TINTORIA . CANDEGGIO · 

* 
PONTE S. PIETRO (BERGAMO) 

• 
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BANCA POPOLARE DI BERGAMO 
SOCIETÀ COOPERATIVA DI CR ED ITO A It ES l'ONSA8ILlTA LL\I1'fATA 
CA PITALE SOCIALE L. 175.3'17.500 - fONDO 01 HISE llVA L.216.478.461 

ANNO 01 FONDAZIONE 186ft 

* 
Sedi: BERGAMO· MILANO 

Succursali: 
PALAZZOLO SULL'OGLIO· GAZZANIGA • TREVIGLIO 

* 
N. 55 Filiali di '-Provincia N. 5 Dipendenze di Città in Bergamo 

ISTITUTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO DI CREDITO AGRARIO 
TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA, BORSA E CAMBIO 

Locazione cassç.l.tc " di _ sicurezza - SCIPi;io c.uslodia ",pacchi c baldi 

Banca aggregata alla Banca d'Italia I)er il commercio dei camhi 

SOCIETA'- BERGAMASCA 
PER L'INDUSTRIA CHIMICA 

COLORI ORGANICI SINTETICI 

PRODOTTI PER CONCIA 

PRODOTTI AUSILIARI PER 

L'INDUSTRIA TESSILE E CONCIA 

SERIATE (BERGAMO) 



i 

J 

Barzanò s.p.a. 
CAPITALE VERSATO L . 90 . 000, ',000 

SEZIONE CARTONIFfcIC) BARZANO' 
Cartoni speciali per carrozzeria - per 
stereotipia - per calzature - per carto
tecnica - per tessitura - presspan - car
toni isolanti per industrie elettromecca
niche - carloni per pressa tura stoffe 
di lana" - libre e libroni per valigeria. 

SEZIONE VALBER 
Valigie di serie e per usi industriali. 

REPARTO OFFICINA MECCANICA 
Macchine e minutere metalliche 
per valig e rie. 

* 
U f F I C I : Bergamo - Vlal. Roma, 45 - Telefono 44 - 19 

Milano " Via Tele.io, 13 " Telefono 43 - 018 

51 ABILI MENTI : Cene (Bergamo) 
Castelli Calepio (Be rgamo) 

-
• 
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di Il''''dd" e çl.ea:ai 

* 

* 

* 

FABBRICA SPECCHI 

E VETRI INATTINICI 

DEPOSITO LASTRE DI VETRO 

E DI CRISTALLO D'OGNI TIPO 

FORNITURE COMPLETE 

PER L'INDUSTRIA 

VETROCEMENTO PER PARETI 

PAVIMENTI E FINESTRE 

Bergamo • Via E. Baschenis, 6 • Telef. 39.00 

Milano • Via Argellati, 3 • Telef. 31.226 - 351.220 

, 



SEGGIOVIE PIAZZATORRE 
RIFUGIO RODODENDRO 111 . 15 50 
AII·arrive de l primo tratto seggio via . 

ALBERGO RIFUGIO TORCOLA 111 . 180 0 
AII·arrivo del secondo t ratto seggio via . 

In vetta al monte Torcola. 

SCUOLA: DI SCI - Maeslro FEDELE CRESSERI 

C a m p i o n e n a zi o n a I e d i g r a n f O n do. 

MAGNIFICI CAMPI DI SCI E PISTE NEL BOSCO 
Perfetta organ izzazione turistica ed alberghiera. 

INFORMAZIONI : S. A. S. P .• Piazzatorre 

• 



7Je't e' ~ttan tedimo ..... 

t 'AMPLIAMENTO 
dee RIFUGIO COCA 

L'altuale fabbricato costruito ntll 1 f) l O Il 

dedicato d/dia Sezione ai suoi Suci r:l::ldilli 

nella grande guel't'a 

P r ogetto del l' l\ rchi tetto II/Jaria. Luisa. Be rt i· Angelini . 



fLUII .HPINO ITALIANO· SEZIONE" ANTONIO LOCATELLI " . BEIlG1HIO 

ANNUARIO 

HC(!(Il/o da: 

.·\ NCELO C ,\ )19 t\ 

DINO 5 ALVETT I 
AN TO N I O d /\LVI 

FOIOJ.;rafic di: 

.-\ gazzi, B o~i o. GazzaJlil!;\. 

L1Hlcia. L("gl<:~ I' , 'I cl i. :\11\ n. 
Paglllloni, Pil.'cardi, Sald. 
Ta cc hini , T('ZZll. Vii In. 

Di5('1;1Ii. di: 

Allgclini, Cort.c~i. Rrltl il' i, 

Sah-ctti. 

··REI. '/'E.\1PO CH E TOUNA .. 
(Zona del Cal"i) _ (,,~;. Pirr,,,,/i) 

'ilo .lli. ':'1' a" lo 

Ottantesimo -

conii - Dalle 

Relazione morale Relazione dei Revisori dei 

Sotlosezioni - Gite sociali . Attività alpinistica 

Sandra Musitolli - Visita a Lin::. 

ano sa. Sci-Coi: gite e gare 

'r P i no Masiero Pagine di diario 

A n t o n i o S a l v i L'altra Val di Scolve 

A r t u r o O I t o z La cresla Eud de la Noire 

L u i s a T e z z a Due ragazze sul monli dell'Oelzlal 

Gualtiero Fo loni Piz Palù 

A n g e l o G c;: m b a Nel gruppo di Brenta 

d i n o Gigiòt 

Bruno Berlendis Pioda di Sciora 

P i e r o N a v a Pie Adolfo Rey e Aig. de lo Brenva 

z o s Gite sciisliche d'oggi e d'ieri 

D i n o S a l v e tt j Corno Orientale di Salorno 

A l d o Fra t t i n i Natie di tormento sul Manie Bianco 

L u i 9 i A n gel i n i - Baite berqamasche 

A,dalberto Calv i Haute Rou!e 

Enr ic o Lattuada Alpinismo e fotoqrafia 

Gian Ballista Villa Vette e campanili della Valle Aurina 

R e nzo Ghisalberli Not~urno al Coca 

a. q . 

Giovanni Bertoglio 

• 
Giovanni De Simoni 

Il Rifuqio Brunona 

Bibliografia alpinistica e sciistico delle 

Prealpl Orobiche 

In mernc.ria Notiziario 

• 



RINNOVIAMO i nostri sentiti ringraziamenti a tutte le Ditte cittadine che, aderendo 
gentilmente alla nostra. richiesta, hanno nuovamente manifestata la loro simpatia al 
nostro Sodalizio attraverso l'inserzione vubblicitaria, j cui contributi hanno permessa 
di dare alle stampe il presente numero- di Annuario. 

IL NOSTRO PIO VIVO GRAZIE inoltre a tutt i i Soci che hanno inviato materiale 
per questo Annuario, spiacent i di non aver potuto pubblicare , come era nei nostri desideri, 
tutto quanto ci è pervenuto, costretti a questo da insuperabili ragioni di spazic·. 



O T T A AlTE SIJJ;10 

R apido ,\ il III/ire dc! {CII/l'o, (' /a /lostra Scdolle lo lIIisuro CO li le opcrlJ 

COli/l'iute dati!; 1I01llill; che iII essa si O'l''l'jCC'lIdoIlO passandosi da /t I/ O all'altro 

lo fiaccola fio/J//J/cg{Jiallfc de/f'all/orc per la /IIDI/fagna. 

Ottant'an/li di 'l'ifa! .-ll /IIol/do rOlllolilico di fil/l' otlOCCJ/to si è sostituito 

il {('cllirislllo più slIIofi:;ialo de'i giorlli J/oslri; l'N'lire l'ideale della /liDI/taglia, 

iII cOI/{/idolli ombil'lIlali cosi 111 ula/e, 1101/ si {t ..l'pellIo Ilè affil''i.'olitoJ app/fnto 

prrchè ri~-polld(,J/lc ad 1111 intiJJ/o biso[!/Io d'agili creatI/l'a llIual/G. 

Qllcs/a lirta riror/"(,I/:;o <"(,/T(( Cl'lebrala col dare illl'.=;O ai Im'ori d'inqran

dilllflllo del « Coca », IIltilllO dri /las/l'i rifugi rilllasto siI/ora prh'o di c/fs/ode 
t' .I"('I/::a srr'l'i::io cl'alberghello. Quil/di s{'!JlfirtÌ il (o//ego/l/(,/Ilo - CDII SCI/

lirri beli falli - per i rifugi «Laghi (;rll/c/li », «Cah'i », «Br/ll/OIIC », 

« Coro », «Cllrò» c «rllhall; »; c tI/ifa ciò i III peg Il l'nì fa 'l'ololllà dc; soci 

(' dr; dirigeI/Ii s{'=!ollali, afjillrhi> f'oprrosità {J('rgall/asca dr! C./I.!. , COI//{] 

'l'Ilo/e /0 Iradi:::iollc. 1101/ abbia ad affrl/llarsi, 

COli/C l'lire lo 'l'O/Oli là di lutti i soci drl C{lIl, .I/pillo Italiano e dci 

dirigeI/ti /lodaI/ali da'l'l'l'hoc i/J/pl'U/larsi /IcI/a sO!I/:::iol/c di alCI/IIi ill/porta!!t; 

prob!l'lIli d';lItl'rcs.H' genera/l'. 

Così lo tal/Io al/spicala 011110;;;01/(' della parittÌ di dO'l.'cl'i per tifI/i i soci 

iII tuth.' le sr:::iolli - CDII/e cOlltropartita o//c l'ari/lÌ dl'i dirilli già 'l'igcllli -

dOi.'rl·bb{· presto di'r.'cl/ire lfll fallo c01llpilfto .. ·11 pari dl'l/a raao/fa, clllro c 
filari del sodafi:.:io~ di lj//e; II/{';;;;i assollllall/l'lIl(' IIl'c{'ssari per ri/J/l'ttere 

fclcrlJIl'II1e iII efjiciell;;a i rifugi al/cvI' oUgi distrutti, dal/J/eggiali o '('{'fusti, 

apparlel/t'lIli a lJIICI/(, Se;;;olli 07.'(' lo sqllilibrio fra patrill/onio cospic/lo di 

rifugi, 11/1/11('1'0 di soci e risorse jillaJ/d(1ril'~ 1101/ possa cOl/sclllirl' /III so!l('cilo 

r;prisliJlo. 

COli /'ausp;c';o chl' aI/clic l'llalia 1/01/ resli il/dejilli!all/cute ('stranea al/o 

.~tl/dio (' alfa rl'a!i;;:;a;;iol/e di grandi i/llprese' alpinislico-sciel/lijic!tc extra

cl/}:oprl'J riafjeJ'lIIia/llo da Cj/ll'sle (OlOl/lie la cOIl'i.';I/:;;onc chc pl'), i/ nosfro 

Clllb III/Ila sanì /J/ai ill/possibilc , poitlli' /0 /IIol/fagna darà a I/lfti lllllga 

!)io'i.';l/c:;:;a laboriosa, ardol'l' il/cstillg/libi!e di cOllq/lista (' seol/jil/afo ottilllis/i/O. 

IL CONSIGLI O DELLA SEZIONE 

• 
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R E L A Z I o N E M o R A L E 

Egregi Consoci, 

dopo diversi anni felicemente trascorsi in un crescendo di attività alpinistica 
e costruttiva, lo disgrazia dell'Ortles ci ha carpito l'estate scorsa Pino Masiero e 
Raimondo Salvi. due fra i migliori Soci per bontà, capacità, preparazione, intel
letto e per lo grande passione alpinistica. 

Già è stato scritto come lo Sezione intende ricordarli, costruendo cioè un ta
bernacolo a fianco del Rifugio Brunone: lassù dove Entrambi vissero tante ore 
felici e dove i compagni Loro ed altri alpinisti di passaggio non mancheranno 
di portare il fiore del lcfO ricordo. Sentiamo di prometterlo, a nome di tutta lo 
Sezione, agli inconsolabili famigliari. 

Limitandoci ad una sobria esposizione della vita sociale, meglio illustrata 
nell'Annuario, possiamo dirvi che essa si svolse in modo soddisfacente. 

ATTIVITA' CULTURALI 

Il Comitato per l'attività culturale, costituitosi l'anno scorso, ha svolto intenso 
e proficuo lavoro, con articoli pubblicati sui giornali locali, organizzando diverse 
manifestazioni e curando, con risultato indubbiamente sempre più lusinghiero, que

sto Annuario. 

Ringraziamo questi ottimi Soci: essi compiono il lavoro più importante e più 
difficile della vita sezionale. La biblioteca si arricchisce di volumi e vede accrescere 
i suoi lettori; le serate cinematografiche, dì proiezioni o di conferenze organizzate , 
ebbero sempre numeroso aHlusso di soci e di simpatizzanti, tanto in città come 
presso le sotìosezioni di Albino e di Pon:e S. Pietro. 

Lusinghiero successo riportarono anche la Mostra fotografica e quella pittorica 

organizzate in Sede. 

ASCENSIONI E GITE 

Varia ed assai interessante l'attività alpinistica individuale svolta dai nostri 
soci dal gruppo del Monte Bianco alle Dolomiti, con ripetizioni ed alcune salite 
di notevole impegno. Le gite sociali ebbero una piccola diminuzione rispetto a quel
le degli anni precedenti. Varie le cause: comunque quelle organizzate si realizza
rono con evidente interesse e soddisfazione dei partecipanti. 

4 

-" 



RIFUGI 

Ritoccato il «Carlo Locatelli]t trasformato a bivacco, ed inaugurato 1'ingran-

;- dito «Brunane», dopo un rinvio domenicale; predisposti ed in parte giQ finanziati 
i lavori del «Livrio », si è progettato l'ingrandimento del CI: Coca », col proposito 
di iniziare i lavori nella prossima estate, quale opera commemorativa dell'SG(' se
zionale. Si partirebbe con pochi fondi ma senza debiti e senza aspettarsi di otte
nere presto nuovi aiuti da soci ed amici, non essendo ancora chiusa lo sottoscri
zione aperta per il II: Brunane ,.; ma le cifre del nostro bilancio relative alle sicure 
entrate annuali consentono di incominciare. L'opera richiederà due o tre anni 

di lavoro, senza peraltro intralciare l'uso dell'attuale rifugio - tolto il periodo 
iniziale - essendo !'ingrandimento pro=1ettato, una nuova costruzione affiancata 
a quella esistente. 

Invitiamo i nostri soci ad unirsi al Consiglio nel ringraziare ancora calda
mente lo gentile socio Signora Angelini-Berti arch. Maria Luisa, progettista del 
nuovo «Coca D, pronta altresì a seguire l'esecuzione dei lavori affinchè il nuovo 
rifugio riesca bello, accogliente e solido come Ella lo ha studiato. Sottolineiamo 
con compiacimento questa iniziativa femminile, da ritenersi orgoglioso primato e 
titolo d'onore per l'attivo ed encomiabile gruppo delle nostre gentili sode. 

Resta pur sempre ancora molto da fare nella organizzazione e nel funziona
mento dell'Ispettorato Rifugi: occorrono soci volonterosi ed esperti, od almeno 
con una certa pratica di manutenzione immobili, i quali si sobbarchino il non 
facile compito di seguire con periodiche visite i rifugi loro affidati. Gli ispettori in 
funzione, tutti egualmente encomiabili. non sono sufficienti al bisogno e chiedono 
l'avvicendamento. 

VARIE 

Le previsioni manifestate nella rela~ione dello scorso anno sulla situazione 
creatasi al Passo dello Stelvio e sull'avvenire della nostra Scuola estiva di sci al 
Livrio, furono superate brillantemente dal buon risultato ottenuto. Dobbiamo essere 
grati al carissimo dotto rag. Giulio Cesareni , sovrintendente alla Scuola di sci ed 
ai lavori compiuti al «Carlo LocateIli», il quale, oltrechè offrire il compenso spet
tantegli alla sottoscrizione pro «Brunone » ha promesso di venire anche nel 1953 
a curare questa nostra vitale attività. 

Del «Parravicini 1952.; della nuova gara. Slalom del Recaslello. e della 
«Claudio Seghi D al Livrio, manifestazioni sciatorie curate lodevolmente dal nostro 
« Sci-Coi» e care alla sezione per !'importanza propagandistica e per lo rino
manza goduta dalle stesse, ne parla diffusamente lo relazione dello «Sci-Cai)l. 

Così pure lo cena sociale con lo distribuzione dei distintivi dorati ai soci ven
ticinquennali riuscì come meglio non si poteva desiderare. 

Anche lo commemorazione annuale dei Caduti svoltasi al Cimitero ed al Coca 
ebbe numeroso concorso di soci. 
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SITUAZIONE SOCI 

La selezione fra i nostri soci è ancora operante in senso negativo: l'aHlusso di 
nuovi elementi al nostro sodalizio attratti da vera passione e da simpatia per lo 
montagna non riesce ancora a coprire il numero dei soci dimissionari. 

Regislriamo inoltre, con comprensibile rincrescimento, lo scomparsa della Sot-
tosezione di Piazza Brembana, sorta dall'entusiasmo e lo volonlerosità di due cari t 

amici, trasferiti per ragioni di lavoro fuori Provincia. Essendo mancata lo sostitu-

zione di questi validi elementi, le file dei soci si sono sbandate e soltanto una 
piccola parte di essi è passata nel grup::>o cittadino. 

Erano in regola con la quota sociale, al 31 dicembre 1952: 

In Sede 

Soci vitalizi 85 

Soci ordinari 578 

Soci aggrego e junior. 269 

932 

Nelle Soltosezioni 

Ponte S. Pietro ordino 44 aggr. 20 64 

Alzano , 36 , 17 53 

Albino 26 lO 36 

Gandino 21 " 9 - 30 

183 
In Sede. 932 

Nelle Sottosezioni 183 

Totale 1115 

Qualche socio ritardatario aumenterà di poche unità lo nostra famiglia, ma 

il confronto coi dati del 1951 resterà leggermente passivo. Gli spostamenti di cifre 
non sono comunque preoccupanti: nuovi soci - speriamo ottimi - si presentano 
sempre; però se tutti gli anzianf -non dimenticheranno l'opportunità di far prose
liti, specie nelle sottosezioni, lo sit'tiazione migliorerà. 

Ed·ora a Voi, cari soci, commentare e giudicare l'operato del Consiglio; nomi
naTe i' nuovi Consiglieri e dare a loro !'indirizzo da seguire, affinchè lo nostra 

ottanlenne sezione proceda nel suo cammino. 

Il Consiglio della Sezione 

6 



Relazione cl e i reUlSOrl cl e i c O n t i 

sul Bilancio 

Egregi Consoci, 

il bilancio 1952 de:la nostro Sezione dimostra 
che il Comigllo ha perseguito instancabilmente il 
proposito di mi';:lliorare e rendere sempre più ca

paci ed accoglienti i noslri rifugi e di diffondere 
l'amorA dell'alpinismo. 

Infaltl. dopo over p::>rlalo a termine e inauguralo 
nel 1952 lo rlusclli:Eime: ricostruzione del Rifugio 
Brunone. ho stanziato L. 2.500.000, con mezzi. nor
mali. per lavori di completamento del Rifugia Li
vIie e per !'Inizio del progettato ampliamento del 
Rifugio C :>::a. E malgrado questo il conb economico 
dell'e:ercizio 19.52 chiude ancoro in avanzo. 

Abbi.;Jmo seguito il lavoro del Consiglio e con
trollalo periodicamente lo contal:lilità e lo casea 
sociali e pOJslamo ossicurarvi che anche sotto 
l'aspalto amministrativo e finanziario lo noslro 
Sezione è slolo anche nS'llo scorso anno bene con· 
dalla. 

Vi invitiamo perlanlo ad approvare il bilancio 
1952 ::he chiude secondo le seguenti risu ltanze 
economiche: 

Entrale 

Uscite 

Incremento a p::neggio 

L. 5.628.320 

5.417.413 

L. 210.907 

compiti che il Consiglio ho traccialo pel 1953 
no n esorbitano dalle disponibilità e possibilità fi· 
nanziarie dello Sezione e pertanto si può essere 
sicuri che potranno essere portati o compimento 
nel modo più confacente alle finalità del C. A. l. 
Ei quinrii alle aspettative dei Soci. 

Ringraziandovl deJa fiducia addimostrataci eSiJri· 
mlarno un vivo sen:o di gratitudine a coloro Ch9 

hanno aiulolo la Sezione nelle spese per lo rlco
~!ruzione del Rifugio Brunone i quali hanno con· 
corso, come si legga nel bilancio economico, per 
ben L. 871.500 (L. 151.750 nel 1951 e L. 719.750 
nel 1952). Ci auguriamo che il loro esempio vengo 
seguito per il Rifugio Coco. 

BergamO), J I gennaio 1953. 

I REVISORI DEI CONTI 

al 31-12-1952 
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CONTO ECONOMICO 1952 

ENTRATE 

Quote sociali incassate 

Affitti attivi e parnoltomenli 

Obiezioni e contributi Rifugio Bru-

none 

Varie. 

In!ere:si alli 

2% quola ricostruzione rifugi 
Utile su vendite articoli vari 

Increm3nto Scuola Sci Livrio 

TOTALE ENTRATE 

USCITE 

Versomentl 6 SedE:! Centrale 

Di;:avanzo Manifestazioni 

Biblioteca e giornali 

Manutenzione e riparazione Rifugi 

e Sede 

D" iazione e arredarnS'nlo Rifugi e 
Sede 

Spese Gene rali e d' Amministra

zione 

Perdita Gite 1952 . 

Stanziamento Fondo Liquidazione 

Personale 

Stonziamento per Lavori Rifugio 

Livrlo 

Slanziamento p~r Lavori Rifugio 

Coca 

TOTALE USCITE 

Incremento 1952 a paregqio 

L. l.l 78.850 

1.524.000 

719 .750 

170.646 

25.582 

6.086 
221.638 

1.781.768 

L. 5.628.320 

L. 319.050 

4.888 

35.80J 

363.518 

645.699 

1.494.223 

34.235 

20.0jO 

1.(00.000 

1.500.GOO 

5.417.413 

210.907 

L. 5.628.320 

, 



D A L L E 

llL8Il\lO 
L'crltivilà svolta quest'anno. sia invernale che 

estiva, dai soci della nostra Sollosezione è al

quanto soddisfacente. 

Nel periodo invernale si sono effettuale gite 

sciislich~ sociaH nelle più rinomale località della 

Provincia come: Pizzo formico. Foppolo. Preso
lana. Piazzatorre, S. Lucio (con partecipazione al 

Trofeo Guazzoni e buon piazzamento della signo

rina Ronzi e Corrora Renalo), Lizzola (cot! parle

cipazione al l" Trofeo Giudici e piozzomento al 

2" poslo di Carrara Renalo e Borlololti Aurelio), 

RH. Curò (con partecipazione alla Coppa Cittadini 

di Vitali e Azzolol, 
Notevole anche l'attività estiva con diverse 

ascensioni da parle di gruppi di soci: Presolana 

(via BramanO. Grigno (Funqo e Magnaghil, Pizzo 

Scois con discesa a l RH. Brunone, Corna Piana 

(parete Est), Recastello (parete Ncrd via Pezzolta· 

Dall'Oro), Pizzo Bernina dol Ri!. Marinelli, Punla 

Serlori, Pizzo Badile, Dolomiti. 

In ottobre è stola celebrala una S. Messo a 

Suflraqio dei Caduti della Montagna, con parte· 

cipazione di numerosi soci ed amici. 

Da segnalare lo parteCipazione alle Olimpiadi 

di Osio, nello specialità del bob, del socio Colombi 

Dorio. 

Il Consiglio della Sottosezione, ri5ulta così com· 

poslo: 

Pre;;idente, sig. 

dente, sig. Lebbolo 

Colombi Morino; Vice· Presi· 

Vasco; Consiglieri. sig . Pez· 

zolla Annibale; sig. Carrara Renato; sig. Nem· 

brin!. Aldo: sig. Borlolotti Aurelio; sig. Biffi An· 

Ionio; sig. Callioni Aldo; sig. Carrara Luigino. 

llLZlIl\JO I.OllilBIlROO 
La neve abbondante e quasi sempre ottima 

dell'inverno scorso ha favorito l'effettuazione di 

numerose gite e lo partecipazione di un buon 

numero di soci. Gite sciistlche organizzate: Piaz· 
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zalorre con 34 partecipanti; Foppolo con 41; Liz· 

zola con 38; RH, Calvi con 42; Ri!. Curò con 30. 

Da comitive di numerosi soci sono slati frequen· 

tati i magnifici campi delle noslre volli con l'ef· 

fettuazione di alcuni itinerari delle noslre Orobie. 

L'eslate è sempre più favorevole all'attività 

singola di elementi bene affiatati che all'atluo· 

zione di escursioni in comitiva; però sono stole 

effettuale con successo gite alla Grigno ed al 

RU. Gianetti in Valmasino con ascensioni di nu

merosi soci alla velta del Badile per la normale. 

Da parte di alcune cordate sono slale effelluale 

ascensioni nei seguenll gruppi: Adamello, Preso· 

lana, Resegone, Grignetta, Badile (punta Serloril, 

Marmolado e nelle zone dei rifugi Brunone, Coca, 

Curò, Laghi Gemelli. 

La siluazione Soci anche quesl'anno ci lascia 

abbaslanza lusingati essendosi ormai lorm~lo quel 

numero di appassionali che certo si manterrà 

anche per l'avvenire: ordinari n. 35; aggregati 

n. 17: Totale soci n. 52. 

Abbiamo avulo fra noi la visila gradila di uno 

dei campioni del nostro sci, Carlo Ga rtner, che si 

è intrattenuto una sera in amichevole conversa· 

zione con un numeroso gruppo di ammiratori. 

Triste parenlesi al finire dell'anno: una disgra· 

zia sul lavoro loglieva al nostro affetto uno dei 

nostri cari amici, il perito chimico Cesare Meani 

che tanlo si era prodigalo alla formazione della 

r.oslra Sollosezione quale valido socio e consi· 

gliere. 

POl\lTE S. PIETRO 
E' tuttora in funzione il Consiglio Direttivo no

minato lo scorso anno, e che si è dimostrato al· 

l'altezza del compito affidatogli dai Soci, con ini· 

ziative che daranno i loro frutti per l'avvenire. 

Attualmente comunque si noia fra i Soci lo 

soddisfazione di quanto finora è stato fatto. 

L'attività ha continualo ad essere al livello 



EZIONI 

degli anni scorsi, con maggior impulso nel periodo 

Inverna le. 

Infat ti lo partecipazione di Soci e simpa tizza nti 

è stata numerosa alle varie gite sciisliche orga

nizzate dalla Sottose7.ione, nelle noslre località 

più rinomate, con puniate anche in stazioni fuori 

dolio Provincia. 

Particolarmente ben riuscita è sia la lo Fesla 

della Neve effettuala in febbraio od Oltre il Colle, 

festo che ha ovuto lo scopo di riunire con mani· 

festazioni anche a caral:ere agonistico, oltre cne 
dllellevole e propagandistico. lutti noslri soci 

e familiari. 

E' nostra intenzione di ripeterla sempre in avo 

venire dolo appunto il caratlere particolare che 

ho assunlo. 

L'otlività estiva pur avendo un caratlere più 

indivIduale o comunque limitato od un numero 

più esiyuo di persone, ha avu to ugua lmente buon 

esito. 

Soci ci segnalano infatt! di aver effettuato pun

lale neUe Alpi Occidentali (Cervino); Cenlrali (Gran 

Zebrùl e nelle Dolomiti (salite varie). Le nostre 

volli sono 31ale naturalmenle le mele principali. 

anche di ch! si acconlenla di cime meno ardite. 

ma non meno suggestive. E' inlenzione del no

siro Co~~iglio dare maggior impulso anche all'al

tivilò culturale con conferenze e proiezioni. 

Venne infalll applaudila lo conferenza lenula 

in maggio, del Presidenle del CAI di Bergamo, 

accompagnato da proiezioni e cori. 

lo noslro: Soltosezione conio attualmente n. 74 

soci. 

{f IU.Glll\lDll\lU 

Lo Sollosezione conia su un eHettivo di 30 soci 

(21 ordinati. 9 aggregali). 

Il Consiglio dello Soltosez. risulta così com· 

poslo: 

Pre5idente: kudelti dotI. Luigi; Vice-Pres.: Ba· 

9 

roncelll Vittorio; Cassiere: Radici LUIg i; Segre

tario: Radici Fmnco; Consiglieri: Molta Giuseppe; 

Campano ing. Benito; Alberli Gino; Bombardieri 

Giuseppe. 

L'attivltò, sia sociale che Singola, è 51010 anche 

nel 1952 soddisfacente, 

E' opportuno segnalate a nche lo fraterna e 

attiva collaborazione con lo Sci-Club beole. 

Nella zona Forno-Pizzo Formico in latti, in col· 
laborazione con lo Sci-Club e p romossa dal Vice

Presid. VUtorlo Ba roncelli. ha fu nzionato una 

Scuola d i Sci approva to dallo Fi3i. 

Sempre in collabora zione con lo Sci-Club Vol· 

Cjondlno, lo Sollosezione ha organizzato il Com· 

plonato Bergama3co d i Fondo e partecipato a 

gare di discesa e fondo a Foppolo. Oltre il C:>!:e. 

Clusone, Forno e allo Staffetta dello Stelvio. 

lo Sollosezlone ho poi cu rato particola rme n te 

il 1010 propaganda, con cartelloni pubbliCita ri. fa· 

cilitazionl. sconti ecc., al fine di diffondere l'amore 

e lo passione per lo monlagna. 

Si è già Impostato inoUre un nolevole progrllm

ma per il 1953. 

Gite sociali 

28·6: Passo dello Stelvio-R. Livrio, n. 61 parle-

cipanli. 

27·7: Rif. Curò.Lago Bar bellino, n. 36 parte-
cipanti. 

24·8: RH. Garibaldi-Adamello, n . 35 porte-
cipanti. 

Gile individuali 

22-6: Parola. cresta Esi - via Longo-Martina: V. 

Baroncelli, G. Bianchi. C. De Giova nnini. 

28'0: Cristallo e Punto degli Spiriti: V. Boron· 

I:elli, G . Bianchi; Punto degli Spiriti: F. Radici. 

6-7: Recastello, p::rete Nord - via Pezzotla·Dal· 

l'Oro: V. Boroncelli, G . Bianchi. G . De Giovannini. 

21-7: M. Bianco, via normale, dalla Capanna 

Midi: V. Baroncelli. G. Bianchi. G . Alberli, E. Pez· 

zo:i. 

22-7: Aiguille du Midi, normale da NE: V. 

Boroncelli, G. Bianchi, G . Alberti. E. Pezzoli. 

23·7: Petlt Capucin, dal versanle SE: V. Ba

roncell!, G. Bianchi, G . Alberti, E. Pezzoli. 

24-7: Alquilles du Rochefort, lungo la cresta 

che parte da\!a gengiva del Dente del Gigante: 

V. Boroncelli, G. BianchI. G. Alberli. E. Pezzoli. 

25-7: Dente del Giqante. via normale: V. Ba· 

rancelli, G. Bianchi, G . Alberti . E. PezzolL. 

• 
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Varato un programma-gite assai interessante ~o:to m:::lteplici aspe~'i dopo aver lenulo conio deii€
Gspirazloni di molli Soci che desideravano pelar conoscere zon~ alpine extra-Orobie, \0 Commissione 
gite si è adoperata affinchè il programma si realizzasse. Purtroppc varie circostanze non hanno per
messo che tutte le gite si potessero eifellume. Comunque quella recJizzote, se non hanno ollenuto, 
sotto J'.:lspetlo nL.:melica dei soci partecipanti, un c:cnsiders'/vle ~ucce5S0, questo lo si è potuto invece
ottenere solto l'espello orqanizzativo, dovuto alla passione ed allo esperienza del vari capi-gila che 
si sono presi a cuore !'incarico non sempre facile, portondolo a termine con il più brHlanle dei risuHah. 
feco in breve oJ.:uni res.Jconli delle gite effe.ttuote: 

1S giugno: Pizzo dei Tre Signori da Val d'Infemo_ 

Una quarantina di gitanti ha preso parle a questa qita che, svolta così agli inizi di sta
gione in uno zona alpina delle Orobie assai mqgesliva, ho dalo l'opportunità a molli 
che ancora le ignoravano, di conoscer!;; le- singolari strutture di questi monti posti aìia 
e5trema pun~a occidentale della nostra calena. Il Pizzo dei Tre Siqnori vanne salito dalla 
Bocchetta di Val d'inferno per il canq\·ne e lo cresta ancoro ossai lnnevoti. 

29 giugno: Pizzo Tornello in Val di Scalve. 

Lo gUa aV6va un duplice scopo: quello di incontrarsi con i Soci delle sezioni del CAI d: 
Lovere e di Brescia, e quell'altro di for conoscere agli alpinisti bergamaschi uno volle ed 
uno cima piul losto lonlane dai noslri cc.muni itinerari. Favorito da una splendido gior· 
noIa di sole, lo trentina di gitanti sal ì al Tornello, magnifico punlo di vista sulle Orobie 
e sulla catena delle Alpi, realizzando cesì, in armonia con i Soci deile sezioni consorelle, 
una gita fra le più riuscite dell'onnete. 

27 luglio: Presanella. 

Peccato che o questa gita, svolto nel pieno dell'estate, abbia partecipoto un esiguo nu · 
mere di Soci. Zona nuovo per lutti, chè la Presanello, seppur as~ai vicino, viene trascu
rato in favore dell' Adamello, montagna più nota e decisamente più lacile. Eppure lo Pre
san911a, a nostro giudizio. è una montagna che non merita questa trascuratezza, e5sen<'io 
una elegantissima cimo che oUre una sl1!Ha nor. moho difficile certo ma assai inte ressante 
e degna di ogni riguardo, tale da soddhdare anche alcun i dal polato raffinato. Con ba.>e 
al Rifuçio Denza, risalilo tullo il ghiacciaio della Presanella solco lo da numerosi crepacci, 
lo comitiva, divisa in quallro cordate, HJlJgiume lo vello per lo Sella di freshfield, Mo;· 
tino !;.m~inosissimo, così che dalla vello il.; poSSibile ammirare uno immensa distesa di velle 
e di ghiacciai, dai vicini gruppi di Brento e dell'Adermello e quelli dell'Oriles·Cave:Jale; 
dalle Venoste alle Passirie-Breonie; dal Bernina al Rosa, ecc. 

S ottobre: Grignc Meridiona le. 

G!! alpinisti bergamaschi amano conclu:iere la loro stagione, ed ormai per consuetudine, 
sulle balze dello Grigno Meridionale. Gas: anche quest'anno alla gita nonno arriso, oltre 
che i favori dei soci che in più di 40 vi hanno partecipato, una giornata stupenda che ha 
permesso o molti di svolgere con '3oddisfazione le arrampicate sui Magnaghi e sulla Se
gantini, le cui rocce racchiudono il segreto di rendere fe lici gli arrampicatori provetti e 
di schiudere il mondo meraviglioso dello montagna ai principianti che proprio su queste 
guglie dolomitiche si sentono altrolli d a l fascino dell'alpe. 
E con questo augurio vogliamo chiuder':! 19 br~vi note sulle gite del 1952, sperando che 
quelle del 1953 risveglino l'inleresse dei molti giovani che si accostano per lo prima volta 
ai suggestivi mondi delle aliezte. 
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fltti\lità alpinistica 
GRUPPO DELLE PREALPI QROBICHE 

Presolana Occidentale m . 2521. PaTe:e Sud ('/ia 
B~amani) : S. Corte~i. C. Silves:ri: A. Frattini, 
G. Sanloro; R. Ghisalberli, G . Pa ris, F. Lazzari. 
(Via Scudeletli) : S. Cortesi, C. Siive~'.ri; B. ber
lendis, L. Mandelli. 

Presolana Centrale m. 2511. Spigolo Sud-Sud E'O, 
(via Soglio): A. Frattini, F. Mangialardo. Spi
golo Sud-Sud Ovesl (via Bramani): S. C~)flesL 
C. Silvestri. Spigolo Sud (via Longa): A. Fral· 
tini, G. Santoro; A. Belolli, A. Frattini; N. Lan
da, D. Salvetti; P. Pezzina, R. Emandi. R. ivlo
rondi. Parele E,I: A. Frattini , M. Rava~io. Po
rele Nord (via Ca:ti':3'lioni ): A. FrOltini, F. Mcn
gialardo. 

Presolana Orientale m. 2485. Parete Sud (via Ce
sareni): B. Berlendis, C. Slbreslri, L. McndeiH; 
M. Rc-,-a3io, A. Frattini. 

Presolana del Prato m. 2447. Spigolo Sud-Esi (via 
Castiglioni): A. Frattini , G. Pezzolta . Cresta Sud 
(via Cm;ligiioni-Boz20li) e Iraversala alla t're
soia no Occid .: G. C::rna, G . Signorelli, P. Tu
ra ni. 

Pizz~ Reca31ello m. 2888. P:::.?le Nord (via Pez
zolla ): B. Be rlep.dis, R. Ravasio; S. Corte3i, C. 
Si:veslri; F. Tironi, F. Meralli; G. Rizzo, G . 

Meralli, E. Lurasc:hi; R. Carrara, A. Calvi, N. 
Cattaneo. Cresla N. E. (via Combi·Pirovano) : 
A. Frollini, F. Mangialardo. Cresta Ovesl·Nord 
Ovest (via Pirovano) : R. Ghisalberli, A. Gatta
fù; o. Taramelli, G . Pio; A. Frallini, G. Son
loro, G . Pezzotta. Cresta Ovesl: A. Gamba, 
Liliana Mostarda, Angiola Plebani; F. Mon
gialardo, Maria Salvi, A. Salvi. 

Pizzo Coca m. 3052. Canalone Nord : B. Berlendis, 
C. Silveslri, R. Ghisalberti. 

Dente di Coca m. 2926: M. Ravmio, P . Turani; 
G . Corna, G. Signorelii, L. Locatelli, F. Comi
netti. 

Pizzo Seais m. 3NO. Canalone Tua: T. Mon ti , R. 
Ghisalberti, A. Calvi; M. Rava:::io, P. Turani, 
G . Corna; F. Tironi, D. Marchetti; Bombardieri, 
Bellavita. Canale Cenlrale : E. Bellavila, E. Lu
raschi, A. Calvi. Traversata Scais - Parola -
Passo di Coca : R. Ghisalberti, Angiola Pls
bani , A . Paganoni. 

Diavolo di Tenda m. 2914, Cresta Sud-Ovest (Inver
nale) : F. Mangialardo, C. Silvestri. 

GRUPPO DELLE GRIGNE 

Pizzo della Pieve m. 2257. (Parete Fawna): G . 
Corna, L. Locate lli ; S. C;)rtesi , C . Silvestri; B. 
3erlendis .. L. Localelli; A. Frallini, F. Mangia 
la rdo; M. Ravasio, P . Turani. 

Piramide Casati. Parete S. O. (via Gasparollo) : B. 
Berl':mdis, L. Mandelli. 

Torrione elerici. Spigolo S. O. (via Dell'OD): B. 
Beflendis, L Mandelli . 
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Torrioni Magnaghi m. 2078 (Spigolo Dorn): G. Cor
na, ? '!'urani; S. Cortesi, C. Silve~lri. Paret~ 

Esi (via Centrale): G. Corna, G. Signorelli, P. 
Turani. 

Il Fungo m. 1713: R. Emondi, R. Morandi. 

Il Nibbio : E. Laulella, G. Carboni, M. Milesi. 

L'Angelina (via Polvara). M. Ravasio, P . Turani; 
G . Corna, L. LocateEi, G . Signorelli. 

Campanilello: A. FraUini, G . Sanloro. 
N'Jffisrose corda te hanno percorso lo Cresla 

Segantini ed hanno salito i Torrioni Magnaghi 
anch~ in traversala. Degna di menzione, fra que
ste, una sali ta solitaria di Pino Ma-,iero. 

GRUPPO DEL MASINO - BREGAGLIft. _ DISGRAZIA 

Pizzo Badile m. 3308. Cresta Est : F. Tironi, A. 
Calvi; G. Rizzo, R. Carrara. (Via Normaìe) : 
A. Frallini. Spigolo Nord: M. Ravasio, G. Cor 
no, P. Turani. 

Pizzo Cengalo m. 3367. Spigolo Sud (via Bona
cosso) : M. Ravasio, P. Turani. 

Punta Basica m. 3308. Cresta S. S. O. (via Negri· 
8onacossa): G . Corna, P . Turani. 

Pioda di Sciara m, 3238. Spigolo O. N. O. (via 
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Bramani.Bozzoli): B. Berlendis. L. Gazzaniga, 
M. Ravasio. 

Monte Disgrazia m. 3676. Cresla E. N. E. (Corda 
molla): B. Berlendis, M. Ravasio. 

Cima di Valbona m . 3028. Spigolo E. N. E.: N. 
Lancia, D. Salvetti. 

GRUPPO ADAMELLO _ PRESANELLA 

Corno di Salorno Orientale m. 3327. Parele Sud 
(via Bramani-Oppio): B. Berlendis, G. Poloni. 
R. Bosio; N. Lancia, D. Salvelti. 

Adamello m. 3554. Parele Nord: A. Frattini, C. 
Silvestri; G. Corna, P. Turani. 

Cima Presanella m. 3556. P. Tacchini, G. Tacchini, 
G. Mislrlni; G. Meli, Meli, G . Sacchi; A. Gamba, 
Ada Miori, Ada Bonalumi, G . B. Corlinovis; M. 
Gamba, U. Rovara-Brizzi, Elisa Lorenzi (in gita 
sociale). 

GRUPPO DEL BRENTA 

Campanile Alto m. 2937. P. Pezzina. R. Emondi, 
R. Morandi. Paret~ Sud (via Paulcke): A. Frot
tini, A. Calvi. 

Campanile Basso m. 2877. (Via normale): G. Corna, 
P. Turani. 

Cima di Brenta m. 3150. A. Gamba, Rina Righi. 
Cima Tosa m. 3173. F. Gattelli, A. Gatlalù; A. 

G:lmbo, Rina Righi. 
Grozzon di Brenta m. 3135. {Spigolo Nord, con 

traversala alla Cima Tosa): G. Corna, P. Tu
ranl. 

Croz del Rifugio m. 2615. (Via Giordani): C. Mae
siri (guido), A. Galtafù, F. Garletti. 

GRUPPO ORTLES·CEVEDALE 

Gran Zebrù m. 3859. Parete Nord: R. Salvi, P . 
Masiero. 

Pizzo San Mattso m, 3684. Sei·alpinistica : R. Bosio, 
F. Carenzio. 

Cevedale m. 3778: G. Salvi, 

GRUPPO ALPI VENOSTE OTZTAL _ PASSIRIE -

BREONIE - AURINE - VEDRETTE DI RIES 

Similaun m, 3607: A. Plebani, L. Tezza; A. Boni
celli. 

Palla Bianca m. 3736: Angiola Plebani, LUisa 
Te3za; A. Bonieelli. 

Punta Finale m. 3513. Angiola Plebani, Luisa 
Tezza; A. Bonicelli. 

Spiega i m. 3431 : Angiola Plebani, Luisa Tezza. 

L'Altissima m . 3479: A. Booicelli . 

Hockwllde: Angiola Plebani, Luisa Tezza. 

Gran Pilastro m. 3510. 

Gran Mésula m. 3486. 

Pizzo Rosso di Pre doi m. 3495, 

Picco dei Tre Signori m. 3500. 
G. B. Villa, A . Salvi, M. Recalcali, A . Tosi. 

GRUPPO DEL MONTE BIANCO 

Monte Bianco m. 4810. (Via normale); L. Loca
lelli, F. Cominett i. Via dei Rochers: A. Frat
tini, F. Mangialardo. 

Denle del Gigante m. 4014. Parele Nord: A. 01103, 
P. Nova. 

Picco Adolphe Rey m . 3535. Parete S. O.: prima 
ascensione: A. Ottoz, P. Nova. 

Aig. de lo Brenva m. 3281. Parele E.: }3 ripeti· 
zion9 via Rébulfol con varianle diretta: A. 
OUoz, P. No va. 

Aig. Noire de Peuterey m. 3773, Cresla Sud: A. 
Olloz, P. Nova. 

GRUPPO DEL CERVINO - MONTE ROSA 

Cervino m, 4778. Cr9sta italiana: A. Compagnoni 
(guido), Ada Miori. Cresla italiana e discesa 
versante svizzera: R. Emondi, R. Morandi. 

Punta GniJelli m. 4559: P. A. Bonetti, P. Coluzzi. 

GRUPPO DEL CERVANDONE (Val Formazza) 

Cima Rossa . Spigolo EsI: N. Lancia, D. Salvetti. 

DOLOMITI 

Terza Torre di Sella. (V ia Ja hn) : E. Lauletta, M. 
Milesi . 

Torri del Vaiolet (traverso ta ): E. Lauletta, M. 1'111· 
lesi. 

Torre Delago, Spigolo O.: E. Laulello . M. Milesi. 

Cima Piccola di Lavaredo m. 2856. Parele N.: E. 
Loulgtla , M. Milesi. 

Cima Grande di Lavaredo m. 2999, Spigolo N. E. 
(via Dibono): G. Corna, P. Turani. 

Secondo me. tullì gli alpinisti, o.nche i mediocri. quando si sentono veramente attratti dal 

fascino della montagna. faranno sempre dell'alpinismo, purchè secondo le loro forze si siano 

impegnali seriam~nte: alla fine della loro pur mode sta ascensione si sentiranno intimamente 

soddisfatti. come un elello dopo aver superato un sesto grado. Naturalmente bisogna fa r l'alpi-

nismo per passione e no!:. per vanità. 

EMILIO COMICI 

(da: « Alpinismo Eroico ,,) 
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Visita agli amlCl 

della "N aturfreunde" 

di 

Portiamo da Bergamo la meritino per lempo del 
21 maggiO 1952 e - grazie ad una sveglia che, a 
quanto si dice, ha tradito il legittimo suo proprie
lario - partiamo con una bella mezz'ora di ri
lardo. Siamo in Ire macchine: la quorla, prevenli
vernante svincolatasi, partirà assoi più lardi e, 
con una pesante tlrala. ci raggiungerò la sera 
al termine della prima tappa. 

Troviamo il Garda splender.le d'azzurro sotto 
ii cielo cristallino, e sostiamo un quarto d'ora a 
Riva per colmarcene gli occhi ed il cuore, oltre 
che per bere un cailè ristoralore. GalOPpiamo poi 
per le Sarche e Toblino a Trento, e quindi sorbia
mo d'un fialo la bella strada della Val d'Adige 
sino o Bolzono, che traversiamo rapidamente, per 
fermarci invece a Campodozzo. in un tipico vec
chio albergo. riove consumiamo un classico spun
tino a base di :;peck e di Terlano bianco. 

Riprend iamo il viaggio e facciamo una sosta 
adequata in Bressanone per visilarvi i monumenti 
più notevoli; indi. con un u ltimo balzo, ci por
tiamo nella sempre suggestiva Vipiteno, dove pos
ziamo pranzare con molto soddisfazione. Verso le 
14 siomo al Brennelc. e di qui - compiute molto 
rapidamente le operazioni doganali e salutata la 
nostra caro bandiera - c'inoltriamo in terra au
slriace. 

Assai presto raggi ung iamo Innsbruck, che ci 
si presenta meravigliosamente dall'alto delle ri
torte deBa strada e che poi visitiamo nei suoi mo
numen!i carallsristici: il Duomo, il • telluccio 
etoro. (purlroppo quasi Interamente celato da 
graticciate, perchè In ri parazione), lo famosa Hol
Kirche coUe lunghe file delle sue bronzee statue 
(alcune delle quali susplano dei particolari rilievi 
e relativi sfacciali commenti) ed infine gli appar
tamenti Imperiali della Holburg. 

Alle 17 lasciamo lnnsbruck e, scendendo per lo 
immensa e verde 'Iallata dell'lnn, raggiungiamo 
Hall, famosa per un conservatissimo centro medie
vale, che conosciamo dalle fotografie e che na
turalmente vogliamo vedere. 

Ma qira e rigira, secondo le indicazioni degli 
interpreti locali e le ripetute domande degli inter
J:reti nostrani, folto sto che que l giorno.. il cenlro 
mediev:J:le non c 'è, e noi non riusciamo a vederlo! 

Pl'Ì!I'lO sol f!! sulla Cima Trafoi ('I~g. R. Ltgl~r) 

UNZ 
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(A Linz, più tardi ce ne hanno poi confermalo 
!'esistenzo e ce ne hanno anche indicata l'ubica
zione, oJ:lla quale ci eravamo bene accostati, ma 
forse 10 diversità di denominazione locale ha 
fallo :ii che ne v'3nissimo deviati: confusione delle 
Iingu~!). Ci consoliamo in Hall stesso, appar:an
doci In un delizioso intimissimo coffè o sorbirci 
qualche cosa 3i caldo; ne sentiamo veramente il 
bisogn'J, perchJ. dal Brennero in poi un vento 
gelido e pungente ci siena, e ci lo credere d'esser 
passati d 'un colpo dalla primavera italiana al
l'mvern!) stabile de! Polo Nord. Dopo il ristoro, 
con un nuovo balzo raggiungiamo Rallemberg, 
lo più antica cit tà dell 'Austria, presen tan te carat
!eristicht:) simili a c;uelte di Vipiteno. A Rattem· 
berg Iroviamo, appena g iuntavi, lo nostra quarto 
macchina ed ivi - dopo una laboriosa distribu
zione dagli alloggi ai quind iCi comp::menti lo caro
vana - ceniamo confortevolmente, e non troppo 
confortevolmente dormiamo. I non iniziali fanno 
conoscenza per lo prima volta coi 1elli tedeschi: 
cassa alta di leqno, lenzuola e coper te minuscole, 
piumino voluminoso ma infrenabilmente mobile; 
ta1chè \llcuni, or sudando or golondo, trascorrono 
lo nolte nell'interminabile lavoro di coprire i piedi 
che sono al fresco, scoprendosi così le spalle, 
per poi subito rifare l'operazione inversa . Il buon 
umore non si guasta per questo, ed il mollino 
oppresso lutli arzilli, tra una fioritura di converse.;
zioni e di espressioni bergamasche (che sembrano 
proprio apparleonere o chissà quole dialetto di 
ceppo tedesco) parliamo alla volto di Salisbutgo, 
onche stavolta - per la sloria - con mezz'oro 
di rilardo, ma senza colpa di sveglie! Per giun
gere alla delta città, dobbiamo però traversare 
una lingua di terra germanica, e così - per un 
tralto di poche decine di chilomet ri - siamo 
costretti a passare ben quattro dogane, piÙ imo 
pegnative forse delle oltre. pzrdendo in 101 modo 
un sacco di tempo. La giornata comunque è buo
na ed i luoghi sono magnifiCi, e soprattutto _ 
p2'r molti della comitiva - affatto nuovi; Soli
sburgo alla fine ci si presenta in modo suc;·ge
stiva, distesa - con lutti i suoi campanili o le 
sue torri - ai piedi dell'erto colle, coronalo dal
l'immenso Castello. 

• 
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Ma il lempo ne sospinge perchi? dobbiamo per 
le 13 eSS6re Q Wels dove gli amici di Linz ci 
hanno preo nnunciato l'inconlro con una loro slaf
ietta. Vi giungiamo infolti - dopo lo bazzeccola 
di 650 km. do Bergamo - spaccando il minuto, 
e vi troviamo l'omico Todorovic ed U Sig. Nopp, 
che ci portano il primo saluto della c Natur
Jreunde _, RlsloraU do una \::uana colazione. ci 
sorbiamo gli ultimi trenla chilometri e verso le 
15 focclomo il nostro ingresso solenne in Linz, 
rlceVUli da lullo lo slolo maggiore della • Notur
fre.unde., il quale comincio a farci oggetto di un 
fuoco di Illa d'attem:ioni e di cortesie, tali da com· 
muoverd e da confonderci. Ci sistemiamo ottima
mente In albergo e quindi - tanlo per riposare 
- dopo uno bicchierata d'onore con ottimo vino 
del Bolalon, usciamo coi nuovi amici, i quali cl 
scortano nella visita dello parte monumenlale e 
arllslica di Unz: lo Londhaus, il CasIello, l'anlica 
Ch iesa di S. Martino, lo Piazza di Città, il Rathaus, 
il Ponle principale sul Danubio (qui, anche se non 
b leu, già assai largo e solcato da battelli più 
çrossl dei nostri locuali), poi su per le colline 
danubiane, aHroverso giardini e parchi deliziosi, 
sino ':lll.l elmo della Romer-Turm e del Freinberg, 
sì da permetterei uno rapida vi!;ione di questa 
bello, ricca e induslre cittò. 

La sera, pranzo in noslro onore, ad una gronde 
lovola ::>rnolo con fiori alpini (e con pa rticolare 
omaggio di mughetti a ciascuna delle nostre si
gnore) e, dopo il pranzo, discorsi e relative tradu. 
Lioni, scambio di donati v: e di effusioni, ed infine 
intervento in masso dei Soci locali dello • Natur
freunda. con orchestrino e con conii caratteristici, 
ai quali timidamente rispondiamo coi noslri.. come 
possiamo. Poi le danze, soprattutto o base di val· 
zer, in cui parecchi dei noslri si distinguono, fon
dendo e confondendo nei vortici della musica e 
nella cordialità dell'ambiente le nostre due nazlo· 
nolitò. 

Alle 8 di venerdì 23, con un lempo un 
po' piOVigginoso, parliamo nuovamenle ed - in 
compagnia di tre amici austriaci che ci fanno do 
guida (Todorovic, Bucar e Daninger) - ci por· 
tiamo ad uno cinquantina di chilometri da Linz, 
nell'o nUca città di Sleyr. schierata lungo lo schiu· 
megglanle fiume Enns. città che visitiamo nelle 
sue parU caratteristiche, sostando anche nel Mu· 
seo storico. in una sala del quale possiamo visi· 
tare uno occasionale interessanlis!;ima moslra lo
tog raflca dei Soci dello locale «Nalurfreunde • . 
Da Sleyr - per pittoresche strade secondarie. su 
e giù per le ondulazioni del !erreno, attraverso 
prali e boschi meravigliosi, scovando perSino sva
riati copi di selvaggina per noi inusiloti - cl 
portiamo o S. Floriano, dove facciamo colazione 
ir. una tipica osteria ruslieana. 

Dopo lo colazione ci raggiunge lo Presidenza 
dello «Naturfreunde., collo quale inlraprendiamo 
lo visilo deJl'immenso e fastoso Monaslero di 
S. Floriano. guidali da un gentile Padre Agosti· 
niano. che In italiano ce ne illustra le bellezze e 
gli episodi slorici. Attraverso gli apporlamenll 
Imperiali. i grandi saloni, la ricca pinacoteca. lo 
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biblioteca sontuosa ed immensa. scendiamo alle 
catacombe aVé giacciono le salme dei Prelall 
Inslgnl e quella del grande musicista Bruckner. 
glò maestro d'organo in Linz ed in S. Floriano. 
Passoti poi nella ricca chiesa barocco. per coro 
tese concessione dei Padri e per genlile pensiE!To 
dei noslrl ospilanti (che hanno espressamente por· 
toto da Unz un volente maestro). possiamo oscol
tar9 un conceria, lutto e solo per noi. eseguito 
sul famoso organo di Bruckner, il più ricco e più 
perfello organo dell'Austria. 

Rientrati in Linz, ripetiamo in lana un po' mi
r,ore ed in altro ristorante il rilrovo dello sera 
precedanle, e qtllndi ci ritiriamo un po' presto 
al nostro albergo. 

Sabolo 24 levala mattutina e congedo com· 
mosso da Linz e dallo .'ilolo maggiore dello «Na
turfreun:3e. cha ha volulo essere presenle al 
completo, nonoslante l'ora. 0110 noslra parlenza, 
Gli amici Todorovic e Daninger però si accom
pagnano a noi per scorta d'onore, e ci guidano 
verso Salisburgo per il Sa!zkammorgul ed 1 suoi 
laghi ~Traun. SI. VoUango, Fuschl); la giornata 
però è grigio e piovoso, e purlroppo il lascino 
c!ello zona è irreparabilmente preqiudicalo. Dopo 
Eod·lschl (ricordonze di Francesco Giuseppe, Ca
lerlno Schrott. Franz Lehar) una schiarita im
provvisa ci dà il senso della bellezze perduta; ma 
r,romalliamo a noi stessi di lornare: Ionio lo vito 
non vorrà finire domani! ... A Salisburgo riplove; 
non ci resla che rifugia rei per la colazione, vero· 
mente '3Qregia, in una colossale birreria dalle 
immense ed infimte sale, una delle quali viene 
riservata o noi per le gentili premure dell'amico 
TodorovJc. Dopo colazione salutiamo gli amici 
austriaci, che ci lasciano per rienlrare a Linz (giò 
dlstanta ormai 130 km.) ed imprendiamo un po' 
trislemente il viaggio del ritorno sotto un'acque· 
rugiola autunnale. Risaliamo la volle dello Sol· 
zoch, prima chiusa tra slrelle gole. poi ampio 
e verdeQgionte. qua e là dominato da costelli 
habe!\Chl ::mnidali sui picchi e sui d03si. e poi lo 
lasciamo per lnerpicarc~ su per lo piccolo volle 
che porta 0110 famoso e veramenle ricca cittadina 
baln9Qr;;l di Bod-Gastein, poco oltre lo quale cori· 
cl-.iamo lo) ma.:ch!ne e noi stessi sul treno spe
ciale che - ollraverso il lunnel dei Tauri - cl 
I=-orto in Carinzia, e più precisamente nello vol
Ialo dellO'] Drova. 

RisoHI! a ~lallnitz sulle noslre auto. scendiamo 
a pernottara o Lienz, dopo aver rivisto e rigoduto 
sul versonle sud delle Alpi l'azzurro cielo ed 
Il solo. 

Il qiorno successivo, domenica 25, g iornata lim
pido e tersa, portiamo di buon'oro e - rimontato 
lo VaJ1a della Drava -- rienlriamo felicemenle In 
Italia 'l S. Ccmdidc, e quindi - attraverso lo 
sempre bella e pettinato Pusteria - raggi un· 
c;;lamo Srest;anone, Bolzono, il Garda e chiudiamo 
~er$o :lera a Bergamo il magnifiCO nostro 'lIra. 

Anche do quesle pagine rinnoviamo agli amici 
di Lino:; il noslro grazie più vivo per lo cordiale 
ft fraterno occoqlienza c~e hanno volulo trlbularcl. 

Sandro Musltelli 



SCI-CAI 
Gite ed eSCUI"Slonl Gare 

Lo Sci Cai. finalo alla vita della noslra Sezione 

due ·:mni or sono per lo volontà di alcuni soci 

q;pa~sionati. n61 corso cl::! 1952. pur senza s tra

lare. e contenendo i suoi sforzi enlro Umili mo-

desii ma ben defini1i, è tuttavia riu'òcilo a p olen-

ziare vieppiù lo sua organizzazione. 

Il numero de! soci, senza che sia stata fatla 

a lcuna propagando. è salito dalla ventina del 1951 

alla ragguardevole cifra di 51 nel corso di q ua-

sl'anno: segno evidente che I programmi dello Sci 

Cai allettano e ben si confanno alla massa. in-

vero 91ull0510 esigua, dei praticanti lo sci aseUf-

sionistico. E fu giustappunto a novembre, nel cor-

~o dell'assemblea annuale dei soci. che il con-

siglio. per bocca del di rellore cv ...... Tacchini e dgl 

segretario sig . Pa rma . fece ai r_umerosi inleive-

null una succinto relazione dell'attività svolta du-

rante lo stagione sciislica 1951-52, attività che 

purtroppo la freddo luce delle cifre e delle elen-

cazioni non può illuminare adeguatamente; così 

come non può porre nella gius ta evidenza lo pas

sione , lo generos itò e l'entusiasmo di pochi ap-

passionati la cui solerzia ha reso ancora una 

volta possibile il raggiungimenio. con o:tima riu-

!Ocila, delle mete prefissote. Tas s otti e Zanolli n e lla Cas e euhninante del " Pal'ravicini" 

(nrg. L . GO':':l!l1igtl) 
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GITE ED ESCURSIONI, 

Foppolo. Piazzatorre, Canteniera della Presola

na ed Oltre il Colle sono stali i cenlri maggior

mente raggiunti nel primo pariodo dell'altivilà 

sciislica. Poi, col venire della primavera. le mele 

più ambite sono sia le Lizzola ed i rifugi .. Calvi~, 

c Curò., • Laghi Gemelli. e «Mag notini _, meno 

tre, nel contempo, non si è mai troscurata l'op

portunità di fare qualche puntata luori provin

cia e fuori confine. sicchè anche Sestriere, Cervi

nio. Selva Gardena. S. Morilz ed il Monle Leone 

sono slole felicemente raggiunte dalle comitive del· 

lo Sci Coi. 

Il lulla. P:T un lolale di 26 pullman e di 1.226 

partecipanti. 

Sono slale in:l!re cOffi?iule, da pcrrle di soci, 

numarose gite ed escur:::ioni individuali, Ira le qua

li ci piace ricordare quella di cui siam::> a cono

scenza: Plz Palù; Breithorn; Colle Teodulo-Zermat!; 

Ollomont-Zermatt per il Colle Fe ne tre; Col d'EvÈl

que; Col Collon; C::>l de Mont Rouge; Col de 

Valpelline; Monle Cristallo; C ima Payer; Monte 

Cevedale; Cima Roma; Col du Midi. 

LE NOSTRE GARE, 

L'attività agoni:lica dello Sci Coi, se raffrontata 

con quella dpgl! altri Sci Club, app:lre quanto 

m:Ji singolare_ Infatti. mentre per lo quasi gene

ralità delle società sciisti::he il termine • attività 

agoni!ti<:a" consistg e3senzi::llm"mte in un fatlo 

di partecipazione d~1 p ropri a tleti a lle varie gare, 

per lo Sci Cai. invece, l'attività a gonistica (se si 

eccettuano le ammirevoli prestazioni di Erminio 

Rossi, unico atleta • da gara ,,) è un btto unica

mente orqanizzalivo, che involge l'oneroso allSl

slim!mlo del • Troho Parravidn! ", dello • Sblom 
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del Recaslello ", dei Campionati Sociali e della 

• Coppa Seghi "_ 

Fu appunto due anni or sono, all'allo d=J:a sua 

ricostruzione. che lo Sci Coi vide impellente lo 

necessità di riabilitare due gare come il • Por

ravicini ed il • Gleno .. che col correre degli onnl 

erano un poco scadute e minocciavano di andare 

alla deriva. E con ben a~giustali c;Jlpi di timone 

lo gran barco del "P.:lrra vicini " ritornò quest'ano 

no sulla giusta rotta ed oaenne ~u=cesso e risul 

tato tecnico di tale rilevanza quale forse mai fu 

dalo di notare nelle precedenti edizioni. 

Non fu il solito monologo di Cresseri e TossolIl. 

che d'.:l anni avevan;) tollo l'intr:resse allo gara 

\"Inc2nclo O loro piacimento, ma fu una 10110 ser· 

rala, cond::>lIa fino allo spasimo, che vide 19 pr{

m;c due coppie l::attef3 il record de:ia prova e 

tuHe le altre nelb sp:Jzio di un'ora: ciò, che a 

nostro avviso, cost itui,ce il primo qrandi!simo 

successo del c Parravicini 1952 lo , Una lotta furi, 

bonda s'è scatenato Ira Tassotti-Zanolli. alpini 

dell'VIII Reggimento, e ?erruchon-Bieler, gli "az

zurri .. di Cogne; ballaglia che si è combattuta o 

piccole m::mciate di secondi fino all'ultimo conlrol

lo, risolvendosi poi, nel!a discesa, a favore del 

militari e lasciando ai valdostani il desiderio di 

una rivincita Ch9 ha già {issalo l'appuntamento 

per il prossimo anno, Anche i lovere3i Peloni e 

Cominetli, del Gruppo Alpinistico Bz.rg::::lmasco, 

hanno disputato una gara meravigliosa su!,eriora 

cerIo ad ogni aspettativa, conquistando, col quar

to posto, non so:o lo pa lm-::I del miglior accoppÌ':r

me nto bergama3co, ma imponendosi di p repotenz:J 

alle quotate pattuglie dei vari Reggimenti Alpini 

o dei più farli Club Sdi:tici dell'Alla Italia . 

Per lo gara del « Gle:r.::> ". invece, visto ormai 

~n'.lllio C;":'!! d:)!'=o di riportar:a agli antichi fasti 



e ritenendo oltremodo sc~nveniente di lasciarla 

scadere al rango di una gorel~a a corallere locale, 

si venna allo determinazione di abolirlo e di sosU· 

luirla con uno provo di • Slalom Gigante .. che ri· 

sp~ndt:!sse maggiormente alle esigenze dei disce· 

zi'Sti di oggigiorno. Così quest'anno 51 di:;pulÒ per 

lo prima volta quello • Sialom Gigante del Reca· 

s tello.. cui arrise lo bello villoria di Carlelli e 

che vide realizzato lo scopo che in questo suo 

primo onno di vita si era prefisso, ovverossia di 

dar vita ad uno sagra del discesismo bergamasco 

m9dianle lo falliva collaborazione di lutti gli Sci 

Club della provincia. 

Non disputati i Campionali Sociali del C.A.I., 

causa l'obbondante nevicala, che proprio la nolle 

Con correnti , ulb cresta det Cabianca 

precedente le gare, innevò piÙ del necessario lo 

zona del Calvi; le gare dello Sci-.Gai fecero un 

balzo Hno al 6 luglio, giorno in cui, al Livrio, si 

disputò lo S· edizione dell'ormai classico « Coppa 

Claudio Seghi n , la nosira gara che raccoglie i 

piÙ bei nomi del discesismo itoliano. Ouest'anno, 

riUralosi Coln dalle compeiizioni, lo vittoria non 

poleva andare che a Carlo Garlner, e ciò infalli 

si verHicò. Dlelro di lui !;i piazzarono Sche none, 

Angelini. Arturo Gartner, Sertorelli e quindi tulla 

lo schiero iIlus~re dei maestri di sci del Sestriere, 

i quali, sollo lo direzione lecnica di Gmo Seghi, 

costituiscono lo sceItissimo corpo insegnante della 

Scuola Nazionale Estiva di Sci del Lvrio. onore e 

.... anlo della nostra Sezione. ano sa, 



rpagine di diaf!.io di Pino MasieI'D (tJ 

/)lIgli scrilti l' da; diari cl/t' Pillo Jl!a s;I'I'o Il'1le'i'a con 1//ct icolosa CI/ru 
l' dm'e (II/dm:" 'i'ill "';11 J/'gllalldo /j ' imprl'ssioui cile ricm'(I'i'lI dalli' SlIl' 
sali l e iII J/lol/faglla, slra/daJJlo alc//ui {rfIllIlIU' lIli che illlfstral/o COIIII' il 
$1' 111;1/1('1/(0 e "Cllllor,> per la mOllfagl/1I si ,' rflIlO ;11 LI/; 10/110 fad icali dCI 
ill/lllcll:;ori' of.!lIi 5 11 0 p"l/siero l'll og,/li 511(1 0:;;0111' . 

• d {fillchè CO/OI'V chI' pl'I"COrrOllo i slIdll/i H I/lin; delf/' IlI O/IIC/ glI€' .wp~ 
piallo cOli/e li ?l' r co rrn '(/ (' li Sl'n!i1 t{/ j';lI o Masil'ro, abbiamo pubblica/o 
t/ll/'sti l}'(I'III 1111'11 Ii. esprI-s.dolli' di /III I//Ii/llo puro ; 111111 (I 1 11/,(1/11 (' 11 le .l'COII/

parso da qucstu II/nl/do pa poter .. ; ill11/1i'rgl'rf' iII uni allrl' /' Più lI/Yusci-
1111111; a lll·~::. ·. 

Al crepuscolo suben1ra rapidamente lo notte. La luna mi indica amichevol
mente lo strada: evito cosÌ di accendere lo lanterna. Senza essere gelida, lo 
temperatura è piuttosto bassa. Procedendo a posso normale, in un'ora e mezza 
giungo ai Resinelli; sosto brevemente sotto i vecchi abeti. Come ci si sente fratelli 
sotto lo loro corona! Eppure questi esseri centenari guardano così alti al disopra 
di noi effimeri, sopra i nostri dolori e le nostre agitazioni: essi provengono da 
altri tempi, diversi dai nostri e ad altri tempi guardano. Smetto di fantasticare e 
riprendo il cammino. Il sentiero è coperto da una spanna di neve gelata, che 
scricchiola allegramente sotto il mio passo. E' una notte folata : qua e là, dietro 
i giovani arbusti od i tronchi massicci, mi sembra perfino di scorgere dei piccoli 
gnomi che ammiccano maliziosamente. Chissà se lo Befana si ricorderà di queste 
povere casupole sperse tra i monti? Domani è l'Epifania: speriamo sia giorno di 
fes ta anche per i bambini della pineta. 

• • 
La tremolante luce delle stelle agevola il percorso nella notte incombente. 

Nude, le piante ci accompagnano amichevoli lungo il cammino dei nostri ricordi 
che si ripetono in un dolcissimo mondo di sogni. Pochi rintocchi lontani rompono 
lo statico malìa di un primitivo, infinito silenzio: chiusa nel cuore porto tuttora 
quell'eco di campane vespertine. 

• • 
Scorrendo con l'occhio su quei picchi dolomitici che si levano come scheletri 

giganteschi dalle mani imploranti o minaccianti, mi sovvengo di una fantasiosa 
strofa che ho letto tanti anni or sono nei Canti dell'Edda: 

..... dalla carne d 'Ymir lo terra è stata fatta; 
e dal suo sangue il mare mormorante, 
dall 'ossa i monti. .. 

per questo, forse, sono sempre seri, seVEri e possenti. O montagne, come pro
fondamente comprendo il senso dei vostri simboli! Fatemi essere come voi: così 
duro, così mite, così superbo! · . 

Mi trovo in un singolare stalo d'animo e di nervi: scosso nelle fibre più 
profonde e tuttavia mi sento insieme come librato in un beato sognare. Di con
tinuo mI dico pIeno di stupore: II: Tu vivi! Lo sai? Tu vivi! Certo! Non è un sogno! 
Tu vivi! » . Con lieta curiosità ammiro il mondo: interessante come una cosa 
mai vista. 

20 
Passo della Manina e conca di Valgrande dal 
Mont e C ros taro (nrg. G. B. l'ilfa 



... • 
• T , 

4 
~ / ì ,. 

~ 
.~ 

r I 
-' , 

( • 



• 

l' ~lIr~ 

A ;'-TONIO SALVI 

Solto i llIici l'iedi si .}/clldc'l'o II/I II/Orbido (al,peio di WJ'i.'C 

tessuto dall'ill7-'crllo iJ/ (oll/pagllia dcl sol(': 'i .. i si dise[/IIG'l'oI/O, 

il/t.'"{'uiandosi, le olllbrC' a ('alta larghe a volta sottili di , i l'i (> 

sica,1!i, di rapaI/ile (' arbl/sli, di alberi isolati e a gruppi. r:. quella 
passatoia scricchiolaI/le di 1/C''l'C soffice (' gelata sa!i'l.'o dolcclI/cnt e 
lasciaI/dosi dielro le Ultill/f case di Pc::::::%, poi correva rapida· 
Illcnlr sopra 1/11 I>ollliccl/o a pcrel!'rsi !lel bosco dove I/('SSlIil 

raggio di sol(' m'c'Z'o allcora trO'l.'ato la 'via iII lutto t'ill'l'c/'Ilo. 
Oal/c « Q/lolfro llfalte », chc si slag/ic1'i.'ollO cllpe SII di 111,1. 

fOllda/c grigio . soffim'o IIII'aria gelida chc llIi spi[jerava IIIO/ (.'sttl, 

r{'.rJ[Jclalldollli, J/rl ba'l'ero rial:::alo dc! cappotto. 
COlI/lllillG7.'O COli lo 'l'aga sCllsa:::iol/(' che qualclfllo llIi condllccss e 

l'tI" /lIGI/O, dccisall/cJ/t(' c COli calltela, per 11110 7'allc igl/ofa, COlli.' 
fCl/,mrc d'('sscrc nella llIia dil{'fla Val di Scal'i-'c? lIella Val di 
Srah'c di SchilPario c {'illl/ii/o/'r, d{'lla PresolallQ c della Bago,-:;:::a, 
de! Vi7'iollc c dei Cali/pelli? 

Qllcsta (\ 11110 Val di S('a/7.'e brillallte cd al/ili/a 'a, che /IIoltis
sillii col/oscono: lo <'al/c ('h(' ['arrggia ilei lllrisll/o COli /e a/tre 
dci {n'r[/all/Osco (' dci /)/'c.\'ciollo : si può eSSCl'lIC entusiasti cd (' 
fari/c esser/o, 

.l/a c'è un'altra Val di Sca/7.'c, Iflfcl/a chc io percorrevo iII 11Ii, 

llIatlino d'il/'l'(TIIO, Ifuclla IOlltana dalle strade o al/che appellu 
lauliafa f/lori dallc stradc, q//clla d{'q!i abitati raggillllgibili sol · 
,'-allio COli IlIughc CGfllI/liiial(' a piedi: la 'l'al/c che gli a/finisti 
trasClIral/O pc/'chè pri7'a di ~'{'ttc i/ltercs.wnti c chc i l,'il/rggianti 

11011 COl/oscono nè possono COIIO
Sfcn' f'{'/'chè srll:::a alberghi lIè !o
co/Wl', 

C'l' lo Val di Srah'e, insoll/llla, 
ai/Co}, og[/i prl'ssoch{~ ig//ota Q. chi 
1101/ 't ,i abili, 

Cò/erc, pcr dirc, chi /ia /IIai 7.'1-

si!alo Cò/crc? Cò/rrc ha stradll;,;;,;e, 
passar;gi , sottoportici cd onfra!ti tal 
Ijlla/c i 7.'('cchi Ijuarti{'ri dci 'l'/'fIagfJi 
d'Oricllf(', lJi /lott{' l'effetto è 10-
fu/c, TrapelaI/o /lfci da mistaiose 
jil/cslr('l/c , si selltollo chiacrhr/'icci 
ilei bifio (' Irattelll/!r risa di donnc, 
Zalllpillallo OVIiIIl]IiC Iontanc: il/g
UOIIO Iflla (' là orrhi !05!0/"('s(('lIli 
di [fa .'li, 

Qucst'altra Val di Scah'(' chc 
difo il) ha al/cara tuttc le ..l'Ile rase 
COli i {etti fattj di las/re di .hi{'lra. 
allllilassatl' 1'11110 'i.'iellio alraltra pcr 

/IIcglio prolC'gge!'si da/ll' 7.'alal1ghe . Telti bigi, !('!ti scuri color 
/IIalilleollia. fetti chc a 'i.'cdcrli HII poco da lon/ano sCIl:~ralio 
alilich(' lIIa(('/,i('. 

Jfa pilì chc di ("os(' è fatfa di /fO lIi iII i, ill/pastata di sel/fill/cllti, 
(jllcst'alfra Val di Sral'i.'(' (he dico io è Ia:ta di tarrofi di 111011-
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taglia. di lIIaestre (oll/unali . di pos/illi che gira/IO dall'alba al 
tramonlo, di II/erriaioli giror.'aglti (011 la cassetta a fraro!la, di 
raccogli/ori alllbll/allt; di pelli d'anill/oliJ di 'i.!eglùJ llolfurJll' nelle 
slalle, di {el/l're di lIIariti, di figli l'/1Iigrali alf'esfcro, di lel/l'brosi' 

ll'gUfl/de, di lil//Or; di 'ua/anglll', 

Dirr; che qUfsla seconda 7'alle è /0 'l'fra l'al di S(ol,'(', al/clw 
SC' igllota ai più. 19l/afa l'l'l'che'> 1101/ c'è lIeSSUIlO (hl' Ile dicoJ 

alllll'1I0. Bisagl/Q proprio sfoprirsela /,(':;:;('tlo per pe:;:;l'tto, 1'ogo
bOlldalldo di 'l'il/aggio iII 'i.'illaggio a casaccio. dopo m.lf}"e strappata 

(011 pa::iel/:;o lo dI/l'a scor::a dci roraltrri. 
Si apprende, per ('s('lII/,io, (011/(' esisla /III prot-'cr(,io srol7.,iJ , ,] 

che maGli/onda di «gl/ardarsi dal roèrs ». di guordars; cioè 
dal l'm'l'scio, dal raral/ere degli abitaI/Ii delle loca/ilil ('spostl' 
a sl'lfl'l/triolll' , Pilliccol/do qua l' là ci si accorg l' chl' il prO'i.'el"bio 
hG lilla s/w 'uera ragioll d'l'ss('re, cll(' 'l'crall/l'lI/r i raralleri dl'i o

'i.'olligioni del/'olllbra SOIlO /11('110 operi i, II/l'Ila /lianslleli, IIIrllO ~~~~~~~~.,{>l1.'~ 
gl'J/erosi dri raral/l'ri degli abitali ti iII paesi più spesso l'Ucia!i ~~ , ~ ?J 
dal sole , NOli è sfalo /III I//{'r(iaiolo alll{ntlallle inconlralo Il/lIgo ......... ~ 
III/ sClltiero ad iI/forli/a l'III i che i SI/ai alIar/ più //Iagri li cOllcll/de 
ne{}1i abitati «alf'a!ll'::::a buona per il cas/agllo »J inforno ai 

sC'!fecl'lIlo /llelri ? ~I quasla quota, iI/falli, Il' 'l'alli SOlIO s!refll' ad 
i pasroli I/lagri l'c/' i rastaglli cl/e li ("01'1'0110 della 10/'0 ollibra, 
Più iII allo, iI/pecc, le 'i.'alli ~'i allargaI/o ed i pascoli s'iII/piI/-
gl/al/ o '- ed i caralte!"i, iII paraI/C'Io. si arrolol/dano, 

Frolli/ileI/Io a ImI/III/eli/o 'i'i( //[' a [Jalfa fju('sla s{'('ollda 'l'al/c, 

,,--l Tl''l'CIIO, 11110 'i.'ol/a (hl' II/i .wffl'rlllai, I/olai 101 che di pc/oso 
l' pl' l/::olal//e attaccafo COli /{// f il di ferro solto l'arco di 1111 

por/iro, Jii si diss(' ch'era lilla ::.'alllpa d'orso: e lIIi si spiegò che 
era lo ,-;ol/1pa destra dl'll'ul/ill/o orso I/cciso I/ella Valle' di Stalpc, 
La hes/ia era sfata uccisa, 11011 so //lfa//li (I////i fa, //;C'III(,ll/rI/O 

chC' dal/'I/o//Io pilÌ forle della l'al/c, I/rrisa a Jor,::a, di lI/al1i, sll'm/
gaIola. L:.ra arcaduto di lIol/e, Il/clllrC' l'I/o/I/o pilÌ forlr della Vali/' 

ril/coso7'a IIII/!fo /fII seI/lino, iII Hl/a l/ol/C' di lIe've, UlI'olllbra gli 
,\'i C'ra falla acconlo, cllIosi ad acrolllpag/larr;/isi 1Ic1 bilia, L'oll/hra 
1/011 era allri chc l'orso; al/ch'C'sso sCC'J/{/C'i.'G a Valle, forse l'l' I' 
fa III C', L ' IIOIllO (' ia be~·tia si O'i.'c .. ill[Jhiarollo fino a r!t C' 1(' di/a 
sfro::::arollO, inesorabili . 

Pe::::.'c!to a pe::::l'llo, fjl/es/o sì (he sarebbe 11110 s/oria da /I/C/

irl'c illsiell/e', la storia di ijue's(allra J"al di Scalve, 

l'n pe::;::ello potrebbe lI/c"el'celo, per {,SC'llIpio , /0 ll/nga (' 
bial/ra barba drl Bore/lÌ, il 'i'{'(chio porla/elfere e' giorl/alaio di 
1 "illllillo/"e, selllPre presellir ad agili arri.'i.'o d; corriera: l/II al/l'O 

pC'::::{'1I0 dO'l.'l"ebòc /I/('lIercrfo il Bitì, wlIlIl/i/la/orc il/faticabi/r c 
{·accialorc .ollali::ialo chc J/ei !elllpi passati dO'l.'è sparan/a de/ 

piolllbo I/el/e carni dcgli all('rrili cCI/IIosci,' /III 0111'0 frollIlI/C'l/lo 

d07.'rrbbc oggiul/gerlo il Quilllo, f'a/llis/a c!t(' viclI giù ad ocr1li 
chiusi - cOllie si SI/al d ire - per i raPidi lornal/ti del J)C'::;::;0 

(' cOJ/duce lo corriera or brOli/olanda C'd ora callial/do~' altri 
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A l' t Il l' O O t t O z 

fa U.·esta S11d de ea N oire 

.-- lilllru 0[(u::;, di C(j/lfll/llyeur. ,; 111/(/ di'l!I' Più gl'a/ili: guide ddlt' .~lIpi Occi 
d l'l/lali l' iII particolare de! GrllPpo 1/1'/ .l/DI/tI! B!/lIIco: ugllalmelll(' iIlSIIPI'/"II
bile S;CI SIf roccia che SII gh.'accio. Il.' hll Pl'TCOl"JO 11111(' II' 'dr classiche t 'III' hll 
(~·/J~ci(.,t,· /l/ili ",'d/iiI/ii di 11110;:'1' 0111'1' li 111/ rllg~!{It {/rdt""ole Ili/II/ero d.: primi' ripc-

11=:0111: dalla prill/a (lsce/1.dol/l' dI'ila 'i,'ertigilloslI part>tl' E'si di,I Di'III.' di'I Gi
ROl/tl'alla «So/til/ I'lfa di s:lI'stra» de! .1/ollll' Biauco ('i'io che ha pl'l'cor.\'o p,'r 
beli qllt/lfr(l l 'alte), dal/a prima Iro,'l'rsa/u cOlllp/r>ta di'ile A:glf'illl's de C/w· 
mOIl.;x (doi Cflarlllo: IIll'Aig. dII 1)/all) dIa Crrsto del Pl'lIf('rcy (Il ,l/(wk 
Hitll:co. dal/a $('COI/(/II lIsceI/S,:olli' (/t'l/a /)/1111" Crdil'l' 1J"11 prilllll della PClI',·!t' 
Esi d," .1/01// ,lIul/dil. è II/liti /fila SI'l'il' di impJ'<'Sè j'ccC':;iollali clic gl' /WII/IO 
"'/liso /'/fll/lllissiOIlI' 1/ qUI'II'élite dl'lI'alpil/islIIO /IIol1dia/(t eh,. è il GI'OIfP,' HtllI/ c 
.l/olllagnl'. Fillo al/'/,s/a(t' scorsa II/CII/Cm'fi alla .l'Ifa cullaI/li I/Ilf1 sa/i/a Ciii It'//C~ 
"'(/ particolarll/l'lIll': 1(/ cres/a SI/d dell'.lig . .\"oi/'(· dl/ l'('lIlel'l'J!. Xrll'orticolo 
chI' l'gli. or/nl'lIdo alfa lIos/ra r.'cllit'.da. ha cortl'sell/ellfl' <'oll/fo ill~·i(l,.ci ,.(lC~ 
COI/fII ,'/I [,1'1' .... , •• 11/(1 ('f/iC(/CI'II/I'/1fl'. li' luppl' IleI/a SU(/ dl/orill. 

Il 2 settembre 1952 mi trovo al Rifugio della Noire con Piero Nava del C.A.1. 
di Bergamo: abbiamo ferma intenzione di salire lo cresta Sud della Noire. 

Sono trascorsi ben 2S anni da quando volli tentare questa impresa. Dopo 
c.ver compiuto la prima ascensione del Père Eternel, mio fratello Osvaldo, Grivei. 
Pennard e io, allora tutti portatori del C.A.I.. avevamo deciso di affrontare lo 
«cresta sud », rimasta inviolata nonostan',e i numerosi assalti di alcune cordate 
fra le migliori del momento, 

Eravamo nel luglio 1928. Il materiale di cui disponevamo era molto pesante. 
Coi scarponi chiodati di allora arrivammo alla Punta Welzembach, ma il brutte 
tempo, sopraggiunto all'improvviso, ci obbligò a retrocedere. 

Nel ì.ugHo 1920 eravamo di nuovo sulla cresta, questa volta senza Pennard 
Bivaccammo sulla punta Welzembach: il giorno dopo, superato il famoso pas
saggio a mezza luna, attaccavamo le ultime diHicol ~à della punta Brendel: poteva 
G3Sere 10: vittoria se il laccio del martello del capocordata non si fosse spezzato e 
l'attrezzo non fosse finito con un solo balzo sul Ghiacciaio del Freney. L'incidentE 
ci lasciò cosÌ in possesso di un solo marlello: questo fatto, unitamente al tempo 
che si era andato guastando e alla not:e che si avvicinava, ci consigliò di scen
dere alla Punta Welzembach per un nuovo bivacco: aveva inizio allora uno de: 
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più terribili bivacchi della mia non breve carriera alpina: incastrati in tre in Ull 

buco di un metro quadrato, senza peterei assolutamente muovere e sotto una 
tormenta di una violenza inaudita, fùmmo coslretti a passare trentasei ore vera· 
mente infernaiL Quando temò il sereno lo montagna era ricoperta da circa 20 
centimetri di neve fresca: lo discesa fu molto pericolosa: con la diciassettesimu 
corda doppia potemmo mettere piede sui ghiaioni del Fauteuil des Allemands. 
Pochi giorni dopo Brendel e Schaller, eh", avevano seguito dalla Capanna Gamba 
le nostre manovre, vincevano per primi questa magnifica cresta. 

Questa salita, non frequentemente ripetuta durante gli anni precedenti lo guerra 
è considerata ora una salita classica: ciò non astante io non l'ho ancora faHa: 
cìnque volte ancora sono salito al Rifugio della Noire, e cinque volte il cattivo 
tempo mi ha costretto al rltorno prima ancora di avere attaccato; l'ultima tre giorni 
fa, quando, salito ancora con Piero, il mio compagno di oggi, al Rifugio dena Noire. 
sotto un magnifico sole, ho dovu to tornarmene all'indomani eotto un cielo grigio. 
che met'eva malinconia a vederb. Oggi è lo volta buona, a costo di non pensare 
più alla cresta Sud. Il 3 settembre 1952 già costituisce per me una vittoricl il fatto 
di poterei avvlore verso lo cresta Sud con un tempo bellissimo e senza vento. 

Alle cinque siamo all'attacco. Met· 
tiamo lo corda e cominciamo ad ar
rampicare con calma, ma ai primi rag
gi del sole l'andatura aumenta e di
viene quale occorre per queste lunghe 
salite. Alle IO siamo già alla Punta 
Welzembach: una breve sosta e filia
mo sulla corda doppia che ci porta 
nell'intaglio ai piedi della Punta Bren
del, cioè ai piedi delle grandi difficol
tà. Attacco il passaggio della mezza
luna. et Dio, quanti chiodi che ci han 
messo! :o, e lo supero facendo passa
re lo corda in soli ire o quattro mo
schettoni; nonostante questa precau
zione, lo corda si impiglia in una fes
sura e per quanti sforzi faccia non 
riesco a riUrarla: oro tocca a Piero sa
lire senza assicurazione per liberarla: 
tutto ciò ci fa perdere una buona mez
z'ora. Poi due lunghezze di corda ci 
portano al punto dove 22 anni fa do
vetti rinunciare: in breve il passaggio
è superato, ed eccoci sulla Brendel, 
dove possiamo riposarci e ristorarci, 
comodamente sdraiati su una grande 
piattaforma. Poco dopo le 14 ci trovia
mo sul famoso passaggio della quin
ta torre: anche questo viene superato 
in breve tempo e molto bene: di là lo 
salita è normale. Verso le 16,30 rag
g iungiamo lo Punta Bich, da dove ci 

Passaggio d ella nlezzaluna 

(nrg. P . . \ill'a ) 
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appare la Vergine della Noire, splendente nel sole che tramonta. Ancora una 
corda doppia e poco dopo le 17 tocchiamo lo vetta, dove sostiamo brevemente 
per apporre le nostre firme sul libro che travasi ai piedi della Madonnina. 

Abbiamo appena intrapreso lo discesa quando avviene un banale incidente 
che però avrebbe potuto avere conseguenze assai gravi: Piero si appoggia con 
lo mano a un grosso masso: quando lo toglie, e lo pressione viene così a 
cessare, il pietrone, che si trovava in posizione di equilibrio instabile, si muove 
e sta per travolgerlo: io dò prontamente uno strattone violento alla corda, ma 
non posso evitare che il sasso colpisca il mio compagno a una caviglia prima 
di scomparire con enorme fragore neq li abissi della parete Sud. E' lo vendetta 
della cresta Sud? La nostra andatura diviene allora lentissima, perchè Piero è 
notevolmente menomato dal forte trauma. 

Ai primi di settembre lo notte scende presto, ma stasera c'è lo luna piena El 

il tempo si mantiene bellissimo e caldo: preferisco evitare lo fermata del bivacco, 
temendo che, una volta raHreddatisi i m uscoli, il piede di Piero possa non funzio
nare più del tutto, e cosÌ continuiamo lo nostra lentissima discesa al chiaro di 
luna: impieghiamo circa lO ore a scendere, mentre normalmente ne occorrono 
meno di quattro; finalmente alle 3 del mattino rientriamo al Rifugio, circa 24 ore 
dopo lo nostra partenza. 

Arturo OUoz 

illplnlsRlo a Tavolara 

Un gruppo di nostri soci si 

è recato nell'agosto di quest'an

no all'isola di Tavolara in Sar· 

degna. Eniusiosm::ul dalla descri· 

zione di Sugliani, instancabile 

girovago, 11 quale si era colà 

recato nel mgse di aprile e col 

desiderio di vedere un mondo 

nuovo, sono partiti all'avven~u

ra con corde, chiodi. pedule e ... 

maschero per lo pesco subac

quea. 

L'ambiente veramente interes· 

sante e ricco di possibilità anche 

alpinistiche non ha deluso. Pa· 

reti a picco sul mare, guglie do· 

lomitiche, grotte fantastiche e in· 

numerevoli nuove vie da trac

ciare . 

L'isola è veramente una gran

de tavola di roccia, in prevalen-

za dolomia, che spunta ardita 

dal mare, al largo di Olbia. Mi

sura in lunghezza circa 6 chi

lometri. mentre lo cresta dentel

lata ma abbastanza regolare 

raggiunge i 600 metri circa sul 

liveilo del mare. Ci sono molte 

salite facili ed altre abbastanza 

abbordabili.. con lo barca. ma 

in prevalenza ~ono p::Ireli, stra

piombi e placche gialle che fan 

venire le verllgini solo a guar

darle. Sono state effettuale al

cune prime, anch'E! se il caldo, 

la<;;giù veramente insopportabile 

dopo le prime ore del matli

no, ha afflosciato gli entusiasmi. 

Simpatico e degno di nota il 

pens iero dei nostri soci, i quali 

hanno battezzata • Punta Berga

ma· una delle cime piÙ alte 
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dell'isola. vinta da nord-est per 

uno spigolo affilato ed interes

sante, incontrando difficoltà non 

superiori al 30 grodo. 

Moltissime altre singolari al· 

trallive hanno contribuito a ren

dere la vito primitiva nell'isola 

assai movimentata e divertente_ 

Caccia, pesca, escursioni in bar

ca ed a piedi sugli isoblti vici

ni, panorami selvaggi e magni

fici inquadrati quasi sempre nel

l'azzurro incantevol" del mare e 

soprattuUo le meraviglie degli 

abissi marini svelate da quel 

fantastico e promeilente sport 

che è la pesca subacquea, han

no egregiamente completato l'ori

ginale atEvità ... extra-eontinen

tale dei nostri soci. 
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Finalmente si parte! Tutto è deciso; dopo esser 

slalo per giorni a lungo sludiato e ponde

rato, lo tensione dei preparativi cade lo ~era 

della partenza. Da Bergamo una rapida corsa 

in treno ed autobus ci porla a Madonna di Se

nales . Nell'ampia conca verdeggiante di pascoli. 

biancheggiante qua e là di graziose casette 

rustiche aàorne di fiori, sotto un cielo limpido e 

ridente, si slanciano bori dalla masSa ondosa dei 

pini mirabili vette. In alto, in alto ancora, il ghiac

ciaio sfolgorante di luce aggiunge un nuovo ele

mento di bellezza all'austero quadro. 

Il no~tro solitario vagabondare incomincia qui. 

Quando iniziamo lo salita per l'acciollolato sen

liero che conduce al rifugio Tisa. ci a::c.::>mpagna 

le., squillant€ voce delle camp:::me che daU'aerea 

chiesetta del villaggio lanciano i loro rintocchi 

festo:.;i su per il declivio dei monti. La salita della 

Val di Tisa sia per lo zaino pesante sia per il 
caldo è piuttosto lenta, ma l'ansia di porlarci 

ill alto non permette sOf;te; in silenzio prosegUia

mo verso il rifugio del Similàun che, in vedetta 

sulla cresta confinale, ci attende. 

Sotto l'ultimo sperone di rocce od una provvi

denziale teleferica affidiamo i nostri carichi e con 

le prime ombre della sera raggiungiamo il rifugio. 

Spunta appena dietro i monti l'aurora e già 

ci troviamo in cammino verw lo bianca pira

mide del Similàun. Una piacevole salita lungo 

il ghiacciaio, una breve cresta di rocce e poi lo 

vetta. Quanta grandiosità di montagne! La vi::;ta 

~pazia su ano varietà fantastica di forme. Verso 

!'Austria ondulazioni di cime sfumano a mano 

a mano azzurrine nella lontananza. A sud lo 

mole :.;Irigia delle Dobmiti con le sue creste e 

gtlglie capricciose, fino al gruppo del Brenta 

e dell' Adamello. 

Nell'oria rarefatta e trasparente si stacca dal

]'immane cerchia l'imponente massiccio deU'Or

tles-Gran Zebrù, E' l'altare sublime sul quale si 

sono immolati due çiovani amici , Un fremito ci 

percorre e dai nostri cuori salgono alle labbra 

i loro nomi. La nostra solitudine scompare. I loro 

Spiriti saranno con noi su ogni vetla durante 

queste indimenticabili giornate, 

Più tardi altre cordate ci raggiungono. Le 

guide intonano le loro canzoni; si canta in te

desco, francese, inglese ed in itdiano, Sì, per

chè noi azzardiamo le prime strofe delle canzoni 

piÙ core ... 

Un ultimo rapido sguardo alle cime circostanli : 

Polla Bianca, Wildspilze, Altissima e poi a salti 



verso il rifugio. Nel pomeriggio lasciamo l'acco

qliente cap::,mna per porlarci con una bella tra

versata lungo i g hiacciai scendenti della Punto di 

Finale, a l rifugio Bellavista . 

Il mallino dopo, dense nebbie circondano il 
r ifugio. Ci consultiamo e rinunciamo alla pro

gettata salita a lla Palla Bianca. 

L'inUma salello del rifugio ospita un gruppo 

di giovoni Alpini, che con ! loro canti riempiono 

l'atmosfera di sana e noslrona allegria. Una fo-

Con templa::don e 

lograIia per ricordo, scambievoli auguri, un co

mando ... e li \'edial1,o ~cendere spediti lungo lo 

rnula!liera. Dalla valle l'eco rimanda i loro ul· 

limi canti. 11 giorno dopo, con un tempo stupendo. 

siamo in vell,.l alla Palla Bianca . Lo sguardo 

espIaI"» ripide pareti e canali ghiaCCiati che dalla 

velia s 'allungano nelle profonde valli con fiu

mane di ghiaccio d'un bianco smaglianle che 

riflette e raddoppia lo luce del sole. 

Osserviamo il tracciato della noslra pista che, 

(nrg. A. Piuardi ) 
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!;Iaccn:a'll dolla Cresla del Diavolo. ~i snodo sul 

~ol103lQnte ghiacciaio dell'Hinlereis-Ferner e su

pera alcuni crepacci, i scli p:::ssaggi impegnativi 

ciella salita. 

Scendiamo felici voltandoci ogni poco ad ac

C"oreZ2ore collo squardo la beJ~a montagna folla 

nostra. 

Dal nfugio ~eJlavislo il moltino seguente sia

lT.o in cammino verso t'P.uslria, prima attraversc 

il vasto ghiacciaio dell'Hochjoch-Ferner, dove con 

interesse notiamo numerose « tavole di ghiaccio_, 

Indi par la suggestiva valle di Rofen, nel cui fondo 

scorrono Impetuose le acque di diversi ghiaccioi. 

A misura che si scende il paesaggio cambia, ma 

non si la per questo meno bello. Dopo giorni di 

luce acr:ecante la vista si riposa sui dolci pendii 

ricoperti d'erba d'un verde chiaro freschissimo e 

sull'ameno paese di Venl adagiato in un'incan

tevole posizionp _ 

Da Vent, dopo i necessari rifornimenli, aHac

chioma il ripido senliero della valle che sale fino 

al valico fra il Ramol e lo Spiegel-Kogel. 

Quesl'ultlmo ci offre, fuori programma, un'emo

z.ionante salila sul crinale nevoso che si libra 

nell'azzurro sovrastando ripide pareti rocciose. Da 

lassù si rinnova maestoso e affascinante lo Sp3t

lacol" delle giogaie che si succedono come onde 

in un mare tempestoso. Un venlo pungente af

fretta la nostra discesa al bellissimo Rifugio della 

fiomolh:tus pos to su UIlO sperone di roccia a picco 

su un'Imponente reraccota. 

Lo sera scambiamo le nO:itre impressioni con 

alcuni viennesi reduci da un lungo giro nel grup· 

po del Silvretta. Pure qui abbiama modo di con· 

statare come lo po:ssione alla montagna non abbia 

etò. Comitive composte in prevalenz':l di persone 

c.nziane, equi!XIggio!e d'enormi zaini e solidis

sime piccozze, si spostano ogni giom:'l do un rifu· 

gio all'altro; signore- sulla sessantina, corpulente 

ed asmatiche, !{jnno cordate e salgono le più belle 

vette della zona. 

Il Mittler-Kogel ~i presla il dì seguente, gior

nata di riposo, ad una veloce a rrampicala che ci 

permette di ritornare in tempo per a 3sist'iH9 dalla 
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lerrazza del rifugio al formarsi d'un ribollente mare 

di nubi sulla valle di Ober. 

AI di 16: del Ghi.:lcciaio del Gurgler un nuovo 

rifugio ci accoglie: \0 Fidelitas-Hiille. 

La noslro perman'=!nza si protrae più dgl ere

visto. DapiJrima unn !ilio nebbia ed in se~uìlo una 

abbonuante nevicata ci obbligano ad un riP~30 

forzato. Approfittiamo d'una promettente ~chicrita 

per puntare verso lo cimn dell'Altissima, ultima 

In9la. Tra raffich~ di vento e lurbini di nevli! suçe· 

liamo rapidam~mle l'arco ghiacciato che s'aggan· 

cio alla cresta ed iniziam::.> l'arrampicala, L9 dif· 

ficoltà non indi!fer.-:Jnti della ~alila su ro:::cb sono 

facilitatE! da cerde hSl>e e su alcune piodesse da 

lacche artificiali. Rimane p~rò b verticaHtò delle 

sue pareti, uno che scende a lambire il sollo:itante 

ghiacciaio e l'altra che precipita su detriti more

nici in territorio italiano. 

Finalmente io '1elta nord dell' Altissima è rag' 
giunta. Premio alla nostra fatica un tiepido sole 

che ris.:.llda i nostri visi raggianti di felicità e 

lo fanlas!ica visione della vicinissima Cima Fiam· 

monte nella Giogaia di Tessa. La caratteristica 

di questa montagna è dala dall'aureo colere delle 

sue ro:::ce in contrasto con le tonalità grigia scure 

delle molte velle circO:ilanti, affilate e crudemente 

scolpita, cha completan,., ]'irreale scen:;aio. 

Dalo un ultimo addio alle belle Alpi dell'Oelztal 

s;çendiomo 01 passo di Lago Gelato per rientrare 

in Italia. La solitaria e suggestiva Valio delle 

Fosse è presto raggiunta scivolando lungo ripidi 

nevai fino alla serpsggianle mulatliera. 

Ora si prosegue lenlam:,mle. Uno strano senso 

di malinconia mi opprime; vari pensieri occupano 

lo mia menle. Scruto il volto taciturno ed assorto 

di Angiola, lo mia sola compagna d'avventuro: 

pure in lei grava lo nostalg ia infinita d'una gioia 

che s'allontana, lo consapevolezza d'un ritorno alle 

monotone occupazioni quotidian,;;,. 

Una pioggia c::mlinua, lenta ci accom;:Xlgna. 

Allo ~bocco dBlla valle il villaggio di CSflo!a 

ammicca curioso d-::l un folto poggio di abeti e 

ridà una nota più serena al nostro animo, apren

dolo a pensieri pieni di fiduciosa spercnz::r. 

Luisa Tezza 



~f1igolo orientale 

Durante una gita faUa alla capanna 
Boval sul versante svizzero del Berni
na, oltre alla momentanea, stupenda v i
sione riportata nel vedere una zona per 
me completamente nuova, rimasi parti· 
colarmente impressionato dalla gran
diosa muraglia del versante Nord del 
Pizzo Palù: prore di tre fantasiose navi 
mi son sembrati i tre spigoli che si af
fondano nel vasto ghiacciaio di Vadret 
da Pers, fiancheggiati da quattro verti.
ginosi canaloni. saleati da alti muri di 
ghiaccio e profondi seracchi. 

Pure i miei compagni di gita, nuovi 
anch'essi della zona, ne magnificarono 
la grandiosa bellezza. 

Ricordo che lo sera in rifugio, lo feci 
un po' da Cicerone, parlando di quella 
montagna; ciò era dovuto al fatto che 
sfogliando a lcune vecchie riviste del 
Club Alpino, ebbi modo di leggere la 
Telazione della prima salita italiana 
dello spigolo orientale del Palù, com
piuta nell'agosto del 1939 da Tagliabue . 
Sicola e Longoni unitamente al porta
tore Lenatti, mentre lo prima assoluta 
fu fatta nel 1899 da M. W on KuHer con 
le grandi guide M. Schocher e A. Bur
genGf; sapevo pure che Agostino Par
ravicini ne aveva salito il canalone 
orientale, per lo prima volta, nel 1931 
con Tagliabue. 

L'interesse che la lettura delle rela
zioni sulla montagna avevano susci
tato in me, crebbe a tal punto, dacchè 
la vidi, da farmi ripromettere in cuor 
mio di solirla. 
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L'occasione di $oddisfare questo mio 
desiderio, si presentò quest'anno quan
do in una gita sciistica alla capannCl 
Diavolezzo, raggiungemmo il c o Il e 
Orientale; lo mancanza di corde e ram
poni ci impedì però di arrivare sino in 
vetta, dato che la cresta terminale era 
completamente gelata. 

Fu questa una gita egualmente frut
tuosa, poichè potei osservare ben dc 
vicino lo spigolo O rientale, che giudi
cai a prima vista non molto difficile, 
ma abbastanza lungo: 500 metri di 
placche e lastroni di granito e circa 
300 metri di ripida ed aerea cresta di 
neve. 

Da allora maturò in me un'ide.:l fiss:r: 
non volevo più il Palù per lo via più 
comoda; era troppo bello per non su
darlo: lo spigolo orientale divenne C03Ì 

il mio miraggio. 
A parecchi miei compagni esposi il 

mio progetto, ma forse lo non (( tanto 
nomini)ll montagna suscitò in loro scar~ 
so interesse; solo nell'amico Agostino. 
che ebbe modo di ammirarla, trovai un 
entusiasta compagno. 

Dopo alcune domeniche di necessa· 
ria preparazione, s'arrivò al predesti
nato giorno, ed a cavallo del suo pode
roso bolide rosso, in un fia to divoriamo 
la Valtellina sino a Tirano; di là !'im
pennata della Valle di Poschiavo, ci 
perta al Passo del Bernina. 

Due ore di svelto cammino e siamo 
alla capanna Diavolezza: nel caldo eà 
ospitale rifugio, non vl troviamo anima 
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viva all'infuori delle due cortesi custodi; 
questo fatto ci meraviglia non poco, 
data la promettente bella giornata e le 
ideali buone condizioni della zona. 

Ci svegliano alle quattro e questa 
volta, strano a dirsi, non mi sento co
vare in cuore quella solita vile spe
ranza del brutto tempo: due sbadigli e 
siamo subito in piedi. una calda tazza 
di Ovomaltina e giù per la ripida ganda 
che in quattro salti ci porta sul Vadre'.t 
da Perso 

Risaliamo lo seraccata sotto il Cam
brena e deviando poi verso destra rag
giungiamo il nostro individuato attacco. 

l soliti preparativi di partenza, mentre 
lo sguardo in un a mpio giro abbraccia 
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Seraccata $ O UO il Cambre n a 

(nfS. A •. Pagal/oni) 

ogni cosa : dalla bianca parete Nord
Est del Bernina, con il superbo profilo 
della Bianco Grat, al cupo vallone del 
Morterasch, a l piccolo rifugio da poco 
lasciato, e poi ancora al Piz Trovat, al 
Cambrena, ed infine al nostro s;Jigolo 
che si erge maestoso e superbo sopra 
di noi. 

Un a ttento sguardo alla nostra via di 
solita, c'impensierisce per un attimo a 
causa della eccessiva quantità di ne'le 
fresca sulle rocce; ma lo nostra volontà 
toglie p resto ogni titubanza. 

Le prime tirate di corda si svolgono 
abbastanza celermente, data lo non 
grande difficoltà: basta solo quel po' di 
attenzione nel posare i piedi sulla neve 
farinosa. 

Mano a mano che ci innalziamo, lo 
neve, dura da una parte e rammollita 
dal caldo sole dall 'a ltra, ed il susse · 
guirsi di placche e camini, ci obbliga ai 
noioso lavoro di togliere e mettere i 
ramponi. 

Finalmente raggiungiamo un agogna
to torrione che ci serviva da riferimento, 
non prima però di averci provato le 
forze in un faticoso diedro, indubbia
mente il più duro della salita. Da que·· 
sto punto possiamo ora vedere lo tanto 
sospirata cresta di neve. 

Questa cresta, che ci era sembrata 
facilmente percorribile, si presenta in
vece fortemente affilata, sì da obbli
garci nel salirla, al duro e faticoso cam
mino di fianco. 

Con il continuo doloroso male alle 
cavig lie, ci avviciniamo sempre più al 
tanto temuto cornicione della vetta, il 
quale si svela però facilmente abbor
dabile data lo sua non eccessiva al
tezza nel punto di congiunzione fra cre
sta e cima. 

Sono le tre del pomeriggio quando 
sbuchiamo bocconi sul vasto pianoro 
della vetta: abbiamo perciò impiegato. 
comprese le soste, nove ore . 

Non è certo un record per lo verità, 
ma lo grande quantità di neve trovata 
ci ha indubbiamente molto ostacolato. 

Sostiamo una buona ora sulla vetta, 
sdraiati al caldo sole che ci ha accom-



pagna to per tutta lo salita; Agostino 
dorme il sonno del giusto, men tre io 
non mi stanco di guardare ed ammi· 
rare questa mia salita, nata da una idea 
lungamente a ccarezzata ed interame nte 
da me coltivata, sl che una punta di 
orgog lio sento in cuore me ntre già nella 
tes ta fru llano nuove idee . 

Dal balcone di questa cima, gli altri 
due spigoli paiono non meno invita nti 
di questo, seppure piÙ a rcigni, e gli 
occhi già si posano su di loro intrav
vedendone lo possibile via di sa li ta. 

Una viva sorpresa ho trovato nelle 
sfogliare il libro del rifugio: molte l~ 

salite fatte su questo spigolo , ma nes· 
suno da cordate italiane ; se ques~o per· 
sonalmente fa piacere, molta meravi 
glia suscita invece lo scarso intereSS0 
deg li alpinisti italiani e partìcolarmentE:! 
di noi b ergamaschi, c he non ci a ccoro 
giamo d'ave r quasi a portata di mano 
una bella e grandiosa montagna, para · 
gonabile, senza tema d i smentite, a lle 
p iù belle e grandiose de lle Occidentali. 

Gualtiero Poloni 

/ 
FincJrnente anche Lizzola slò 

assistendo all'avverarsi di quel
lo che , soltanto Hno a pochi an
ni fa, appariva come un utopi. 
stico sogno: la costruzione del· 
lo strada carrozzabile che col
leça il poesino a Valbondione . 
. .6_bbandonalo quasi per intero lo 
esistente tracciato della vecchia 
:-arr:::lreccia parchè risultato di 
eccess iva pendenza, s i è proce
duto alla costruzione ex-nove 
dell'attuale tracciato, largo 6 me· 
ni, e che porterò con una lun· 
ghezza lotale di 6 chilometri e 
con un dislivello di 360 metri 
a l grazioso paesi no a ppollaiato 
su quel meraviglioso terrazzo er
hoso dominante lo testa ta della 
Valseriana. Attualmenle sono 
staii terminati più di due chi
lometri di tracciato, comprese al
cune opere d'arte . Si p revede 
che i lavori sara nno ultimati e n
tro lo fine del 1953. 

NU OVE 

uno nuova strada carrozzabile, 
in sQsli'uzlone delia vecchia non 
più rispo ndente alle eSigenze de i 
moderni mezzi d i trasporto. Da l 
Ponte delle Seghe il nuovo trac
ciato ha sequ ilo il vecchio per 
alcune centinaia di metri, indi, 
dove il gradino del bosco si 
fa più ripido, lo ha abbandonalo 
p::!r segu ire quello s tudiato dal 
pr.::Y:letto . ln modo da dore ad 
esso una minor pandenza e do· 
tarlo di curve più brgh9, fatti
tili anche da automazzi di gros
~a mole. Più in alto, oltre lo 
frazione Marinoni, verrà utiliz
:la to il vecc hio opportunamente 
a lkrga to e ri nforza ndo le opere 
d 'arte esislenti. 

A nche in Valcanale . la pic
cola va lle orobica destinala ad 
un ma gg ior sviluppo turistico ed 
alpinistico, si stà dando ma no 
alacremenle alla costruzione di 

STRAnE ALPINE 

BERG t\ MA SelH 
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Non occorrono commenti per 
que:>te due ottime iniziative. Lo 
unico desiderio di lutti, valli
giani e turisti, è che esse ven· 
gana portate a termine nel tem
po p restabilito, cos ì che J.::, svi
luppo delle due zone. r imaste 
fino ad oggi lontane da ogni 
movimento turislico, contribuisca 
a sollevare il basso tenore di 
vite scciale in cui v ivono al
tua lme nte le loro popolazioni. 
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~el GrullllO di Brenla 

(dis. F. R{ldirj J 

Più di settant'anni fa, quei pochi alpinisti stranieri e quei pochissimi italiani 
che volevano visitare il Gruppo di Bren ta o compiervi alcune ascensioni, dopo 
aver salito, da Molveno, lo suggestiva Val delle Seghe, erano costretti a per
nottare al minuscolo Baito dei Massodi su panconi di legno coperti da poco fie
no, indi partire il mattino dopo, molto presto, per l'ascensione alle vette che era
no nei loro programmi. A quel tempo una gran confusione regnava nella topo
nomastica del gruppo. Sulle prime carte topografiche redatte da alpinisti stranie
r i venivano spesse volte stcrpiati i noro i che avevano indicati !cf O i valligiani, 
cosÌ che invece di Massodi si poteva le:;lgere Mezzodì; invece di Val Perse era in
dicato Val Pesce; alcune cime poi venivano bellamente confuse tanto che n:m 
era facile distinguere qual'era lo Cima Brenta e quale lo Tosa. 

Queste ed altre interessanti e curiosissime notizie le ho potuto spulciare da un 
Annuario della Società Alpinisti Tridentini dell'anno 1880-81 e trovato casualmen
te, il pomeriggio di una piovosa giornata d'agosto, in un angolo del Rifugio Pe· 
drotti alla Tosa. 

L'autore del lungo racconto, l'ing. Annibale Apollonia, mi ha tenuto così com~ 
pagnia per tutto quel noioso pomeriggio, e lo sua piacevole descrizione di una 
gita compiuta in Bren~a assieme ad un amico ed alle guide Bonifacio e Matteo 
Nicolussi di Molveno nell'agosto del 1880 m€rita di essere qui ricordata per alcu
ni motivi di non trascurabile importanza. Anzitu tto la loro visita al Gruppo di 
Brenta nO!1 aveva solo lo scopo di soddisfare il piacevole g usto di realizzare 
una gita e accontentare lo curiosità di ved6re quelle montagne trentine dove, 
ad eccezione delle due guide, essi non erano mai stati, bensÌ per quello di una 
ricognizione ufficiale le cui ragioni verranno qui appresso indicate. Non essen
dovi ancora rifugi nella zona mentre ess!J tuttavia era già frequenta ta dagli al
pinisti, lo SAT si era decisa per la costruzione di un rifugio incaricando del pro
getto e della scelta del luogo più adallo appunto ['ing. Apollonio. Da buon lec-
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nico, il ncs1ro autore ~copre infaUi il luogo adatto, al coperto da valanghe e da 
gole dove potessero infilarsi probabili correnti di vento, agenti atm03ferici que· 
sii che avrebbero arrecato considerevoli danni a!la costruzione, e la scelta cado 
de su quel terrazzo erboso dove venne poi eretto il p rimo Rifugio della Tosa, ap
pena al di solto della larga sella che separa il Croz del Rifugio dalla Cima di 
Brenta B::tssa. La costruzione del rifugio in questa posizione ha poi enormemen~ 
te facilitalo lo sviluppo alpinistico del gruppo, trovandosi vicinissimo alle cime 
che costituiscono lo sua parle centrale e nelle immediate vicinanze della Boc~ 
ca di Brenta, già allora frequenta to valico di passaggio da Molveno a Madon· 
na di Campiglio. 

Deliziosi episodi accaduti ai nostri uomini mi hanno cosÌ alleviato lo noia 
di essere rimasto inattivo per quasi tutto il giorno, mentre amici e compagni di 
sventura se ne stavano, sbadigliando, appiccicati ai vetri delle finestre in at~ 

tesa che il diluvio cessasse e che ritornasse a risplendere il sole. 

Dopo aver magnificato le bellezze di Molveno, il lago lo cui acqua (( è lim~ 
pida come un cristallo che riflette varie delicatissime tinte fra cui la più bella 
è d'un celeste leggermente pallido H, e lo splendido bC3:=O che s'attraversa sa~ 
lendo la Val delle Seghe, ad un certo punto lo loro at tenzione viene attratta 
dalle superbe e verticali pareti del Croz dell'Altissimo, le cui possenti stru(ture 
non possono fora a meno di fortemente impressionarli. Giungono così dopo 
varie soste e vcrie disq1.lisizion;. toponomastiche, al B:Jito dei Massodi, dove 
pernottano. La descrizione di questa n 'Jttata è quanto mai divertente. Il baita 
era bassissimo e di piccole proporzioni, tanto che il pastore dovette ceder il 
posto sul pancone ai quattro alpinisti e starsene tutta notte coricato accanto 
al fuoco . Alle tre del mattino sveglia . Perccrrono quegli avvallamenti appena 
al difuori del baita; risalgono lo ripida rampa di rOCCe che porta alla sella; 
infine, quando lo pril1' a luce dell'alba li coglie, sono al sommo della forcella 
dove rimangono entusiasti ed ammirati dallo splendere della nascita del sole. 

Compiuti i rilievi necessari, le guide ten'Lono di ccrrompere lo volontà del 
signori l=roponendo loro di scalare lo Cima di Brenta Alta, ancor vergine, e che 
s'ergeva austera e verticale proprio sopra le loro teste. Cima che le guide ne 
Qvevano già in precedenza intui!o e studiato l'itinerario d'accesso, e c'è quindi 
da credere che la loro proposta fosse tra le più serie. Naturalmente i nostri due 
alpinisti. non abituati a simili veriicalità, non se lo sentono d'accettare: nicchiano 
per un po'; poi !'insistenza delle guide riesce a vincere la loro diffidenza e indeci~ 

sione e s'arrischiano ad appiccicarsi alle rocce ed a scalarle. La salita viene feli · 
cemente compiu:a e dopo aver lasciato il classico biglietto con l'Excelsior e i loro 
nomi nella bol1iglia vuota (era una vecchia bottiglia di Taroldico e l'averla 
bevuta sulla vetta premiava giustamente lo loro lotla sostenuta per cogliere la 
verginità della cima) scendono alla Bocc l di Brenta e proseguono per Madonna 
di Campiglio. Dq:lla vetta hanno lo possibilità di ammirare tutta lo selvaggia serie 
dei Campanili dei Massodi, « fra i quali il più vicino era il più ardito)) e deno" 
minato in seguito Campanile Basso di Brenta. 

Come si vede l'alpinismo nel Brenta, nel 1880, era agli albori. Primissime e 
vaghe notizie appaiono sulle riviste alpine; qualcuno s'azzarda a percorrere il 
gruppo; cltri ne scalano le più importanti cime. Tutto però rimaneva anccra sotto 
!'influsso del mistero e dell'ignoto che se da un certo lato affascinano e tentano 
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il senso d'avvenutra dell'uomo, dall'altro lo mettono di fronte, solo con lo sua 
pochezza, a paurose situazioni che riescono sovente a vincere lo sua pur forte 
volontà di vittoria. 

Dopo essermi letto per benino tutto il raccon10, mi venne facile il poter con
frontare quei lontani ed ormai storici tempi (almeno per quanto riguarda l'alpi
nismo) con il nostro attuale, e vederne quale sia l'enorme differenza che esiste. 
Allora niente rifugi nel Brenta. Oggi forse più di una mezza dozzina. Allora le 
cime quasi tutte vergini. Oggi non una parete, non uno spigolo, non un camino 
che sian rimasti immuni dalla traccia di passaggio dell' uomo, che ha voluto, 
spinto dalla suo insaziabile sete di curiosità, conoscere tutti i misteri della mon
tagna. Allora pochissimi i sentieri di accesso. Oggi una vasta rete, ben tracciata 
e segnalata, permette il collegamento di tutti i rifugi sparsi su tutti i versanti del 
gruppo. Così che essendomi improvvisamente trovato, in virtù della lettura, in 
un mondo di settani' anni fa, ancor cosÌ fresco e pieno di ingenue e fanciullesche 
commozioni e spiritosaggini, venni colto da una specie di strana m:rlinconia pe: 
quei tempi ormai irrimediabilmente perd uti. Non che preferissi quelli, da noi non 
conosciuti, ma gli è che un vago senso di romanticismo e un sapore di avventura 
associati all'alpinismo rendevano questo qualcosa di diverso, ai nostri occhi, tal~ 
da valerlo desiderare e conoscere. . . 

Noi eravamo venuti al Pedrotti in mezza giornata dal Tuckett, scavalcandc 
la Bocca di Tucketl e percorrendo il Sentiero Osvaldo Orsi che, a detta della 
Guida di Castiglioni e di chi ha avuto lo fortuna di percorrerlo in belle condizioni 
di tempo, è una traversata meravigliosa. Noi fummo decisamente meno fortunati 
di tutti. Cogliemmo brut~o tempo con un nebbione tale che non ci permetteva di 
vedere a due dita dal naso, e poco mancò che qualcuno di noi, disattento, non 
avesse a cadere da quell'aerea e stretta cengia che corre fra le pareti dello Spallon 
dei Massodi, da cui non si vedeva il fondo, immerso in quella strana caligine 
grigiastra in continuo movimento e che sembrava uscisse dalle pieghe dell'im
mensa montagna. 

Proseguendo ci si mangiava le unghie per !'impossibilità di poter ammirare le 
verticali strutture del Campanile Basso quando improvvisamente, alzando il capo 
durante una brevissima schiarita, esso ci apparve in una fantastica visione. Il 
paesaggio s'era d'un tratto trasfigurato. Il Campanile, bellissimo, elegante, sottile 
guglia che forava il cielo, era là, indifferente alla nostra gioia ed alla nostra 
emozione. Sentimmo battere fortemente il cuore e non avremmo voluto che lo sua 
visione, cosÌ bella, se n'andasse tanto in fretta. Appena apertasi, lo finestra di 
nebbie si richiuse e noi si rimase ancor lungamente, col naso all'aria, ad atten
dere che per un solo istante esso si ripresentasse alla nostra vista. Scomparso 

Al Pedrotti, dicevo, eravamo giunti dal Tuckett, da dove avevamo potuto com
piere, il giorno prima, la salita alla Cima di Brenta. Anche da questa vetta, dopo 
aver arrampicato tra enormi folate di nebbie e rarissime 3chiarite (in una ci 
apparve l'azzurro occhio del LagO di Molveno), non potemmo veder nulla. Sem
brava di navigare appoggiati ad un relitto di nave senza alcuna direzione, dal 
quale, peraltro, era difficile scorgere qualcosa di solido all'infuori di quei quattro 
sassi che formano la vetta. Quando ad un tratto un raggio di sole che stava 
calando ci venne- a dare il suo ultimo saluto, dalla parte opposta a quella del 
sole apparvero, distintamente, le nostre ombre proiettate sullo schermo grigio della 
nebbia, aureolate dal nimbo con,) colori dell'iride. Una cosa meravigliosa che CI 

fece rimanere a bocca aperta . ~ [o spettacolo durò alquanti minuti, durante i quali 
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potemmo benissimo vedere le nostre ombre che si agitavar:o, a 1lungavano un 
braccio, seguendo quind i perfettamente tutti i nostri movimenti. Il fenomeno presen~ 
tava questa particolare curiosità: pur essendo vicinissimi gli uni agli altri, ognuno 
di noi poteva vedere soltanto lo propria ombra proiettata nell' interno dell' anelle 
luminoso, cosicchè ognuno era libero di eseguire qualsiasi movimento senza 
disturbare l'ombra dell'altro, che rimaneva completamente immobile. 

Lo Spettro di Broken durò a lungo al di là della vetta della Cima di Brenta. 
mentre noi, incantati dal raro fenomeno di cui ci era data lo fortuna di assistere, 
non eravamo più in grado di muoverei. La parete di nebbie dove venivamo 
proietatl si spostava continuam~:mte per eHetto delle folate di vento sì che a 
volte, lacerandosi lo schermo, apparivano per brevi istanti alcune frastagliate 
creste di roccia. 

Poi, di nuovo nebbia e di nuovo spettri. Un fenomeno di cui godemmo a lungc) 
l'apparizione, mentre una intensa serenità, fatta di quelle pochissime e modeste 
cose che si sentono dentro di noi dopo aver raggiunto una vetta, ci incantava 
lo spirito. Finchè, fattasi quasi sera, ripiqliammo lentamente i nostri sacchi e ci 
o.vviammo, discendendo al rifugio. 

Do}:o lo piovosa giornata, passata alla meno peggio lo notte, il mattino ci 
svegliammo che dalla finestra del Pedroìti entrava già molta luce. Luce bianca, 
:J.1tensa, che abbacinava gli cechi. le rocce, per eHeìto della molta luce che le 
colpiva in pieno, riflettevano biancastrI;? Parevano tanti resti di antichissime 
costruzioni crollate ed accavallate med iante il concorso di potenti e misteriOSI;? 
forze fisiche o soprannaturali . 

S'impose, a noi che ci c:lzammo pieni di gioia, un programma. Ed alkra mi 
vennero in mente le preoccupazioni del mio autore, quando, viste le ver ticalità 
della Cima d~ Brenta Alta, chie::e alle guide se ave3sero la testa a posto. Infatti 
penso che quel brav'uomo non avesse a lcun torto perchè anche ai lontani suoi 
successori, pur smaliziati nella difficile arte dello scalar montagne, un tale eHeìto, 
a prima vis ta, spaventò. R02ce altissime, verticali, incombenti sopra le nostre teste; 
sembrava anzi che stessero per precipitare, tanto alcune si sporgevano in fuori. 
Prudentemente, cambiammo programmc:, e ci decidemmo per lo Tosa, una mon
tagna che a noi, alpinisti d'indole occidentale ed abituati quindi a montagne ben 
p iù corlcale di queste, poteva andare senza darci tante inquietudini. 

. . 
Conclusioni da questa prima puntata nel Gruppo di Brenta? Penso che se 

quella piccola parte d i montagne del gruppo che avemmo la fortuna di vedere 
nei brevi momenti di bel tempo è simile all'alira che non abbiamo visto perchè 
nascos ta da nebbie, val lo pena di dichiarare, d'accordo con l'Apollonio, che 
,( non è possibile presentare al lettore un quadro corrispondente alla grandiosità 
del soggetto, poichè, per poterlo fare. occorre anzitutto un occhio intelligente. atto 
a cogliere i caratteri speciali che rendono il Gruppo di Brenta tanto interessante, 
e poi una penna provetta. capace di riprodurre le cose vedute con bello stile e 
con termini ben scelti e ben appropriati. tali che modellino. per così dire. le sue 
forme pittoresche alla vista di chi legge )l . 

Angelo Gamba 
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<~ SOIlO le sci.' » mi slfssurra iII /11/ orecchio Gilflio, il clfs!odr: 
della GioI/etti, 

lUi 01:::0 guardingo, ricordo che la sera prillla, al h 1110, !/O 
hatlllto lo testa confro 1//10 I/'m'e, '(-,edelldo le stelle. 

Dopo a'lYr proTafo dlfe o Ire foia di scarj)c, finalll/ente Ir07'D 
lc llIie c sccndo , Nillo lIIi 'L'Ù'/IC il/con'ro; dalla sila faccia rapisco 
(l/c il ICII/po //011 è bc/fo, 

«Non c'è proprio lIicl/te da farc!» chiedo sbadigliando , «Sì, 
PotrellllllO lornarc iII !)rallda! » lIIi rispondc tral/(jui/lo, 

Da basso, in salcito, Ila/! c'è 1/('.1'.1'11110,' IIli sClilbra di sorJlwrc 
}'1{,J/saJ/do al/a cOllfusiol/c cd al baccano della sera prima , 

Dalla fineslra s'inlrO'Z'('dc il ci('lo scuro c /I/inacrioso cd a tra!:-! 
Oil/lirc di parcli c glfglie che si s/cl/fa a ricollosccre. 

li bidollc che Giutio ha Il/esso flfori per raao.r;lierc l'aCiJlfa dr) 
Iclto (\ quasi pieno. 

L~' /,arole ri.sllonallo siranc (' s'l'oglia.'e: l'I/I/iea cosa sul/a quaL 
ci Iro'l'ialllo d'accordo l' C!IC «alla sera, 11110 bolli.r;lia di Sassello 
iII dI/C, è //// po' frappa! » C chc «al /IIallino poi ,l'i .l'CI/le lo lesfrr 
pesanle -'» condI/dc .Villo stirando le hraccia. 

Dccidialllo inoltre di guadagnar !elll/lo c cioè di preparare sac
chi, cordc c ferrall/cl/ta, tel/sarc alla (ola:::iol/c cd attendere cl!r 
il lClllpo «.l'i tiri fuori ». 

TII/'e cos[' che orli/ai, iii .l'iII/ili cOlldi::;ioni, sialllo abituati a 
fare IIlcccallicall/{'l/l{' al/che se d{'lItro di 1I0i si pensa che è proprio 
l'olw da llIatti cOlltinuare a sperari' c che si farebbe /1/eglio, uJla 
7.'o/la fOllIa, a 1101/ pretcl/dCl'e cosc ili/possibili , 

J/e1ltrc chilldo il sacco, Duardo filari: l'aCillfa trabocca da! 
bidone piel/o. Gilflio sgo/1/lna il !m'olo dalle scoddlc SCllotendo 
!cL tesla cd infila Ilda espressioni poco [Jel/lili a proposito del 
tell/po, della sla.r;ioilc odierna c di cerii altel/dall/cnti che lIon 
fallllo 0111'0 che lI/el/argra 1/1 O. 

« DOillcnica scorsa .lì che era /fIlO lIlagllifica giornataf» escla-
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ma perfido1//l'J/fe C'd a{j{;il/lI[Je «'l'l'Ili/c di là iII ci/ciuo, c'è allI/CliO 

più caldo! ». 
NOJ/ ce lo facciamo dire duc 7.'olte. Nino si II/ctt(' iII IfJl al/golo. 

si siede e sfoglia lo guida assorto {' rass('[Jlla~o. 

Nlcnfre io, mani iu tasca, ('d al/ul/gato sulla panca, segllo distrat
tQ.1I/ente ora il rincorrersi delle gocce SII! 7:etro drlla finestra. ora 
il lel/fo sblfffare d,i una pelltola SII! fuoco. 

Solo allora w'accorgo d'm'erc un bel buco iII /fIla cal:::a.- clli('do 
'/fiI ago e della /01/0. Anna !11aria però, la silllpatica (' solida so re/hz 
di Cil/lio. mi foglie qucsto i'/luspel/afo passatempo. 

E' sedula di frou/e a 1I0i.- fa '/llono nella ca/:::a. /J/uovr ('('10((' 
mente e a scatti l'ago. Oglli fanto si 0/:::0 per sCY7.'irl' il lalfe ai 
rrimi clienti che si a.ffarciallo al fii/l'strillo, COll aria assonuata. 

E' così chl' si rominòa a parlare di !olla , di cal;;e e di pecor(' 

La raga;;:;o ci tienl' 1/Iolto a /J/ostrare lo sila raparilà in materia 
e in meli che nOJl si dica, ailllandosi rOI/ 'l'ocabo!i tecnici o '1/0/ 

sconoscillti e faccndoci prelldere 'l.' isioHe di alcuHi campioni tra 
i quali anchc i SI/ai cal:;etlini che parla da duc anlli!, assicl/re 
lei, prolllette di farci UII bel paio di «co{;;{'rof» di pllm laua 
di pecora. 

Esclamando il/fil/C C01/ aria //listeriosa: «se '1'ICSCO, 'l'C li far(', 
COli lo. lana de! Cig/àt ». 

Nùw, che fillo allora. Q'l'C'l'a risposto a lIIonosillabi, tllttO CO/ll

preso nella sua lettlfra, alfa qllale telltm:a iII tutti i lIIodi di 1111('
ressarmi rileggendo ad alta voce brani il/. CI/i si parlan] di esili 
ce ligie) di riscie placche e di piram'idi limone, 01;;0 lo testa da.' 
libro c guarda'lIdollli con Faria di chi 'Hall ha ben capito qualcosa. 
chil?de alla raga;;:;a: «Chi è qlll?slo Gigiàf? ». «Collie! Non sa
pete chi è il Cigiàt!» iliter'l',:elll? Cilllio cile sta aprendo /t'Ila sra
fola di latte condensato . «Possibile che 1101/ abbiale mai sentito 
parlare di lui? E' Il'11 pecoraI/c alto cOllie 1111 co'vallo: con dI/e 
corI/a così.!» {'sciamo allargando le braccia. Poi. leccandosi le 
dita, continua « è mollo 'vecchio ed originale, tanto clte abita prl' 
j'eribihlleJ/.te nella =0110. del Cavalcorto, che COI/le sapete, è l'an
golo più sehlaggio c nascosto della valle! Persino il sila guar
diano, tunica che può oV7.'icillarlo, sta a vo/tC'. d{'l/e settiman{' 
sell;;a vederlo! ». 

Poi rivali o a Tarcisio, il rago.;;:;o tuttofare del rifugio, chl' st('. 
'vuotando voracemente /1110 scodella di polcnfa e latte chiede: «è 
Wl po' clEe " 1011 lo vedi? Tu che passi sempre da quel/e parti! ». 

1/ raga:::;;o lo fissa st!lpito, COli i SI/ai occhi a;;:;/frri, tenendo il 
cucchiaio a me;;:/aria; poi riufral/cato chissà da quale cenno di 
Cil/lio, l'Ire ci 'L'alta le spalle, rispo'lIde che Han lo vede da un 
pe:;:::o, ma· parlando COH Luigi, il raga::::::o della baita del Pià, ha 
saputo che lo settimO/IO prima l'aVf7 . .'OHo visto aggirarsi sospettose' 
tra le cellgie pilÌ alte del Sissa Il e il/ cerca, si 'l'ede, di quelle prbe 
prelibate di nlontagna, che solo lll·i sa SCO'l/arp. 

Niuo mi {lllarda per 'l'edere collie reagisco a qUl?lltl storia pillt
tosto fantastica; però I/I'oaorgo chp l? Il tra II/b i sialllo be'n di
sposti ad acrettare COH/{, prollabill? l'{'sisl{,ll;;a di lale bestione. 
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« Sai - lIIi l'al/fida .\"illo - appella lIIe rllal/I/O descriflo. 1/(1 
iflllllagil/alo slfbilo di tro'l'orllli di frolll(' ad /fl/ persollarlgio fal/
laslico lipo Har'l'ey. il cOllig/io alto dlle lIIelri.' » . 

.llcl/Ire 11/i 01:;0 l'l''' guordorr dalla fil/eslra, ."'111110 .l/aria COII

lilllla, di'l'NIila. a 1I0rrarl' e ci parla delle 1I111111'rose comili'l'c dI 
sludel/ti che orrh'O'l'ano al rifllgio, arroli/l'agnati dai /01'0 profes
sori, l'l'I" 'l'ederlo e sllft/iarl/e Il! ahiludini .. della sila /01/0 chl' 'l'e:li'l 'a 
'l'el/dilla a rarissimo prl':;;:;o ed infiur si lascia sfuggire: «ncord,1 
"hl' al/Ili fa, lo sua 101/0 fII spl'dito alla Regina d'llIgllil/l'rm.' ». 
«Pl'r far cl/l'? » chiese .\"illo pilfl/oslo il/credulo. 

La rago:;;:;;a. ch l' sIa osciugal/Clo delle scodelle, si ferma. 1I0il 

sa più cosa dirr. «Sarà prr farne dei /appe/i!» dico io. «Erro.' 
Proprio dei tappeli: do'l'C occorre della laua J/lolto IIII/go.' \) 
l'scIali/o. guordond01l/i COli aria l'iC0I10SC;l'lIlr . 

.l!i accorgo che lo storia di Gigià/ ci ha fallo dimenticare il 
brullo Il'1I/po. Ci Sal/O dri IlIolllellti iII CIIi lo lIoslro fantasia ha 
b;sogllo di aggrapparsi ad /III Gigiàl qualsiasi cltl' ci oillli o di
Il!elllièore /0 dura. realtà di cl'rle sil/lo:;iol/i. 

E quesla 'l'alla crl'dv ci sia riusciI O alla perJ(,:;iolle. qul's/c . 
G igial. oiula!o dalla pioggia, dall'aria accog/iel/le l' tiepida drl!a 
cllcil/l'lIa, dalla si1llPalica parlanlina di Giulio r sOl'l'lIa , che ore 
capo/m'oro di scallre:;:;;o sorl/io'lIa, l' 'l'alligiana l'd illfilll' dalla no
stra il/gl'lIua credulilil così brl/ slll:;:;;;colo. 

S ono or1llai 1(' dirci, il SO/l' fa copali'IO Ira le lIubi, abbando
lIiamo il J/ostro fantaslicare,' me//Ire l'ari!) fresca (' fUI/gl'lite del 
1/0 1'd ci $'l'cglia definiti'l'ollu'lIll'. 

Tra ul/a lirala e l'allra di corda ci scombia1/lo qllalche parola l' 
Iro'vialllo sprsso il modo di far cadere il discorso sul bUO l1 Cigià/. 
101110 il ricordo della Sila storia è vivo e palpitaI/Il' iII liDi. 

Di ritorllo al rifugio . salutiamo Gil/lio l' sorl'lIa. II/ellll'l' Tar
cisio sCl'"dr CO" lIoi porlalldo o 'l'allr 1111 gerla cOl'ico di boltigiie 
7'lIolr. 

ScÌ'l'olia/l/o ,,'c!ocl'1/Il'lIfe slllle 1Il1ll/rros(' lil/gue di I/e'l'l' call
lal/do. 

Torl/iam o 'l 'olell/ieri ,mll'argomellio d('l I/Iallil/o,' Tarcisio par
la a scotti, IIluo'l 'l'l/do lo Irsla e scrlliam/oc; dal basso COli occhiaIe 
furbe ed il/lerrogalh·l'. 

1\/rlllrl' slo pensOI/do che lo sloria di Gigili! l'all'ebbe al/che 
rssrl'r /1110 curiosa ed intelligenle IrO'l'ala propagaI/distico per 
richiamare dei lurisli credulolli e se 1101/ al/l'o per dare /fila Ilota 
di colore a/I'all/bienle, 1111 1'I11/1ore di boltiglil' rotte III i fa vol
lare: Tarcisio è al/dalo a gall/ve leva/e col SIlO gl'rlo. 

Credo sia slolo il 'l'ero Cigicìl o 'vendicarsi, quello creato dalla 
1I0sira fantasia. Qualldo g;ullgiOlIIO a S. l\11al'lil/o, Tarcisio però. 
dopo averci sollliali calorosallleule, quasi preso dal 'rimorso, men .. 
Ire ci allol/lalliamo iII lopolillo, ci grida dielro: «Se aspettate; 
., ca/:;l'1'ol " falli COli lo 10110 de/ Gigiàt, stall' fr('schi!» e si al
laI/tal/a più I('ggrro correndo. 

dino 
(IISIO , tliSl.fni) 
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Pioda 
di 

Stiora 

S.,igolo O. N. O. 

Nel pieno dell'allenamento, 
a ll'incirca a metà giugno, ri· 
mosi senza il compagno; e lo 
cosa fu cosÌ improvvisa ed 
inaspettata che mi urtò un po
co. Ebbi una vaga im,çressio
ne che l'amico non intendes
se più arrampicare; tant'è va
ro che per lungo tempo non lo 
vidi più. Tutto quanto avevo 
fatto sino a quel giorno, e tutto 
quel programma per cui sino 
a quel giorno mi ero prepara
to, lo vidi perciò d'un tratto 
svanire, annullarsi; e mi rima
se per un po' di tempo un 
senso di delusione profonda. 



Non saçevo più a chi rivolgermi; tra 
gli amici non trovavo non tanto il tipo 
dotato di idoneità fisica, quanto, soprat
tutto, l'elemento che per il suo stato 
d'animo, mi desse !'impressione di sen
tire, al mio stesso modo, lo passione 
per lo montagna i e potesse darmi così 
una garanzia nel çroseguimento della 
attività alpinistica_ 

Feci un paio di salite con un mio vec
chio compagno di scuola, a scopo 
« esplorativo» i ma non trovai in lui 
1'entusiasmo che permette di superare 
tanti ostacoli e tanti momenti difficili_ 

Preso dallo sconforto, trascorsi quindi 
un paio di domeniche a poltrire nel 
letto, ma non riuscivo a tollerare l'idea 
di star fermo, di non salire più, di non 
correre su aeree creste_ Un giorno mi 
incontrai con Ravasio e, benchè lo sa
pessi già impegnato con altri, glì pro
posi lo salita del Disgrazia per la cresta 
E··N-E, cioè per la "Corda Molla». Ac
cettò volentieri; ci accordammo subito e 
ne riuscì una salita modello, cond::Jtta, 
senza voler lo, a tempo di record: in 
quattro ore dal Bivacco Taveggia, per
correndo prima lo cresta Est della Ken
nedy e poi lo «Corda Molla» stessa, 
salimmo il Disgrazia_ Ravasio era il 
compagno ideale, resistente allo sforzo 
continuato, e di una capacità tecnica e 
morale elevata. 

Avevo trovato il compagno? Non an
cora! Disgraziatamente, per diversi mo
tivi, non poteva impegnarsi con me per 
il rimanente della stagione; tuttavia sta
bilimmo che assieme avremmo fatto an
ccra una salita: lo decisione cadde sul
la Pioda di Sciara, per lo spigolo O·N O. 

. . . 
Nulla, quella sera, avrebbe dato lo 

impressione di essere in una capanna 
straniera; il dialetto milanese e lecche
se s'alternavano infatti sovrani nell'ac
cogliente saletta del grazioso rifugio 
Sciara del C.A.S. A me e a Ravasio si 

era unito l'amico Gazzaniga, che ci 
avrebbe tenu~o compagnia anche nella 
salita all'indomani. 

Nella notte calda, senza luna, il buio 
era prdondo. Ma, più scuri ancora, i 
profili delle vette vicine si disegnavano 
ap:çena. Non riuscivo a prender sonno; 
andai alla finestra e pensai. Non so di 
preciso cosa pensassi: quei contorllI 
neri sul cielo cupo, ste11ato, mi richiama
vano tante cose alla mente; tante al~re 
salite; tante altre notti come quella, in 
un rifugioi tanti altri programmi; ·ianE 
cltri sentimenti. Sentivo di amarle an
cor più quelle sagome nere, ma in un 
modo più acccra:o del solito, perchè, 
terse, non avrei più potuto salirle come 
sarebre stato nelle mie intenzioni. Pen
savo ai due compagni, che stavano 
riposando, e mi pareva di vegliare an
che çer la loro passione. Mi distolse da 
questi pensieri un piccolo lume che, in
certo, si muoveva sulle ghiaia: altri ami
ci stavano avvicinandosi alle loro pa
reti. 
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E, seppme lentamente, 'trascorsero a n
che quelle ore notturne. 

Alle 5 ercvcmo pronti ed uscimmo. 
L'atmosfera dell'alba si era fatta più 
fresca e giungemmo perciò all'attacco 
Eenza sforzo e senza sudare. Ad un' ora 
dalla partenza vicini ormai alle incom
benti pareti della Scicra di Fuori e del
la Pioda di Sciora, ci innalziamo pEr 
pendii di neve dura e sporca di frana e 
successivamente, per Iastroni immensi. 
sino a una depressione presso una 
grande torre sbcce:tata. 

All' cttacco ci leghiamo: questa breve 
sosta nella gelida mattinata ci intirizzi· 
sce; l' arrampica ~a ci darà quel calore 
che, durante lo notte, ci aveva quaSI 
infastiditi. 

Procediamo dapprima su placche a 
forma di dosso crrotondato rivestite 01-
!'inizio da insidiosi licheni che cl richia
mano alla prudenza; poi le placche SI 
r.:::ddr~zzano fin Eoi~o una torre che ci 
obbliga ad attr.::.versc.rle a de3:r~ . 

• 
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Procediamo abbastanza velocemente, 
nonostante lo cordata di tre. Un' altra 
cordata di due tedeschi, che ha attac
cato dopo di noi, qui ci raggiunge. 

Ora sorge il primo dubbio sulla dire
zione da seguire. Sarà sulla sinistra o 
sulla destra le spigolo? 

Mi decido: sfruttando il più possibile 
lo rugosità del granito per mantenere 
1'aderenza, salgo su una delle ciclopi
che lastre che si trovano sulla mia sini
stra, e che, più sotto, si perdono nel 
vuoto. 

Mi innalzo così per una ventina di 
metri aiutato dai chiodi; lo fatica, il pe
sante vestire, mi fanno sudare; i due 
tedeschi ci seguono immediatamente, 
ma, fatti alcuni metri sulla nostra steSS:I 
strada, desistono, mentre sulla destra 
trovano i chiodi della giusta via. Con 
minori diHicoltà passano prima di noi: 
infatti poco dopo li sentiamo sopra le 
nostre teste. 

Si contìnua l'arrampicata. E' un sus
seguirsi di lastroni sovrapposti, che ri
chiedono lo sfoggio di tutta lo nostra 
lecnic:t di scalata; si sale quasi con ele
ganza verso il cielo, che è, sopra di 
n oi, d'uno splendido azzurro. 

Sempre più ci avviciniamo a dei 
grandi tetti che sovrastano severi pre
cludendo lo salita diretta. Li raggiun
giamo dopo d'aver superato una lunga 
« piodessa» con un' unica screpolatura 
nella sua parte centrale che, sola, offre 
una possibilità di salita; e dopo essere 
sbucati nell'alto di un diedro strapiom
bante, li evitiamo percorrendoli al di 
sotto verso destra, con una delicata tra· 
versata. 

Una corda doppia ci depone ora nel 
canale di destra, linea di separazione 
della Picda dall'appuntito Ago di Sciara 
che sopra di noi svetta nel cielo lim
pido. 

Lo rimontiamo veloci sino all'altezza 
delle grandi terrazze (poste sopra le 
gronde nere evitate prima) che possia-

44 

ma raggiungere col fiato grosso attra
versando a sinistra. 

Breve sosta al sole ,frugale spuntino; 
intanto i due tedeschi stanno ormai pun
tando sulla vetta; giudichiamo di essere 
a quota 3.000 e pensiamo di arrivare 
sulla cima verso lo una. 

Filiamo di tirala in tirata sempre più 
in alto sino a quando di nuovo dubitia
mo sulla direzione; perdiamo una buona 
ora finchè, per nostra fortuna, ricevia
mo ragguagli sulla via esatta da amici 
di Milano che, distanti solo cento metri 
da noi, stanno attraversando lo forcola 
dell' Ago di Sciara, 

Proseguiamo superando una grande 
placca al sommo della quale troviamo 
dei chiodi di salita che sino allora era
no rimasti nascesti da un'esile cengia; 
segue poi una placca quasi verticale 
che supero sicuro: questo passaggio è, 
a mio avviso, il tratto più difficile di 
tutta lo salita. Non tanto per lo sua 
lunghezza (6 melri) quanto per la forte 
inclinazione della pioda da superare 
(65"_70"), la quale si presenta assoluta
mente liscia e compatta, senza possibi
lità di chiodi di sicurezza e con un'espo
sizione estrema. 

Gazzaniga qui fatica molto e ci fa 
perdere tempo prezioso: per questo mi 
innervosisco, cerco di spronarlo più vol
te con trazioni di corda e sequele di 
moccoli. 

Tuttavia non ci scoraggiamo e, supe
rando un'alternarsi continuo di plac-· 
che, fessure e cengie, ci troviamo ritti 
in vetta alla Pioda di Sciora. 

Riposando ai raggi del sole ancora 
alto, pensiamo a tutti i momenti della 
scalata; lo gioia di un'altra bella salita 
portata a termine ci fa dimenticare tra
zioni di corde, moccoli e futili screzi. 
E in quel momento dimentico che que
sta salita forse sarà l'ultima per que
st'anno: non penso neppure a tutte le 
salite a cui, per ora, dovrò rinunciare. 

Bruno Berlendis 
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Il Cengalo dal Badile 

/" .. ~. G. 1iud,illi; 
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Alpinisnlo ucrobatit~o 

ileI GRUPPO cIel JU1\NCO 

Pie Adolfo Rey e Aia. de la Brenva 
Dal Rifugio Torino, Ottoz e io osser· 

viamo con un potente binoccolo lo ver
tiginosa parete Est dell'Aig. de la Brenva 
già immersa nell'ombra. Ma lo nostra 
méta di domani è un'altra: tenteremo di 
salire la parete Sud-Ovest del Picco 
Adolfo Rey. Questa via ha per Ottoz un 
interesse particolare: l'ha già tentata 
qualche onno fa con l'ing. Ghiglione ed 
è stato informato che una cordata sa
rebbe partita all'attacco nei prossimi 
giorni. Il lramonto bellissimo promette 
per domani una magnifica giornata: 
non ci dovremo alzare nemmeno troppo 
presto çerchè l'attacco è, si può dire, a 
due passi; così dopo cena indugiamo a 
chiacchierare con Terray, che ci rac
conta la sua scalata al Fitz Roy. Quan
do andiamo a coricarci, un francese, 
impressionato dalla nostra ferraglia 
che ben ordinata fa bella mostra di sè 
su una parete della cameretta, ci inter~ 
pella: 

«Vous allez sur l'extremement diffi-
cile lt. 

«On le dira après», risponde Ottoz. 
«Ah, c'est une première »1 
Alle 5 lasciamo il rifugio: il freddo 

pungente garantisce una bellissima 
9!Ornata. Percorriamo.. . 1'« autostrada " 
che conduce alla Tour Ronde: poi tra
versiamo a des!ra in direzione del Pic
co Adolfo. A un certo punto sentiamo 
c.elle voci: vengono dal Grand Capucin: 
sono Couzy e Ferlet, due noti arrampi
cateri francesi, che hanno attaccato 
ieri lo via BanaHi e si preparano a ri
partire dopo il bivacco: sono già molto 
alti sulla parete. Ar turo, che è dotato 
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di una vista eccezianle, li scorge: io 
non vedo niente. 

Alle 6,30, abbandonaio un sacco, at· 
tacchiamo: le difficoltà sono subito note
voli: un camino di 15 metri pieno di 
ghiaccio e con blocco incastrato ci 
porta su un grande terrazzo ai piedi 
di una spaccatura alta 45-50 metri s 
chiusa in alto da un tetto debordante 
5-6 metri : purchè lo si possa evitare ... 
Dopo una trentina di metri piuttosto dif· 
ficili, Arturo si trova sotto il passaggio 
che l'ha già respinto: si tratta di vincere 
un muro verticale alto 3 metri, a l ter
mine del quale una strettissima cengia 
dovrebbe permettere di raggiungere, un 
paio di metri a destra, una buona fes
sura. Arturo pianta un chiodo con cu
neo di iagno e si lancia nel passaggio: 
in spaccata, con lo gamba sinistra su 
prese invisibili e lo destra in contro
pressione sul bordo della fessura , s'in
nalza (1 poco a poco, quasi impercetti
bilmente, ma s'innalza: raggiunge con 
le mani la cengetta, molla il piede de
stro che trova subito un 'altra presa, e 
si issa: traversa due metri a destra e 
si porta nella fessura : in bre ve raggiun
ge lo nicchia sotto il tetto. Ritira il mio 
sacco e mi dà via lIbera; il supera
mento del muro non è faticoso : è un 
passaggio difficilissimo, ma puramente 
tecnico; ora ho raggiunto Arturo nella 
nicchia. 

Pare che il tetto si lasci aggirare 
sulla destra: infatti a due metri da noi 
ha inizio una cengia lunga 3 metri e 
larga una trentina di centimetri; Arturo 
pianta un chiodo e parte in traversata: 



Cre!lta di Roch efort 

(''''l!. l' . . \ill'al 

mi sembra abbastanza impegnato; 
adesso è in piedi sulla cengia e mi 
raccomanda di far€'4 attenzione : mi ritiro 
allora nel fondo della nicchia, in una 
ottima posizione per assicurare. La cor
da comincia a scorrere, ma dopo due 
o tre melri si arresta: sento che Arturo 
ritorna alla cengia: riparte: lo corda 
scorre velocemente per alcun imetri poi 
si ferma: sento il caratteristico suono 
del martello sul chiodo. «Tieni teso»: 
evidentemente si sta riposando i «Mol
la », e lo corda riprende a scorrere, pri
ma lentamente, poi sempre più veloce: 
è finita. «Vieni lt, e comincio lo traver
sata: delicatissima, è un gioco d'equi · 
librio, cui il mio sacco si presta mal 
volentieri tirandomi verso il vuotai come 
Dio vuole, riesco a mettermi in piedi 
sulla cengia. Volgo lo sguardo in su: 
ho sopra di me una lama di roccia stra
piombante alta 5-6 metri: l'occhio non 
va oltre. Vinco il passaggio di slancio, 
alla DLi.lfer, in esposizione assoluta, an
che se sovrastiamo il ghiacciaio 501-

tento di 200 metri; ma non è finita: un 
piccolo tetto di circa mezzo metro, sotto 
il quale trovo un chiodo col relativo 
cuneo, che dopo vari sforzi riesco a le· 
vare, m'impegna a fondo: ancora 6 - 7 
meiri molto duri e raggiungo Arturo su 
un enorme terrazzo di lO metri. 

Siamo convinti di avere lo parete in 
tesca e ci riposiamo un po'. Saliamo 
facilmente qualche metro fino ai piedi 
di una grande placca rossastra, alta 
una quarantina di metri: dapprima è 
abbastanza facile, poi diventa più ver
ticale e difficile: alla fine un breve pas
saggio ci dà molto filo da torcerei sia
mo su una cengetta di lO centimetr> 
attaccati a un chiodo. Alla cresta ter
minale mancano 35 metri al massimo, 
ma di qual genere! La parete che ormai 
credevamo vinta ci oppone un ultimo 
serissimo ostacolo: un diedro di 15 me
tri a ssolutamente verticale, senza una 
presa, chiuso alla fine da un piccolo 
tetto: solo una fessurino lo solca per 
tutta lo sua lunghezza: è giocoforza ri
correre ai mezzi a rtificiali: 7 chiodi, di 
cui 2 lasciati, e 4 staHe sono necessarie 

per vincerlo; ancora una fessura non 
troppo facile e poi gli ultimi lO metri. 
faticosissimi. 

Quando sto per uscire in cresta sento 
una gran ventata e per poco una cor
nacchia non mi sbatte in faccia . Una 
ventina di meLri di cresta pianeggiante, 
e siamo in vetta. Sono le 13,20. Il tempo 
si mantiene bellissimo e Arturo lancia 
richiami ai numerosi gruppi di puntini 
neri che solcano in tutte le direzioni i 
ghiacciai sottostanti. 

Scendiamo a corda doppia per lo di
vertentissima cresta Ovest e in breve 
raggiungiamo il sacco abbandonato: un 
abbondante spuntino e verso le 17,30 
rientriamo alla base. 
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L'ultima funivia ci riporta a casa per 
l'ora della cena. . . 

Una settimana dopo siamo di nuovo 
al Rifugio Torino. Tenteremo la via Ré
buffat all'Aig. de la Brenva con alcune 
varianti qua e là per renderla ancor 
più d iretta. Arturo è in vena di conii· 
denze questo pomeriggio e, parlando 
con un gruppo di persone, dice quali 
siano le nostre intenzioni. Non l'avesse 
mai fatto! La notizia si spa rge con lo 
rapidità del fulminé, tutti guardano la 
parete, si fanno indicare la via, voglio· 
no sapere questo e quello. l pochi alpi
nisti presenti pongono problemi tecnici, 
parlano di gradi, v0gliono sapere quali 
salite ho già fatte; i non alpinisti, lo 
gran maggioranza, giovanotti dai costo
sissimi maglioni e ragazze in cortissimi 
shorts, mi guardano con l'aria di com· 
miserazione. 
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Pie A. Rey e Pt' t it C.pucin 
(rltg. l'. Sarti) 

Con la partenza dell' ultima funivia 
per Courmayeur torna un po' di pace. 
Ceniamo in fretta e andiamo subito a 
dormire: lo sveglia infatti suona pun
tuale alle 2,30; dopo un' ora abbando
niamo il rifugio. Passando per il Col 
di Toula filiamo sull' omonimo ghiac · 
ciaio con lunghe bellissime scivolate; 
calziamo i ramponi per traversare poi 
il ghiacciaio d' Entrèves che richiede 
qualche attenzione e poco dopo le 5 
raggiungiamo lo base della nostra pa
rete: l'attacco è comune con quello della 
via Boccalatte, ma la crepaccio in quei 
punto è troppo larga e dobbiamo cer
care il passaggio più a monte: abban
doniamo i ramponi, le piccozze e un 
sacco. 

Alle 5,30 attacchiamo: il tempo per 
ora è bello, ma alcune nuvole filiformi 
che vanno da Ovest verso Est e che il 
sole tinge di rosa promettono il mal
tempo per il pomeriggio. I primi venH 
metri sono assai duri, poi riprendiamo 
lo via Boccalatte, non eccessivamente 
difficile; dopo un piccolo camino sor
montiamo una roccia che assomiglia 
alla prua di una nave, per entra re in 
un canalone facile, che risaliamo per 
50·60 metri: qui ha inizio la nostra va
riante: invece di continuare nel cona· 
lane traversiamo facilmente a destra fin 
sotto uno sbarramento di rocce che sa · 
liamo con qualche difficoltà; subito so
pra ne troviamo un altro, dopo di che 
una scalata non troppo difficile di una 
settantina ' di melri ci porta al grande 
terrazzo della via Rébuffat. 

Abbiamo superato ormai metà pare~e. 
tracciando un itinerario molto più e1e· 
gante della via Rébuffat e abbiamo in
contrato difficoltà minori del previsto: 
sono appena le 8,30: tutto va per il 
meglio. Ma le folate di nebbia che sal
gono lungo lo parete a una velocità 
incredibile, nascondendocene la parte 
superiore, ci incitano a far presto. At· 
tendiamo qualche po' che lo nebbia si 
diradi per vedere il seguito dell'itinera
rio. Alla prima schiarita resto vera· 
mente impressionato: dopo una quindi-



cina di :netri ancora possibili, lo parete 
si drizza d'un baÌzo per 200 metri fino 
alla cresta terminale: il suo aspetto (3 
dei meno incoraggianti : granito non dei 
migliori, rare fessure, posti di fermata 
assolutamente aleatori; ma quello ChH 

più mi stupisce è lo assoluta verticaliiù 
della parete; e sÌ che avevo letto in l: Al· 
pinisme » che questa era stata la salito 
piÙ esposta compiuta da Rébuffal. Ora 
pare che lo muraglia voglia caderci in 
tes:a çer eHetto del velor::e passaggio di 
nuvole provenienti da Ovest. Il mio pen
siero corre ammirato o Rébuffat che ha 
osato concepire, ancO! prima che r9a~ 
lizzare, un'impresa del genere. 

Ma è ora di passare all'azione: lo 
vera sali ta sta per cominciare. I primI 
quindici metri non sono difficilissimi: 
quando è impossibile continuare diret
tamente, Arluro traversa per 6-7 metri a 
destra: potrebbe continuare lo 1raver· 
sata come fece RébuHat, ma si arresta: 
il fatto è che Arturo è in vena di va· 
rianti dirette; vince direttamente un dif· 
ficilissimo muro di 3 metri per entrare 
in un diedro che sale verso sinistra e 
termina dopo 2S metri proprio sopra etl 
gran terrazzo. Per guadagnare tempo, 
a rrampico col sacco, che del resto è 
abbastanza leggero, e raggiungo Artu~ 
ro su un piccolo ripiano largo lO ceno 
timetri. Sopra, lo parete è strapiombante 
per circa 3 metri e io comincio a pen~ 

sare che forse era meglio continuare 
per la via Rébuffal. Arturo attacca lo 
strapiombo, pianta un chiodo, poi scen~ 
de : si riposa e riparte; pianta un altro 
chiodo e finalmente riesce a penetrare 
nel diedro sovrastante lo strapiombo. Lo 
risale per IS metri difficilissimi, evita 
uno strapiombo traversando qualche 
metro a sinistra; non trova un posto di 
fermata e continua a salire: lo corda 
sta per finire: 6 metri... 3 metri... non 
ha che un metro ormai: finalmente si 
ferma e sento il «Vieni»; tolgo i due 
chiodi e attacco lo strapiombo: l'arram
picata è piuttosto faticosa e di difficoltà 
sostenuta: finalmente mi trovo con le 
mani o qualche centimetro dai piedi di 
Arturo che poggiano su un piccolo ri-
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piano di muschio: non c'è posto per 
due; arrampichiamo simultaneamente 
per qualche metro perchè io possa 
prendere il posto di Arturo. « Se in que~ 
sto momento qualcuno volasse .. . », è la 
prima volta che penso una simile cosa. 

Ancora 30 metri difficilissimi e rag
giungo Arturo in una nicchia sotto il 
tetto: è larga quasi mezzo metro! Qui 
ha bivaccato Rébuffat. Mancano una 
sessantina di metri alla vetta: subito 
sopra ci attende il passaggio più diffi
cile della salita. Arturo esce dalla nic
chia e non lo vedo più : lo corda scorre 
lenta: sento che aggancia un moschet
tone, poi un altro, poi un altro ancora: 
adesso il movimento della corda è di 
una lentezza esasperante: ora è ferma, 
ma subito riprende a scorrere, velocis
sima: evidentemente Arturo ha superato 
il passaggio e raccoglie lo corda per 
farmi salire: ha ritirato il sacco e afa 
tocca a me. 

Una fessura mi porta alla base di un 
diedro stra piombante, alto 15 metri e 
chiuso da un piccolo tetto: vedo 3 chiodi 
in duralluminio lasciati dalla cordata 
RébuHat; comincio a salire: il passaggio 
è estremamente difficile, ma in breve 
arrivo sotto il tetto: ora devo traversare 
due metri a destra per guadagnare lo 
fessura che s'indovina al di là della 
traversata. Il tratto è veramente al li
mite del possibile: non un chiodo di as
sicurazione, non una presa di ragione
voli dimensioni: volare vorrebbe dire 
finire sotto un tetto che vedo alla mia 
destra, dopo una pendolata di parec
chi metri su un vuoto spaventoso: devo 
confessare che !'idea non è allettante. 
Benedico Arturo che ha avuto la bril
lante idea di ritira re il mio sacco. Il 
tratto piÙ delicato è l'aggiramento dello 
spigolo per entrare in questa benedetta 
fessura: le mani hanno due prese mi~ 
nime, ma buone; i piedi tengono per 
aderenza: ora lo mano destra abban~ 
dona lo sua presa per cercarne una al 
di là dello spigolo ma non la trova; 
il tempo passa e il piede destro comino 
cia a non tenere piÙ: sento che sto, per 
volare; in «extremis.. trovo lo presa, 
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riesco a stento a ristabilire l'equilibrio -; 
raggiungo la fessura. 

Ma quello che vedo è incredibile: Ar· 
turo sospeso in spaccata in un groviglio 
di corde col mio sacco appoggiato su 
una gamba: il tutto sostenuto da un 
chiodo. Ora Arturo può ripartire, ma lo 
mia pO.3izione è delle più scomode: so
no in spaccata e tutto il peso del corpo 
è sopporla~o dalla gamba sinistra : per 
riposarla faccio ogni tanto pressione 
con la testa sul bordo della fessura . 
Alzo gli occhi e vedo il mio «leader II 

già alto nella fessura che sembra non 
voler finire. Arturo è in gran forma e 
arrampica con una sicurezza e una ve
locità quali non avrei potuto immagi 
nare. 

Finalmente mi grida: «Vieni »; com· 
pio una complicata manovra per mei
termi il sacco sulle spalle e finalmente 
posso abbandonare lo mia scomoda 
posizione. Lascio un chiodo: «tanto è 
brutto! », mi avverte Arturo, ma pe:
quanti sforzi faccia, non riesco a toglie-

re il successivo: seno i soli dei pochi 
chiedi piantati che ho lasciato. 

La fessura alta 30 metri è difficilissima 
e quando raggiungo Arturo su un con
fortevole ripiano di un metro ne ho ab
bastanza, ma: ormai abbiamo vinto: la 
vetta ci sovrasta di poco. Ancora 20 
Ir..8iri molto difficili e siamo sulla cres~a 
a 30 metri dalla vetta. Alcune grida 
richiamano lo nostra attenzione: tre per
sone ci salutano dalla base del Tor
rlone d'Entrèves; rispondiamo e prose
guiamo verso lo vetta, che raggiungia
mo facilmente alle 14. 

Guardo dail'alto la nosira parete: se 
ne vedono sÌ e no 20 metri, poi ph\ 
nulla: in fondo 11 ghiacciaio, coi suoi. 
crepacci in miniatura. Mi sembra im· 
possibile d'esser passato di lì; nel 1949, 
quando ero salito all'Aig. de la Brenvo 
per Ìo VJU norm::de, avevo pensato che 
bisognava es~ere dei pazzi per salire 
quella parete ... Arturo ed io ci scattia
mo a vicenda qualche foto e mangiamo 
abbondantemente. 

Ma il cielo grigio e il caldo notevole 
annunciano il temporale. Bisogna di
scendere in freCa: percorriamo la cre
s ta Sud-Est fino ai piedi della Tour de 
lo Brenva: un camoscio bellissimo ap
pare a una ventina di metri da noi, ma 
si dà subito a precipitosa fuga; Arture, 
appassionato e valente cacciatore, si 
morde le dita pensando al suo Mauser! 
Scendiamo 50 metri sul versante del 
Ghiacciaio d'Entrèves, poi lanciamo lo 
prima delle due corde doppie che ci 
depositeranno sul ghiacciaio a meno di 
ISO metri dal nostro punto di attacco. 

Mentre Arturo ritira lo prima corda 
doppia, comincia a cadere una fitta 
pioggia gelata, e quando sto per termi
nare lo seconda scoppia il temporale, 
ma ormai siamo al sicuro e tutto si risaI· 
verà in un solenne bagno ad alta quota! 

E' tornato il sereno: al -;ramonto le 
l( catena », livida, appare ammantata di 
neVe fresca; dal terrazzo di casa mia 
guardo ancora una volta lo «nostro 
parete lO, dove lo neve non si è fer
mata... Ed è subito sera. 

Corda doppia dal Pie A. Rey 

(lItg . P. Not'O) 

Piero Nava 



(Jite ~eii~tiehe d' o(Jgi e d'ielli 

Sì, ma senza seggiovia. 

il Valguss ... cm uu'altra cosa 

Sì, noi che non siamo stal i gli ultimi a propagandare o}:ere e mezzi mecca
nici per favorire lo sviluppo dello sci e per facilitare gli accessi alla montagna, 
non ce lo sentiamo questa volta, di osonnare toto corde alla, pure ottima, seg
giovia del Valgussera. 

E ciò, non per preconcetta opposizione al dilettevole saliscendi (nostro padre 
Quintino consigliava, in montagna, alle he l'uso della carrozza), ma perchè, !'im
pianto meccanico suddetto, ha, in parte, minorata lo suggestività di una vetta 
particolarmente cara agli alpinisti sciatori che, da decenni, frequentano lo incom
parabile zona di Foppolo. 

D'accordo che qui non si tratta delle progettate proranazioni del Cervino e 
delle Lavaredo, nè dello smantellamento dei grandi alberghi al Righi; non si 
tratta del divieto alle automobili di salire a Zermatt, nè di quello agli scooters di 
raggiungere Murren (gli svizzerotti sanno ben fare per lo conservazione dell'am
biente mO!1tano; però l'adattamento ad albergo della storica casa di Altdorf, ove 
nacque l'eroe nazionale, è ... un'altra cosa); d'accordo dunque che qui non si 
tratta nemmeno della superfragorosa e ultrasballottante jeep del Livrio, bensì 
di personali considerazioni circa una modesta cima preferita da alcuni pio
nieri dello sci bergamasco. 

E fu proprio una seggiovia lassù a suggerire che lo vetta del Valgussera è 
diventata ... un'altra cosa. 

InfaUi, non appena abbandonato il pendolante seggiolino, dopo sorpassati i 
campi delle Foppelle (ricchi di neve farinosa) ed osservato il perfetto, se pur 
modesto trampolino (deplorevolmente trascurato) e dopo lo sollazzevole aerosa
lita tra i piloni dell'ardito impianto seggioviario lungo il silvestre canalone, ta·· 
gliato nella folta abetaia che sembra sussurri flautati di fauni e canti ed ar
peggi di ninfe, anche noi, dicevamo, non appena abbandonato il pencolante sego 
giolino, fummo presi dalla frenesia di voler subito inforcare gli sci per scendere, 
a larghi ricami su gli allettanti mammelloni fino al Pas dè lo Crus e risalire bre
ve quota sul M. Bello per subito zigzagare a valle puntando direttamente alle 
stazioni delle seggiovie. 

E perchè ciò?' Perchè così facevan tutti i «cannoni)) smaniosi come erano per 
lo picchiata o «fucilata» che sfiora spericolatamente i legni, se non le gambe, 
degli attoniti e maldestri «pepiàcc)l; sicchè, lo spasso del carosello, è ripetuto 
a sazietà e conformemente alla resistenza delle gambe e ... della borsa. 

E' invero piacevole oggi lo volata dal Valgussera senza lo «imbastìda» cau
sata dalla lunga salita a piedi da Valleve che, ieri, era lo scotto obbligatorio 
per chi non soppesava fiato e sudate pur di raggiungere quella cima; cima 
che adesso appare meno invitante alla sosta contemplativa causa lo gran ruo
ta dal rumor del frantoio e il baracchino maleodorante di fumi e di vino; quella 
cima il cui « incanto del silenzio» è ora, non infrequentemente involgarito dal vo-
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... p ll' r so;:endere a la rghi ricalU; ... 

ciare dei pis taioii sovreccitati e turisti in 
vena di scempia.;Jgini o rancide freddure. 

« Signorine, su, su dalla neve, se non 
volete fare come l'ardente Lollobrigida 
che, stando troppo a lungo seduta sulla 
neve divenne Lollo .. .frigida. Brr ». 

Oppure: 
.. La sai lo diffevenza tra il seggiovii' 

sta ed il salame? ». 

« Nessuna, pevchè tuti àui sono appe
si al tilo ... ah, ah ». 

Quest'ultima scemenza richiama inve
ce alla realtà, alla vera differenza riscon
irato lassù, quella cioè tra lo estasiante 
quiete della vetta immacolata di prima e 
l'attuale, non infrequente, con con da lu
napark. Fu appunto lo sgradevole con
statazione della diversità d'ambiente che 
ci dettò queste note. 

Vecchio compagno di gite sciistiche, 
vogliamo, con la memoria, rifare insie
me la salita, di allora, al Valgussera? 
Vogliamo ricordare quella gita sezionale 
che era di prammatico all'inizio della 
stagione sciatoria? 

Ti ricordi, a Valleve, l'appello ai ra
gazzi, del paese, già schierati - sonnocchiosi e manintasca - nella luce dei 
fari dell'auto polverosa che ci scaricava nella piazzetta ancora buia?: 

«Te, bacia , quàt ot a portà so s te ski? ». 

Ricordi lo sgambettare di sgranchimento nel malagevole fondovalle, lungo 
il breve corso del Brembo spumeggiante, lo galoppata sul sentiero ghiaioso fino 
alla centralina, quindi il posso d'alpino sui prati scivolosi e sulla mulatliera tra 
case letamose e, oltre Foppolo, sulla ripida del «Bianchi» che s,:)rpassavamo 
(non essendo noi cliènt dè Milan), cosÌ come sorpassavamo, imprecando al po
destà, il sempre pericolante ponticello che mena ai campi di sci? 

Ricordi lo sosta alla prima baita disabitata e aperta ai venti nel pianoro de
serto (non ancera ... civilizzato dal bailamme e dai rifiuti delle moderne installa· 
zioni), lo spuntino e il fuorisacco delle «tapparelle» o pelli di foca? 

Vogliamo anche tentare di riviverlo quel gioioso momento nell'incantesimo 
dell'ampia conca (in veste invernale, nella gamma del verde dei boschi) cornicia
ta ad oriente dal grigiore dei M. Toro, Mombello, Valgussera e Vescovo ancora 
nell'ombra e, a ponente, oltre valle al disopra delle brune pendici, dal bianche:,
giare del Pegherolo e del Cadelle illuminati dal sole? 

Forse questo intermezzo gaudioso era troppo abbreviato dalla impazienza, qua
si fanciullesca, per !'inizio della marcia sciatoria lo quale, in fila indiana sul fal
sopiano delle quattro baite, si sgranava s ilenziosa e ritm:::xta dal frusciare degli sci 
sulla neve ancora indurita dal gelo della notte. 

Lo immagini, oggi, il poetico fruscio sincopato dagli irosi: «pista », «pistàa », 
sbraitati dai principianti in difficoltà sulle coste del Mombello? 

Bè, riprendiamo lo descrizione sublimata dal ricordo rivisto attraver30 lo lente 
dAll'amore per lo montagna e, ahinoi, sul labile schermo del tempo lontano. 

Superata lo vallecola e raggiunto, a spinapesce, il Passo della Croce, lo lumi-
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nosità della vista, spaziante sull'ondulato vallone dei Carisoli ed il repentino bal
zo del controluce, creavano buona l'occasione (comoda scusa, correggerà il mali
gno) per un adeguato respiro in attesa dell'ultima rampata, a lunghi zigzag, sulla 
costa sud-est del Va}gus:sera; bellissimo e facile percorso a variato panorama sulle 
valli aperte al fulgore. 

Il sacco cominciava a pesare m::x, b meta ormai prossima, dava ali alle gam
be sicchè, lo tondeggiante vetta, era brevemente raggiunta. Sci e tapparel1e al 
sole, giaccavento sulle spalle, esame delle cibarie estratte dal sacco fragrante di 
panfresco di Branzi e di ... sciolina; s~ambi~ di salan:ini e tortine, preparate dalle 
madri e spose, e sorsate di pura «sgnapa de contraband l) . 

Come si gustavano quei cibi condit 
dall'appetito stuzzicato dall'aria frizzante 
sul viso imperlato e come sembrava ac
cogliente lo larga vetta sulla quale ti sen
tivi Sign0re e dominatore dell'intera cer
chia alpina; oh, prediletta cima nevosa, 
magnifico altere pagano allora non pro
fanato dalla ruota dal rumar del frantoio, 
nè dal baracchino maleodorante di fumi 
e di vino, quale cambiamento l Vetta mai, 
nrima, spaesata dalla presenza di gaga
~elle in scarpette (però, se lo donna è 
carina, allora, anche qui, è ... un'altra co
sa); vetta non ridicolizzata dal ballonzolar 
di pancette in palandrana buffa come ìa 
(l redingotte)) dei seri personaggi nei cor
tei nuziali lungo i sentieri delle vallate 
d'oltralpe. 

Lassù era veramente lo solitudine e 
il silenzio che completavano !'intime go-
dimento per lo spettacolare veduta delle 
splender..ti valli e della lontana chiostro 

... gagarelle in scarpette, e ballonzolar di pancette ... 

di bianche montagne; era lo eloquenza della natura che trasformava lo ammira
zione in estasi ed era lo serenità della dolcissima siesta, che faceva pregustare lo 
deliziosa scivolata da centellare per rispetto alla dura «pompàda )), era l'attimo di 
felicità per lo mèta faticosamente raggiunta, era insomma il privilegio riservato 
alle cose care conquistate con sacrificio. 

Quindi, concludiamo, compagni sciatori giovani e non più giovani? 
Ebbene, concludiamo col pensiero altre volte diversamente espresso: il piacere 

dei virtuosismi con lo sci su pista ben tracciata, è grande, ma pure grande è la 
gioia dell'abbandono su liberi percorsi in solitarie discese nevose non snaturate 
dall' artificio del progresso che trasforma c uniforma le caratteristiche della natura 
le cui meraviglie sono, da ognuno, fatte proprie secondo lo propria sensibilità e 
sono apprezzate secondo lo proprio capacità a comprendere. 

Perciò, poichè tutti siamo d'accordo che, di cime nevose e vertiginosi campi 
di sci, è disseminata la terra; come sbmo d'accordo che, ciò che rinnova e fa 
progredire, non dev'essere ostacolato da estetismi e sentimentalismi vani, sia 
anche concesso che, qualche nostalgico, conservi immutato il ricordo di una via 
tante volte :;::::ercorsa in letizia; cosÌ come sia permesso, {( pro bono pacis», a 
questo solitario innamorato della montagna, di pensare sempre appassionata
mente così. 
(dis. cii Pie) zio fisi 
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Corno Orientale di Salarno 

PRIMA Hl PETIZIONE DELLA PARETE EST 

Arriviamo saltellando con lo nostra 
Topolino sul piazzale della teleferica 
per il lago di Sal amo. E' quasi sera, ed 
abbiamo fretta. 

Il guardiano ci avverte che i noslrl 
amici ci hanno preceduto e fino a do
mattina la teleferica non sale alla diga. 
Non ci resta altro che caricare sulle 
spalle tutto il nostro bagaglio ed infila
re, quasi di corsa, lo mulattiera che por
ta al Rifugio PrudenzinL 

Un curioso e ridicolo contrattempo ci 
ha fatto perdere un sacco di tempo pre
zioso. 

Non conosciamo questa zona cd un 
montanaro, messo dal diavolo sulla no
stra strada, ne ha approfittato facendo
ci piegare verso lo centrale d'Arno. Qua, 
per una inspiegabile coincidenza, tutti 
gli operai interrogati e persino il diret
tore, scambiando il Prudenzini con il 
Rifugio Brescia ci hanno indirizzato ver
so quest'ultimo. Solo quando i noslri 
sacchi si sono allontanati con un alle
gro rumore di rotelle arrugginite sulla 
teleferica della Centrale, ci siamo accor
ti con terrore che l'Adamello era dalla 
parte opposta. 

Ed ora è notte, cerchiamo di non in
ciampare camminando, finchè una luce 
amica ci guida fino alla porta del sospi
rato rifugio. 

Gli amici ci attendono un poco preoc
cupati ma il racconto della nostra av
ventura li mette subito di buon umore, 

Il mattino successivo arranchiamo, ca
richi come muli sulla morena, l'ari'a è 
fresca e il tempo magnifico. 

Nessuno parla, ma sentiamo che una 

sottile ansia ci pervade, ogni tanto al
ziamo lo testa per cercare qualcosa che 
ancora non si vede. 

Attraversiamo allegre cascatelle, ci 
inerpichiamo tra massi pericolanti e rag
giungiamo, sempre in silenzio, le prime 
lingue di ghiaccio verde, 

La luce va rischiarando lentamente 
ogni cosa. 

Constatiamo che lo descrizione fatta
ei il giorno prima da Ventura, un sim
patico alpinista, dalla nera barbetta a 
punta, incontrato alla cenlrale d'Arno è 
stata davvero viva ed efficace. 

Aiutandosi con un bastoncino ci ha 
indicato sulla sabbia la pOSizione delle 
varie cime che circondano lo conca del 
Salarno. 

- Qui c'è il Triangolo, una punta 
affilata, dal granito liscio e grigiastro; 
aggiratelo per morena sulla sinistra ed 
arriverele ad un pianoro con massi 
enormi; lo vostra parete non è quella 
che si vede a sinistra del canale di 
neve, quello è il Como Miller, più a 
destra lo base di una lavagna di gra
nito tagliata in alto da cengie nevose 
vi apparirà solo dopo aver aggiralo lo 
sperone che scende dal Tringolo. Quel
la è lo parete orientale del Salorno, 
attaccate in prossimità di un grande 
diedro nella parte più bassa e... in 
bocca al lupo! -. 

Siamo arr.i.vati sotto in questo mo
mento e ci sembra già di conoscerla 
da tempo, Il nostro sguardo è salito da 
cengia in cengia sempre più in alto, è 
già in vetta e non vi si stacca, forse 
attirato dal colore caldo e luminoso 
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Attacco dellu placca 

wg , X. Lal/ci,,) 

del sole che ha raggiunto le cime più 
alte, 

Attacchiamo contemporane:::xmente, 
noi a 50 metri più a destra degli altri. 
Mentre seguo Nino che sta superando 
in spaccata la larga crepa tra neve e 
granito, un grido accompagnato da un 
rumore di ferraglia mi fa voltare di 
scatto. 

Bruno, tentando di saltare dall'altra 
parte, si è infilato diritto nella crepa. 
Seguiamo con interesse l'operazione di 
ricupero, eseguita da Gualtiero e Renato 
con aria divertita e disinvolta. Poter 
disporre a piacimento del proprio capo
cordata appeso a lla corda non è cosa 
di tutti i giorni, e credo ne stiano appro
fittando. Infatti le proteste di Bruno non 
tardano a farsi sentire, ma tutto finisce 
però in una risata generale. 

Dalla relazione dei primi salitori ap
prendiamo che si sale dapprima obli
quando leggermente verso destra nella 
direzione di una macchia biancastra. 

Ci troviamo cosÌ sotto alcune plac
che bagnate che superiamo agevol
mente, su esili fessure orizzontali. Spo
standoei poi a sinistra verso lo grande 
spaccatura che divide le due cime di 
Salorno, giungiamo presto in vista del 
famoso passaggio della placca. 

Ci fermiamo a mangiare qualcosa, il 
morale è altissimo; facciamo alcune fo
tografie e senza perder tempo Bruno 
parte decisamente all'attacco. Lo se
guiamo da un comodo ripiano mentre 
infila lo corda nei primi tre moschet
toni e sale fìn dove lo fessura va a per
dersi in parete. 

Da qui ei guarda sorridendo, indican
daci un chiodino che sembra spuntato 
come per incanto nel mezzo della 
placca, alla sua destra. 

Lo raggiunge con una lunga e deli
cata spaccata, lo tasta con circospezio
ne, tirando l'anello prima adagio poi 
sempre più forte ed infine c'infila un 
moschettone v"olgendosi verso di noi con 
aria soddisfatta . 

Sulla comoda cengia dove ci trovia
mo riuniti siamo indecisi sulla via da 
prendere. 
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Nino ed io proviamo su per un cami
no liscio e strapiombante, mentre Bruno 
e gli altri due infilano, senza saperlo, 
lo via giusta. Quando, visto impossibile 
proseguire dalla nostra parte, ritorniamo 
da loro, vediamo che Bruno, incollato 
sotto un diedro strapiombante, tenta di 
piantare un chiodo in un cuneo di legno. 
Ritorna però subito in basso per ripo
sare. 

I! dubbio di non essere sulla strada 
giusta, fiacca lo nostra volontà e ci im
pèdisce di affrontare gli ostacoli con la 
necessaria tenacia e decisione. 

Ora è la volta di Nino. Ci siamo or
mai convinti che quella è l'unica via 
possibile per superare la fascia di plac
che embricate e strapiombanti che par-
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tono dalla cengia erbosa. La corda SC:ìf

re lentamente sparendo sopra lo stra
piombo, ma ad un tratto si arresta. 

Passano circa lO minuti che ci sem
brano interminabili. Il diedro è più 
lungo del previsto e non ci sono posti 
sicuri di fermata. 

Occorre liberare altra corda; mi slego 
ed attendo in posizione poco comoda. 
Finalmente Nino ci grida che è arrivato 
ad un comodo terrazzino. Lo raggiungo. 

Il diedro, esposto, privo di appigli e 
senza fessure per chiodi, è di quelli che 
difficilmente si dimenticano. Ci meravi
gliamo che nella relazione dei primi 
solitari non si sia accennato in modo 
particolare a tale passaggio, che a no
stro parere è il più faticoso e difficile 
della salita (s'intende nelle condizioni 
da noi trovate, cioè con « chiodino» g ià 

piantato), Ci sdraiamo fìnalmente a l 
sole. Da questo posto il panorama è 
veramente grandioso. 

In basso il pianoro verde del Pru
denzini, rigato dalle striscie argentee 
dei ruscelli; alla nostra sinistra lo fa
scia bianca del ghiacciaio che piomba 
vertiginosamente fino alle morene, men
tre a destra l'affilata ed ardita cresta 
della Miller creano un vivo contrasto di 
colori ed un ardito accostamento di 
linee. 

Dalle ore 6 siamo in parete. Non mol
to allenati ci sentiamo un poco stanchi 
e sostiamo volentieri. I blocchi di neve 
incastonati nelle cengie gocciolano co
piosamente formando numerose casca
telle che scivolano di placca in placca 
silenziosamente nel vuoto. Riprendiamo 
a salire per cengie piuttosto facili che 
ci portano prima a destra poi a sinistra 
fino al nevaietto sottostante lo vetta, or
mai vicina. Non affrontiamo direttamen
te le placche che piombano verticali 
dalla vetta del Corno, com'era nostra 
prima intenzione, ma spostandoci sulla 
destra attacchiamo i bastioni della cre
sta orientale, a cavallo tra lo cenca del 
Salarno e il Pian di Neve. 

Ancora alcuni passaggi che avrebbe
ro potuto essere più divertenti con i mu
scoli meno provati e finalmente possia
mo muoverei slegati e liberi da ogni 
impedimento sui blocchi sqretolati del
la vetta. 

Dal Pian di Neve i Corni di Salarno 
hanno un aspetto piuttosto bonario ed 
insignificante; siamo però tutti d'acc::,!'-
do nel riconoscere che il versante Est 
è alpinisticamente assai interessante ed 
offre delle arrampicate su granito para
gonabili per lunghezza e difficoltà alle 
migliori salite della Val Masino. 

Presi dalle nostre consider:::!zioni n on 
ci accorgiamo che si fa tardi; l'aria 
fresca della sera ci ha gelato il sudore 
sulla schiena; raccogliamo perciò in 
fretta tutto il nostro bagaglio e, ciato un. 
ultimo sguardo alla cima infuocato del
la Miller, ci buttiamo di corsa verso lo 
valle già in ombra. 

Il famoso (( chiodino)) 

(>l,g. R. Bo.io ) 

Dino SalveUi 



Notte di tormenta 

lIonte Bianco 

Dalla porta sgangherata del Rifugio 
Quintino Sella guardiamo senza entu
siasmo lo cascata di ghiaccio che rap
presenta il primo passaggio della no
stra salita e non ci decidiamo a parti
re. Ma il tempo stringe; mentre il sole 
comincia a tingere le più alte creste, 
calzati i ramponi avanziamo su un ripi
do pendio di neve dura sfruttando le 
ampie tacche preparate fin da ieri. La 
pendenza aumenta di colpo e lascia po
sto a pareti di ghiaccio quasi tagliate a 
picco da un imm:me coltello. 

Malgrado lo nostra piuttosto scarsa 
capacità ramponistica facciamo miraco
li; superiamo alcune spaccature azzur
rine con tecnica di camino, facciamo 
tacche nelle quali Hecare almeno le pun
te anteriori dei nostri ramponi e con pa
tema d'animo ci attacchiamo alla sta
lagmiti di ghiaccio che pendono a volta 
tozze a volta eleganti dai seracchi so
prastanti. 

Poi la pendenza diminuisce e sbu
chiamo facilmente sul pianoro superio
re del Ghiacciaio del Monte Bianco da 
dove vediamo dIstintamente lo nostra 
via. Con una larga traversata in piano 
raggiungiamo le rocde e dopo 1'inevita
bile sosta per dar carbone alla macchi
na, iniziamo per roccie frastagliate la 
nostra arrampicata. 

Una lunghezza dopo l'altra superia
mo caminetti, fessure, creste che si sus
~eguono ininterrottamente non presen-
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tando passaggi veramente difficili ma 
comunque sempre interessanti; siamo 
sempre impegnati e a poco a poco lo 
lunghezza della salita si fa sentire so
prattutto perchè sulle nostre spalle gra
vano sacchi mastodontici che quasi ci 
fanno pentire di non aver lasciato a 
Courmayeur con la macchina foto an
che tutti gli altri impedimenti. 

Saliamo comunque abbastanza rapi
di e notiamo con soddisfazione che lo 
Punta Amedeo gradatamente si abbas
sa, m::x troppo presi dalI' arrampicata 
non osserviamo che il tempo si sta gua
stando. Prima è solo una leggera nebbia 
che si strappa in ampi lembi urtando 
contro lo roccia, poi il sole improvvisa
mente si nasconde dietro un intenso 
velo lattiginoso ed appare come una 
macchia chiara. Acceleriamo l'andatura 
per quanto concesso dalle rocce che 
si fanno più ripide e che ora si alter
nano a sdruccioli di neve dura e ghiac
cio, ma non siamo preoccupati. Speria
mo che si tratti di nuvolaglia di cattivo 
umore che finirà per andarsene e 10-
sciarei tranquilli. Purtroppo lo nostra fi · 
ducia non è ben riposta: incomincia a 
grandinare. Ci abbottoniamo ben bene 
ed a ogni lunghezza di corda, prima che 
il ccmpagno parta, chi fa lo sicurezza 
si infik.r i guanti. E' difficile dire da quan
to stiamo arrampicando in queste con
dizioni; una lunghezza dopo l'altra avan-
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Il Monte Bia n co dall 'A i ~. du Pian 

ziamo perdendo lo cognizione del tem
po senza sapere dove andiamo a sbat
tere la testa mentre la nebbia deforma 
le cose che ci circondano: lo cresta che 
ci sta innanzi ci sovrasta paurosa ed è 
interminabile. 

Se Dio vuole su un dosso che sale 
alla nostra sinistra scorgiamo delle pro
fonde tracce: lo cresta delle Bosses; so-

58 

(lIrg. R. L gfrr) 

lo poche decine di metri ci separano 
dalla vetta, ma noi non abbiamo esita
zioni: il Monte Bianco può aspettare; 
sono le due e mezzo e diventa impor
tante trovare il Rifugio Vallot che, come 
ci hanno assicurato, dovrebbe distare, 
sÌ e no, una mezz' oretta di facile cam
mino. 

Divalliamo rapidamente approfittando 



delle profonde peste m entre il tempo 
sta sc:ltenando tutte le sue ire; dopo 
]:ochi metri ci è impossibile scorgere le 
tracce perchè lo neve ha già provvedu
to a cancellarle. La direzione comun
que è giusta ed il ricordo di alcune foto 
della zona ci rassicurano: non si trat
ta che di seguire un dOf3ale nevoso. 

Improvvisamente il bagliore accecan
te accompagnato da uno scoppio secco 
e viol.snto di un fulmine cadu~o a po
chi matri sembra dare il segnale della 
fine del mondo: il vento aumenta in ve
locità trasportando violentemente lo ne
ve ghiacciata ed incomincia un concer
to falto di urla, di fischi, di scoppi allie
tato da improvvise fiammate che ap
paiono ora vicino ora lontano e che dan
no scossani ai nostri nervi. 

Oramai andiamo alla cieca: proce
diamo in una direzione che crediamo 
giusta cercando di far mordere i ram
poni sullo strato ghiacciato che sta sotto 
lo coltre di neve fresca; per intenderci 
dobbiamo parlarci nelle orecchie perchè 
il rumore aumenta con un crescendo 
senza sosta. 

Cinque ore dura questa bolgia infer
nale; lottiamo coi denti contro questa 
avversità imprevista, ma poi ci arren
diamo. Considerata !'impossibilità di 
trovar8 il rifugia, tentiamo di trovare un 
posto dove passare lo notte, ma anche 
questa soluzione diventa ardua. 

Scartata !'idea di bivaccare sulla cre
sta per il pericolo di rimanere fulminati, 
scendiamo sul ripido fianco della mon
tagna col pericolo di partire colla neve 
soffice che non domanda di meglio chp 
di slavinare. 

Quando già stiamo disperando di 
trovare un riparo, una ruga nera sulla 
neve ci indica un crepaccio e con vero 
sollievo constatiamo che è fii abitabile»; 
infatti un provvidenziale ponte di neve 
a circa due metri dal suo orlo interrom
pe la spaccatura con una piattaforma 
orizzontale di qualche metro quadrato 
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sulla quale ci installiamo dopo averne 
assaggiata lo resistenza. Dopo pochi 
minuti. accucciati nei sacchi da bivacco, 
stiamo già pensando alle probabilità 
che ci restano di scamparla e di portare 
a Bergamo lo pelle. 

Ora non abbiamo di fronte difhcoltà 
tecniche da superare; non ci resta che 
un solo terribile nemico: il freddo . Que
sto si infila silenziosamente nelle ossa 
approlittando della nostra immobilità ed 
alleandosi all'umidità che si sta crean
do deniro il sacco. Siamo scossi da tre
mendi brividi che ci fanno urtare contro 
il compagno sdraiato accanto, e stan
chi per la lunga tirata, sentiamo lo re
spirazione farsi pesante ed a volte im
possibile. Quanti pensieri in quella notte 
senza sonno: lo casa, gli Amici caduti 
in montagna, le lunghe storie di terrifi+ 
canti bivacchi, ricordi di lontane lettu+ 
re, e un desiderio immenso di poter sva+ 
nire e dimenticare nel sonno l'avventu
ra che stiamo vivendo. Ma bisogna resi
stere e siccome r addormentarsi significa 
morire, ogni due minuti ci chiamiamo a 
vicenda; se uno non risponde l'altro, a 
scossoni, lo richiama alla realtà. Ab+ 
biamo paura a guardare l'orologio per+ 
chè temiamo che sia troppo presto e che 
ci aspettino ancora troppe ore di mar+ 
tirio. 

La neve ha smesso di cadere, ma il 
vento, conservando lo sua violenza, 
continua ad accumulare neve nel nostro 
crepaccio tanto che in breve ne siamo 
sepolti. Più tardi. sbirciando da sotto il 
cappuccio, scorgiamo una stella. Final· 
mente il cielo comincia a Ungersi e le 
cose che ci stanno intorno prendono 
forme più definite. Ci alziamo doloranti 
mentre il nostro corpo anchilosato per il 
freddo eccessivo, risponde lentamente 
alla nostra volontà di correre alla ricer
ca di un po' di calore. 

Fuori dal crepaccio ci aspetta un tri
pudio di luce e dl vette. 

Aldo Frattini 
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Baite Bergamasthe 

Sotto aspetti di originalità, di gusto, 
di trovate inventive, scaturite da circo
stanze varie, da ragioni pratiche, da in
gegnosit.:r curiose, l'edilizia rustica e lo 
fanlasia artigiana nei nosiri paesi e par
ticolarmante nelle noslre vallate, hanno 
negli scorsi secoli prodotto lavori attraen
ti e particolarmente interessanti di co
struzioni tipiche, in abitazioni, in porti
cali, in sacri edifici, in lavatoi, fontane, 
scale esterne, balcco::lte, atrii, cortHeiti 
loggia!!. Ma queste opere sorsero tutte 
in piccoli e maggiori centri abitati, in 
nuclei di paesetti alpestri ave giungeva, 
se non lo vita, almeno l'eco della civil
tà cittadina. 

Solo in montagna, nelle alte solitu
dini, ove il soggiorno invernale non e ra 
consentito dal!e asprezze del clima, dal 
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carattere selvaggio dei luoghi, dalla 
difficoltà degli accessi, tali espressioni 
del lavoro dell'uomo non ebbero natu
ralmen te modo di manifestarsi. 

Solo i pastori, dediti un tempo all'al
levamento delle pecore, erano nei se:::::o
li scorsi gli abitatori delle alte zone del
le prealpi, ave anche i magri pascoli 
srano sufficiente elemento per lo svi-
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luppo della pastorizia, allorO! tanto fio
rente nelle nostre vallate. 

La Val Gandino, come è noto, posse
deva sul principio del sec. XVIl oltre 
ventimila pecore B grande numero di 
armenti popolavano i monti di Clusone 
e di Parre, di Taleggio e di Bossico. 

Ma grado grado lo sviluppo dell'al · 
levamenlo bovino andò sempre più col 
tempo soppiantando l'attività della pa
storizia, incrementando il miglioramen
to zootecnico e migliorando vaste zone 
di pascoli montani. 

I greggi lasciarono il posto alle man
drie bovine e queste attraverso il sem
pre crescente numero degli allevatori di 
bestiame che riconoscevano il beneficio 
che agli animali proveniva dal soggior
no estivo della montagna, cominciaro
no a salire verso le pIaghe alpestri, ave, 
zone di aperte vallale, e conche d! ver
di prati, si presentavano come luoghi 
di permanenza ideale per la sanità del
le mandrie e per lo formazione dei pro
dotti caseari. Così ora i mandriani o 
malghesi, pei quali tuttora permane il 
vocabolo di bergamì. da tempo e in 
ogni anno, dopo !'inverno trascorso al 
piano, portano il numeroso stuolo degli 
animali sugli alti pascoli di proprietà 
comunale o privata. 

Dai primi rudimentali piccoli ricoveri, 
quali erano le rustiche capanne di sas
si ammucchiati coperti di scorze di al
bero, ma che bastavano alla pastori
zia (simili nel loro aspetto alle abitazio
ni degli uomini primitivi), andò così am
pliandosi lo costruzione per il soggiorno 
delle famiglie addette alla cura delle 
numerose mandrie bovine; sorsero 01-



loro le baite e da gruppi di baite le 
malghe. 

• • • 
Nelle zone delle Prealpi e delle A!pi le 

baite denotano diHerenti caratteri; ma so
prattutto è visibile una permanente diver
sità: in ialune località le strutture delle 
costruzioni si presentano in legno - in 
Alto Adige, in Val d'Aosta, nel Valle
se (Loschental, Zermatt) ave è frequen
te lo casa alpestre a tronchi d'albero 
con gli angoli retti da sostegni dall'a
spetto di fungo perchè coper ti da una 
lastra di pietra grezza a impedire lo 
salita dei topi; - in altre, particolar
mente nel versante meridionale, appaio
no invece le strutture in pietra con muri 
a secco come nei Grignoni, Alto Spluga 
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e nelle nostre vallate: le prime coperte 
da tetto ad assicelle (scàndole) e le se
conde da pietre irregolari piatte (piode). 

La pianta delle costruzioni è di con
sueto del tutto semplice; rettangolare. 
col tetto rustico a due falde. 

L'armatura grezza del teLo, solida per 
reggere il grave peso delle forti nevica
te e il carico delle piode sovrapposte ai 
travetti, viene composta: dalle banchi
ne d 'appoggio sui muri, dalle terzere e 
dalla colma con una traversa in legno 
incastrala nei muri d'angolo ad elimi
nare le spinte dei cantonali. Esterna
mente al di sopra delle piode, ad un ter
zo della falda verso lo gronda, un' an
tenna orizzontale fissata all'armatura, 
viene àisposta per fermare lo sci volo 

A = Deposlfo Idrte e zdo%ole 

B ~ Sr",lIil r~r muccn~ e vltellj"j 
(I;' a/ra dorm/Iorl) 

C "La vordzion. form,,~%i e rieoTre 

D = Ripo.sH~/io le~na e a/tre:z:z; 

E = Porhco coperro f"'.f. basso 

D 
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delle nevi e sopra ancora sul tetto sassi 
irregolari di varia misura vengono col
locati per impedire a tal une piode lo 
spostamento per effetto dei venti violenh 
durante i temporali estivi. 

Talvolta però lo plapJmelTia della 
baita assume caratteri meno primitivi: 

ne sono esempio alcune costruzioni di 
cui qui si presentano due tipi con c"] 
raiteristiche che le differenziano da altra 
delle nostre valli: due tipi della Valle 
di Scalve: lo baita alla Malga di Campo 
a Cima lbosco a m. 1400 e la Malga bas
sa dei Campelli a m . 165Q: ambedue in 
territcrlo di Schilpario. 

Altre nella s:essa valle ad Epolo e 
nella Val di Voia e sopra Vilmaggior9 
sono invece di forma ben più schema.U· 
ca e rudimentale. 

Le piante unite designano singolar
m9n~e le de3Cnazioni dei locali d 'USOi 
lo stanza di casera per lo lavoraziOi~8: 
del latte, le stalle, il deposito del latte 
da scremare, il deposito formaggi, il ri
postiglio legna ed attrezzi: l'una costrui
ta a forma di T ai Campelli con un 
breve passaggio coperto fra lo casera 
e gli al'ri locali, l'altra a Cimalbolsco 
a forma di croce g reca con distribuzio
ne dei locali rispondente funzionalmente 
al lavoro che vi si svolge . 

Essendo poi le baite quasi sempre ad 
un solo piano, con vari e sempi di par
ziali sopralzi, i dormitori sono tutti di
sposti con accesso di scalette in legno 
nel sotto tetto, come esige lo vita primor
diale che vi si conduce, su letti a con-

temi di assi e il fondo di frasche e fo
glie secche o talvolta di fieno ove rioo
sano i b erg amì. i famei, i bocia. 

Ma pUT nella assoluta semplicità de
gli interni che non conoscono arreda
men to alcuno, regna costante 1'0rdin.; 
particolarmente nei due locali più tipi
ci: lo casera che è anche luogo di sog
gicrno e il deposito dei prodotti lavorati. 
Nel primo tutto ha un suo preciso po
sto; a lato d~l rozzo camino che fuma 
attraverso lo copertura e che ha a lato 
il braccio girevole che regge lo grande 
caldaia, un fornello o cucina per lo 
cottura dei cibi, un tavolo, un recinto 
JOer lo legna, lo zangola pel burro e po· 
che sedie rustiche o sgabelli a treppie
de; nel secondo una scaffalatura per 
reggere allineati i vari tipi di formaggi 
predotti e un bancale centrale. 

Ma nella casera rende pittoresco in 
genere 1'ambiente la disposizione contro 
i muri o negli angoli o su piani di legno 
sorretLi da mensole, lo varia disposizio
ne di tutto l'attrezzamento dell'industria 
casearia: i mastelli bassi e tondi, i sec
chi, i barattoli, i grandi cucchiai di le
gno, le cassette del sale, i grossi cam
pani delle mucche ed attrezzi minuti e 
v:Jrii. 

I serramenti di chiusura delle porte 

e delle finestrelle hanno tuttora caratte
ri rudimentali. Spesso lo difesa degli 
antini a vetri, rustici di fattura, è effet
tuata, non con inferiate, ma con un tra
liccio di legno e le porte di accesso han
no i cardini in legno duro e rotanti entro 
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2 Fornello 

g ~ Lerto in al~o 

4. Depo.siro 1e~oa 

5= 'T'avolo 

anelli pure di legno fissati e chiodati 
al grezzo telaio, con lo chiusura del 
battente ottenuta con un lungo nottolino 
in un incastro di legno. 

Tutto vi è di estrema semplicità, ma 
rispondente al bisogno. Di superfluo 
appare solo qualche nota di gusto in 
segni di arte popolare su oggetti ed 
attrezzi sempre di legno: sugli sgabelli 
da mungitura infatti, sui collari degli 
animali, sui bilici dei secchi, sui bastoni 
dei mandriani, sui cucchiai. sugli stam
pi del burro si avvertono primordiali 
lavori di intaglio fatti nelle sere o nei 
giorni di maltempo su linee geometri
che o su motivi di fantasia con parole, 
fregi, simboli, elementi, come è noto, 
comuni a tutti i popoli anche di antiche 
epoche ed affini fra loro nello spazio e 
nel tempo. 

Trascorre così in quei luoghi di verdi 
prati sotto le vette e i canaloni rocciosi 
rigati dalla neve negli anfratti in om-

A = neposi~o form.~i 
.B ; Deposito Gite 

C ~ ,Stalla mucche 

D =" "malate 

E. Lavorazione latte 

6 • (lea /ella al a'wm//orlo 

bra, nel perenne vasto silenzio, solo in
terrotto dal lontano cad enzato rintocco 
dei campani, lo vita di alcuni mesi fin
chè sopraggiunte in autunno le prime 
nebbie e i primi rigori del freddo mattu
tino, le malghe si spopolano per ricon
durre le mandrie lungo i sentieri che 
scendono alle valli verso il soggiorno 
invernale delle stalle di pianura. 

Il suono del campano dal tono più 
basso e più imponente, che la mUCC:l 
prescelta regge al collo, fiera del suo 
nome di batidura, accompagna nella 
discesa lo stuolo della carovana, ugua
le oggi come in tempi lontani recando 
al commercio dei paesi e delle città i 
prodotti caseari dei mesi vissuti nel
l'Alpe. 
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Le baite si chiudono fino al nuovo 
anno e le zone a lpestri ritornano alla 
silente solitudine sotto la coltre delle 
candid,'3 nevi. 

Luigi Angelini 

• 



• 

7Vaule (f2(Jute 

Alla Stazione dei Carabinieri di Val
pelline, dove eravamo andati a far tim
crare i passaporti, il Brigadiere ci chie
se: II: Ma che cosa andate a fare da 
quelle parti? » e non parve 1roppo con
vinto quando rispondemmo che si an
dava a divertirci. 

Il Con zaini di quel geneTe? - inter
venne uno dei militi -. Eh, se andate 
cussÌ carichi avrete il vostro tornac
conto!)I. Certo, avremmo avuto il no
stro tornaconto, poichè il tempo splen
dido prometteva di continuare. 

Stavamo finalmente per iniziare lo 
nostra «Haute Raute)) sulla quale ave
vamo fantasticato a lungo durante le 
serate d'inverno consultando guide e 
carte della zona e leggendo «Alpini
smo invernale lI. 

A Ollomont - manco a dirlo - ci 
diede il benvenuto una compagnia di 
bergamaschi di Gromo che lavoravano 
all'impianto di una teleferica; cosicchè 
dopo cena, nonostante lo nostra ferma 
intenzione di andar subito a dormire per 
essere in forze all'indomani. non potem
mo sottrarci ai calorosi brindisi dei com
paesani. In tal modo ci mancò lo pos
sibilità di andare a chiedere informa
zioni sulla strada per il giorno succes
sivo. 

Comunque al mattino ci incamminam
mo di buon'ora verso lo Conca di By, 
diretti al Col Fenetre e alla Cabane de 
Chanrion. Data lo nostra pratica dei 
luoghi, prima di arrivare a By eravamo 
naturalmente già fuori strada; non man
carono poi due pastori che ci assicura
rono che lo strada per il Colle era 
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SCI d'alta montagna 

molto evidente e che «non si poteva 
sbagliare», per cui fummo presto com
pletamente tranquilli e del tutto fuori 
direzione. Nonostante qualche dubbio a 
causa àella ripidezzo del pendìo e de!
l'assenza di un laghelto segnato sulla 
carta, quando verso le dieci ci trovam
mo ad una modesta bocchetta, deci 
demmo che eravamo certamente al Col 
Fenetre e quindi proclamammo: «Fra
telli, siamo in Svizzera! ». Stabilito che 
quello era il Colle, era facile trovare la 
Cabene Chanrion, che doveva essere 
precisamente dietro quel dosso. 

Infatti... non c'era, e non c'era nep
pure dietro il dosso successivo e nep
pure dietro il quinto nè dietro il decimo, 
che raggiungemmo man mano sempre 
meno convinti e più sviati. Un po' di 
nebbia che sopraggiunse nel pomerig
gio, contribuÌ a farci perdere completa
mente l'orientamento. Ormai tutte le di
rezioni erano ugualmente buone e false 
e trovammo più opportuno ridi scendere 
per dove eravamo saliti. tanto più che 
si stava facendo sera. Eravamo già ras
segnati ad un bivacco piuttosto freddo 
in una baita semidiroccata, quando da 
un cocuzzolo vedemmo lontano un tetto 
di lamiera ed una lunga capanna. Vi 
dirigemmo i nostri passi, non disperan
do che si trattasse della introvabile Ca
bane Chanrion. Neanche a morirel Era 
ad ogni modo una bella baita ben chiu
sa, con focolare, legna e fieno. Per il 
suo carattere ospitale, lo battezzammo 
«Cabane Bonomel!i», e organizzammo 
un pasto succulento per ripagarci delle 
fatiche sopportate, facendo il bilancio 



della giornata. Questo non era poi pro
prio consolante, considerato che restava 
ancora da stabilire dove eravamo e do
ve avremmo dovuto andare il giorno 
dopo. Se questi erano gli inizi, chissà 
come sarebbe andata in seguito! 

La serata passò in fervide discussioni 
sulla carta, ed ogni montagna che ci 
circondava cambiò almeno cinque volte 
di nome a seconda degli umori del mo
mento. Ci sembrò infine di capire che 
eravamo già arrivati al Col Fenetre e 
che avremmo dovuto quindi ritornare 
ancora una volta sui nostri passi; cosÌ 
decisi, cademmo nel sonno del giusto, 
ben coperti dal soffice fieno . 

Al mattino, tutto si mise a girare di
versamente: rifacemmo il cammino già 
}:ercorso, riconoscendo mon mano i no
stri errori di prospettiva; al Col Fenetre 
trovammo delle piste che ci facilitarono 
lo discesa. e poco dopo scendendo dal 
ghiacciaio di Fenetre vedemmo sull'al
tro lato della valle lo Cabane de Chan
Tion sotto lo mole del Grand Combino 
Finalmente, dopo quindici ore comples
sive di marcia (appena dieci in più del 
necessario), potevamo affermare di es
sere in Svizzera senza tema di smentita. 

Una breve risalita dal fondovalle ci 
portò alla Capanna. Questa. come del 
resto tutte le altre Capanne svizzere, era 
chiusa con un semplice catenaccio; nel
l'interno vi erano legna e stoviglie in 
abbondanza, le cuccette erano morbide 
e con magnifiche coperte, e non manca
vano zoccoloni di legno felpati e ceste 
di vimini ove ciascuno può sistemare 
la propria roba. In un angolo c'è poi, 
oltre il libro del rifugia. lo cassetla per 
lo raccolta dell'importo dei pernotta
menti e della legna consumata; per Chi 

non avesse moneta a disposizione, vi 
sono i moduli postali che serviranno 
alla fine della gita per il versamento 
alla Sezione del c.A.S. 

Devo dire che queste piccole case. 
che pur avevo già sentito raccontare, 
fanno sempre una certa impressione 
quando si constatano di presenza, e 
viene spontaneo fare raHronti e pensare 
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a COsa succederebbe da qualche altra 
parte. Infatti... alla sera - aveva co
minciato a nevicare - arrivò il custode 
per ricevere all' indomani una comitiva 
proveniente da Zermatt, e vennero 
anche dei contrabbandieri italiani, i 
quali (come ci spiegò il custode) non 
mancano di approfittare gratuitamente 
dell'ospitalità e di utilizzare di tanto in 
tanto le coperte del rifugio per rifornire 
il proprio corredo casalingo. 

Al mc:rttino il tempo era discreto, e ci 
avviammo verso lo Cabane des Vi
gnettes. Adesso stavamo entrando nella 
« crema D della Haute Route e ci inol
lravamo in una delle zone più impo
nenti delle Alpi. Eravamo in vista del 
Grand Combin e dovevamo percorrere 

Mont Collon (dII '·/-1111<11 HOlllc., ) 
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i dodici chilometri del Ghiacciaio di 
Otemma, un immenso vallone quasi 
piano fiancheggiato da due costiere di 
cime, per arrivare al Col de Chermon
tane. Il Petit Mont Collon sullo sfondo 
ci fece da guida: ma quanto dovemmo 
camminare prima che lo sua sagoma si 
ingrandisse! Passo passo, seguendo una 
traccia semi-coperta dalla leggera nevi
cata del giorno precedente e beandoci 
del paesaggio e della solitudine, arri
vammo al Colle; e di qui, seguendo lo 
crestina dal Col des Vignettes, alla Ca
panna che si trova appollaiata su un 
foccione a picco sopra il Ghiacciaio di 
Vuibé. 

Purtroppo il tempo si stava guastando 
e ricominciò a nevicare, per cui fummo 
costretti a fare per lo prima volta esal
tamente !'inventario dei viveri. Ahimè! 
L'incaricato del veHovagliamenlo aveva 
dato troppa importanza al volume e 
troppo poca alla sostanza, e con un 
eccessivo ottimismo non aveva preve
duto soste forzate. Ci trovavamo con un 
pacco di Krek leggerissimo anche se 
voluminoso (e quei grossi pani di Ollo
mont che avevamo trascurato di com
prare!), qualche misera sco toletta di 
carne dallo scarso contenuto (ah, avere 
qualche salamino nostrano!) e qualche 
residuo di formaggio, marmellata e cioc
colato: insomma, a esser larghi, poteva 
bastare per una giornata. Allora, razio
namento: s iccome il barometro segnava 
brutto e daio che non conoscendo lo 
zona non potevamo avventurarci fuori 
senza buona visibilità, stabilimmo che 
il cibo doveva durare almeno per due 
giorni e mezzo. Quella sera fummo tristi 
per lo prima volta dalla partenza, an
che se eravamo i padroni del rifugio. 

Il giorno dopo nevicava ancora e ci 
alzammo tardi per risparmiare i viveri. 
Poi... cominciò il tormento. Arrivò dap
prima un americano con uno svizzero 
dai capelli bianchi che battezzammo 
cc l'Arcangelo Gabriele» per i suoi modi 
ispirati; vennero due losannesi e infine 
capitò l'ispettore del rifugio. Costretti 01-
!'inattività, non fecero altro che man-
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giare: pane nero, burro, salumi, lardo 
affumicato, formaggi.. Guardavamo e 
deglutivamo. A mezzogiorno trovammo 
in fondo a un cassetto della farina gial
la dalla quale riuscimmo a trarre qual
cosa che somigliava alla polenta sole 
nel colore, ma che mangiammo di vero 
gusto. 

La giornata passò comunque molto 
piacevolmente chiacchierando con i no
stri nuovi amici e alla sera preparam
mo sci e zaini nella speranza che il 
giorno successivo le nostre sofferenze 
gastronomiche avessero avuto termine. 

Ci svegliò l'Arcangelo alle 4: • Mes 
amis, c'est grand beau! ». Non voleva
mo credere ai nostri occhi. Il velario 
delle nubi era scomparso, il cielo era 
assolutamente limpido e lo visia spa
ziava dal vicino Mont Collon alla Seno 
gla, dalla Pigne d'Arolla sino alla lon
tana Deni BIanche, in un ambiente tra 
i più grandiosi che avessimo mai visto. 
Cominciava lo «tappa dei tre colli»: 
per arrivare a Zermatt dovevamo sca
valcare il Col de l'Eveque, il Col du 
Mont Brùlé e il Col de Valpelline, con 
un dislivello lotale di circa 3500 metri, 
passando per sei ghiacciai. 

Al sorgere del sole eravamo al Col 
de Chermontane e ci fermammo col CU:J

re pieno di gioia a vedere il grande 
spettacolo. Cosa ci importava se per 
tutto il giorno avremmo avuto solo qual
che zolletta di zucchero e di cioccolato? 
Una giornata come quella ci ricompen
sava largamente di tutti i contrattempi 
incontrati. Per la fresca nevicata tro
vammo uno strato di neve leggerissima 
che ci fece godere le entusiasmanti di
scese nelle grandi combe e ci rese fa
cile lo salita; e il sole splendido ci lasciò 
ammirare tutta lo catena di montagne 
che ci sfilavano di fianco durante lo 
marcia: l'Eveque, il Mont Brulé, i Dents 
des Bouquetins, le Grandes Murailles ... 

Al Col de Valpelline ci fermammo in
cantati di fronte all'aspetto grandioso 
della parete Nord della Dent d'Hérens 
e della Ovest del Cervino. Durante lo 
interminabile discesa lasciammo sulla 



nostra sinis'lra lo Capanna Sch6nbuhl 
e aggirammo il Cervino sotto lo sua pc. 
rete nord, paurosa con le sue enormi 
placche di ghiaccio. 

Ogni metro di scivolata ci stava or
mai già: allontanando da tutte queste 
bellezze; togliemmo finalmente gli sci e 
per i sassi della morena ci avviammo 
sul lungo sentiero di Z' mutt verso Zer· 
matt: che peccato, dover tornare di nuo· 
va tra lo gente civile! 

Il buonumore che non ci a vevl.1 mai 
abbandonato venne corrobora to da un 
pranzo di notevoli proporzioni, ed il prez· 
zo svizzero del vino non ci impedì di 
festeggiare la riuscita della gita. Il no
stro amico americano scomparve subito 
e lo riirovammo dal calzolaio, dove ave
va ordinato d'urgenza un paio di scar
poni. Il disgraziato ci spiegò che, in 
possesso di piedi del n . 48, era partito 
da Chamonix con gli scarponi più gran-

dlppunli leel'liei 

Come è noto, il percorso completo della e Haute 
Roule. (e High Level Road. degli inglesi) parte 
do Bourg SI. Pierre (Svizzero, Val d'Entremontl e 
passa per la Cabane di Valsorey, donde alla Ca
bane de Chanrion, E' possibile iniziarlo a Chomo
nix e prolungarlo oltre Zermatt, toccando due 
volte il fondovalle, 11 percorso si mantiene in me
dia oltre I 3000 m., ed il punto più basso è lo 
Cabane de Chanrion (m. 240m. 

La parle più interes~ante - e più facilmente 
accessibile daU·ltalia - è quella centrale da noi 
segUita, sullo quale diamo qui sollo alc:.me indi· 
cazioni. 

Allualmente lo «Haute Route. viene molto fre· 
quentata in senso inverso (meno remuneralivol 
sino alla OJbane Chanrion; do qui ad Aosta. 
Courmayeur, Funivia Colle del Gigante. Chamonix. 

Accesso. - Da Aosta o Valpelline in corriera, 
indi a piedi o Ollomont (km. 4 ca.). 

l " g iorno. - Do Ollomonl ci si porta ai moro 
qi ni della Conco di By, da 'lui si sale al Col 
Fenètre; discesa dal Ghiacciaio di Fenelre sino 
allo Grande Chennontane, e salila alla Cabane 
de Chr.mrion (ore 6 ca ., salvo imprevisti), 

2u giorno. - Si ridi scende alla Grande Cher· 
montane e si sole lutto il Ghiacciaio di Olemma 
~ino 01 Col de Chermontane; di qui in salila a 
sinistro iN) al Col des Vignettes ed olia Cabane 
des Vignettes (ore 5 ca.l. 

di che aveva potuto trovare, che era
no del n. 45, e si era così subìto tutta 
la traversata. Tutto sommato, concIu· 
demmo che le nosire sofferenze allo sto
maco dovevano essere sta:e molto meno 
gravi delle sue ai piedi. 
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Le nostre brevi ferie erano ormai agli 
sgoccioli e non ci era possibile prolun
gare ancora la gita, cosicchè il giorno 
dopo scendemmo con il caratteristico 
trenjno rosso verso Briga e verso l'ita
lia. Passando per la bella valle, il rim
pianto per dover abbandonare così 
presto quella zona grandiosa si me· 
scolava con la gioia di aver goduto di 
tante visioni incomparabili, e con il pro· 
posito di tornare appena possibile a ri
vivere le sensazioni indimenticabili che 
avevamo provato (ma questa volta con 
un carico adegua;o di viveri!). 

Adalberto Calvi 

3' giorno. - Dal Col de Chermonlane o sini
stra (El del Petil M. Collon, sino 01 Col de 
l'Evèque; 'Jisce::a fin sotto lo Vierge; solita al 
Col du M. Brùlé; discesa sul Ghiacciaio superiore 
di Tsa de Tsami solito al Col de Valpelline; di· 
scesa sui Ghiacciai di Slockie. Tiefenmatten a 
Z·mutl. poi sino a Zermatt (ore 10·12). 

Sono poaeibili molte varianti, p. es.: 
Dalla Cabana de Chanrion a!la Cabane des 

Vignettes allraverso il Ghiacciaio di Srenay e 
lo PigM d'Arol!a; dalla Cabane de Chanrion di· 
rettamente alla Cabane Schonbuhl attraverso il 
Col du Pelli M. Collon, riunendosi all'itinerario 
Gella 2" giornata al Coi de l'Eveque; d~lh ::0-
i":ane d9S Vignettes alla Cabane Bertol p:ar i Colli 
de l'E'Ièque, M. Brulé e Bouquelins, ecc. 

Naluralmente comitive ben alienale p03sono an
che aliungare I percorsi, portandosi p. es. direl
tamente da Ollomont alla Cabane cles Vignettes 
(ore 10·1]) o dalla Cabane Chanrion o Zermalt 
(ore 16 '::0 .). 

Per segnolozloni dettagliale, vedi le opere di 
Ma rcel Kurz : 

- G:lidt;! au skieur don:; [es Alpes Valai
sannes, val. l''. 

- WalJj;;er Skifùhrer, val. 2". 
- Alpinismo invernale; 

e lo Guido CAl·TCI .. Da lifugio a rifugio.: Alpi 
Pennln'3. 
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Alpinismo 

e fotografia 

Ci siamo ritrovati alla Ca panna Segantini presso le Pale d i S. Martino; erano 

passati quasi trent'anni dal giorno in cui ci conoscemmo alla Capanna Margherita 

sul Monte Bianco, dove lo nostra amicizia era nata nel comune amore della 

montagna e della fotografia. 

Dopo aver ricorda to i fatt i più salienti della sua vita di alpinista, ad un cerle 

punto l'amico mi confidò: « lo mi domando ancora se fui alpinista per Offiore della 

fotografia o se fui fotografo per amore della montagna! Et un pO' il dilemma 

delle creature p rivilegiate dal destino, allorchè un profondo sens o di poesia () 

un'in teriore commozione conferiscono una stessa funzione spirituale all ' infinita 

bellezza del creato e alle forme rappresentative che lo rendono accessibile anche 

ai più umili mortali ». 

In un 'epoca di così torbido materialismo potrA. stupire questa nota senti · 

mentale: tuttavia nessuno potrà negare che negli attimi più intensi della nostra 

vita di alpinisti è immancabile il desiderio di fissare materialmente, in qualunque 

modo, l'attimo che ci esalta }:er lo bellezza o la grandiosità, per il pericolo o 

per lo sforzo, per l'ardimento o per lo conquista. E' a questo punto che nell'alpi· 

nista fa capolino il fotografo, anche s'egli non ebbe mai fra le sue mani, o nel 

corredo del suo sacco, il prezioso gingillo meccanico dall'occhio freddo, fermo, 

preciso. Accade anche, all' opposto, che un giovane appassionato fotografo, che 

ha divorato metri di pellicola per ritrarre in tutte le pose le sue graziose compagne 

che ha percorso infinite strade e spiagge alla ricerca di nuovi soggetti, pensi 

finalmente alla montagna come ad una improvvisa rivelazione e ad una riserva 

di nuove immagini mer.:rvigliose. Allora si accoda ai compagni piÙ esperti, 
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per sentieri alpestri, su pascoli e dirupi, verso un lontano sospirato rifugio dove 

al mattino, spalancando lo finestra ancora incrostata di ghiaccio, potrà immor

talare sulla pellicola sensibile l'attimo fuggente di un raggio di sole su una cima 

già coperta di neve. 

ln quel momento dall' appassionato fotografo è nato l'alpinista : da quei 

momento egli sentirà lo montagna in funzione della sua attraente bellezza per 

çoterla rappresentare e andrà poi a cercarla dov'essa è piÙ grandiosa, più impo

nente o più ammaliatrice. 

Per l'alpinista che vuole essere un fedele narratore, lo macchina fotografica è 

indispensabile quanto lo corda e la piccozza. E' troppo personale e diversa !'im

pressione che ciascuno reca con sè di una scalala o di un passo diHicile. La 

mente è troppo preoccupata dalle difficoltà della 10((0 per perdersi nell'analisi 

della via percorsa, e se alla fine ci sarà possibile narra re le emozioni provate a 

descrivere le visioni meravigliose che ci hanno rapito nei brevi momenti di riposo, 

sarà invece per sempre un mistero il punto dove restammo artigliati ad uno 

strapiombo, dove lo corda impigliata ci tenne a lungo sospesi sull'abisso. 

Ma un occhio che vede e fissa cop calma le cose e le percepisce con nitidezza 

eslrema, non si turba nella penosa attesa o alla vista dei precipizi. Libero da 

emozioni o da paure, sempre impassibile perchè mai lo vela lagrime di gioia 

o di dolore, l'obiettivo della nostra macichina fotografica registra ogni cosa in un 

attimo e con una fedeltà meravigliosa. 

Il gingillo meccanico che ci ha seguiti nel pericoloso emozionante cammino 

rinchiude nel suo segreto e conserverà nel tempo alcune visioni che sono tesori : 

le rupi sfuggenti sull'abisso, le guglie aeree e terribili, le nubi minacciose che si 

rincorrono e si accavallano fra le cime imbronciate ; e quelle immagini fedeli 

faranno rivivere le nostre gioie e le nostre glorie, e quando il racconto delle nostre 

imprese potrà sembrare ad alcuni esagerato o inventalo, ecco, testimone inoppu

gnabile, !'immagine fotografica. Miracolo della fotografia che prolunga lo vita nel 

ricordo o nel sogno. 

Un giorno, nella tristezza di dover dQre un addio definitivo alle nostre mon

tagne, faremo ripassare ad una ad una le imm:rgini che fissarono i nostri ardi

menti piÙ belli e che furono testimoni del noslro nobile orgoglio. Avremo gli 

cechi velati di malinconia, ma nel cuore una grande altezza spirituale: ci sem

brerà allora di essere su una vetta inaccessibile e di spaziare sul tempo che fu, 

çer agognare alla cerlezza che sarà. 

Enrico Lattuada 

70 



Vette e eampanili 

deeea Valle 

La val di Vizze e lo valle Aurina rappresentano lo parte montuosa più a 
settentrione di tutta lo zona alpina di confine. 

E, a differenza della zona più occidentale, vale a dire delle Alpi Venoste e 
Breonìe, è anche meno frequentata e conosciuta. 

Mentre infatti è relativamente facile trovare qualcuno che conosca la Pal
la Bianca, il Similaun, l'Altissima, il Pan di Zucchero ed il Tribulaun, non lo 
è altrettanto per il susseguirsi di cime che col Gran Pilastro, colle Mesule. 
col Sasso Nero, giungono al Picco Tre Signori ed al Pizzo Rosso di Predoi, 
eccezion faUa per lo Vetta d'Italia. 

In un certo senso resterebbe acere ditato il facile accomunamento fatto da 
tanti, per cui l'Alto Adige si esaurirebbe nelle sue superbe forme dolomitiche. 

Ma speCialmente chi ama nella montagna lo scoperta di qualcosa di in
teressante e nello stesso tempo di calmo e riposante, potrà trovare nella zona del
le Alpi Aurine, un regno ideale. 

I rifugi, per lo più rimodernati e ricostruiti dopo lo guerra, hanno un aspetto 
familiare e raccolto, molto puliti, tutti 
piuttosto piccoli, ma ospitali ed acco
glienti, e con possibilità di essere col
legati tra loro con sentieri e passi, in 
modo da lasciar gustare la zona nei 
suoi vari aspetti. 

Le vette presentano !'interesse dei 
ghiacciai che le circondano, e lo bel
lezza del panorama che spazio sui due 
versanti: austriaco ed italiano; mentre 
le vallate soUostanti, molto ampie e dai 
fianchi che salgono leggermente ondu
lati, danno un senso di pace più unica 
che rara, e verrebbe da pensare a delle 
colline se non ci fosse lo verticalità de
gli abeti a richiamare il senso della 
montagna. 

In una settimana circa si può svol
gere un ottimo programma. 

Partendo da Vipiteno, sulla linea fer
roviaria del Brennero, conviene salire 
con mezzi meccanici lo Val di Vizze, 
interessante e pittoresca, sino a S. Gia-
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como. Poi, con mulattiera, si raggiunge il rifugio Gran Pilastro. Da qui, il giorno 
seguente, si può salire il Gran Pilastro (m. 3510), che rappresenta un ottimo punto 
di osservazione panoramica. 

Dal Rifugio suddetto, con traversata, si giunge al rifugio Ponte di Ghiaccio ed 
al Rifugio Neves godendo lo spettacolo dei lontani Monti Pallidi. 

Dal Neves, in un'altra giornata, si salgono le Mesule (m. 3486), ove è facile 
trovare alpinis ti austriaci che frequentano molto lo zona percorrendo l'altro ver
sante, e per lo sera, dopo aver ricoricato gli zaini al Rifugio Neves, si può scendere 
sino a Lutago, godendo lo spettacolo della stupenda vallata. Conviene quindi salire 
con lo corriera l'intera Valle Aurina fino a Casere e poi scegliere tra le due pos
sibilità: lo Vetta d'Italia, che è lo cima più a nord delle Alpi, e per cui si sale il 
fianco destro della vallata, oppure il Picco dei Tre Signori e il Pizzo Rosso di Pre
doi, per i quali ultimi si fa tappa al rifuqio Giogo Lungo e si sale il fianco sinistro. 
Dovendo scegliere, è bene optare per questa seconda possibilità. 

Nulla vieta però che si salga da una parte prima, per scendere e risalire dal
raltra in seguito. 

Il Pizzo Rosso di Predoi (m. 3495) è una vetta molto interessante, con varie 
possibilità di salita esclusivamente in roccia, o in percorso misto. Il Picco dei Tre 
Signori invece si spinge molto ad oriente e, facendo parte del Gruppo del Gross 
Venediger, è un punto ideale di contemplazione sulle sconfinate distese di ghiacciai 
che continuano sino al Gross Glockner. Con un percorso piÙ vincolato perchè i 
suoi versanti presentano notevoli difficoltà almeno per lo maggior parte degli 
alpinisti, esso può considerarsi un poco il re della zona, chiuso nel manto sconfi
nato dei suoi ghiacciai come un monarca nel suo ermellino. 

Di nuovo a Casere per scendere a Brunico, l'ultimo consiglio è quello di gode
re lo spettacolo dei villaggi con quelle ccrsupole di legno scuro e di muri immaco
lati di calce e con i balconi incendiati dai gerani. 

E di godere lo spetta colo dei campanili, appuntiti come matite ben tempera
te, che appaion di lontano, e poi scompaiono alla prima svolta della strada pe:
tornare a comparire, come in un cenno di saluto. 

Notturno al Coca 

La baita di'i pastori io già deserta. 

SII {l' parrti biaJ/che d('! rifllgio 

ho appeso 1111 desidrrio. 

Se cigola slIi cardi"i la po rta 

la m ia lIIal':lIcolI;a si frasc%ra. 

Tra 1II 0 1lti d"o lll bra . accan to a lIIilie stcllc 
II/ 'illumina l'oblìo. 

Gian Battista Villa 

Renzo Ghisalberti 
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J2' inaugulCa~i('JfLe 

R imonda!a c:.a prima volta per cattive condizioni atmosferiche, 
lo cerimonia dell'inaugurazione del rinnovato Rifugio BTunane in 
alta Valle Seriana si è svolta il 21 settembre scorso, alla presenza 
del Presidente e Vice Presidente della Sezione, di alcuni consiglierì. 
di rappresentanti di società alpinistiche della città e provincia e di 
una piccola folla di alpinisti, convenuti al rifugio lo sera prima o al 
matlino dell'inaugurazione. 

Breve e semplice lo cerimonia: S. Messa celebrata dal Rev. Don 
!vfario Ravas:o; benedizione dell'edificio e rottura della ormai con
sueta bottiglia di spumante sulla soglia del rifugio, madrina lo Si· 
gnora Ghezzi., gentile consorte del Presidente. 

Con questa semplicissima e tradizionale forma, il rifugio è stato uf
fìcialmente cperto agli alpinisti, nonostante che durante i mesi estìvi, 
e menire si stavano curando ancora alcuni lavori di rifinitura, avesse 
già funzionate regolarmente con la presenza del custode, Sig. Mario 
Chinelli. Gli GÌpinisti che vi hanno soggiornato durante la sua aper
tura e fino alla chiusura a fine stagione, hanno potuto così apprez
zare il valore e l'opportunità di aver dotato il rifugio di custode fisso 
per i mesi estivi, con che esso si presta, data lo sua ottima attrez
zatura, ad ospitare comitive anche numerose. 

L'edificio ntluale, risultato della vecchia parte muraria sapiente
!!lente unita alla nuova, consta di un piano terreno dove trovano 
posto lo cucma, due sale da pranzo e il ripostiglio, e di un primo 
piano con trp locali uso dormitorio, che possono ospitare una qua· 
rantina di persone. Arredato con semplicità ma con molto buon gu' 
sto, il rifugio. con lo sua bianca facciola visibile da fondovalle, ha 
tutto l'aspetto, considerando anche l'austerità delle montagne che lo 
circondano, dl uno di quei rifugi di pretto stampo antico, dove non 
giungono nè rumori di folle nè residui di logorante v ita cittadina. 
Lontano dalla basi di partenza appollaiato su di un terra zzo erboso 
E'd a ridosso di pareti rocciose, esso non potrà essere che apprezzato 
da alpinisti in cerca del sovrano silenzio che regna negli isolati mon
di alpini. tale da donare gioia e distensione spirituale a coloro che a 
questo mondo si accostano. 
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Le ascensloni che si possono compiere dal rifugio sono tra le più 
belle e soddisfacenti delle Orabie: lo Scais per tutte le sue vie del 
versante ocdden1ale, compresa lo Cresta Corti; il Redorta; il Parola; 
il Pizzo di Gra, il Pizzo del Salto, la Cima Saliva, il Pjzzo dell'Orno, 
:1 Pizzo del Dtavolo di Tenda per i versanti nord ed est, ecc. Un sen
tiero, recente"mente seqnalato, permette di giungere al rifugio, con 
una interessantissima traversata, dal Rifugio C:tlvi in alta Valle 
Brembana, çassando attraverso il Passo di Valsecca ed i successivi 
pendii alle basi della lunga catena che dal Pjzzo del Diavolo di 
Tenda parla al Pizzo della Brunono. 

Un secondo sentiero, già in parte segnalato e completato, secondo 
.: programmi, nell'estate del 1953, partirà dal rifugio e permetterà di 
raggiungere II Rifugio Coca, attraversando una forcella di oltre 2500 
metri dI altezza, sentiero questo di notevole interesse panoramico ed 
alpinistico. Il rifugio cosÌ assolve due fra le sue più importanti fun
zioni, e cioè quella di costituire base di partenza per le ascensioni 
del gruppo Redorta-Scais, e quello di essere luogo di passaggio e di 
sosta per lo traversata dal rifugio Calvi al rifugio Coca, soddisfacen
do quindi lo categoria degli alpinisti che ama raggiungere le vette 
per le vie impegnative, e quella dei turisti che, da un rifugio all'al
tro, attraverso sentieri segnalati e privi di serie difficoltà, possono 
compiere una. fra le più remunerative gite delle Orobie. 

La Sezione, nell'auspicare quindi che il rinnovato rifugio sia rispet
tato da chiunque abbia bisogno della sua ospitalità e sia tenuto 
nella più grande considerazione costituendo un'opera costruita con 
il sacrificio di tutti i suoi soci, ringrazia tutti coloro che con vari modi 
e mezzi hanno contribuito alla sua realizzazione, dimostrando affet
t.o ed attaccamento alla vita della sezione, e ben comprendendo che 
gli sforzi nostri non hanno altro scopo se non quello di diffondere 
l'amore per le stupende e suggestive bellezze alpine. 

a. g . 

In'g. G . .\4c1i ) 



Bibliografia degli itinerari 

alpinistici e 
. . - . 

SCllStlCl 

il cura di li. Bcrtoglio e G. lJe Simoui 

In questa bibliografia essenziale sono citale le guide e le opere pubblicate per ultime in ordine 

di lempo, con il completamento di lutti gli articoli e le relozioni usciti posteriormente ad esse od 

omessi dalle delle opere, ed il relativo anno di pubblicazione. 

La divisione in gruppi è quella risultan!e dalla • Parlizione delle Alpi. Italiane. di G. Bertaglio 

e G. De Simoni. 

Per semplicità sono indicati: 

RM = Rivista Mensile del C.A.I. (anche per il periodo in cui uscì soli o le denominazione 
Le Alpi), 

Les Alpes = Rivista del C.A.S. 
Ann. Bergamo = Annuario della Sezione del C.A.I. di Bergamo. 

Scarp. 

, PC 
= Lo Scarpone quindicinale di aI9ini~mo. 

= per le opere che hanno lo bibliografia p recedente citata. 

Solto lo rubrica T. sono indicate le carte topografich9 riguardanti la zona, con le seguenti abbre· 

viazioni: 

IGM 

AS 

::= Carte al 25 .000 dell'Istituto Geog ralico Militare di Firenze colle loro numerazioni. 

= Carte cleU' Atlante Siegfried svizzero al 50.000: AS 2S = Id. al 25.000. 

CN a ssembl. = Carte Notionale de lo Suisse al ~O.OOO fogli in assemblage (riunione di due foqli 

CN nor. 

D 

normalU. 

= Id. ma in foqli normali. 

= Corte Dufour al 10.000. 

AS a sso = COlte dell'Atlante Sieqfried al 50.00e in fogli assembloqe. 

Altre abl;reviazioni: 

p. = paqina; par. = porete; verso = versante; l " inv. = prima ascensione invernale; cr . = cresla; 

s pig. = spigolo; varo = variante; disc. = discesa; mon. = monografia; dir. = direttissimo. 

1937 

1937 

GRUPPO DELLE GRIGNE 

S. SAGLIO: Le Griqne (Guida dei Montt 
d'Italia) CAI·TCI. BPC. 
Scarp. 16 oH.: Torrione Palma (P por. 
SSOI. 
Scarp. 16 aq.: Pizzo del Griqnone (P. Ca· 
mUI, (P par. N. e l" spig. N.l. 

1938 

75 

Scarp. l aq.: Sasso dei Carbonari O ' 
par. SI. 
Scarp. 16 luglio : Corna di Medole O" 
por. SSE). 
Scarp. 16 aq .: Torrione Clerici (In por. 
NO); Torrione Palma (nuova via par. O). 
Scorp. J6 seti.: Gendarme Cenlrale (nuo· 
va via por. SE). 
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1939 

1940 

1941 

Scarp, 1 011.: Corno del Nibbio (direltiss. 
par. El. 
HM p . 335: Sasso Cavallo (nuova via 
pa,-, SE), 
Scarp. 16 apr. : Torre ~ati (1" spig . NE). 

l ag.: Sigaro (nuova via par. O). 
16 ag. e 1 alt. : Fungo (nuova via 

spig . O). Anche in Ann. Bergamo 1939 
p. 34. 
Scarp. 16 seti. e 011.: Torrione Clerici 
(I ~ da SO). Anche in Ann. Bergamo 1939 
p. 32. 
Scarp, l ott.: Pizzo della Pieve (n1..lovo via). 
Scarp. l nov.: M. Basso (dai Colongheil, 
HM p . 54: Denle (la par. SE). 
Scarp. l luglio: Ago Teresita (l" por. El. 

I sett.: Piramide S del Colle P,ar
lusio (l" por. SO). 
Scarp. 16 sett.: Torre Zio (l" spig. SE). 

16 otl.: Guglia Legnano (2" da! 
Colle Pertusio), (1" spig . S). 
Scarp. l genn.: Torre Costanza (1" inv.). 

l le bb.: Nuovi tracciati sul Gri-
gnone. 
Scarp. 
corso). 

selt.: Cresla di Volteso (1" per· 

Scarp, 16 sett.: Colonna Occid. del Pesce 
(l a por. E) con relaz. tecnica il 16 alt.; 
Corno del Nibbio Merid. (nuova via verso 
S); id. (nuova via par. SO); Torrione Ma· 
gnaghi Merid. (nuova via par. SO); Tor
rione 1881 dei T. Vaghi (J" assoluta); 
Cresta di Valtesa (l" asc .). 
Scarp. l 011.: S. Martino (l" costone 
par. O). 
Scarp. 16 otl.: Guglia Angelina (l" cr. S). 

16 nov.: S. Martino (nuova vi·:J 
par. O). 

1941-42 HM p. 194: Colonna Occid. di Pescée 
(nuova via por. Nl. 

1942 Scarp. l luglio: Torrione Lancia (nuova 
via par. Nl con relaz . lecn. il 1 setI. An
cha BolL CAI 78 p. 224. 
Scarp. l sell.: Torrione Magnaghi Cenlrale 
(l'' camino orient. par. E). 
Scarp. 16 011.: Dilo (var.). 

1943 Scarp. 16 giugno: Pizzo della Pieva (var. 
Via Cassio parele Fasanal. 
Scarp. l giugno: Torrione Cereda (1"' asc.). 

1944 Scarp. l selt.: Torrione Fiorelli (por. El. 
l olt.: Torrione Camp:milelto (spig. 

SSO); e 16 alt. (rettifica). 
Scarp. 16 011.: Guglia Angelina (por. El; 
Piramide Casali (]" par. N). 
Scarp. 1 nov.: Torrione Magnaghi (l" pClr. 
5); Torrione Torre (1" spig. ENE). 
Scarp. 16 nov.: Torrione Magnaghi Cenir. 
(spig . SE); Punla Giulia (por. E). 
Scarp. 16 dic.: Torrione della GroL:a 
(par. E). 

1946 Scarp. 16 nov.: Fungo (por. E nuova via); 
Torre Mongolfiera (par. SE). 

1948 Ann. CAI Lodi p. 22: Guglia Angeiina 
(var. via Mary e ascen3. invernale). 

76 

ì949 

1850 

T. 

Scarp. 1 olt.: Torrione Magnaghi Mend. 
(por. O nuova via). 
Scarp. 16 nov.: Zuccone dei Campelli pi
laslro merid. (nuova via). 
Scarp. l maggio: Corno di Medale (spi· 
gola S). 
TCI: Grigne (al 20.000). 
1GM: 17·11 (SE Premana. SO Menaggio); 
32·1 (NE Pasluro, SE Lecco, NO BellagIO). 

GRUPPO DEL RESEGONE E DEI CAMPELLI 

1948 

:933 

!949 

1950 

T. 

1948 

1931 

1941 

1943 
1944 

J947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

S. SAGLlO: Prealpi Comasche, Vares ine . 
Be rga masche (Guida dei Monti d·ltalia) 
CAI-TC!. BPC. 
Scarp. I luglio: Pun ta Stoppani (l U r.pi
gola S50) . 
Scarp . 16 febb. : Torri del Solitario (spi
golo E). 
Scarp. 1 luglio: Resegone (via Penali). 

16 nov .: Spedone (via Sanvilo). 
IGM: 32-1 (SE Lecco); 32-Il (NE Oggionno); 
33-III (NE Zogno, NO Palazzago); 33-1V. 

GRUPPO DELL· ARERA 

S. SAGLIO: Prealpi Comasche. Varesine. 
Bergamasche (Guida dei Monti d·Italia) 
CA1·TCI. BPC. 
RM p . 13: M. Cabianca (l" por. N). 
RM p . 431: Corna Piana (la por. NO) 
anche in Riv. Unione Escursionisti Berga
maschi 1927 p. 2 n. Il. 
Scarp. 1 sell.: Guglia BOltiglione (1" ascen
:;ione verso El. 
Ann. Be rgamo: Alben (l" quota 1938l. 
Scarp. l g enn.: Alben q. 1938 (foto trac
:-ial<.- l" por. N). 
Ann. Bergamo p. 34: Arera (l'' inv.); Ca
bianca (l a m:c.); Cima del Becco, M. Pra· 
dell::<o 
Ann. Bergamo p. 12 : Pizzo Cabianca (l" 
par. NE). 
Ann. Bergamo p. 12-13: Corna Piana (1" 

por. E anlicima); Cima di Valmara (por. 
E nuova vial. 
Ann. Bergamo p. 53: Cima del Fop (pa:r. 
NE var.); Pizzo Cabianca 'O" par. NNE.). 
Ann. Bergamo p. 15: Vicende alpimstiche 
sui Monti di Val Canale, di A. Gamba. 
Ann. Bergamo p. 19: Dal Secco all'Arero. 
itinerari alpinistici. di A. Longo. 
Ann. Bergamo p. 67: Pizzo Arera antico 
orienl. (1" spig . NE); Cornapiona (l" CL 

N e cr. E; por. N dell'anlicima m. 2250); 
Corna di Valconale (1" spig. N); M. Secco 
di Clusone vello Orieni. (l" por. N). 
Scarp. 16 maggio: Cabionca (var. par. N). 

16 apr. : Cima del Fop (var. I~a

rete NEL 
Scarp. l gennaio: Corna Piana (cr. E e 
cr. N); Corna di Valcanale (spig . NO). 
Scarp . I febbr. : Pizzo Arera antico Oriento 
(spig. NE). 



T. 

1948 

T. 

1948 

1950 

1252 

T. 

1948 

1925 
;929 

1951 
T. 

1900 

!933 

i898 

1908 

1921 

1936 

1939 

i952 

1903 

Scarp. l nov. : Cima Ocdden!. del Fcp 
{ero NI. 
Scarp. 16 nov.: M. Secco (cr. NEI. 
IGM: 33·1; 33·11 (NE Gandino, NO Albino); 
33·m !NE Zogno). 

GRUPPO DEL FORMICO 

S. SAGLIO: Prealpi Comasche. Varesine. 
Bergamasche (Guida dei Monti d'Italia) 
CAl· TCI. BPC. 
IGM: 33·} (SE Clusone); 33-II (NE Gan
dino); 34·11I (Se Sarnico, NO Lovere). 

GRUPPO DELLA PRESOLANA 
S. SAGLIO: Prealpi Comasche, Varesine. 
Bergamasche (Guida dei Monti d'Italia) 
C AI·TC I. BPC. 
Scarp, 16 dic. : Presolana del Prato (nuova 
via verso N); anche in Ann. Bergamo 1950 
p. 55 e disceso per verso S. 
Scarp. 16 marzo : Presolana di Castione 
e Corno del\e Quattro Matte (l c invernaiil. 
IGM: la·II (SE Pizzo del Diavolo); 33·1 (NE 
Arnesio, SE Clusone); 34·m (NE Pisoqne, 
NO LO':ere); 34·IV. 

GRUPPO DELLA CON CARENA 

S. SAGLIO: Prealpi Comasche, Varesine , 
Bergamasche (Guida dei Monti d'Italia! 
CAl·TCI. BPC. 
RM p. 88; Torrione dell'Orso (l a asc.). 
Riv. Mens. Unione Escurs lon. Bergamaschi 
n. 1 P. 9: Pizzo Camino (l'' Torrione N). 
Scarp. 16 nov.: Punta Paletto (l n por. SE). 
IGM: 19-11 (SE Capo di Ponte, SO Cero 
vena); ::14·1 (NE Niardo, NO Breno); 34·IV 
(NE Dezzo di Scalve. SE Darfo). 

CATENA OROBIA 

CAI BERGAMO: Guida itineraria a lle 
Prealpi Bergamasche . Hoepli. 
Guida di BerC'jamo e Provincia. Bergalno. 
ed. SanliJuller (Iuris!.). 
G. CASTELLI: Elenco delle l ~ ascens ioni 
nelle Prealpi Bergamasche - Bergamo. 
CAI BRESCIA: Le montagne dell'Alta Val 
Camonica . Hoepli Milano. 
S.E.L.: Guida alla regione del Pizzo de i 
TIe Signori . Lecco. 
G. DE SIMONI: Le Ce nere ntole delle Oro· 
bie: le velle ad oriente del Pizzo de i Tre 
Signori (su BolI. CAI n . 77 p. 79). 
S. SUGLIANI: Guida sciis tica delle Alpi 
Orebiche . ed . CAI Bergamo. 
G. DE SIMONI: Tra S. Marco e Tre Si· 
gnori {su Boll. Mens. Sez. Milano CAI . 
luglio e agosto). 
RM p. 156: La parele SE del Pizzo del 
Diavolo, di F. Berlani. 
RM p . 164: Fra le Prealp i e le Alpi Lom
barde, di A. Cerli. 
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1908 

1912 

1913 

1915 

191 6 

ì922 

1924 

i925 

1926 

1926 

1931 

1932 

1933 
1934 

1950 

1934 

1935 

RM p. 80: Il Medasc e Punta Scotll, d i 
R. Balabio. 
RM p. 217: P. Recastello (l A par. E e Ira· 
versata). 
HM p . 21: P. dell'Orno O- ase.) e Diavolo 
di Tenda (la c r. N e tIOV,J: Dente di 
Coca, P. FaHa, P. Trezzano, P. Scoles O" 
crscensionil. 
RM p. 207: Il Pizzo di Coca . di A. Bona· 
cassa. 
RM p. 262: Pizzo di Coca (J a disc. cr. N). 
RM p. 318: Torrione Ocddent. di Scais 
(1" asco \- disc. cr. N); Cresla Corli (lo 

percorso). 
HM p. 216: nuove oscensioni. 
Boli. Mens. Sez. Bergamo dico p. 5: Pizzo 
di Coco O" spig. E); id. 011. p. 1: Le Punle 
di Aga, Gruppo del TorreUa (I ~ osc. e 
Biner.). 
Le Prealpi n . 5: Pizzo Varrone. 
Alpi Orebiche n. 9 p. lO : Monte Becco 
(ilin . por. N). 
RM p. 148: M. Cigola, M. Masoni (nuove 
vie)' M. Leqnone (1 a par. NO). 
RM p. 258: Aga , Recostello, Parola (nuove 
vie). 
RM p . 16: Torrione del Rer:aslello (J - per 
canalino N e J" disc. par. NE). 
Alpi Orobiche n. l p. 5: Punla di Scois 
(J" verso N); Pizzo Porola·Pu nlo di Scais 
Ilro,,-.). 
Riv. Soc . Spor. Alpe : Pizz:> dgl Diavolo 
di Te nda (! ~ p::U. NE). 

Giovane Montagna n. 9 p. 192: Pizzo di 
Trono (l" por. NE); Pizzo Barbisino (vor. 
par. N). 
Scarp. 15 maggio: Tre Signori, Trono, Vor
ron~ (Mon. lO, alp .. di S. Soglio). 
Boli. Mens. Se1:. Bergamo n . l p. 3: Pizzi 
Tre Confini . Recastello (trav .). 
RM p. 11[,: Pizzo dell 'Omo Seltenlr. (1 ft 

ase.). 
RM p . 177: Torrione S. Ambrogio. Torrione 
Mez",aluna, di G. De Simoni. 
RM p. 759: Pizzo Coca O" per can. E). 
Scarp. 15 marzo: Varrone, Biondino, Tro
no, Tre Signori (Mon . 28. sdist., di S. 
Soglio). 
RM p. 491 : Pi:!zo del Sollo (J" por. N). 
RM p . 560: Denta di Coca O- por. N.); 
anche su Alpi Orobiche 1932 p. 125. 
RM p . 300: Denti dello Vecchia can. E 
fra 3" e 4" Denle. Anche in Scarp, 16 feb · 
braio 1949 e Ann. Bergamo 1948 p. 12. 
Scarp. l luglio : Corno Stella (Mon. 72, 
alp.. di S. Soglio). 
Ann . Bergamo p. 23: Pizzo del Diavolo 
di Tenda (I . dir. po r. SEl. 
Scarp. 16 apr.: Pizzo dei Tre Signori (Won. 
91, sciisl. , di S. Saqlio). 
Scarp. I luqlio: Traversala Introbio·Cà 
S. Marco (Man . 96 , o lp ., di S. Soglio). 
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1936 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

Scarp, 16 ag. e l sett.: Canalone N del 
Coca (disc.). 

Scarp. l giugno : Pizzo Varrone (Mon. 117. 
cip" di S. Saglio). 
Scarp. 16 g iugno e l luglio: Cimon di 
Margno (Mon. 118, alp .. di S. Sogliol. 
Scarp. 16 luglio: Pizzo Tronella (Mon . 119, 
cip .• di S. Sagliol. 
Scarp. 16 agosto: Pizz:> Trono (Mon. 12iJ, 
:::zlp ., di S. Saglio). 
Scarp. 16 sett.: Pizzo Tre Signori (Mon. 
122, cip" di S. Saglio). 
Scarp. l alt.: Pizzo Varrone (l " por. El. 

Scarp. 16 giugno: M. Pegherolo (Mon. 159, 
alp" di S. Soglio). 
Scarp, 1 nov.: Medne' n' por. N). 

loti.: Corno Stella (Mon . 165, cip .• 
di S, Soglio). 
HM p. 334: Pizzo Cavrin, Cima dello Fap
po (,- asc.l, 

Scarp. 16 marzo: Colle PQ3Ò (Aprico) (Mon. 
175, sdisl., di S. Sagliol. 
Scarp. l sell.: Punla Scais (precisazioni 
sulla diret tiss.l, 
Scarp. 16 sell.: Dal Rif. Grassi a Cò San 
Marco (Mon . 186, alp., di S. Saglio). 
Scarp. l 011:. Pizzo del Diavolo di Tenda 
(Mon. 187, alp .. di S. Saglio). 

Scarp. l maggio: M. di Muggio (Mon. 198. 
a1p .. di S. Saglio). 
Scarp. 1 ag.: La Sfinge (J" par. NO). 

Scarp. l nov.: Cima d i Mezzaluna (Pun ta 
Pie!) (1 " .pa r. O). 
Scarp. l dic.: La Va l del Bitto di Gerola 
(Mon . 2 14, sciist., di S. Soglio). 
Scarp. 16 dic.: La Val TroggiO (Mon. 215, 
scUsI., di S. Soglio). 

Scarp. 1 e 16 maggio: Schilpario (Mon . 
222. escurs., di S. Saglio). 
Scarp. 16 g iugno: Pizzo Coca O- inver
nale canal. N.). 
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!!:43 
1!:46 
i947 

18-18 

Scarp. 16 selt . e l ott.: Rif. Mamb: elti 
(Mon. 228, escurs., di S. Saglio). 
Scarp. 16 011.: Rif. Curò (Mon. 229. escurs .. 
di S. Soglio). 
Scarp. l nov.: Rif. di Coca (Mon. 230. 
escurs., di S. Soglio). 
Scarp. 1 apr.: Pizzo Scais {I~ inv. ?>. 
Scarp. 16 nov.: Recoslello (ilin. par. N). 

Ann. Be rgamo p. 34·35: Prime ascensioni 
aelle Orobie (Aga, Arigna, P. di Caronno, 
P. di Coca, Dente di Coca, Torre Coppel· 
lotti, Corno Stella, Pizzo del Diavolo di 
Barbellino, Pizzo del Diavolo di Tenda, 
Diuvolino di Tenda, Pizzo dei Drulti, C . 
di FerronI. M. Gleno, M. Grabiasca, Pizzi 
di Gro, Pizzi di Medasc', Pizzo dell'Omo, 
M. Pegherolo, C . di Poddavisla, M. Pon· 
teranico, Pizzo Porola, Pizzo Porese, Reca· 
stel!o Torr. N, M. Redorta, P. Scais, P. 
Scotes. P. Scotti. C. Salivo, Pizzo Tendina , 
Pizzo Tle Confini, Pizzo di Trono, Pizzo 
di Tronella. Pizzo Varrone). 
Ann . Bergamo p. 47: Prime femminili, di 
L. Gazzaniga. 

Ann. Bergamo p. 28 : Salite di ghl<1ccio 
nelle Orobia. di L. Gazzaniga. 

iS50 Ann. Bergamo p. 54: Pizzo del Diullolo 
di Ter.da (nuovo ilin. por. SE); Pizzo Parola 
{spiq. El; Pizzo di Coco (par. NE). 

:951 Ann . Bergamo p. 68·6 9: Pizzo Redorta 
(l" per canale verso E): Pizzo Poris (l ~ 
p:!r. N); Pizzo Recastello (J~ par. El, 
Scarp. 16 maggio: Pizzo di Coca (por. 
NE): Pizzo del Diavolo a i Tendo (via dir. 
par . NEl. 

1952 
Scarp. 16 apr.: Punta Parola (spig. El. 

Scarp. l febb.: Pizzo Redarta ver$. E, con. 
NE); Pizzo Re-castello {par. El. 

T, l7·II {NE: Colico, SE Premana}; IS·II; 18·1II; 
19·11 {SO Cerveno. NO Malonno}; 19·III: 
33·1 (NO Roncobello); 33·IV (N E S. MO l
lino dei Calvi). 

Scog/i('/,(' di /uci Jlr!f'a ::::::u /' /'o f('rso 

Ira lIIorbidi abbracci di si/ell ::: i d' o ll/ bre. 

Da/ lJim'a/o di Te llda alla Ca ' Biall (a 

/I II coro a bocche ch i/ls(, si r areor;/ie: 

lIIera'uiglioso li11guaggio 

d'ill/marola!e iJ/l1Jll'1Isità di spa:::;. 

R enzo Ghis alberti 



Geom. Renzo Ghisalbercj 

da eO.fltuiui 

al 

dUeuni pUJ(J(dli 

per la 

@ofLfLelleiia 

rt2itu(Jiu rJ3ruIUJ ne ~ 
t ' '''c/,_ 

Ing. Ulisse Marchiò 

~~~~, v " "~~ 
~~' 

Ing. Arch. Sandro Angelini 

in me nUJ-zia 

di 

JJlOJielO-- e ~aLtJi 
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IN 
PINO MASI ERO 

RAIMONDO SALVI 

Travolti e uccisi da una scarica 
di sassi durante lo salita al 
Canalone del Giogo Alto sul-

l'Orlles. il 6 luqll.o 1952. 

c Di,., ti!:'; umiti ch.. llli
"';:lIlilll.l /11 liu/lButl/1I dcl mi .. 
ricordo, polcla', SI: ~·;t'ru ",.; 
!"Imri che r,'.flltll(l, ilO/I IIIOri
fl; dd fII Ilo. 

() [rlll, Ili, lu",-i"I,- il /Ilio 
.H'III,' d,,1 l'urti limpido o:"lml' 
II<" ddle t'Q.ttn' tI.fCl'II,dou;: Id 
(1m'.' " beli" n'sl"r,', Irll l'im
rt'r~" Il.'; ridi, .fp,,=ia,l di ci
mn iII cima II/W spirit(l ch,., 
""''',/', f";la /' 11' r 1/ l/ ,!Ii.l n" 
_'/lira ~ . 

(Dal ICI<I;III1('III" "l'iri. 
cuale .li Pino l\ l al'lic ro). 

Chi ha conosciuto, anche per 
una volto sola, Pino Masiero e 
Raimondo Salvi. non se 11 può 
~erlo dimenticore. L'uno, Pino, 
giovan issimo. alto, di ospello se
rio e pensoso; l'alt ro. un poco 
pi,j anziano, tarchiato e di ca
rallere gioviale. L'uno e l'altro 
ornanti della montagna nel sen
so più puro della parola. Gran
di idealisti. la montagna l'ave· 
vano accostata da solitari. L'uno 
e l'altro. All'insaputa di entram· 
bi. chè le loro predilezioni per 
il genere di montagna d ifferi
vano un poco. Mentre Pino ama· 
va lo roccia e l'arrampicata dif· 
ficile, aerea, elegante, l'altro, 
Raimondo, a m a va l'alpinismo 
classico, quel tipo di alpinismo 
che ancor oggi ho molti disce
poli, dai quali richiede una ro· 
bustezza non comune e capa
cità alpinistiche superiori. 

Improvvisamente, per una di 
quelle slranezza che solo il ca
so può giustificare, si sono tra· 
voli assieme. I loro spiriti soli
lari, a conlallo l'un dell'altro, si 
sono fusi, trovandovi ·quella re
ciproca comprensione che è frut
lo di una intimo e fraterna ami
cizia. 

Iniziano così. nei primi mesi 
di quest'anno, le loro ascensioni 
In un'unica cardala, prima lun· 
go le crode della Grignella in 
allenamenlo, indi cimentandosi 
in solile sempre più difficili sui 
massimi colossi delle Orobie. E' 
necessario ricordare che prima 

lYIElYlORIA 
di inlziarsl al grande alpinismo, 
sia l'uno che l'altro si erano 
meticolosamente preparati, anzl
tuUo in alcune diflicili e peri
colose salite Invernali al Coca. 
allo Seais e ad altre cime del
le Orobie. Il Salvi, in partico
lare, era, si può dire, uno spe
cialista delle salite su neve e 
ghiaccio. Ricordiamo alcune sue 
salite compiute l'anno scorso 
nel gruppo dell'Oberland con 
amici svizzeri, salile lutte di un 
certo impegno, dove l'altezza, 
le difficoltà, le lonta ne basi di 
partenza, il mallempo, mellono 
a dura prova il fisico ed il mo
rale di un alpinista. 

Ancora assieme, aveva no mi· 
nutamente esplorato il versante 
orienta le dello Concarena, dove 
speravano di tracciare, su quel· 
l'immensa e levigato lavagna, 
un loro itinerario di salila. Tullo 
questo sto a dimostrare che que· 
sii nostri due carissimi amici non 
erano degli alpinisll aile prime 
armi. Si preparavano cosciente
mente alle maggiori imprese, a 
quelle Imprese cui aspirano sem· 
prs coloro che si accostano con 
intenso amore e p rofonda devo· 
zione allo gronde montagna. 

Pino era un amante della let
teratura alpina. In biblioteca del 
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CAI. ogni sera lo si poteva ve
dere immerso nella lettura dei 
dei testi dei migliori alpinisti. o 
attento ad indagare su una gui
da il Iracciato di uno salita ch'9 
particolarmente gli stava a cl.i.ore 
e che aveva intenzione di ripe· 
lere. Era un asceta e un mistico 
della montagna, ecco, ed io ri
cordo, con particolare commozio
ne, moltissimi suoi pensieri sul
la SUa concezione alpinistico. che 
si ricollegava idealmente a quel
la concezione che hanno dimo
strato, nei loro scrim e neHe 
loro azioni, i migliori alpinisti 
di ogni epoca. Collo e siq norile. 
donava a lulli coloro che lo 
frequentavano il profumo della 
sua amicizia, falla di sublimi 
sentimenti e di profondi afietti. 
Naluralmente, il motivo che le
gava gli amici alla suo perso
na, era lo comune passione per 
lo montagna. lo penso che Pino 
non avesse amici aU'infuori di 
coloro che frequentanl, per amo
re le montagne, perchè tullo in 
lui faceva pensare <.:Id un es
sere sublime, inca:ntato 9 traso
gnalo dalle bellezze che sui 
monti aveva visto. 

L'alpinismo, per entrambi, non 
era ca:lcolo o desiderio di farsi 
un nome nell'ambiente. Ricordo 
come dovetti ialicare non poco, 
negli ultimi mesi dell·anno scor
so quando si stava preparando 
il materiale per l'Annuario del 
CAI. per farmi dare dalla loro 
gentile collaborazione qualcosa 
che parlasse di lorr> e delle lo
ro salite. Provate, per curiosità, 
a rileggere quegli scritti. Dal
l'uno traspare lo profonda spi
ritualità ed i purissimi sentimenti 
che spingevano Pino alla mon
tagna; dall'allro si nota Il ca
rallere di un alpinista schivo di 
pubblicità, ma già esporlo, che 
di una salita in montagna de· 
scrive soltanto le bellezze go· 
dute e lo felicità dello vello. 
Ouasi due epoche in c.ontrasto, 
eppure così affratellali e pro
fondamente amici! 

L'alpinismo , per lo r o, era 
slancio, generosità e, più che 
una vana prestazione atletica 



010 una dimostrazione spiritua· 
lo di quanto fossero ricchi, ma· 
nifestando parò questa loro ric· 
chezza ai pochi che sapevano 
valularne !'intima bellezza. Era· 
no schivi di manifestazioni este
riori; anzi, nell'ambiente degli 
amici potevano passare per due 
ti midi, lanto tenevano celali e 
nascosti i loro pensieri. Ma afa 
che sono morti, oro che non c'è 
nessuno che possa deridere lo 
loro passione e prenderli per 
degli idealisti o dei grondi in
genui. ora che una gronde tri
stezza si è venuta inserendo tra 
tutti i loro amici, ora non è giu
sto sottacere le loro virtù. Per 
dovere d'amicizia, pef l'affelto 
che porliamo, per il dolore che 
ancora ci lascia quasi ai mar· 
gini di uno troppo cruda realtà, 
sentiamo che lulto quanto sap
pia mo di loro dev 'essere dello. 
Senza reticenze. Affinchè coloro 
che non ebbero lo gioia di co· 
noscerli e di averli amici sap
piano chi erano Pino Masiero 
e Raimondo Salvi. 

Assieme, ai primi di Juqlio, 
porlono per il loro periodo di 
vacanza, proponendosi un'inten
sa campagna nel Gruppo del· 
l'Orlles. E non c'è nessuno che 
abbia il coraggio di dire che 
volessero fare di più di quanto 
potessero effettivamente far e. 
Erano due ragazzi coscienti, e 
crediamo che tullo quanto era 
nei loro p rogrammi fosse 0110 

loro portala. Dopo alcuni giorni 
d'ambientamento parlano per lo 
nord del Gran Zebrù. Uno sci
volo pauroso di ghiaccio, di ol
tre se icento metri di altezza. 
Tanto ripido e vertiginoso che a 
quardarlo da sollo melle i bri
vidi. Lassù, oltre quell'ultima li
nea di cornice che tag lia nelta
menle il cielo azzurro, si libra 
lo vello. E loro riescono a rag
giungere quella vetta, ed aspa· 
ziare il loro sguardo sull'immen
so panorama che si stende at
torno a loro. Lo dominano. Poco 
lontana è lo vello dell'Orties. 
Chi mai saprà se dalla vello 
del Gran Zebrù abbiano pen
salo che non avrebbero mai più, 
nella loro vila (errena, loccato 
quella vello? Ed era nei pro
grammi. 

Una notte di luna p i e n a, 
quando lo montagna dorme e 
tulto aUorno ha strani riflessi, 
quando il silenzio è solenne ed 
una gran pace si stende dalle 
cime al piano, le loro due fi
gure escono silenziose dal rifu
gio. Lasciano un biglietto e si 
incamminano tra i ghiacci e le 
rocce. Tullo sembra addormen· 
Ialo. S'av'/icinano con lentezza 
ara base del canalone, si lega
no ed iniziano in silenzio lo sa
lita. Ghiacci e rocce gelale. La 
luna non li colpisce più ora . Se 
ne stann;) nell'ombra proiettata 
da un costolone roccioso. 

Tutt'a un tralto un rumore 
sordo scuote e fa vibrare l'aria 
tersa del primo mattino. L'eco 
rimbalza di parete in parete e 
~i perde nelle lonlananze. Al
l'oriente è apparso il primo le· 
nue segno di luce, 1\ primo sole. 
E col primo sole, i dl:e ragazzi, 
colpiti dalla scorie'-J tremenda, 
danno l'ultimo solùto alla vita. 

Ora essi sono andati a rag· 
giungere gli spirili eletti dei 
grandi soHlari dello montagna, 
Gli spiriti di Lommer, di Szig
mondy, di Preus,:. di Dueller, di 
Comici, di Gervasutti, di Zappa
roli e di lulti coloro che lascia· 
fOno lo vita sulla montagna per 
l'affermazione di una loro urna· 
no e spirituale superiorilà . 

Ma noi che fummo loro ami
ci, noi che eravamo al correnle 
di mlle le loro aspirazioni, noi 
che sentivamo, in loro, aleqgia
re spiriti di raro grandezza, di 
purissimi sentimenti, di alti idea-
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li, noi infine che raccogliemmo 
fra i primi lo dolorosa notizia 
dello lo r o tragica scomparsa 
mentre ancora increduli ci guar
davamo negli occhi in attesa 
che qualcuno ci dicesse che non 
poleva essere vero, noi, dopo 
quesla sciagura che ci ha pro
fondamente colpili, non possia· 
ma ancora maledire lo monta
gna che li ha uccisi. Sentiamo 
confusamente che qualcosa non 
ci spinge a far questo; forse è 
nostra convinzione che loro steso 
s i p resentivano questa loro scom
parsa in montagna e, forse p'3n
s iamo che ne fossero, a loro 
modo, felici. Non è lecito a noi 
c h e rimaniamo all'oscuro di 
troppe cose. di fronle a questa 
tragedia, imprecare. Soltanto 
sentiamo che lo loro scomparsa 
ci ha violentemente messo di 
fronte oHa realtà, quella che 
non volevamo e non pensavamo. 
Ed è quella che ci fa sentire 
con profondo, accorala mestizia, 
lo mancanza della loro presen
za fisica tra noi . La mancanza 
di quella loro simpatica e fra
lerna amicizia. che verrà sem
pre cuslodita nei nostri cuori 
come una delle più g randi e in
tense gioie che ci abbia mai 
doto lo nostra vita alpina. 

Con immensa tristezza ci as
sociamo al dolore delle loro fa
miglie, colpite dalla montagna 
nei loro affeili più cari e, accano 
lo a questa nostra anqoscia, si 
unisce quella di tutli i loro ami
c i e compagni che hanno con· 
diviso con loro l'amore per l'alpe. 

Angelo Gamba 

AI.BERTO PAINI 

L'avevamo accompagnato, noi 
suoi colleghi d'alpinismo della 
Sezione di Bergamo e dello Se· 
zione di Brescia, profondamente 
addolorati ed attoniti, all'eslre· 
ma dimora, or è un anno. lo più 
di tutti. Eppure l'ultima lellera 
ch'egli ebbe a scrivermi, con 
quella Sua caratteristico calli· 
grafia che indicava come lo pen
na non riuscivo a tener dietro 
alla rapidità del pensiero, mi 
avevo dalo lo sensazione che 
una crisi spirituale Iravagliasse 
il povero amico. Un grave inci
dente molocidislico l'aveva me· 
nomato; e, tra le righe dello 
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scritto, s'intendeva che in quella 
menomazione egli aveva inlrav~ 

veduto la Hne della sua lracli
:!ionale , incoarcibile mobilitò a, 
di conseguenza, anche del suo 
alpinismo, sua passione trasci
nante. 

Camminatore instancabile, 
certe sue marce attraverso le 
mo n la 9 n e del suo prediletto 
Gruppo dell'Adamello avevano, 
alle volte del prodigioso. Quel 
che gli altri Qvrebbero compiu
lo in due giorni, egli compiva 
in una sola giornata . Nè per 
questo eg li meno vedeva e go
deva che gli altri. Il suo spirito 
d'osservazione era sempre de
sio: e lo fedele macchina folo
grafica non venivo che o regi
strare quello che egli aveva 
già, Indelebilmente, fissalo con 
un solo colpo d'occhio nella sua 
vivida menle. Sembrava - ed 
era - uno spirito eminentemente 
pratico; ma nel suo interno egli 
celavo una vena di alta poe
sia che, nella sua gioventù, lo 
aveva perfino portato a verseg
giare ed o raccogliere in volu
me, destinato e distribuito con 
porco mano e quasi con rltrosia 
solo ai suoi più inlimi amici, ca
paci di comprenderlo e di com
prendere a nche lo suo prosodia 
non sempre del tult o ortodossa, 
ma espressione della sua sete 
di altezze. Più tardi aveva an
che ~criHo un romanzo, che giu
stamente aveva riscosso il suc· 
cesso. 

Spirito pratico, come abbia
mo dello, lo massima pa rte de' 
suoi scrilli si rivolgeva ad ar
gomenti pratici; lo propugnazio
ne di più di un progetto di stra
da alpina che, realizzato, avreb
be anche risolto dei problemi 
economici e sociali. Lo spopo
lamento graduale della monta· 
gna, era cosa che profondamen· 
te lo angustiava, e contro il 
quale lollava con tulte le sue 
forze. La sua prematura scom
parsa gli ha impedito di vedere 
condotte In porto quelle sue ini
zia tive; ma a lcune si avvere
ranno certamente in un prossi
mo avvenire. 

S9gretario comunale di diversi 
paesi della Valcamonlca e del
la Eergamasca, aveva assolto ai 
suoi compiti con raro scrupolo 
ed operosità. A perfezionare lo 
sua carriera aveva anche con· 

se-;\.:ito lo laurea. Lavoro, fami
.;110, montagna erano lo sua trio 
nità di intenti e di corallere. 

Come alpinista, aveva com
piuto numerose prime ascensio
ni. alcune di primissimo piano, 
specialmente nel Gruppo del
l'Adamello, nelle cui vallate ave· 
va più o lungo soggiornato. Ci· 
lo solo a memoria, una nuova 
via al Carè Alto, una al Cop di 
Breguzzo, una al Re di Castello, 
una al Campellio. Parecchie di 
taH imprese sono ormai regi
strate nelle Riviste del C.A.I. e 
sullo • Scarpone » . Rileggendole 
nel loro stile telegrafico e mi
rante diritto allo scopo, ci ap
pare intera l'immagine del caro 
Alpino e alpinista scomparso. 

AI suoi cari, ai suoi commili
tonI, ai suoi compagni di sca
late rimanga, duralura, nel cuo
re; come nel suo grande cuore 
vivevano le loro immagini. 

Gualtiero Laenq 

GIANNI CORNAGO 

Nello stendere queste parole 
che dovrebbero ricordare l'uomo 
e l'alpinista, mi sento assalire 
da una indicibile tristezza e mol
li ricordi vicini e lontani mi si 
accosto no, lanlo che lo penosa 
ricerca di parole per dire q:lOl· 
cosa di lui potrebbe assomiglia
re alla ricerca della v ia in mon
tagna, quando, dispersi nella 
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fitla nebbia, Cl accogiie lo sco· 
ramento e lo Iristezza ci invita 
a desistere, o chiudere gli oc
chi, lasciando che il deslin'J fac
cia di noi dò che vuole: ma 
ecco, ad un trallo, riodo lo suo 
pacata parola, sento lo sua fer
ma volontà che sa infondere fi
ducia in coloro che gli sono ac
canto e dà coraggio e speranza: 
questo pensiero mi incita a por· 
lare di lui. 

Nella 10110 della vita, che af· 
frontò sempre come se fosse una 
nuova via da tracciare sui mon· 
ti , seppe farsi strada. Lo sua 
menle fu sempre avida di sa
pere; non si stancava mai di 
leggere e conoscere, affinchè 
fosse sempre aggiornato sulle 
nuove conquiste della lecnica; 
ben presto, da semplice operaio, 
iniziò lo faticosa salita che lo 
portò negli organi dirigenti di 
azienda. Qui giunto, non iece 
mai sentire ai suoi dipendenti 
il peso del comando, ma con 
essi collaborò, dando sempre 
preziosi consigli, e vivendo con 
loro lo vita operosa e onesta 
del lavoro e della famiglia. 

Per lo passione della mon· 
logna, delle tulto il suo tempo 
disponibile. Avvinto sin da gio
vane, allrallo, affascinalo da 
questa stupenda creatura, c.m
tinuò a solida, percorrendola 
dalle Marillime alle Dolomiti, sia 
d'eslate che d'inverno, senza 
conoscere slanchezza. 

Lo conobbi quando io ero an
coro bambino; da lu i a ppresi 
cos'era lo montagna; do lui ebbi 
un insegnamento grandissimo, 
che non ebbe limiti per lo pru· 
dpnza. Tullo questo con poche 
p::;:role, ma con moHi ed efficaci 
esempi. 

Un breve ricordo. DUIante lo 
svolgimento di uno ascensione 
impegnativa, veniamo colti da 
una bufera di eccezionale vio
lenza. Gianni Carnago, davanti 
a me, seppe districarsi con una 
tale sicurezza e con un perfetto 
Genso di in tuizione, che ba stò 
questo suo comportamento a 10-
gliermi da ogni preoccupazione. 

Questo senso di sicurezza e 
di quiete lo sentivano lutti co· 
loro che, come me, gli furono 
vicini e compagni di cordata in 
gite ed ascensionI. 



Ormai Gianni Carnago ho 
trovato il riposo dei giusti, con
cludendo i suoi ultimi e dolo
rosi giorni terreni con una se
renità ammirevole. Ma sulle sue 
core montagne, luoghi di pas
sione e di intense emozioni, lo 
spirito dell'amico ci sarà accan
to, sprone a seguire le difficili 
vie che conducono alla perfe
zione. Emilio Corti 

Dott. CORNELIO BELLOTTI 

O· 6.9-1952) 

Una ventata tragica del de
stino ho portato via il buon 
• Fraca »! Ancora non mi rendo 
ragione che la Sua scomparsa 
510 una triste realtà, non mi 
sembra g iusto che debba essere 
così. Ma all'evidenza dei folti 
lo ragione deve a rrendersi e ciò 
aumen ta e rinnova il dolore che 
lo Sua mancanza ha lasciato nel 
cuore di tulli. 

Sin da ragazzo quando as
sieme si andava in montagna, 
sul lago od in bicicletta aveva 
sempre avuto un sentimento di 
fatalismo rassegnato, strano nel
l'animo di un giovane come Lui 
esuberante di vita ed amante 
della Natura in lutti i suoi mol
tepliCi aspetti. Era passato attra
verso il turbine disastroso della 
guerra e della conseguente pri
gionia e nel Suo animo quegli 
anni di vita avevano lasciato 
una traccia profonda, rallristala 
dalla morle in Russia del Suo 
adoralo fratello Paolo. Mi parve 
anzi che il Suo fatalismo si fos
se in cert o qual modo accentua
to e, nel pericolo, dava poca 
importanza 0110 Sua vila, che 
pure tanto intensamente amava. 
La Suo forte fibro Lo aveva 
sempre fallo vittorioso di lutte 
le fatiche ed i disagi della guer
ra, Lo aveva guarito do violenti 
mali e dai tanti piccoli incidenti, 
che lo Sua vita movimentala 
Gli oveva cagionato. Ma con 
lullo ciò non veniva mai meno 
il Suo nalurole e sano buonu
more; lo Sua grande bontà e 
gentilezza d'animo focevano 
sempre sì, che Egli fosse pron
to a sacrificare se stesso per 
aiutare gli altri in t{ualsiasi fran
gente ed in qualSiaSi modo. La 
semplicità era norma costante in 

ogni Sua manifestazione, l'one
stà e lo rettitudine dell'anima 
risaltavano dalle Sue poche pa
role, ma ancor più dalle Sue 
azioni e da lutto lo Sua vila. 
Il destino Lo ha portato via, 
strappandolo brutalmenle a g l i 
aHetti che Lo circondavano, ne
gando ai familiari ed agli amici 
il conforto di ogni aiuto. 

Non rimane di Lui che il ricor
do, inciso profondamente nel 
cuore di quanti Lo conobbero e 
gli furono vicini, dalla Sua gran
de e generosa anima di eterno 
fanciullo. 

A. C . 

CESARE MEANI 

2 ottobre 1952 : avevi appena 
26 anni e lo morte ti ha preso 
fulminea, inesorabile sul posto 
di lavoro tanto agognalo strap
pandoli all'affello dei tuoi cari e 
dei tanti amici del cuore. 

Eri uno dei nostri: semplice, 
senza pretese, senza aver com
piuto ascensioni notevoli, eri 
uno dei nostri perchè della mon
tagna come dell'arte ne ca~ivi 

tulta lo bellezza, tutto lo spirito 
e ne godevi e te ne inebbriavi 
in silenzio. 

lo, fratello in amore alla mon
tagna ed all'arte, voglio ricorda
re a quanti ebbero lo fortuna 
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di esserti amici alcune tue righe 
che scrivesti su queste colonne 
cinque anni or sono: « ••• quan
do lo luria di una bufera, quan
do la tempesta terribile scon· 
volge il regno del nostro amore, 
quando la tormenta che travol
ge, il tuono che assorda e la fol
gore che abbacina trasmulano 
l'armonia dei silenzi nella con
vulsa tregenda dell'orrido, noi 
amanti, noi adoratori, noi figli 
dell'immensa montagna sentiamo 
ingigantirsi l'amore per lei. .. » 

ed a questo sublime amore ed 
0110 passione per lo pittura ri
correvi nei troppo lunghi g iorni 
di. sconforto della tua tormentata 
giovmezza, 

Eri uno dei noslri, caro Ce
~are, ma in noi tutti rimarrà an
cora vivo il ricordo del tUO spi
rito buono e semplice. 

Alla mamma, alla sorella ed 
alla zia anche da queste colon
ne rinnoviamo l'espressione del 
nostro s incero cordoglio e lo 
promessa di un costante ricordo. 

M. G. 

GIOVANNI FARINA 

Mentre l'Annuario è alle stam· 
pe, ci giunge doloroso ed imo 
provvisa lo notizia della morte 
di Giovanni Farina, nostro ap
prezzato tesoriere sezionale . Non 
ci è possibile, per evidente mon
canzo di tempo e di spazio, ri
cordare degnamente lo Sua fi
gura di alpinista e di collabo
rdore aUa vita di sezione, col
laborazione che si è manifesta
ta in lunghi anni di intelligente 
alll vità e volta alla oculata con
servazione del patrimonio sezio
naIe. La Sua perspicacia, lo sua 
intelligenza e lo sua esuberanza 
di giovialità, lo posero nella 
schiera di quegli uomini che, 
p8r lo loro umana bontà e gran
dezza d'animo, vengono ricer
ccti ed amati. Giovanni Farina 
merita gratitudine e ricordo da 
tutti coloro che hanno beneficato 
dell.:.r Sua amicizia, La sezione, 
profondamente addolorato per 
tale irreparabile perdita, si uni
sce al cordoglio della famiglia 
e di tutti i suoi numerosi amici 
che avvertono, incolmabile, il 
vuoto che Giovanni Farina ha 
lasciato tra loro. 

• 
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Assemblea annuale 1951 
ed elezioni 
Nel Salone della Camera di 

Commercio, gentilmente con
cesso, lo sera del 28 marzo si 
è tenuta la regolare Assemblea 
Ordinaria dei Soci e le elezioni 
per il Consiglio della Sezione. 

I! Presidente della Sezivne, 
rag. Carlo Ghezzi. dopo che lo 
Assemblea aveva nominato a 
Presidente della stessa il signor 
Francesco Perolori Consigliere 
dello Sede Cenlrale, ha aperlo 
lo serata ricordando soprattutto 
l'opera svolta dal Gruppo Ca
mosci durante la decorsa stagio
ne alpinistica. Indi ha pre3en
Ialo ai Soci il giornalista Nino 
Filippini-Fanlooi de «L'Eco di 
Bergamo ~ , presente al Cimao 
dello Bagozza duranle l'opera di 
ricupero delle salme dei due al
pinisti voresini precipitati nell'a-
90310 del 1951. il quale ha rie
vocalo l'allo di generosità e di 
abnegazione alpinistica, addi
tando alla incondizionata ammi
razione i protagonisti di tale atlo. 

L'amico Alessandro Todorovic, 
di Linz, presente con altri due 
camerali austriaci, ha porto il 
saluto e l'augurio della sua se
zione della Naturfreunde. 

Aperta la discussione sul Re
golamento Sezionale, dopo alcu
ni brevi interventi ed alcune cor
rezioni è stato approvato all'u
nanimità. Così, pure approvati 
all'unanimità. la relazione mora· 
le ed i bilanci pubblicati sul
l'Annuario. Accettata anche una 
proposta del Presidente di chie
dere che all'Ente Provinciale del 
Turismo di Bergamo ci sia la pre
senza di un nostro rappres€n
tante, c::msiderando tale presen
za com9 una assoluta necessità 
affinchè si possano risolvere di 
comune accordo alcuni proble
mi riguardanti lo sviluppo del tu
rismo alpino nelle nostre valli. 

Altre considerazioni e propo
ste sul ventilato aumento di quo
ta alla Sede Centrale ed altri 
problemi di minore importanza, 
indi l'aperlura delle elezioni che 
a scrutinio lerminalo ha dato i 
seg uenti risultati : 

T I Z I A R I o * 
Nomina a Consiglieri: 

Voti 
0011. Enrico Bottazzi N. 135 
Sig. Guido Mistrini 89 
Sig. Angelo Gamba 72 
DotI. Antonio Gavazzeni 61 

Nomina dei Revisori dei Conii: 
Voti 

Rag. Vincenzo Sal vi N. 92 
Sig. Ferruccio Cortinovis 90 

Delegali all'Assemblea dei De
legali: 

0011. 
Rag. 
Avv. 

Enrico Bottazzi 
Carlo Ghezzi 
Alessandro Musitelli 

Voti 
N. 115 

109 
80 

In un secondo tempo ed in se
guito alle dimissioni da Consi
glieri del Dal!. Antonio Gavazze
ni e del Sig. Alfonso Gelmini, so
no entrati a far parte del CO'1si
Qlio il Sig. Dino Salvelli e il 
DotI. Antonio Salvi, che seguiva
no subito nella gradutoria dei 
voti. 

Pertanto il Consiglio per l'an
no 1952 è stato cos I composto: 

Presidente: Rag. Carlo Ghezzi. 
Vice Presidente: 0011. Enrico 

Bottazzi . 
Segretario: Avv. Alberto Corti. 
Vice Segretario: Sig. Dino Sal· 

velli. 
Tesoriere: Sig, Giovanni Fari· 

no. 
Cassiere: Sig. Guido Mistrini. 
ConSiglieri: Sigg. Bruno Ber· 

lendis, Emilio Corti, Angelo Gam· 
ba, Ing , Itala Monti, DotI. Anto
nio Salvi, Alfredo Sibella. 

Quale bibliotecario è stato ri
confermalo il sig. Angelo Gam· 
ba. 

Incarica to Stampa: Dot!. Anto
nio Salvi. 

Quote sociali 1953 e ab
bonamento alla rivista 
mensile 
In seguito ali' aumento di quo

ta richieslo dalla Sede Centra
le, le Sezioni sono state costrelle 
a rivedere le proprie quote so
ciali. La nostra, sia per questa 
ragione sia per un'altra e ben 
piÙ valida. e cioè quella di 
avere maggiori disponibilità fi
nanziarie per attuare lo proget
tata sistemazione di tutti i suoi 
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rifugi, ha dovulo aumentare le 
proprie quote in misura propor
zionale. mantenendosi però sem· 
pre al disotto di quanto sareb
be lo complela rivalulazione 
delle quote d'anteguerra. 

Il Consiglio ha così stabilito 
il valore delle quote per l'anno 
1953, 

Soci Ordinari: L 1500 con di
ritto alla R. M. ed 011' Annuario; 
Soci Aggregali : L. 1 COD. 

Attività della Commissio-
ne Rifugi 
Un efficace lavoro concernen

te i n03tri rifugi ha svolto que
st'anno l'apposita Commissione. 
operando in stretta collaborazio
ne con il Consiglio ed i singoli 
Ispettori. Alcuni convegni effet
tuali presso la sede e solleciiali 
dal Consiglio. hanno dato come 
risultato lo svolgimento e lo di· 
scussione dei problemi r iguar
danti ogni rifugio. e questo si è 
potuto fare ba3andosi sulle con
tinue relazioni di visite falle per
venire in sede dagli Ispettori 
medesimi. 

Il gruppo dei Soci che ha 
svolto il benemerito lavoro era 
COSI composto: 

Presidente della Commissione: 
dotI. Enrico Botta~zi: Segreta
rio: sig. Angelo Gamba. 

Ispettori Rif. Bergamo: avv. 
Sandro Musilelli - sig. Giovanni 
Farina. 

Ispettori RH. Livrio: rag. Carlo 
Ghezzi - ing. Ulisse Marchiò, 

Ispettori RH. C_ Localelli: rag. 
Carlo Ghezzi - ing. Ulisse Mar
chiò. 

Ispettori Rif. Curò: rag. An
gelo Rigoli - rag. Umberlo Ro
voro-Brizzi. 

Ispettori RH. Coca: Sig. Alfre
do Rota - Sig. Garlini. 

Ispettori RH_ Brunone: doli. 
Gino Spadaro - Sig. Gualtiero 
Polani. 

Ispettori 
Ionio Salvi 

RH. Calvi: doli. An
sig. Alfredo Sibella. 

Ispettori RH. Laghi Gem,elli: 
avv. Alberlo Corti - rog. Giovan
ni Ghisalberti. 

• 
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Ispettore Rif. Alpe Corte: sig. 
Belotti. 

Ispe ttore Rif. Alba ni: sig. Emi
lio Corti. 

Biblioteca 
Incrementata durante l'anno 

da numerosi acquisti e da svo
riale pubblicazioni donale da so
ci e do consorelle Sezioni del 
CAI. lo Biblioteca Sociale ho vi· 
sto duranle lutti i mercoledì. 
giorno di distribuzione dei pre
stili, un sempre maggior nume
ro di soci che allo biblioteca si 
sono affidali per completare le 
loro cognizioni culturali-alpinisti
che . Ed è con vero piacere l'aver 
conslatale che il numero dei 
prestiti di quest'anno è nella
menle superiore di quello regi· 
strato durante l'anno scorso, se
gno tangibile questo dell'impor
tanza che ha assunto lo biblio
teca, in quanto tenuta costanle
mente aggiornala con le recenti 
pubblicazioni alpine. Il Consi
glio del CAI ha d'altra parte di
mostrato di comprendere lo vi
tale funzione della biblioteca. 
destinando al suo incremenlo 
una non indifferente somma che 
ha permesso al bibliotecario di 
completare lo raccolta delle gui
de, di far rilegare le rivisle men
sili e di acquistare opere lette
rarie e fotografiche di notevole 
importanza alpinistica. 

La famiglia Salvi, in memo
ria del figlio Raimondo, ha vo
luto donare con gentile pensiero 
una parle dei libri che forma
vano la biblioteca alpina dello 
scomparso amico. fra i quali al
cune guide del CAI-TCI. 

Anche per il 1953 lo biblio
teca è abbonala alle seguenti 
rivisle: 

Coleum (abbonamento offerto 
dall'avv. Angelo Craudi); Alpi
nisme; La Montagne: Les Alpes: 
Le Vie d' Italia; Dolomiti; Lo 
Scarpone. 

Cena sociale 
Si è svolta il 31 gennaio al

l'Albergo Moderno, con lo par
tecipazione di oltre 80 soci. lo 
tradizionale cena sociale, duran
te lo quale sono slali distribuiti 
i distintivi ai soci che da venti
cinque anni appartengono al no
siro sodalizio. Dopo il brindisi 
del Presidente. ha brevemente 
parlato il sig . Riccardo Legler, 
ringraziando lo nostra Sezione 
per lo sua coslanle e proficua 
attività. intesa allo sviluppo ed 
alla diffusione dell'at tività alpi
na. Infine con lo proiezione di 
tre cortometraggi a carattere scii
stico, di cui uno, assai in teres
sante. s u Il a moderna tecnica 
francese, si è chiusa lo ormai 
consueta e simpatica riunione. 

Cerimonie in suffragio dei 
Caduti della montagna 
In una meravigliosa cornice 

di montagne innevate e sotto 
un cielo azzurrissimo e lerso, si 
è svolta il 12 ottobre, al laghel
lo di Coca. lo tradizionale ceri
monia in suffragio dei Caduti 
della Montagna. l c a n a l o n i 
ghiacciati, gli speroni rocciosi e 
le creste che dal Redorta porta
no al Coca. attraverso le più no· 
le e più belle cime arabiche, 
hanno accolto nel loro stupì.to 
silenzio le preghiere che Don 

* CONFEREN 
« Come si va in monta

gna Il nella conferenza 
di Campiotti 
L'onore di inaugurare l'altivi

tà culturale per l'anno 1952 è 
toccato al giornalista Fulvio 
Campiotti, nostro collaboratore, il 
quale ha parlalo lo se ra del 13 
febbra io dinanzi ad un folto grup
po di alpinisti raccolti nel Sa
lone della Camera di Commer
cio. 

Tema della 
«Come si va 

conversazione: 
in montagna • . 

Campiotli, dopo l'esperienza di 
vita alpina nel gruppo del Mon
te Rosa con lo guida Grizzetti. 
ha pensato di raccogliere pri
ma sotto forma di articoli indi 
in un chiaro e convincente volu
metto i primi elementi di tecnica 
alpinistica. Questo, in sostanza, è 
stato anche il tema svolto nella 
sua conversazione. e qui Cam
pialli, dopo aver preso lo spun
to dalle numerose sciagure av
venule in monlagna in quesli ul
timi. anni, in massima parte suc
cesse a persone che non posse· 
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Gianmaria Ducci e gli alpinisti 
presenti hanno rivolto a Dio, in 
ricordo di Coloro che sui monti 
hanno lasciato le loro fiorenti 
giovinezze. Il mistico rito della 
S. Messo, celebrata su di un 
improvvisala aHare di roccia a 
ridosso dei ciclopici massi co
sparsi sul pianoro del lago, non 
poteva essere più suggestivo e 
commovenle. Alla cerimonia era
no presenti i familiari dei Ca
duli. 

Analoga cerimonia si è svol
ta il 2 di novembre al Cimitero 
cittadino, dove i rappresentanti 
del Consiglio e Soci hanno vi
sitato le tombe dei Consoci scom
parsi. 

Matrimoni di soci 
Annunciamo, accompagnati 

dalle noslre felicitazioni, i ma
trimoni che alcuni affezionati so
ci hanno celebrato duranle lo 
annata, e desideriamo interpre
tare il pensiero degli amici al
pinisti porgendo loro tutti i più 
fervidi auguri. Il 21 febbraio 
l'arch. Sandra Angelini con lo 
slg .na Maria Luisa Berti; il 19 
aprile l'ing. Luciano Malanchi
ni con lo sig .na Liliana Vacha; 
1'8 maggio il cuslode del nostro 
Rifugio Curò, sig. Lorenzo Si
moncelli con lo sig.na Anna 
Marzupio; il lO luglio il sig. Ma
rio Sensi con lo sig.na Carla 
Rossi; il 22 settembre il rag. 
Giuseppe Tiraboschi con lo si
gnorina Virginia Fantoli; il 25 
ottobre il Sig. Auguslo Fusar 
con lo sig .na Lucia Antonia Lei
di; il 27 ottobre il rag. Nino Vi
ganò con lo sig .na Fumagalli. 

Z E * 
devano una sufficiente cognizio
ne alpinistica, è passato ad illu
strare in maniera piana, quasi 
d idattica, il modo di comportar
si in montagna, sia che si vo
gliano scalare pareti di ghiac
cio, sia pareti di roccia, spie
gando contemporaneamente l'u
so dei vari attrezzi che compon
gono l'equipaggiamento dell'al
pinista. L'efficace conversazione 
è slala ampiamente commenta
la da pratiCi esempi di quanle 
siano le imprudenze che si com
mettono in montagna, mentre lo 



proiezione di numerose diapo
sitive ha permesso agli alpini
sti presenti, e specialmente ai 
principianti, di rendersi conto di 
quali siano le difficoltà che pre
senio il salire le monlogne e 
quali i mezzi per superarle. Il 
pubblico ho sollolineato con cor
diali applausi l'interessante con· 
versazione. 

Il Ruwenzori nella 
renza dell'ing. 
Ghiglione 

confe· 
Piero 

In uno cornice di folto ed at· 
tentissimo pubblico di Soci del
lo Sezione convenuti nel Salo
ne della Comero di Commercio 
lo sen del 3 aprile, nng. Piero 
Ghiglione ho parlato delle sue 
sp::dizioni e solite alpinistiche 
nel G ruppo del Ruwenzori in A· 
Irica. 

L'illustre e volente alpinista 
che, nonostante lo sua età è 
tull'ora sulla b reccia, ha 01 suo 
attivo uno considerevole serie 
dI spedizioni o tulle le monto· 
gne della terra, realizzando im
pre3e che formano vanto e glo
ria dell'alpinismo italiano. Pre
sentato dal DotI. Enrico Bolloz
zi, il conferenziere ha illstrato lo 
sua quinta spedizione al Ruwen
zori, effettualo in collaborazio
no con i {ratelli Giraudo di To· 
rino nel gennaio del 1949. Sp3-
dizione leggero e quindi velo
cissima, tanto che, esattamente 
dieci giorni dopo lo partenza 
dall'Italia e malgrado alc:me 

difficoltà causate dai permessi e 
dall'attraversamento dell'intrico· 
to foresta equa toriale che fascio 
lo base dello montagna, i tre al· 
pinisti toccavano felicemente lo 
massimo elevazione. 

L'ing. Ghiglione, oltre o de
scrivere in maniera perfella le 
fasi dello suo spedizione, ho va· 
luio tracciare un panorama di 
quello che formarono 1'oggello 
delle ascensioni precedenti alla 
sua. rifacendo:;i ai pionieri eu
ropei che per primi concepirono 
l'idea di scalare le ancor invio
late vette che formano il mas
siccio del Ruwenzori. Massiccio 
che, poslo così com'è nel cuore 
dell' Africa e nelle immediate vi· 
cinanze dello zona dei grandi la
ghi, non è che per pochissimi 
giorni dell'anno in condizioni di 
tempo tali da permetterne lo 
scalala con possibilità di suc
cesso. 

Più di un centinaio di diapo
sitive che iIluslrarono le zone sia 
dal loto esclusivamente alpini
stico, sia da quello pret to mente 
d'ambiente o{ricano e dove si 
potevano ammirare le selvagge 
ed inlricate foresle, gli animali 
che le popolano, gli abitanti ed 
i loro primitivi e pittoreschi usi, 
hanno con tribuilo a rendere ol
tremodo efficace l'interessantis· 
dOla conferenza polarizzando lo 
attenzione di lutti i presenti. 

Bellezze alpine d'Austria 
Le Alpi del Salisburghese, le 

adiacenti zone dei laghi, gli Alti 

e i Bassi Touri, con particolare 
riferimento 01 gruppo del Doch
slein in relazione alle loro at· 
trezzature turistiche ed alle pos
EibilUà sciisliche ed alpinistiche, 
sono slole illustrate da quasi 
20:1 diapositive a colori che il 
nostro amico e sodo Alessan
dro Todorovic della Naturfreunde 
di Unz ho proiettato la sera del 
29 novembre nello solo della 
Camera di Commercio, gentil
mente concesso. Attraverso que
sta rapido corsa panoramica, gli 
alpini~ti bergamaschi hanno po
tuto renderoSi conio di uno parie 
delle bellezze alpine che pos
siede l'lnlerno dell'Austria, bel· 
lazze che se pure non raggiun
gono il livello dei più celebrali 
e conosciuti gruppi delle Alpi, 
tullavi\l hanno notevoli pregi e 
tali da meritare lo visita di al· 
pinisti stranieri. Una inaspeltata 
sorpresa ci è stata infine offerto 
con lo proiezione di diapositive, 
sempre a colori, illustranli le no
stre Orobie (zona dei Rifugi Alpe 
Corte, Laghi Gemelli, Calvil che 
il sig. Todrovic ha avuto modo 
di visitare durante uno gita esti
va, accompagnato doll'avv. Mu· 
silelli. Anche le architetture di 
Città Alto non sono sfuggite al
l'obiettivo del suo meraviglioso 
apparecchio fOlografico: infa1li 
alcune inquadrature di Piazzo 
Vecchio e della Rocca hanno 
chiuso lo serata per lo quale il 
folto numero dei soci convenuti 
ha espi esso il suo più vivo com· 
piacimento. 

JIANIFESTAZTONI CINEMATOGRA.FICHE 
Alpinismo umoristico e 

sci·alpinismo 

Tra i pochi fUm di carallere 
alpino apporsi sui nostri scher, 
mi in quesli ultimi lempi, questi 
Ire, proiettati lo sera dell'S qen
noia al Teatro Rubini per ini· 
ziativa della Sezione in collabo
r07:ione con lo Sci-CAI, hanno 
ollenuto un lusinghiero piozzo· 
menlo ed un discreto successo, 
non fosse aItro che per lo lode
vole iniziativa e le nobili aspi
razioni che hanno dellato lo lore 
realizzazione. 

Renato Cepparo, noto umori-

sta e collaboratore de • Lo Scar
pone., è il regista ed oliare 
dei • Le Alpi nella rete. e 
'" Non alpinismo ", Realizzati con 
modeste possbiililà ma con cu
ra ed intelligenza, i due film 
vorrebbero essere uno dimostra
zione dell'incoscienza dei più 
nei riguardi di un certo rispetto 
per le bellezze alpine, ed una 
lancio spezzato in merito all'in
vasione di seggiovie e funivie 
do una parte, menlre dall'altra 
si pongono in evidenza i peri· 
coli e i guai causati daU'ecces
siva inesperienza di gente che 
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sdegno i consigli di uno pru· 
dente preparazione, 

Di tutt 'oItra fattura tecnica 
invece, e diverso come conte
nuto, il terzo film '" Con corde e 
sci. di Hormann. Magnifici sce· 
nari di alta monlagna formano 
l'ambiente che raccoglie alcuni 
episodi di salite sci-alpinistiche, 
effettuate da alcune comitive di 
alpinisti austriaci. Lo zona, 
versanti settentrionali delle Alpi 
Venoste, costituisce un para
diso per questo genere di alli
vitò, e ne fanno fede i lunghi 
ghiacciai, gli immensi pionori, 

• 



le eleganti velle nevose, i cieli 
azzurrissiml. Ambiente meravi
glioso e un poco nostalgico, che 
il film ha saputo perfellamente 
tradurre, accompagnato da ori
ginali musiche tirolesi. 

La spedizione svizzera 
all'Himalaya nel 1949 

In collaborazione con il Grup
po Camosci. le sere del 26 e 27 
marzo, al Tealro Rubini, è stato 
proiattalo Il film a colori : • Hima
laya-Nepal _, documentazione fo
tografica della spedizione sviz
zera alla catena himalayana, 
capeggiata da Alfred Su t t e r, 
svolta nel 1949. 

L'Interessante film, oltre a 
portare sullo schermo le a3cen
sioni alpinistiche al P i r a m i d 
Peak (m. 7132) e al Kongma 
Peok (m. 6250) effettuate dai 
componenli lo spedizione, ripro
duce nitide visioni dei singola
ri e caraUeristici usi della p0-

polazione nepalese, le splendide 
foreste, i passaggi vertiginosi 
sui lorrenti gonfi di acque tu
multuose, e sconfinati panorami 
di ghiacciai, vette e catene mon
tuose di grandiosa e rara bel
lezza, ancora poco conosciute o 
addirittura inesplorate. Attraver
so una faticosa marcia di 260 
chilometri, lo spedizione ha po
lulo così esplorare parle di quel 
territorio nepalese che racchiu
de, ancor oggi, un non indiffe
rente mistero agli occhi avidi e 
curiosi dei fortunati europei che 
hanno potulo ottenere il famoso 
permesso per l'ingresso nel ter
ritorio proibito. Il film è stato 
schriamente ma efficamente com
mentato dall'avvocato Pino De 
Francesco. incaricato della di
stribuzione in Italia. 

Un secondo film, pure a co
lori. su l'ascensione alla cima 
dell'Elbruz (m. 5629) da parte di 
una comitiva di a lpinisti russi, 
e) s ta to proiettato nelle medesi
me sere, riscuotendo un non in
d ifferente successo. Belle alcune 
inquadrature, specialmente quel
le che ritraggono lo marcia di 
avvicinamento alla catena mon
tuosa. ed altre di carallere pret
lomente alpinistico. 

SI. Morilz 
in film a 

e l'Enga dina 
colori 

La sera del 21) maggio, al 
Teatro Rubini, per iniziativa del
la Società Svizzera di Bergamo 
in collaborazione con lo nostra 
Sezione e con lo partecipazione 
di un numeroso pubblico, sono 
stati proiellati tre interessantis
simi film a colori dai titoli: Va
canze invernali a S, Moritz, Ar
rampicate in alta montagna, Fau
na e flora dell'Engadina. 

La cittadina di S. Morilz e i 
suoi meravigliosI dintorni, ormai 
universalmente conosciuti, han
no costituito, nella loro sugge
stiva veste invernale, quegli stu
p!ò'ndi scenari del primo film do
ve, oltre a gore di salto, di cii
scese su skeleton ed o manife
stazioni di pattinaggio artistico, 
si sono potuti ammirare i pilto
reschi costumi e le fiabesche sfi
lale di slitte trainate do cavalli 
in ambienti di singolare bel
lezza. 

Il secondo film. invece, ci ha 
permesso di penetrare nel mon
do dell'alta montagna, prima at
traverso l'aereo che volteggia 
sugli azzurri laghetli e attorno 
alle immense pareti di ghiaccio 
del Bernina e del Piz Palù, dopo 
a lu per tu con lo dentellata 
Rasica, mentre una cordata sta 
arrampicandosi sull'ultima e più 
difficile cuspide. 

Una seconda arrampicata, re
sa oltremodo emozionante dalla 
straordinaria espOSizione dell'esi
le punta dove eSf:a si svolge, 
ha colpilo l'attenzione soprailut
to per lo stranissima forma di 
tale cuspide. alla quale ben si 
addice il nome di • Fiamma _. 
Essa si innalza dalla cresla roc· 
ciosa, per una altezza di una 
ventina di metri, sottile ed ardi
tissima e costituisce una delle 
più difficili e delicate arrampi
cate della zona . 

Infine il terzo film ci ha por
tato ad ammirare lo magnifica 
flora dell'Engadina, ricchissima 
di tante varietà di fiori dai più 
vivaci colori, e la fauna, dove 
stambecchi, cam03cL marmotte. 
coturnici, aquile, ermellini, ecc. 
hanno, in Engadina, il loro quie
to e meraviglioso regno, e dove 
vivono [ndisturbali, proietti dal
la saggezza dell'uomo. 
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nOSTR E 
Pittura alpina 

Dal 9 al 30 aprile si è tenu
ta nel salone della sede una 
mostra di circa 5~ opere di pit
tura alpina, in prevalenza nitidi 
acquarelli e piccoli quadretti ad 
olio, autore il dotI. Emilio Bet
lega. Cinquanta quadri di pae
saggi alpini, dai paesi di fon
dovalle, lindi e pittoreschi, alle 
più imponenti cim9 dolomitiche, 
ritratte nelle piÙ svariate ore 
del giorno e sotto punti di vista 
inconsueti. Piacevoli nella loro 
semplicità, questi quadri hanno 
saputo creare allorno o loro 
quell'atmosfera leggendario che 
racchiudono le Dolomiti, iullo 
un mondo di bellezze non igno
rato ma ancor da scoprire e do 
intendere appieno. E il dotI. Bet
lega ha dimostrato di possede
re quella spiccata sensibilità che 
gli ha pgrmesso di interpretare 
lo dolcezza di alcune ore alpine 
e lo bellezza di determinate zo
ne nel riprodurre appunto con 
il suo freschissimo e luminoso 
p2nne!lo i punii più caratteristi
ci di tale paesaggio. 

Fotografia alpina 

Dal 20 m::uzo al 4 aprile, nel 
salone della sede, si è tenuta 
una mostra di fotografia alpino, 
organ izzata del Circolo Fotoç;ra
!ico in collaborazione con lo no
sIro Sezione_ Circa una sellanti
no di opere esposle, I cui au
iori rispondono ai più bei nomi 
di alpinisti bergamaschi che ac
coppiano lo passione per lo mon
tagna a quella per lo lotogra
fio, Eono state ammirate da mol
tissimi soci e visitatori, i quali 
hanno espresso il loro vivo com
piacimento sulla mostra stessa, 
collocata in modo adeguato e 
tale da rendere efficaci tulle le 
opere, dato il sapiente sfrutta
mento della sorgente di luce . Co
sÌ dal gruppo di fo tografie rap
presentanti gli angoli piÙ inte
ressanti e caratteristici delle 
Orob:e, si è passati a quelli che 
rappresentano le Alpi , dalle Oc
cidentali alle Orientali, opere 



tulle veramenle belle ed impron
tale ad un non comune senso 
Ql tisiico, Stupende ed evocanti 
luoghi ed immagini quasi fiabe
schi alcune fOlografie di Riccar
do Legler, di Giovanni Tacchi
ni, di Anlonio Piccardi, di Giu
seppe Meli. La mostra ha olle
nuto un vivo successo. 

In vetta al Cervino nozze 
d'oro col C.A.1. 
li valoroso consocio anziano 

Umberto Tavecchi, creatore ed 
editore del ben noto ~ Diario del· 
l'Alpini sta e dello Sciatore», ha 
voluto festeggiare degnamente il 
suo settantesimo compleanno ed 
il suo cinquantesimo di apparle
nenza al CAI. 

Diciamo «degnamente ~ per· 
... hè egli ha celebralo lo dupli· 
ce ricorrenza scalando 11 Cervi· 
no in ottima forma, il 3 sellem· 
bre scorso anno colla scorIa del
la guida Compagnoni. 

Questa era lo sua " seconda» 
sul classico manIe, avendolo egli 
già Ealito a tempo di record il 
6 settembre 1929 con lo guida 
Amalo Bich, in una sola giornata 
dal Breuil a l BreuiL 

Ricordiamo che lo stesso Ta
'lecchi - unico degli Sciatori 
anziani radunati il l" giugno 
ultimo scorso dallo Sci-CAI di 
Milano -- non ha voluto rinun
ciare allo gita sci·alpinistica già 
programmato per Cervinia e poi 
sospesa; e lutto solo - serven
dosi con molto d isagio dei mez
zi di trasporlo ordinari - ha 
portato felicemente a termine lo 
salita del Breithorn con gli sci. 

All'amico Tavecchi vivissime 
cong ra tulazioni ed auguri al 
Iretlanlo vivi. 

Premio di Solidarietà Al
pina 1952 

Il ~ Premio di Solidarietà Al
pina ~, istituito alcuni anni or so
no dall'Ordine del Cardo, è sla
to assegnato, per l'anno 1952, 
alla guida Achille Compagnoni 
di Cervinia ed all'alpinista au
slriaco Ernest Herzinger di Sa
lisburgo, i quali, nella notte tra 
il 9 e lO agosto, hanno effettua
lo sul Cervinio il drammatico 
salvataggio di tre alpinisti ita
liani bloccati dalla tormenta ed 

in preda a gravi sintomi di con
gelamento. Tale atlo è s tola giu
dicalo da una apposita Giuria 
("()mpasta da Eugenio Fasano, 
Gianfranco Campestrini, Sandra 
Prada, Gasp::lre Pasini. Mario 
Luigi Fietla e Giovanni De Si
mani. lo quale, dopo al tento e
same di lulte le numerose segna
lozioni pervenute le, lo ha decre
tato meritevole dell'ambìto pre
mlO. 

Lo segn:.Jlazione di tale atto 
al Sodalizio di Spiritualità Al
pina che intende così riconosce· 
re le azioni di umana bontà 
compiute sulle montagne è ini
ziativa della nostra socio signo
rina Ada Miori che, trovandosi 
nella medesima notte alla Ca
panna Luigi Amedeo sulla cre
sta del Leone al Cervino in at· 
tesa de lla salita alla vello, ha 
assistito alla partenza ed al suc
cessivo ritorno dei due valorosi 
con gli alpinisti salvati, poten· 
do così ricostruire esattamente 
le fasi di tale generoso azione. 
La premiazione è avvenuto il 
21 dicembre scorso all'Albergo 
dei Cavalieri in Milano, aila 
presenza di un buon numero di 
membri dell'ordine. Ai due alpi
nisti eò alla Signorina Ada Miori 
le noslro più vive felicitazklOi. 

Restauri alla Ca' S. Marco 
I lavori di restauro alla Ca' 

S. Marco, che da parecchi anni 
attende di essere migliorata ed 
cdeguata alle moderne esigenze 
del lurismo alpino, verranno ini
ziai! entro l'anno 1953, 1.0 Pro· 
vincia ne ha già appaltati i lo· 
vari. che verranno esegu it i in 
base al progetto studiato con 
moderni e razionali criteri. A la
vori ultimati lo Ca' S. Marco, 
storico edificio costruito dallo 
Repubblica di Venezia verso lo 
fine del 1500, verrà ceduto al
la nostra Sezione che lo gestirà 
come rifugio. La sezione provve
derà alle spese di arredamento. 

Nuove riviste alpine 

In questi ult imi mesi le pub
blicazioni periodiche che riguar
dano lo montagna e le attività 
sciistiche ed alpinistiche, a3sai 
scarse per lo verità qui in Ita
lia dove si fa gran spreco di 
carta slampata con tutti i geo 
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neri di argomenti, hanno vislo 
crescere la loro esigua famiglia 
da due nuove rivisle: ~ Rassegna 
Alpina» e • Roccia e Sci » . Pub
bli~ala lo prima sotto gli au· 
spici delia Fisi. del Gru p p o 
Scoiattoli di Cortina d'Ampezzo 
e dello Società Guide di Cour
mayeur, ha impaginalo, nei nu
meri fin8 ra usciti, alcuni interes
santi articoli e saggi sulle Scuo
le di Sci estive, sull'attività degli 
Scoiattoli e ~u alcune imprese 
alpinistiche di notevole volare, 
il tutto corredalo d:::! chiare e 
significative illustrazioni. L'altra, 
di cui è direttore 03valdo Pata
ni, raccoglie e pubblica articoli 
su vari argomenti alpini, non 
dimenticando però quelli di più 
~entita attualità . Ottime illustra
zioni e molte not izie di vario 
gena re completano «Roccia e 
Sci» che. come l'altra, è pub
blicato in veste assai signorile 
e piace vole. Alle due nuove ri~ 

visle ed ai loro coraggiosi pro · 
motori yadano i nostri allguri. 

Libri di montagna 
La nota Ca~a Editrice Garzan

li di Milano ha voluto arric
chire lo nostra letteratura alpi
na pub!::Jlicando alcune notevoli 
opere straniere come c Uomini 
sull'Annapurna. di Herzog, e 
« Storia delle Montagne. di La· 
ne. l due volumi, oltre ad esse
re ottimamente tradotti, si pre
sentano ricchi d i fotografie ed 
in signorile edizione, ciò che 
confe risco ad essi una singolare 
dignità, dote quasi sempre tra
scurata nelle pubblicazioni al
pine italiane. 

Consiglio dello. Sci·Cai 
Nel mese di novembre si è 

ienula l'assemblea annuale or
dinaria dei Soci dello Sci·Cai. 
Nel corso della riunione si è pro
cedulo alla elezione dei nuovi 
r.lembri del Consiglio direttivo, 
ed in fase successiva allo di· 
stribuzione delle cariche, che ri
sultarono come segue: 

Direttore: uvv, Pasquale Tac
chini; Vice-Direttore e Comm. 
Tecnico: ing. Ulisse Marchiò; Se· 
gretario : dall , Gino Spadaro; 
Commissione gite: sigg. Alfredo 
Sibella; Erminio Rossi, Piero Par
ma; Incaricalo stampa e attivo 
culturale: dotI. Antonio Salvi. 
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Visitando le meravigliose Dolomiti, non di

menticate di trascorrere alcuni giorni al Rifugio 

Bergamo. Potrete compiere numerose a rrampi

cate di notevole interesse alpinistico sulle vicine 

Cime del Principe e sulla Cima di Valbona. 

I L RIFUGIO 

BERGA MO 

a m. 2165 in Alle 

Val di Tires (Grup

po del Catinaccio) 

(neg . Gnedina) 



La serie del 

OMEGA 

o R O L O G E R:I A 1;G:1 O I:E_L L E R I A I T A L I A N A 

già D. RECALCATI 

C ON CESS IONARIA 

ON1EGAI tiLLOl 
OROLOGI DI FAMA MONDIALE 

* 
Berg amo· Viale Roma, 72 - Tel efo no 31.81 

OROLOGERIA - OREFICERIA· COPPE SPORTIVE· ARGENTER IA 

S C O n t i P a r t i c o I a r i a i S o c i d e I C. A. I. 
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COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE 

MAGRINI S. A. 

Sede e stahilimenti in Bergamo .. TeJ. 21.68 .. 21.70 

Interruttori automatici e non automatici in ana 

e in olio fino a 25° .000 V. • Aj)fJarecchi di 

manovra e j)rotezione j)er centrali e sottostazioni 

Q]ladri di manovra e di distribuzione • Impianti 

elettrici industriali comJ)leti • Materiali isolanti 

laminati e jJezzi stamjJati • Cuscinetti in mitela 

COLO R I F IC I O 

P R OD OT TI CH I MI CI 

GIOVANNI 
FARINA 
In: IlG ItMO • ' -J AZZA '·O:\l 'I'IO'\' , "1-

C OLO D IE I no·( .... oIU ~ 2~t - T EL. :W.9. 

* 
E~d"5i~;,ra l'~r nfr~amo " Pro";,,rifl tli V~rnid f 

.'imlllt; d~/la P,;mfl r ill Ca.III llIIli""1I 

CHR. LEGLER & FI GLIO 
Dr PO NTE CHIASS O (COM O) 

* 
Indus t riali , Artigiani , Collegi , Pro 
prietari , Rivenditori. 

I N TERPELL A TECI 
tr ove r e t e pr e ::: ::: i riba ss a t i 

HEPA HTO PHOIlOTTT CmmCI 
SCIA TORI! Usate con sicure::::::a le 
nostre sciQline di fO ~ldo: 

NITnOliRJlflT ne~a lucida tipo nominger 
1\I1'fIlU .lU.r.IJMIN azzurr:a lucidissima 
Ho:;so laecato CINABIlO pur o lucidiss imo 

Nuov(t r:onre:tioue in latline o\'ol i tueabili <:on 
pennello salllaio nl tappo Il vi l e, eoolenenli 
gr. 150 nl'tli, sufficienti pl'r un paio d i ~ci e fi. 
to('chi e,orn l ,,"Ji d"rlln le In ij t agione srii~ l icn 



TESSUTI * FAZZOLETTI * CONFEZIONI 

DITTA FRANCESCO 
PEROLARI 

* 
BERGAMO - VIA G, PAGLIA , N, 13 

BJll\lCO 11MBROSllll\lO 
Società per Azioni. Fondela net 1896 · Sede Sociale e Direzione Centrale in Milano 
Capitale interamente versato L. 1.000.000.000· Ilissrva ordinaria r .. 250.000.000 

801.0Gl\l3 • GIll\l0I/3 • MILal\lO • ROM3 • TORIl\lO • I/1l1\J1lZ13 
Abbiategrasso - Illessandria . Bergamo - Besana - Casteggio 
Como· Concorezzo - Erba· Fino Mornasco- Lecco- Lnino- Marghera 
Monza . Pa~ia - Piacenza· Seregno . Se~eso - l7arese . l7igel1ano 

Succo BERGIlMO· P.za MaUeolti,1 1 - Tel.26.30-2B.06-22.83 

Banca Ilgente della Banca d'Italia per il Commercio dei Cambi 
OGNI OPERAZIONE DI BANCA, CAMBIO, MERCI, BORSA EOI CREmO AGRARIO D'ESERCIZ IO 
RILASCIO BENESTARE PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE 
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8. 11. R.11. 
AGENZIA PRESSO L'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO 

UlA ADAMELLO, 4 
piano terreno 
Tel e fono 22.91 

3SS1CURnTRICE UFFIClnLE 
DELL' llUTOMOBILE CLUB D' ITUln 

COMPAG~IA SPECIALIZZATA ~EL RAMO 
DELLE ASSICURAZIO~I AUTOMOBILISTICHE 

POLIZZA A.C.!. - Tutti i rischi per tutti gli automezzi. 

Polizze speciali per corse automobilistiche . 

Polizze di garanzia per Trittici e C,arnets 

CONDIZIONI 

* le più Iiherali 
* le più vantaggiose 

* sconti ai soci dell'il.C.!. 
* durata anuuale 

AGENZIE E ASSISTENZA IN TUTTE LE CITTÀ D'ITALIA 
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InDUSTRIA BeRGAmASCA 
Del leGnO HL 

VIA CAPPUCCINI N. 15 

TELEFONO 56-02 

BERGAMO 

ARREDAMENTI 
SERRAMENTI PER SCUOLE PAVIMENTI 
~VVOLGI8ILI E RIFUGI ALPINI M O 8 I L I 

BANCA COMMERCIALE 
ITALIANA 

SEDE DI BERGAMO 
Piazza Giacomo Matteotti, 29 

Telefoni: 76-40 - 44-06 - 45-79 
45-57 - 20-34 - 20-36 

BANCA DI INTERESSE NAZIONALE 
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s. A. C. E. S.p.A. 

COSTRUZIONI ELETTRORECCANICHE 

* 
Apparecchiature elettriche per alta e bassa 

tensione, per centrali, per cabine di trasfor

mazione e per impianti indust.riali in genere 

* 
BERGA1UO • VIA BilIONI 25 • TEL ... 61i4· 21S2· ii224 

BANCA 
PROVINCIALE LOMBARDA 
Soc. p.A,.· CAPITALE SOCIALE L. 300.000.000 VERSATO· RISERVE L. 379.411.IS4 

Sede Sociale e Centrale in 

BERGAMO 

* 
CREMONA LODI 
MILANO - PAVIA 
CODOGNO 

CREMA. MORTARA 
ORZINUOVI· VIADANA 

Filiali nei principali 
centri delle rispettive zone 

Aggregata alla Banca d'Italia 
PER LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA RILASCIA BE. 
NESTARE PER L'IMPOR'rAZIONE E L" ESPORTAZIONE 

* 
Autorizzata al Credito Agrario d'Esercizio 

* 
Emette propri assegni circolari 
27 IMPIANTI CASSETTE DI SICUREZZA. • 110 ESAlTORlE 
-J24 TE::;onERIE COMUNALI E DI ENTI DIVERSI 

CAPITALI AMMINISTRATI OLTRE 26 MILIARDI 
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VETRI - CRISTALLI - SPECCHI 

VETRARIA 

GAMBA-ARMATI 
SOCIETÀ A RESPONSABIlITÀ LIMITATA 

* 
BERGAMO 

Vio S. Spovento, 21 - T el. 35.27 

ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI NEL CAMPO VETRARIO 

DOTT. GORI & C. 
SOCIETÀ PER AZIONI 

• 
PRODOTTI 

ELETTROCHIMICI 

• 
BERGAMO vrA ZANICA, 29 
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Fabbrica Italiana 

Elettrodi Ricoperti 

ELETTRODI. SALDATRICI • ACCESSORI 

PER LA SALDATURA ELETTRICA AD ARCO 

BERGAMO· Via Carlo Ceresa, 3 • Telefono 28.1 I 

~--TUTTO PER LO SPORT'------------------, 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUITO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 

MARIO SOTTOCORNOLA 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 
TUTTO PER LO SPORT 

Bergamo 
Via Gabriele Camozzi, 26 

Telefono n. 30.37 

L __ TUTTO PER LO SPORT' _________________ ....J 
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BANCA PICCOLO CREDITO BERGAMASCO 
SOCIETÀ ANONIMA, SEDE SOCIALE E DIREZIONE GENERALE, BERGAMO 
CAPITALE SOCIALE L. 60,000.000 FONDO DI RISERVA L.146.432.278 
ANNO DI FONDAZIONE 1891 

SEDI BERGAMO - Viale Roma, l 
BRESCIA - Via Gramsci, 12 
MI LAN O - Via Mercanti, l 

51 Filiali in Provincia 

ISTITUTO AUTORIZZATO AL CREDITO AGRARIO D'ESERCIZIO 

ImTl1E LE OPERAZIONI DI BANCA, BORSA E CAMBIO 
AGGREGATA ALLA. BANCA D'ITALIA PER LE OPERAZIONI IN ~DIVISA~ESTERA 

lilLA SCIA BENESTARE ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE 

S. A, INDUSTRIE CHIMICHE E TINTORIE RIUNITE 

* Juu- JIRRRRIO 
PRODOTTI * 
C H I M I C I 
COLORANTI 
TINTORIA 
MERCERIZ-
ZAZIONE 
E RITORCITURA Stabilimento: SERIATE (Bergamo) 
F I L A T I TELEFOMI. 42-60-26-16 
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Ferrovia Valle Seriana 
FERROVIA ELETTRICA 

di Vali e Brembana 
QUESTO VI OFFRONO LE NOSTRE VALLI 

Turisti. sciatori , alpini

sti! Le località più in

cantevoli potete 
comodamente 
raggiungere con le 

in coincidenza con le 

linee dello Stato e con 
i più importanti 

servizi automobilistici 

Deliziosa villeggiatura estiva e invernale 

Magnifici campi di sci con moderne seggiovie 

Luoghi di cura di fama mondiale 

Attr e zzature alberghiere di pr i m'ordine 

FERROVIE DELLE VALLI 

QUESTE LE AGEVOLAZIONI CHE VI OFFRONO LE 

Riduzioni dal 30% al 50% agli sciatori diretti a Clusone 

Riduzioni speciali per comitive di almeno IO persone 

Servizio diretto Milano-Clusone invernale ed estivo 

Servizio diretto estivo Milano - Pia2Za Brembana 

Ferrovia 
Valle Seriana 

Ferrovia Elettrica di 
Valle Brembana 

; 
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L1.DUIGAS S.p.A - VIA BR~QA N"6-MllANO-Hl[E 153.725/ 6 

I L GA S COMBU STIBILE PiÙ COMODO E S IC U RO PER LA MONTAGNA 

CO N C ESSIO N A RI A PER 

BE RGA MO E PR OV IN CI A TERMOGAS S.R.L. 
D IST RIB U ZI O NE G A S 

LIQU IDI CO MBU ST I BI LI 

Sede I n BER G A M O . Via S. Bernardino, 92 . Telel. 24,00 . Negozio Esposizione : Piazza Pontida · Telel. 35. 37 

* 
DEPOSITI IN OGNI COMUNE PER IL S ERV I ZIO A DOMICILIO 



fotografia D Jl-RE fotografia 

PIAZZA DANTE , 1 . BERGAMO· TELEFONO 35 .88 

LIll10RI llRTISTICI 

Il\TDUSTRlllLI 

COl\lll\llERClllLI 

STAMPA DILETTANTI CINEMATOGRAFIA 16 mm. 

/I negozio più 8ssor/ilo per 

ABITI - SOPRABITI - IMPERMEABILI 

BERGAMO 

per Uomo - Donna - Bambino 

Via XX Settembre, 67 
Telel. 10.63 
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