
CIRCOLO CULTURALE S. ALESSANDRO
FONDAZIONE ClVILLA' RRESCIANA

w>J'L

iL—Ti

PERCORSI
NATURALISTICI
STORICI
E
ARCHEOLOGICI
DELLA
CONCARENA

10-25 maggio 1994
9.00 alle ore 12.00

dalle 14.30 alle 18.00
apertura: dalle ore

INAUGURAZIONE
MARTEDI 10 MAGGIO - ORE 17,00

ore 15.00Saba to 21 maggio
C0NVECN0

PER UNA STORIA DELLE
ALPI

Presso la sede della Fondazione Civilta Bresciana, Vicolo S. Giuseppe, n. 5.
Most ra a cura d i :Franco Bontempi -Ange l o Cre t't i -Tul l io Riva-Ade lch i Zana



LE BAITE DI NUADE I

SCHEDA:

IL TOPONIMO:Nuade
POSIZIONE: Poste a cornice di una conca ben protetta dai venti.sul

sentiero che porta ai Passi di Baione e dei Campelli,
a 5 minuti di strada dal Rifugio.

DESCRIZIONE: sono tre baite,non grandi,due quasi completamente rifat-
te in epoca recente.
Non sembrano mol to antiche.
Pur mancando di date,sembra di poterle riferire ad un
tempo compreso tra il 1700 e il 1800 come quelle di
Natu.

CURIOSITA 1 :Un cumolo di pietre lungo varie decine di metri fa da
recinzione ai prati,sui lati sud e nord.
E ' i l primo impatto con questi muri -cumuli prolungati
fatti con pietre di piccole o medie dimensioni,che pres

^

so le Baite del Mella e di PIemorti ,presentano una es-
tensione di chilometri .
Qui i muretti recintano prati freschi e ben concimati,
ancora sfruttati per la fienagione.
Una teleferica ad uso familiare collega le baite con la
sottostante strada,che porta alle Baite del Mella.
Nei pressi delle Baite,sul lato nord,si protende sulla
Valle di Plemorti lo sperone del Coren de Zuen.



IL" COREN DE ZUEN "
SCHEDA:'

IL TOPONIMO: Zuen = Luna . I I Corno de l l a Luna .
A quo ta 1375, su l sen t i e ro per i l Laghe t to, p resso l e
Ba i t e d i Nuade , a 5 minu t i da l R i fug io.

DESCRIZIONE:Si p ro tende come uno spe rone a prec ip iz io su l l a Val l e
d i P lemor t i , cu lminando con una c roce d i me ta l lo.
Parz ia lmen te fo rmato da de r t i t i d i f a lda cong lomera t i
e da ca l ca re poco compa t to , e percorso su l l a dorsa le
cu lmina le da un sen t i e ro, con vege taz ione d i f i t t a e rba
e qua lche 1 a r i ce , so rbo, e "ampi r l e" Amelanch ie r Ova l i s .
In te ressan te a l f lo ra sopra t tu t to de l macere to che por-
t a su l l a dorsa le.
Vi t rov iamo be l l i s s imi cusc in i d i uva u r s ina ,e l i an temi
e g lobu la r i e , i 1 Bu|5h tha lmum Spec ios i s s imum,!a Poten t i l -
l a Fru t i cans ma sopra t tu t to a lcun i cesp i d i Sax i f raga
Vande l 1 i .

CURIOSITA ' :Tu t t a l a dorsa le d i cu lmine , che sub i to s t r ap iomba su i f i an
ch i , p resen ta t r a i l ca lca re ch ia ro de l suo lo, un t e r r i c-
c io nero fo rmatoda mic roca rbon i .
Dal momento che nessun anz iano r i co rda l a t rad iz ione d i
accenderv i fuoch i , s i deve r ipor t a re i l f a t to a tempi
p iu remot i .
Ques ta cons ide raz ione, abb ina ta a l topon imo Corno de l l a
Luna e l a sua pos iz ione dominan te, a sba lzo su l l a Val l e ,
ca r i ca i l Coren de Zuen d i sugges t iv i t a .

POSIZIONE:



LE BAITE DI NATU'
SCHEDA

IL TOPONIMO: Natu = Grande Albero ( Don Franco Bon tempi )
P0SIZI 0NE:Sono 9 ba i t e , a lcune prosp icen t i a ba lcona ta su i r ip id i pend i i

a l t r e r iun i t e in borghe t to , su l sen t i e ro che da l Ri fug io Ba i t a
I seo por ta ve r so l e apre t i de l l a Concarena .

DESCRIZIONE :Datano tu t t e t r a i l 1820 e i l 1870, come r ipor t ano l e i sc r i -
on i su l l e p ie t r e in f ron tone a l l e facc ia t e .

Su una p ie t r a d i Verucano Lombardo ( ved i fo to ) inse r i t a ne l lo
sp igo lo d i una ba i t a , s i l egge , capov l t a l a da ta p iu an t i ca :
1761.

STORIA : Incend ia te duran te i l pe r iodo be l l i co, sono s t a t e r i cos t ru i t e t
' '

2 t u t t e ecce t to una e usa te per b rev i vacanze .
Una so la sembra o r ig ina le, appare cos t ru i t a in p ie t r e cementa te
e r imbocca te con mal t a d i t ango .

CURIOSITA 1 :La conca e ben p ro te t t a da i ven t i e asso la t a , t an to da permet-
t e re l a c resc i t a de l 11 amarena .
Una p ie t r a a r ro tonda ta in Verucano Lombardo p resen ta va r i e s
s t r i a tu re in para l l e lo e due forme r i f e r ib i l i ad un t r i ango lo
re t t ango lo. La p i t r a e usa ta come sed i l e ne l co r t i l e d i una
ba i t a .
I p ra t i sono quas i a l 11 abbandono, v i p rospe rano 1 ' Er i ca Carnea
e l a Cal l una Vulga r i s .
L ' e rba a l t a e o t t imo r i fug io a l l e s t a rne e i r ip id i pend i i sono
ambi to campo d i addes t ramen to per can i .



LE CARBONAIE
SCHEDA:

IL TOPONIMO: La Ial ,al plurale Le Iai del Carbu.
Oppure: El Poiat,plurale I Poiacc.

POSIZIONE:Sparsi nel bosco,ma soprattutto sui due sentieri che porta-
no dal Rifugio al Laghetto.Sia sul sentiero alto,passan-
do dalle Baite di Natu,sia sul sentiero basso attraveFso
le Baite di Nuade,ambedue percorsi di 30 minuti .

DESCRIZIONE: Si presentano come spiazzi ci rcol ari,perfettamente live]̂
1ati ,dal. diametro di circa 4-5 metri .
Sempre ben erbati,talvolta con alberi cresciuti all ' in-
terno ( quindi in abbandono da decenni ).
Presentano, soprattutto sui bordi smarginati,un tipico
terriccio nero di carbohe.
Sui due sentieri se ne incontrano almeno una ventina.
Ipotizzando di percorrere con un passo normale circa 5 Km
in un ' ora,20 carbonaie distribuite su un percorso di 60
minuti,da mediamente uno spizzo di carbonaia per ogni
250 m.Davvero molti .
II dato offre la dimensione di quanto fosse praticato lo
sfruttamento del bosco per la produzione del carbone.
Evidenti sono di fatto le conseguenze,cioe la quasi com-

pleta scomparsa delle speci arboree utili alia produzio-
ne del carbonerl ' abete,il faggio e il rovere.

CURIOSITA ' : In almeno due casi ,accanto alio spiazzo della carbonaia
restano i ruderi di 2-3 piccolissimi ripari .Sono costruĵ
ti in muro a secco,non piu alti di 150 cm. e con dimen-
sioni interne di 120 x 150 cm.
A cosa potevano servire ripari cos! piccoli ?
E perche 2 o addin' ttura 3 accanto ad una sola carbonaia?



IL LAGHETTO
SCHEDA

IL TOPONIMO: Non ha un nome propr io , non es i s t e su l l e ca r t e topogra f i che
mi l i t a r i e nemmeno e inse r i to neg l i i t ene ra r i p ropos t i ag l i e scur s ion i
s t i .

E ' ch iamato sempl icemente I I Laghe t to o I I Laghe t to d i Nuade,
met t endo lo in re laz ione con l e ba i t e re la t ivamente v ic ine (15
minu t i d i sen t i e ro ) .

P0SIZI0NE:Lo s i ragg iunge dev iando da l sen t i e ro che por ta a l Passo de i
Campe l l i , su l t r acc ia to de l sen t i e ro Cr i s t in i , che pun ta su i Pas-
s i d i Ba ione.

DESCRIZIONE: E 1 l aghe t to t ip icamente g lac ia l e , a i p ied i d i un imponen te
gh ia ione che scende da i Ladr ina i e da l l e Corna Rosse .
Chiuso a va l l e da una dorsa le a l t a p iu d i d iec i me t r i ,misu ra
poche dec ine d i met r i e ragg iunge una pro fond i t a mass ima d i
150 cm.
Non ha emissa r i ,11 acqua s i d i spe rde na tu ra lmen te .
E ' a l imen ta to da a lmeno t r e sorgen t i , abbas tanza cons i s t en t i :
due pos te su l l e sponde a i p ied i de l gh ia ione , una ve r so i l cen-t ro de l l aghe t to, a c i r ca c inque met r i da l l a sponda .
Le so rgen t i sono ben v i s ib i l i d ' i nve rno, quando i l l aghe t to s i

. s i p rosc iuga .
G1 i anz ian i r i co rdano l ive l l i d ' acqua f ino a due met r i .

CUR IOSITA ' : L ' acqua sgorga s i a d ' e s t a t e che d ' inve rno a tempera tu ra su i
3° cen t ig rad i .
La so rgen te p r inc ipa le, pos ta a l t e rmine de l sen t i e ro da co lo-
raz ione verde a l l e p ie t r e ( inc lus ion i d i rame? )
Alcun i ann i f a una imponen te s l av ina invase e supero l a dors j i
1e, t r avo lgendo la r i c i decenna l i .
S i pud g ius t i f i ca re i l f a t to che l e ca r t e mi l i t a r i non segna-
l ino i l Laghe t to, pensando che in passa to, l a neve p iu abbonda j i
t e lo r i copr i s se .



LA FLORA DEL LAGHETTO
SCHEDA:

La f lora del Laghet to va necessar iamente d is t in ta per ambient i,per-
che c i s i presenta con carat ter is t iche veramente contrapposte,anche
in spazi re lat ivamente r is t ret t i .
1) LA FLORA DEI GELIDI ANFRATTI PRESSO LA TAMBA DEL GIASS.

Ai p iedi e negl i anf rat t i t ra i massi c ic lopic i
presso la Tamba del Giass,nonostante la quota bassa
siamo a 1460 m incontr iamo un microc l ima t ip ico del ' '

1 ' Or izzonte Alp ino.
Troviamo infat t i in f ior i tura al mese di Agosto :

Pr imula Glaucescens
Vio la Bi f lora
Hutchins ia Alp ina
Arabis Pumi la
Veronica Aphyl la
Saxi f raga Androsacea
Moer ingia Muscosa
Pinguicula Alp ina
ecc.

2 ) FLORA DEGLI AMBIENTI ASSOLATI SUI MASSI E MACERETI
Campanula Rainer i
Ranunculus Thora
Phi teuma Scheuczer i
Buphthalmum Specios iss imum
ver i tappet i d i Dryas Octopeta la
e di Sal ix Ret icu lata

3)FLORA ARBUSTIVA TRA I MASSI
Rododendrcn Ferrugineum

Hirsutum o megl io Intermedium
Mir t i l l i nero

glauco ceruleo
rosso

Sal ic i e
Lar ic i

4 )FL0RA RIVALE
Chenopodium Bonus Henr icus
Geum Rivale
Homogine Alp ina
Hepi lobium Angust i fo l ium
Alchemi l le
Moer ingia Muscosa
Fel c i

5°FL0RA DEI GHIAIONI SOVRASTANTI IL LAGHETTO
Tut to i l ghia ione sovrastante i l Laghet to
e t ip ico per i foss i l i d i Omphaloptyca Pr inceps
Ma non meno interessante e la f lora che s i lasc ia
agl i appassionat i la gio ia di scopr i re.

Si r invengono infat t i anche speci non comuni
pena di r icercare.

e vale cer tamente la



I CAMINI GELIDI
II NOME

Si tratta di camini talvolta di piccole dimension!, piccoli fori sotto una pietra dai quali esce aria geiida.

POSIZIONE

Si notano soprattutto sui sentieri che dal rifugio portano al laghetto e al"Bait dei NieF' .
Posti sotto aree carsiche dominate in genere da grandi massi.

DESCRIZIONE

Sui sentieri che portano al laghetto e al Bait dei Niei attirano I'attenzione alcune aree, talvolta ristrette
a pochi metri quadrati, che si notano per un tipico microambiente botanico caratteristico delle quote
elevate (2300 - 2500 metri)
Si passa infatti dal lariceto rado con fitto sottobosco di ontani, rododendri, lamponi e felci ad uno com-
pletamente spoglio di vegetazione arborea e arbustiva, con flora dell'orizzonte alpino.
II fenomeno di ripete almeno per sei aree, alcune delle quali estese per oltre cento metri.
In corrispondenza di queste aree si aprono nel suolo fessure di dimensioni molto variabili, da pochi
decimetri fino oltre il metro.
Le imboccature appaiono ripulite da vegetazione e ne esce aria geiida con valori varianti tra gli 0,6°
dell' agosto '99 all'1,5° dello stesso periodo '93
(temperatura riferita alia prima zona dopo le baite di Nuade).
Nel caso del"Bus del Vet' il fenomeno e percepibile a metri di distanza come dice il nome stesso.
La temperatura in agosto '99 era di 0,7°.
Anche le acque alle sorgenti del laghetto e a quella del ",Funtani" poco distante dal Bus del Vet, regi-
strano temperature attorno ai 2-3 gradi.
Lo scopo di questa mostra e anche di segnalare il fenomeno, fino a poco fa del tutto sconosciuto, tran-
ne il caso della Tamba del giass.
Si tratta evidentemente di un fenomeno analogo a quello noto e controllato della "Valle del Freddo” in
Val Cavallina (Bg)

Questa "riserva di ghiaccio" ha create nelle baite della zona una antica quanto strana tradizione, quella
di farsi il gelato.



LA FLORA DEI CAMINI GELIDI
In corrispondenza delle aree a suolo molto freddo si sviluppa una
flora tipica ,con speci che normalmente si rinvengono a quote mol -
to piu elevate,cioe nel 1 ' Orizzonte Alpino oltre i 2300 m.
Inanzitutto da queste aree scompare la vegetazione arborea,qui
presejvte con il larice. Sopravvive qualche volta il sal ice e
e il rododendro
Scompaiono infine anche le graminacee eccetto quiche carice.
L ' ambiente assume 1 ' aspetto tipico de macereti freschi .
Sono delle vere isole in una foresta di larici radi e fitto,impe-
netrable sottobosco di ontani ,mughi,rododendri ,sal ici,1 amponi e
f e l c i .
ECCO LA FLORA TIPICA DI QUESTI MICRO CLIMI:
Euphrasia Rostkoviana
Thlaspi Rotundifoliun
Hutchinsia A1pina
Arabis Pumila
Veronica Aphyl 1 a
Salix Reticulata
Viola Biflora
Silene Quadridentata
Moeringia Muscosa
Thophieldia Caliculata
Parnassia Palustris
Pinguicula A1pina
Primula Glaucescens
Globularia Cordifolia
Campanula Cocleariifolia
Valeriana Saxatilis

Saxifraga Caesia
Hostii
Aizoides
Androsacea
Rotundifol ia

e la non comune Saxifraga Mutata

SONO VERI E PROPRI GIARDINI BOTANICI !



LA TAVOLA
Sot to le pare t i de l la Concarena , dominate dal "Toe de la Nef " ,
i l canal one sempre innevato nonstante i suoi 1900 m, s i apre
una vas ta zona di ghia ioni espost i a s lavine, che convergono
nel la val le del Ble .
La par te centra le di ques ta area , prende i l nome di " La Tavola" .
E ' zona oggi poco frequenta ta, benche a t t raversa ta da un
sent iero recentemente r ia t t iva to e segnala to .
Perche i l nome di " La Tavola" ad una zona di rupata e scoscesa?
Abbiamo gira to la domanda agl i anziani che in passa to bat tevano
mol to la zona perche vi raccogl ievano 1 ' Erba Is iga per fame
la st rame del bes t iame .
L ' o t tantenne nonna Pier ina ci ha dato questa r isposta :"Mio pa
padre diceva che la e ' era una tavola . "
Si fa notare che la gente chiama questa zona "Maifre t" e non
" La Tavola".
La Tavola quindi e qualcosa di ben preciso, non gener icamente
un ' area pianeggiante .
E in effe t t i e una pie t ra .
Si t ra t ta di un masso r iducibi le ad un grande cubo di 6-7 m
di 1 a to , in ter ra to verso monte ,1 eggermente incl inato a val le,
e dal le pare t i fer t ica l i .
Abbiamo cercato di esaminare la roccia per individuare even-
tual!' t racce di inc is ioni o segni manufat t i , ma non s i e nota to
nul la .Siamo comunque convint i che s i debba esaminare megl io .
Ma la cosa s t rana e la posiz ione del masso, s t raordinar iamente
a l l ineato con la cima del Gif iem e i l Pizzo Badi le.
I l Golem appare qui in mado s t raordinar io come un gugl ia che
sa le aguzza e ipmonente verso l ' a l to erne se fosse l ' unica cima
del la Concarena , s t ranamente s taccata dal res to del la montagna .
Del tu t to s imi le, dal la par te opposta del la Val le Camonica domi

^

na la cima del Pizzo Badi le . La Tavola e perfe t tamente a l l inea_
ta con le due cime . E la cosa non manca di impress ionare anche
oggi •

Don Franco sempre a t tento ai toponimi ant ichi in terpre ta i l
nome Bacchet ta ( c ima piu a l ta del la Concarena ) come "Casa di Ba"
e Badi le come "Santuar io di Ba" e Tavola come Altare .



IL "BAIT DEI NIEI" E I IRE RUDER!

“Bait dei Niei”. Baite alte di Plemorti

Si presenta come una piccola Baita a due piani, in gran parte interrata
nella costa del monte, il tetto e stato recentemente ristrutturato in lamieroni.
La struttura muraria della facciata e alPinterno, soprattutto nel muro che
fa da scarpa al monte, appare massiccia con grosse pietre che raggiungono
e superano piu volte i 90x40 cm. Sono legati tra loro quasi a secco con scarsa
e magra malta di calce. Appare in vari punti cadente.

Non appare come una vera Baita, ampia e curata, ma come un “Bait”,
il nome dialettale sta infatti per una Baita di piccole dimensioni e di scarso
valore.

In effetti il pascolo e scarso, riarso e magro, eppure in questo ambiente
sono stati costruiti vari manufatti che inducono a considerare questo luogo,
con piu attenzione di quanto il Bait meriterebbe.

A pochi metri dal Bait, una recinzione di pietre accumolate, scende per
un centinaio di metri attraverso un lariceto, fino a chiudersi a 90° con un
altro muro che poi risale il monte, formando un recinto quadrato tutt’intor-
no al Bait.

A meta della recinzione che scende nel lariceto, uno spiazzo rotondo, ben
erbato e fresco, e parzialmente scavato nel pendio, forse uno spiazzo per
carbone.

Appena sotto il recinto un secondo Bait diroccato. La struttura e massic-
cia, piu di quello gia preso in considerazione, i massi rozzamente squadrati,
superano talvolta il metro di lunghezza. Robustissimo soprattutto il muro che
fa da scarpa al monte come nel Bait dei Niei. Lo completa un piccolo vano
sulla destra, forse con copertura a volto, in pietre di piccole dimensioni. Sul-
la sinistra del Bait diroccato, ancora uno spiazzo per carbone.

Le strutture murarie dei due Bait presentano varie analogic e si direbbero
contemporanee, se non della stessa mano. Nella struttura muraria non sem-
bra di rilevare i corsi di pietre del medesimo spessore, caratteristica tipica dei
muri medioevali, anche se la struttura appare piu massiccia della costruzioni
recenti farebbe pensare ad una origine piu antica.

I due ripari appaiono piu piccoli delle baite normali e cio giustifica anche
il nome di Bait, che nel dialetto sta per baita piccola.

Appena sopra un masso, molto corroso dagli agenti atmosferici, sul qua-
le fa spicco un bel cespo di Campanula Raineri, ecco i resti di un terzo Bait.
E piu piccolo dei precedenti, rimangono: il muro che fa da scarpa al monte
e pochi resti dei due laterali; manca completamente quello di facciata.

Tre costruzioni per un terreno pascolabile e falciabile cosi ristretto, sem-
brano veramente un po’ troppe, anche se si pud pensare che tutta la zona
Carsica (Conca di Pleurenti) e il Doss Saret, potessero in passato essere og-
getto di pascolazione.



I DUE MASSI INCISI
A sinistra della facciata una pietra piatta fa da contenimento al terrapie-

no che immette, sul lato, al secondo piano. La pietra presenta due vistose
‘coppelle’: una dal diametro di 3 cm, scende in profondita fino a 5 cm. La
parte alta e svasata e raggiunge la larghezza di 5-6 cm, mentre la parte pro-
fonda scende regolarmente come un foro praticato a trapano. La seconda
coppella ci appare invece con le classiche caratteristiche delle coppelle prei-
storiche: profonda pochi millimetri, rotonda, estesa in diametro circa 5 cm.

Di fronte a questa pietra, appena al di la della stradina di accesso al Bait,
ecco una seconda pietra: presenta al centro due fori profondi del tipo a tra-
pano, rifiniti in alto a martellina come nel caso precedente. Sulla sinistra e
forse rilevabile un’altra coppella del tipo classico nella preistoria.

Tra l’ipotetica coppella e i due fori, una incisione che sembra riprodurre
due forme a occhio e una linea centrale che potrebbe far pensare ad un naso.
L’insieme potrebbe richiamare una figura nell’arte rupestre camuna nota col
nome di“Faccia Oculi”. Piu precisamente si tratta di una linea, che alle estre-
mita prende la forma di due spirali a un solo giro, con una sella nella parte
mediana. Al centro delle linee a spirale, due punti. La linea che scende per-
pendicolarmente alia sella, presenta nella sommita, una curvatura verso sini-
stra. L’incisione e profonda. Nel complesso la figura misura 10-12 cm per lato.

Sempre sullo stesso masso, in alto, una croce ben rimarcata del tipo di
quelle che segnano i confini, ipotesi che appare pero improbabile perche il
confine passerebbe proprio a ridosso della casa, anzi, addirittura indichereb-
be la divisione della casetta in due proprieta.

Le incisioni sono profonde e ben visibili, anche se il masso di calcare ap-
pare molto consumato.



IL RIPARO SOTTOGROTTA

Ai piedi del masso, incuriosisce un piccolo spiazzo perfettamente ripulito
' e livellato, e un suolo di calpestio. Appare di forma triangolare, con i cateti
contro roccia di 130 cm e l’ipotenusa di 180 cm. II fondo e battuto e perfetta-
mente piano. Un piccolo cerchio, piu esattamente un pentagono di pietre,
a poca distanza, contorna un foro del diametro di circa 24 cm, e cosi preciso
che si direbbe fatto apposta per contenere un palo.

II foro appare profondo e le pietre ben conficcate nel terreno. L’impres-
sione dell’insieme e quella di un piccolo riparo sotto grotta, addossato al masso.
Ma perche questo riparo precario, a 3-4 metri da una costruzione in muratu-
ra e a pochi passi da altre due?

O poteva costituire un riparo occasionale per persone di passaggio, o la
sua funzionalita e da riferire a tempi precedenti la costruzione dei tre Bait.

CONCLUSION!

La toponomastica Niei e Tora sembrerebbe aver riferimento con attivita
di culto, “Niei” infatti, a detta sempre di Don Franco, significherebbe Mor-
ti e Tora, Legge-Disciplina, termini che concorderebbero nel caricare di si-
gnificati sacri tutta la zona.

Coniugando queste constatazioni con le caratteristiche dei manufatti: Bait
antichi con rocce incise, il riparo sotto il masso, i due cerchi- recinto, non
possiamo non notare una serie di fattori che concordemente ci riportano a
tempi antichi e a significati ‘misterici’ che non mancano di incuriosire.

La posizione e dominante e crocevia di passaggio per varie direzioni.
Appena sopra i recinti un sentiero scende alle Baite del Mella, un secondo

al Bait dei Niei, un terzo risale verso il sovrastante Doss Seret incrociando
il sentiero dei Campelli, un quarto scende verso Est e ci riporta sul sentiero
Cristini passando sotto la Zona Carsica, un quinto, tagliando in diagonale
tutto il crocevia punta direttamente dal Bait alia Zona Carsica.
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