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Cröt "Bait Seele

PREMESSA

Con piacere e soddisfazione vediamo ap-
parire la nostra ricerca intesa anche
come un profondo amore per il nostro
paese.
Avendo raggiunto il nostro traguardo,
siamo lieti di poter presentare la nostra
ricerca, tappa importante per la salva-
guardia dei crot. Infatti sono proprio lo-
ro, queste costruzioni rurali inconfondi-
bili, erette completamente a secco e ri-
scontrabili solo in Valposchiavo, i pro-
tagonisti prinoipali del nostro lavoro.
La scintilla iniziale che accese in noi que-
sta voglia di scavare nel passato, di gu-
stare le sue vicende, di ricercare dietro
l'angolo del tempo, scaturi dal nostro
maestro che, consapevole della rapida tra-
sformazione in atto nelle vallate alpine,
si rese conto dell'importanza di far co-
noscere nelle loro particolaritä queste sin-
golari costruzioni.

L'idea venne naturalmente accolta con
enorme entusiasmo e teodendo l'oreochio
qua e lä, interrogando la gente del paese
e sfogliando vari testi, iniziammo ad im-
bastire la nostra ricerca.
Gli ostacoli da superare furono parecchi
e ardue si presentarono alle volte le «sca-
late» ma, con tenacia e pazienza, rag-
giungemmo sempre la vetta e non man-
carono davvero le soddisfazioni, nello
scoprire una novitä, nel vedere che pian
piano, pezzo dopo pezzo, informazione
dopo informazione il nostro lavoro cre-
sceva a vista d'occhio.
Lo scopo che ci siamo prefissi puö es-
sere sintetizzato in questo modo:
cercare di valorizzare il crot, far cono-
scere alia gente le sue particolaritä, le sue
vicende, cercare di dargli un soffio d'os-
sigeno per far si che continui a vivere
anche tra il cemento, senza soffocare o
magari morire. Speriamo vivamente che
la nostra ricerca porti i suoi frutti.
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Assetati d'avventura come si e a 15 anni,
volevamo pure provare a trascorrere una
notte in un crot, per gustare da vicino
il sapore mistarioso del passato. Questo
purtroppo non e stato possibile.
Cogliamo l'occasione per ringraziare tutte
quelle persone che in un modo o nel-
l'altro ci hanno aiutati, dandoci preziose
testimonianze o informazioni utili. Rin-
graziamo pure i responsabili della PGI
per aver permesso, mediante il loro ge-
neroso contributo, la pubblicazione di
questo lavoro.

CHE COS'E IL CROT?

Chi visita la nostra vallata non pud fare
a meno d'incontare, iniziando da Sassal
Masone a nord, i crot. Questi non sono
stati eretti per uno scopo turistico, ma
piuttosto per esigenze agricole. Si tratta
di una forma particolare di costruzione
antica, tipica della valle di Poschiavo,
non riscontrabile in altre parti della Sviz-
zera.
Paragonabile alia «nevera» ticinese, al
trullo pugliese o ancora al nuraghe sar-
do, il crot (Brusio), scele o bait (Poschiavo),

esercita da sempre un fascino
particolare su chi, alia scoperta di bellezze
architettoniche, visita la valle. Sul terri-
torio del comune di Poschiavo e sparso
un po' qua e la al monte e al piano, in
zone ombrose e fresche, poiche serviva
e serve tuttora specialmente come can-
tina del latte. Nel Brusiese invece lo si

trova anche in zone aperte, asciutte, poiche

il crot lo si usava anche come cucina
e persino come abitazione temporanea.
Ed e proprio qui che troviamo gli esem-
plari piü belli, piü grandi, di dimensioni
sorprendenti (5 metri di diametro e 5,50
metri d'altezza).
E' una costruzione a secco, cioe senza
malta, unica nel suo genere, forse la prima

espressione dell'edilizia. Di forma cir-
colare, viene eseguita senza alcun biso-
gno di un'impalcatura provvisoria: e que-

stione di statica. Il materiale da costruzione

e la pietra piü o meno sagomata.
i conci (cosi vengon dette le pietre squi-
drate piü o meno regolari) leggermente
inclinati verso l'esterno, cosi che l'acqua
piovana non possa entrare all'interno,
formano tanti anelli aggettanti (sporgenti)
1'uno sull'altro. Quale copertura finale
vien messo un grande lastrone. Il profilo
di questa pseudocupola e ovoidale.

IPOTESI SULLE ORIGINI DEL CROT

Una misteriosa costruzione!

Sarebbe forse troppo facile per noi sup-
porre che i nostri crot siano stati impor-
tati dalla cultura mediterranea o da quel-
la greca, egiziana o assiro - babilonese.
Queste ipotesi pur senza essere a priori
scartate, non ci hanno trovati troppo
convinti perche mancano le basi storiche
fondate. L'origine dei crot va ancora al
di la, retrocedendo probabilmente in un
tempo remoto nella preistoria dell'uma-
nita. Per noi al momento rimane un po'
tutto avvolto in un mistero, un enigma
non ancora risolto. Perche queste costru-
zioni sono sopravvissure solo nella
nostra valle e non in altri luoghi europei?
Infatti sembra che i crot riscontrabili in
Valposchiavo non esistano in nessun al-
tra parte della Svizzera, neppure in Val-
tellina ne piü a sud di questa vallata.
Esistono si altre costruzioni analoghe (si
vedano i trulli, i nuraghi, le nevere in
Ticino) ma ugualmente non confronta-
bili, sia perche usate per scopi diversi, sia

perche il modo di costruirli e completa-
meote diverso.
II crot dunque rimane oggi purtroppo
ancora senza alcuna risposta per quel che

riguarda la sua provenienza. Scoprire le

sue origini sarebbe per noi troppo pre-
suntuoso e troppo arduo e lasciamo per-
cio agli esperti in storia ed architettura
il compito d'indagare in merito.



Tegial (sopra Viano)
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Crot - Alp Grüm Sot (1880 m. s. m)

LA LOCALIZZAZIONE

Troviamo i crot, queste antichissime co-
struzioni in pietra circolare e dalla strut-
tura a cupola, sparsi su tutto il territorio
della valle di Poschiavo. Sono prevalen-
temente costruzioni agricole ubicate a
scopi di magazzino, sia per il latte sui
maggesi e in alta montagna, sia per i
prodotti agricoli mel fondovalle.
Generalmente, data la loro funzione di

frigorifero, devono essere eretti in zone
fresche e umide, perche possano man-
tenere una temperatura bassa e un certo
grado di umidita durante tutto l'anno.
I boschi, le pietraie e la prossimita di
sorgenti d'acqua, sono i posti ideali per
la costruzione dei crot. Effettivamente in
certi posti, come ad esempio a Zalende,
un crot e stato eretto proprio sopra una
sorgente, al margine del bosco, per avere
una temperatura sempre costante e per
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Ecco un bell'esempio di crot sull'alpe «La Piana»

evitare un eventuale inquinamento del-
l'acqua che veniva a volte utilizzata come

acqua potabile, prima della costru-
zione dei condotti idrici.
Di crot ne troviamo un po' ovunque, sui
monti anche a quote superiori ai 2000
metri, come ad esempio quelli di Sassal
Masone, e via via scendendo anche sui
maggesi e nel fondovalle. Sui monti di
Viano, lungo le sponde del Poschiavino
in quel di Brusio, sotto i castagneti del
viadotto, a Campascio e a Zalende. Al-
cuni ancora efficienti, altri in stato di
sfacelo, per l'incuria dei proprietari da
una parte, e perche la tecnica moderna
li ha sostituiti dall'altra con apparecchi
ad impianti frigoriferi.
I crot sui monti di Cavaione e Viano,
erano usati anche come abitazione ed in

altri posti non ci e stato possibile di tro-
varne di simili, che fossero adibiti per
uguale scopo. Si tratta certamente di una
manifestazione unica nella nostra valle
anche se in altre regioni, il «crot-abita-
zione» e molto diffuso, come ad esempio

i trulli pugliesi (vedi Alberobello),
0 i nuraghi sardi, che in piü servivano
da torri di vedetta o baluardi di difesa.
1 crot-abitazione in quel di Brusio sono
stati anche costruiti in zone scoperte (non
ombrose) come prati o pascoli (Braga,
sopra Viano) e servendo da cucina o da
rifugio temporaneo o ancora da stalla-
fienile, dovevano essere faci-lmente e ra-
pidamente raggiungibili. Sui territorio del
comune di Brusio -ne abbiamo recensiti
un numero ragguardevole: 109 in totale
su una superficie di 46,4 km2.
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EDIFICI ANALOGHI

II nostro crot (dall'italiano grotta), per
la sua particolare forma, e certamente u-
nico, senza simili paragonabili. Lo pos-
siamo definire un singolare edificio pri-
mitivo, saldo e efficiente nelle sue diverse
parti e rustico nell'aspetto.
Dobbiamo pero perlomeno citare che esi-
stono, sparse qua e la nel mondo, delle
costruzioni con forma piu o meno ana-
loga. Ad esempio in Ticino la nevera, in
Puglia troviamo i trulli, in Sardegna i

nuraghi, il talayot, la beehive-house del-
la Scozia, il ringwalle della Bosnia-Erze-
govina, il kurgano della Russia, il bothan
delle isole Ebridi e altre ancora.

I trulli

Trullo: pare si possa far derivare dalla
parola latina turris (piccola torre) o dal
greco thölos, che starebbe a significare
una cupola.
Sono costruzioni tipiche di alcune zone
della Puglia, a pianta esterna circolare
e quadrata all'interno, con pareti imbian-
cate a calce e copertura conica a lastre
scure di pietra scistosa dette chianca-relle.
Questo edificio e tuttora abitato da mol-
tissime famiglie. Si tratta pure di una
costruzione antica sopravvissuta solamen-
te in alcune localita pugliesi. Ii piü fa-
moso complesso di trulli e quello di Al-
berobello (Bari).
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Un nuraghe sardo

/ nuraghi

Dal dialetto sardo: nurra cavita. Sono
antiche costruzioni a forma di torre tron-
coconica, caratteristiche della civilta me-
galitica della Sardegna. Sono costituiri
da grandi massi non squadrati; nell'in-

terno c'e generalmente una grande ceila

coperta a volta da anelli sovrapposti, gra-
dualmente ristretti. L'ipotesi piü diffusa
sui nuraghi e che si tratti di abitazioni
fortificate.
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Alpe Nadigh - Nevera

La nevera

Giovanni Bianconi nel suo libro «Costru-
zioni contadine ticinesi» cosi descrive la
nevera: «E' una costruzione cilindrica
completamente in muratura, senza tra-
vatura per il tetto che e formato da una
volta falsa o pseudocupola composta da
strati orizzontali di pietre disposte a cor-
si concentrioi aggettanti l'uno sull'altro,
fino a chiudere l'apertura con un lastro-
ne finale. La nevera e interrata per circa

due terzi e per un terzo, due tre rnetri,
sporge da terra. Essa viene riempita ne-
gli inverni propizi di neve che si com-
prime e si ricopre con pula di riso per
meglio conservarla. Incorporata nella
muratura, una seala di sessanta centimetri
di larghezza, senza corrimano, scende
fino sul fondo permettendo cosi di seguire
i! calo della neve sulla quale si depon-
gono latticini e scorte per l'alpeggiatura».



LA TECNICA DI COSTRUZIONE

Guardando i nostri crot che la mano
esperta e l'acuta sensibilita del costrut-
tore hanno armoniosamente modellato
nei tempi passati, notiamo che dall'opera
traspare tutta la sua compattezza gra-
nitica, salda, apparentemente incrollabile,
maestosa.
Vien quindi logica una domanda: come
sono stati costruiti? Come fanno, essen-
do stati costruiti compiletamente a secco,
senza malta, ad essere cosi stabili e com-
patti?
Sono queste le domande alle quali pro-
veremo in questo capitolo di rispondere,
ripercorrendo ogni fase della costruzione
immedesimandoci in un antico costruttore.
Come sappiamo, i arot servivano essen-
zialmente alle piccole aziende agricole
per conservare il loro prodotto piü pre-
zioso: il latte. Ii crot veniva quindi eretto
in un luogo ombroso, parzialmente sotto
il livello del terreno, a volte vicino ad

una pietraia dove massi e pietre facilita-
vano in modo ottimale la conservazione
al fresco.
Dopo aver accuratamente scelto il luogo
adatto dove ubicare la costruzione e pre-
parato il basamento si iniziava la costruzione

vera e propria. L'unico materiale
da costruzione era la pietra, per l'esat-
tezza, massi rozzamente sagomati. La tec-
nica era assai semplice ma nello stesso

tempo raffinata. Sulla linea circolare del
basamento, il costruttore disponeva
accuratamente la prima serie di pietre, l'una
accanto all'altra al fine di formare un
anello circolare. L'unico mezzo tecnico
per la costruzione era un palo munito
di una corda. Ii palo veniva ficcato vet-
ticalmente al centro del vano, la corda
serviva da raggio per l'esatta esecuzione

degli anelli. Man mano che la costruzione

s'innalzava e convergeva verso il centro,

la corda veniva logicamente raccor-
ciata.
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Sul primo anello veniva poi posto un no quindi poste in aggetto, cioe sporgenti
secondo anello di diametro piü ridotto. verso l'interno in base al corpo sotto-
Le pietre in questa seconda fase veniva- stante.

Per non permettere all'acqua piovana di sterna molto semplice: era sufficiente si-
penetrare all'interno si adottava un si- tuare i conci leggermente inclinati verso

l'esterno.
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Possiamo notare chiaramente le Stesse
caratteristiche di un tetto a tegole.
Sistemando cost anello sopra anello, si
procedeva fino al punto chiave secando
il principio della volta falsa, dove a co-
pertura finale si metteva un grande la-

Questo guscio aveva la funzione di con-
trappeso al fine di rinforzare la stabilita
e di non permettere ai massi di cadere
all'interno della costruziione. Il profilo
esterno risultava cosi un cumulo ordinato
di pietre. La costruzione veniva eseguita
senza alcun bisogno di armatura prov-
visoria e senza l'impiego di malta. Ci ri-
corda la tecnica di costruzione eschimese
dell'igloo. Ii muro e di forte spessore:

LA PORTA DEL CROT

Dimensioni:

L'altezza della porta pud variare, nei crot
tradizionali, da 1 ma 1,50 m, mentre la
larghezza si aggira attorno ai 60-70 cm.
Perche una porta cosi piecola? Siccome

strone.
Man mano che alia costruzione veniva
aggiunto un anello di pietre interno ne
veniva pure aggiunto contemporaneamen-
te anche uno esterno, in modo da for-
mare su tutta la costruzione un guscio.

raggiunge infatti il metro e mezzo. In
sommita della costruzione, alle volte
veniva situato un masso lavorato in punta,
molto singolare. Probabilmente si tratta
di un accorgimento estetico ma potrebbe
anche essere retaggio di un antico sim-
bolismo solare, o una testimonianza di
fede il cui significato ci sfugge ma che
confemsce una forma magica al crot, ren-
dendolo vagamente misterioso.

il crot serviva e serve tuttora da cantina
del latte riohiede all'imterno una data fre-
schezza, e la piccola porta favorisce il
mantenimento di una relativa bassa e co-
stante temperatura in qualsiasi stagione,
evitando la fuoriuscita del fresco e l'en-
trata del calore d'estate e viceversa d'in-
vertio.

Guscio esterno
che oltre alia funzione
di contrappeso ha quel-
ia di non lasciare pe-
netrare il caldo e fuori-
uscire il freddo.
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Materiale:

La porta del crot sul fondovalle veniva
generalmente costruita con legno mas-
sicoio del castagno («ärbul»), mentre sui
maggesi e sugli alpi il materiale di co-
struzione era il larice. Due legni molto
resistenti all'umidita, quindi duraturi nel

tempo. La porta era costituita da 2 strati,
quello interno (la födra) si componeva di
assi verticali, mentre quello esterno di
assi orizzontali inchiodate sul primo.

Particolaritä:

Oggigiorno le porte si rnuovono su dei
cardini. Noi pero sul monte di Campa-
sciöl abbiamo scoperto una porta del tut-
to particolare: si tratta di una porta «a
cälcan», sorretta da un legno tondo alle
cui estremitä uscivano due sporgenze in
ferro che infisse nell'architrave e rispet-
tivamente sulla soglia permettevano la
rotazione della porta, in sostituzione dei
cardini.
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Pescia Alta. Interno del crot con conche del latte

UTILIZZAZIONE DEL CROT

La maggior parte dei crot serviva per un

unico scopo: la conservazione del latte.

Infatti le piccole aziende agricole non pro-
ducevano giornalmente la quantita di latte

necessaria per la lavorazione del for-

maggio, quindi si riunivano e portavano
il latte in un centro di raccolta: il crot,
dove il latte si conservava al fresco. Per

esempio a Müreda, nelle Contrade di So-

pra, quattro faxniglie utilizzavano un u-
nico crot per la raccolta del loro pre-
zioso prodotto che veniva trasportato per
mezzo del «bägiul». Si trattava di un

palo che si portava sulle spalle alle cui

estremita venivano appesi 2 secchi che

non scivolavano grazie a due tacche

incise nel legno.
Il latte veniva depositato nelle conche

di rame, le quali venivano poste sulla

sabbia. L'acqua corrente che entrava nel

crot bagnava continuamente le conche

mantenendo il latte ad una temperatura
relativamente bassa. Ogni due o tre gior-

ni, a seconda della quantita del latte por-
tato, una famiglia di tumo cagliava.

Alle volte, specialmente nel fondovalle, il
crot non veniva utilizzato solamente per
la conservazione del latte, ma pure per le

derrate deperibili come frutta, verdura,

burro e patate.
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CIRCOLAZiONE DELL'ACQUA IN UN CROT

1. conche del latte
2. acqua corrente
3. pavimento

I TURNI

Anche a Garbella come a Müreda quat-
tro famiglie utilizzavano un unico crot
ubicato in zona ottimale per la conser-
vazione del latte. II turno consisteva: o-

gni famiglia portava il latte (al crot) che

non veniva pesato, ma bensi misurato
con uno strumento apposito chiamato
«brenta dal lait», recipiente di legno di
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forma cilindrica alto circa 70 cm, del
diametro di 25 cm e con una capienza
di ca. 20-25 litri.
Sul latte versato nella brenta veniva ca-
lata un'asta alla cui estremita inferiore
era fissato un disco di legno che fungeva
da galleggiante. Una graduazione milli-

metrica incisa sull'asta indicava in litri
il quantitativo di latte versato nella brenta.

Si teneva un registro su cui si notava
il quantitativo di latte portato da ogni
socio e questo fäno a che le mucche sa-
livano sull'alpe. A settembre, quando
soendevano a valle i turni venivano ri-
presi.

UMIDITA' E TEMPERATURA

Per conservare in modo ottimale le der-
rate alimentari deperibili e soprattutto
il latte, i crot necessiitano all'interno di
caratteristiche climatiche particolari.
Come si nota dai grafici, la temperatura
interna si aggira attorno ai 40-5* C. Que-
sta temperatura, ideale per da conserva-
zione del latte, e praticamente sempre co-
stante, evitando cosi che le derrate ge-
lino d'inverno e deperiscano d'estate.
Dalle misurazioni effettuate ci risulta che
la temperatura interna raramente viene
alterata dalle condizioni atmosferiche e-
sterne, cosa che invece piü frequentemen-

te avviene nelle nostre cantine moderne.
L'umidita si aggira attorno al 60% a 5° C,
significa che il quantitativo massimo di

vapore acqueo in 1 kg d'aria e di 3,3

grammi. Questo tasso relativamente alto
e anche dovuto al fatto che la maggior
parte dei crot sono codilocati nei pressi
di una sorgente.
La temperatura e l'umidita praticamente
sempre costanti all'interno del crot fanno
di questa costruzione il luogo ideale per
il contadino che vuole conservare il latte
e i propri prodotti per un certo periodo.



Confronlo temperature
seltembre

0 Tamp, interna aar«

Tamp. interna mezzogiorno

Temp, nal crot mattlno

- Temp. Mterna aar» '

o- Tamp. aatama mezzogiorno

m- Temp, aatama mattino

Confronlo crot
cntina moderne

Tamp. crot mattino

Temp, crot mezzogiorno

Tamp. crot aara

- Tamp. cantina mattino

<> Tamp. cantina mezzogiorno

- Tamp. cantina sera

Confronlo umidlti
settembre

Umiditä astarna sara

Umiditä astarna mezzogiorno

Umidlti estarna mattino

Umiditi interna sera

Umiditä nel crot mezzogiorno

- Umiditä nel crot mattino



Confrorito temperature
novembre

Temp interna sera

B Temp, interna mezzogiorno

B Temp. Interna mattlno

Temp, esterna sera

0- Temp esterna mezzogiorno

- Temp esterna mattino

Confronto crot
cntina moderne

O Umiditä cantina mattino

Umiditä cantina mezzogiorno

Umiditä cantina sera

' Umiditä crot mattino
•<> Umiditä crot mezzogiorno

a Umiditä crot sera

Confronto umiditä
novembre

Umiditä esterna sera

B Umiditä esterna mezzogiorno

B Umiditä esterna mattino

Umiditä interna sera

o- Umiditä interna mezzogiorno

Umiditä interna mattino
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Siam fratelli ma non sempre siamo uguali

CROT PARTICOLARI

Quando si park di crot si e soliti pen-
sare a quölli tradizionali: solitari, ubi-
cafii in luoghi ombrosi, esclusivamente u-
tilizzati per la conservazione del latte,
alti circa due metri e con un diametro
che si aggira al massimo attorno a 2,5
metri. Ma ci sono dei crot concepiti se-

condo un altro canone che fra i loro
simili so.no unioi.
Alouni richiamano l'attenzione per le loro
dimensioni, in altri si riscontrano parti-
colarita architettoniche singolari e

bizzarre e in altri ancora desta interesse la
loro utilizzazione.
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II crot di Braga

IL CROT A DUE PIANI

Ii crot di Braga, sopra Viano (1600 m.
s.m.), rappresenta una vera e propria ec-

cezione e si distanzia dagli akri per a'i-

meno 3 motivi:

— Innanzitutto, siccome non serviva co¬

me cantina per il latte, non e staro
eretto in zona ombrosa e £resca.

— E' l'unico crot in Valposchiavo ad

avere 2 piani e 2 entrate.

— Serviva e serve tuttora da stalla e da

fienile. Infatti si nota ancora oggi al

pianterreno una mangiatoia per il be-

stiame, mentre il piano superiore col

pavimento in legno e adibito a fienile.
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DIMENSIONI
DEL CROT DI BRAGA
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Ben 8 sono i crot vicino al viadotto

IL GRUPPO DI CROT
A BRUSIO-BORGO

Nei pressi di Brusio-Borgo a nord del
viadotto ferroviario, in perfetta armonia
con il territorio circostante, abbiamo la
fontuna di riscontrare ancora oggi un
piccolo agglomerato di crot. Raramente si

trovano in vall Poschiavo dei gruppi cosi

uniti fra di loro. Supponiamo che siano
stati costruiti tutti assieme per sfruttare
il luogo veramente ideale poco distante
dalle abitazioni.
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I «Gemelli» di Tegial

I GEMELLI

A Tegial (1740 m.s.m.) troviamo una co-
struzione davvero bizzarra, chedevia com-
pletamente dalla matrice tradizionale. Co¬

me possiamo vedere dalla fotografia que-
sto crot, pur essendo un'unica costruzio-
ne, ha pero due entrate, e all'interno pre-
senta due vani separati da un muro.



205

IL CROT DI ZALENDE

«Ii lavatoio»

E' situato in zona denominata «Funtani
di Zalende» sullla parte destra della valle.
E' stato costruito prima del 1800 dal
trisnonno di Angelo Pianta. Dapprima
e stato eretto con lo scopo di mantenere
latte, formaggio e burro fresco, poiche
i molti contadini di quel tempo necessi-
tavano un luogo di raccolta. Col passare
del tempo e istato utilizzato come
lavatoio. Perfino la moglie di Angelo Pianta,

fino al 1950, andava a lavare la bian-
cheria, anche d'inverno. Si tratta di ac-
qua pura, che scaturisce dalla sorgente

proprio sotto il crot, passa attraverso un
solco e va poi nel Posch! avino. Quando
l'acqua potabile non arrivava ancora in
ogni casa, le famiglie di Zalende anda-
vano la ad attingere per il fabbisogno
giornaliero. Una volta, quando il fiume
portava piü acqua, i pesci niuscivano a

risalire il solco e cosi giungere alll'interno
del crot. Angelo Pianta ricorda che da

ragazzo trascorreva il suo tempo libero
divertendosi a catturarli con le proprie
mani.
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il crot lavatoio alPombra dei castagneti



l'interno del crot di Zalende
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Crot Pitila

I CROT-ABITAZIONE

I giganti della famigha:

PITILA

Abbiamo parlato dei gemelli, del crot di

Braga e quellli del «Borgo», ma non pos-
siamo davvero tralasciare i grandi della

famiglia che sembrano preferire le zone
di Cavaione.
Uno di questi grandi e il crot dal Pitila

dalle dimensioni spettacolari, raggiunge
mfatti 4,30 m di altezza e ben 4,80 m

di diametro.
Questi crot non hanno pero la bella forma

rotonda a bugno d'api ma sono piü
squadrati alia base.
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Crot Pitila

AL BAIT DAL «RODOLOT»

Ii Rodolot senza dubbio e il fratello del
Pitila per quanto riguarda le dimension!,
raggiunge infatti 5,30 m d'altezza e van-
ta un perimetro esterno di 25,60 m. Ha
inoltre altre numerose particolarita che
fanno di questa costruzione qualcosa pie-
no di fascino, di mistero e che profuma
d'avventura e di passato.
Perfettamente mimetiizzato all'interno di
un bosco nella zona di Cavaione e uno
degli unici crot che in passato e stato abi-
tato. Serviva probabilmente da dimora
semistabile per boscaioli e pastori di man-

drie transumanti.
In questo crot che a Cavaione vien chia-
mato bait, abbiamo pure aoceso un fuo-
co per osservare il comportamento del
fumo che veniva letteralmente aspirato
verso l'alto e usciva lasciando all'interno
un vano privo di fumo. In un crot piü
piccolo l'esperimento e fallito, data l'al-
tezza ridotta dello stesso.
Altri crot che servivano d'abitazione o
almeno da cucina M troviamo a Frantalo-
ne (nell bosco della Salarsa), a Grüm Sot
e in Trevisina.



II fumo esce
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L'ULTIMO NATO

L'ultimo della famiglia a Brusio e stato
costruito a scopo di cantina dal signor
Bruno Zala dietro la sua casa d'ahita-
zione a La Presa. Iniziata la costruzione
nell'anno 1978 e stata terminata nel 1979
perche il signor Zala ha lavorato solo
durante il suo tempo libero.
Oggi la sua costruzione non e visibile
dalll'esterno perche e stata completamen-
te coperta da una terrazza in cemento
armato.
II suo crot presenta una particolarita mol-
to interessante dal punto di vista della
tecnica di costruzione. Particolarita d'al-
tro canto riscontrabile anche qua e la in
altri crot osservati dallo Zala. Abbiamo

gia avuto modo di scrivere come sopra
il primo anello circolare di pietra ne ve-
niva posto un secondo in aggetto verso
l'interno e cosi via fino al punto chiave.
In questo caso pero i prima anelli alia
base della costruzione sono sporgenti verso

I'esterno rispetto al corpo sottostante.
Questo trucco veniva adottato nei crot
di diametro ridotto per guadagnare spa-
zio verso l'alto, cosi che una persona si

poteva muovere senza curvarsi e senza
battere la testa sui conci in aggetto.
Cogliamo I'occasione per tingraziare il
signor Bruno Zala per averci fornito utili
e preziose informazioni riguardanti la
tecnica di costruzione in generale.
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PER LA TUTELA DEI CROT

Salviamo la nostra cultura,
salviamo i nostri crot!

Tra le nostre costruzioni rurali noi rite-
niamo che il crot sia il nostro monumen-
to storico, la nostra pietra preziosa, il
nostro gioiello. Purtroppo anche il
nostro tesoro e vittirna dell'inesorabile cor-
so del tempo e pian piano abbandonato
dall'uomo e divorato dallle intemperie sta

scomparendo. E se un giorno, sparsi in

tutta la valle, saranno diroccati, avremo
allora seppellito il nostro gioielilo archi-
tettonico che affonda le sue radici nei

tempi piü remoti, che odora di tradizioni,
di leggende passate, che racconta le vi-
cende della nostra gente contadina e che
racchiude in se una testimonianza della
nostra storia.
Svegliamoci da questo sonno di indiffe-
renza, rendiamoci conto dell'importanza
storioa e architettonica dei nostri crot e

del fatto che sono riscontrabili solo in
Val Poschiavo e cerchiamo di tramandarli
ai nostri posteri cost come Ii abbiamo
ereditati dai nostri avi.
A questo riguardo ci permettiamo di lan-
ciare un SOS a favore dei crot suggeren-
do alcune proposte per salvaguardare
questa tipica costruzione.
Noi riteniamo che alia base di una giu-
sta campagna per la salvaguardia dei crot
risieda la sensibilizzazione della popola-
zione in modo che ogni persona si ren-
da conto effettivamente dell'importanza
che hanno. A questo proposito siamo del-

l'opinione che i primi a dover captare
questo messaggio siano proprio quelle

persone che hanno la fortuna d'essere

ancora in possesso di un tale gioiello.
Riflettiamo ancora un attimo: un crot
non e un semplice mucchio di pietre, ma
qualcosa di prezioso sia da un punto di
vista storico che da uno architettonico e

quindi non permettiamo alle intemperie,
alia nostra superficialita e indifferenza
di portarceli via!
Come abbiamo gia piü volte avuto modo

di dire, i crot sono veramente una
nostra particolarita. Allora, perche lasciar-
li nascosti in qualche bosco ombroso cir-
condati da alte erbacce o da rovi?
Facciamoli conoscere alla gente, attra-
verso un programma turistico ben pre-
ciso, con passeggiate che avranno come
meta un bei crot, segnaliamo la loro pre-
senza con targhette e iscrizioni alla sta-
zione di Brusio. Se ciö venisse fatto siamo

convinti che rappresenterebbe un ri-
chiamo turistico non indifferente.
Non da ultimo sarebbe opportuno inse-
rire i nostri crot sotto la protezione dei
monumenti storiei svizzeri.

Noi l'appello l'abbiamo lanoiato, speria-
mo che venga accolto e che questo di-
scorso venga continuato e approfondito
ancora di piü in modo che, anche in un
mondo moderno com'e il nostro, il crot
continui a vivere!



Non cosi.
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Ma cosi
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Crot - cucina - Pledascia



Porta di un Crot
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