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HANS PETER FUCHS-ECKERT

Faggi in Yal Poschiavo

/,l dott. Hans Peter Fuchs-Eckert, abitante a Trin-Vitg, ha studiato la presenza del
faggio in Val Poschiavo. In questo trattato spiega quali sono le zone in cui si

incontra, perche e cosi raro e non vi e cresciuto spontanea, dove invece e di casa
in Valtellina e quali i toponimi da esso derivati, quale la sua importanza economica
specialmente nei secoli passati. Infine presenta un elenco di esemplari misurati
nella zona di San Pietro sopra Poschiavo, l'unica in cui essi abbondano. Si tratta
di un contributo di grande interesse per conoscere ed apprezzare meglio l'ambien-
te nel quale viviamo. Pubblicato nella rivista «Bündner Wald» 39 (dicembre 1986)
con il titolo «Buchen im Puschlav», il presente lavoro e stato tradotto per i
«Quaderni Grigionitaliani» da Antonio Godenzi.

La tradizionale escursione di Pentecoste della
Societä Botanica di Basilea, guidata dal suo ex
presidente dott. H. P. RIEDER, ci portö in Val
Poschiavo, da sabato 25 a lunedi 27 maggio
1985.
La natura si era appena risvegliata, cosi che la
flora primaverile e in particolare la vegetazione
del bosco attirarono la nostra attenzione. Per-
correndo i vari tipi di bosco sul pendio esposto
a est lungo la riva del lago di Poschiavo, notam-
mo che il faggio e assolutamente assente. Ri-
cordiamo che il lago di Poschiavo si formö a

causa dello scoscendimento nel periodo post-
glaciale e che inizialmente copriva tutta la pia-
nura alluvionale fino a Li Curt (Le Corti).
La causa principale dell'assenza del Fagus
sylvatica Linnaeus (1753) fu attribuita ai parti-
colari fattori climatici e meteorologici della
Val Poschiavo (v. Brockmann-Jerosch 1907:
13-26/250-253, Küster 1945: 9-11, Küster
1950: 49-50, rispettivamente Küster, (trad.
Feliciani) 1950: 15-16).
I valori delle precipitazioni (media a Brusio:
656 mm; a Le Prese: 1010 mm) superano bensi
i 700 mm di media annuale, cosi anche le
temperature mensili medie e quelle minime e
massime oscillano entro i limiti in cui il faggio

puö benissimo esistere nel suo habitat naturale;
cioe in luglio nel mese piü caldo, fra 16° C - 22°
C (a Brusio: 18,5° C; a Le Prese: 17° C) e nel
mese piü freddo, gennaio, fra—3° C e +2° C (a
Brusio: 0,7° C; a Le Prese: — 2,5° C). D'altron-
de i valori di umiditä relativa, che sono estre-
mamente bassi per una valle insubrica, e che

vengono causati in primo luogo da venti secchi,
violenti e che molto frequentemente scendono
da settentrione (il «vent fuin»), impediscono al

faggio di prosperare. I valori bassi dell'umiditä
relativa dell 'aria — con una media annuale del
65% circa (minima in aprile 55%, massima in
ottobre 73%) ma con valori estremi minimi di
soltanto il 6% — rappresentano condizioni
evidentemente troppo aride per un albero che
ha la sua area di distribuzione nelle regioni di
clima subatlantico. In primo luogo dunque
sono i valori dell'umiditä relativa dell'aria che
causano un forte effetto d'essiccazione durante
il periodo nel quale il faggio sviluppa le gemme
e i fiori. E questo il periodo di massima importanza

per la fase vegetativa e riproduttiva del

faggio, da gennaio a maggio. Allora i valori
minimi di umiditä relativa dell'aria in Val
Poschiavo sono bassi, oscillano fra il 16 e il
26%, a causa del vento del nord, al quale rara-
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Un numero ridotto di faggi (fagus sylvatica Linnaeus) ha trovato condizioni ambientali favorevoli
a una buona crescita, al margine dei prati situati a ponente sopra la stazione FR di Poschiavo.

mente seguono piogge, cosicche il suo effetto
essiccativo si intensifica. Durante questi mesi
si contano da 70 a 80 giornate di vento!
Considerando questi fatti, ci meravigliamo che
proprio la guida dell'escursione, la sera di
Pentecoste, ci annunciö che credeva di avere
scoperto dei faggi sul pendio esposto a est
sopra la stazione ferroviaria di Poschiavo.
Durante il sopralluogo fatto la sera stessa, con-
statammo infatti la presenza di faggi, a meri-
dione, sopra la Cappella di S. Pietro. Possibile
che questa presenza di faggi sia rimasta scono-
sciuta e occulta fino a oggi?
Giä il Brockmann-Jerosch (1907: 115) men-
ziona nella sua tesi di laurea, preparata sul
posto durante le estati degli anni 1902-1904, la
presenza del faggio in Val Poschiavo: «Alcuni

singoli esempi sono coltivati: giardino dei
Bagni a Le Prese; Castello (Poschiavo) a ca.
1350 m (cfr. Braun-Blanquet & Riibel 1933:
420). Pero molto probabilmente questa assen-
za, segnalata marginalmente e esistente giä
all'inizio del nostra secolo presso Castello, non
puö essere quella situata nelle vicinanze della
Cappella di S. Pietro. Ricordiamo che questo
Castello (Castel, carta nazionale della Svizze-
ra, 1:25'000, foglio 1298, Lagodi Poschiavo) a
260 metri di dislivello a sud-ovest sopra
Poschiavo, sono gli scarsi ruderi rimasti della
rocca di Olzate, presumibilmente abbastanza
estesa, costruita nel secolo XIV dai Visconti di
Milano, lasciata in feudo alia famiglia nobile
degli Olgiati, anch'essa di origine milanese. Al
tempo di Giovanni Olgiati, nel 1406, il castello
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fu distrutto dai valligiani e non fu mai piü
ricostruito (cfr. Poeschel 1930: 301; Clavadet-
scher & Meyer 1984: 77).
La presenza del faggio vicino alia cappella di S.
Pietro era perö nota al Küster (1945:9): «II
faggio non gode nessun diritto di cittadinanza
in Val Poschiavo. Se qualcuno poi scopre i

pochi esemplari sul pendio di S. Pietro vicino al
Borgo, in fondo non fa altro che constatare che
e cosa vana voler naturalizzare uno straniero
dove la natura non lo vuole. Di migliaia di
pianticelle di faggio, piantate lä piü di trent'an-
ni fa, non resta altro che un triste rimasuglio».
Del resto Alfred Becherer scopri nell'anno
1948 ulteriori venti esemplari di faggi piantati
sopra Sursassa sul pendio esposto verso sera a
nord-est sopra Poschiavo. Altri due esemplari
di faggio furono scoperti dal guardiaboschi del
comune di Brusio di allora, Leonardo Camina-
da, vicino a Ruscelina sul pendio esposto a sud-
ovest, sponda sinistra della valle tra Zalende e

Campocologno (cfr. Becherer 1950: 143). Nel
1951, finalmente, il Becherer trovo i resti di
un'altra piantagione di faggi risalente all'inizio
degli anni trenta nella Val da Prada sul versante
sinistra della valle sopra Prada a sud-est di
Poschiavo (cfr. Becherer 1952: 90; Becherer
1953: 32).
Che nel secolo scorso il faggio non fosse anco-
ra presente sul ripido pendio esposto a est, a
sera sopra la stazione ferroviaria di Poschiavo,
risulta anche dal piano economico forestale del
Comune di Poschiavo degli anni 1866-1899,
nel quale si raccomanda «l'introduzione di circa

2/10 di faggi sulle falde della catena
occidental della valle». Questa raccomandazione
deve essere dunque stata realizzata poco piü
tardi dai padroni del podere Grotto (Crot), dal
podestä di allora, Pietro Zala, e da suo fratello,
Giovanni Zala. Ricordiamo che in quel tempo i
signori Zala erano i padroni della «Birreria
Poschiavina», ditta passata poi nel 1929 alia
«Birreria Engiadinaisa» e acquistata in seguito
nel 1948 dalla «Birreria Calanda» a Coira.
Come ci informa il signor Guido Zala di
Poschiavo, nipote di Pietro Zala, fra il 1890 e il
1900 essi fecero piantare fra altro anche pianti-
ne di faggio sul ripido pendio fra il fondovalle

e il monte Campello, pendio in quel tempo
praticamente spoglio e secco. II bosco in paro-
la, al di sopra della ferrovia presso Poschiavo,
ancora oggi viene chiamato «bosco dei Zala» e
dal 13 aprile 1981 e di proprietä in parte della
Ferrovia Retica e in parte del signor Renato
Sala.
II piano economico forestale del Comune di
Poschiavo per il periodo 1935-1954 porta la

seguente constatazione in merito al faggio:
«Manca evidentemente in tutta la regione.
Alcuni pochi esemplari si ritrovano presso S.

Pietro, dove a suo tempo furono piantati. La
loro crescita non e affatto buona, sono contorti
e il piü delle volte assumono la forma di cespu-
glio». Similmente nella descrizione del caratte-
re della parcella boschiva 28 vicino a S. Pietro,
si legge: «Pendio esposto a est, molto ripido e

sassoso, con strisce di roccia nella parte alta.
Giovane bosco misto, formatosi quasi esclusi-
vamente grazie a piantagione: abeti e larici
frammisti a pini e a latifoglie. A suo tempo vi si

fece una piantagione di faggio, la quale perö
diede dei risultati assolutamente insoddisfa-
centi. Gli esemplari sono contorti e ramosi».
Tenore il piano economico forestale piü recen-
te, per gli anni 1978-1997, il faggio occupa
circa 1/10 della parcella in parola che misura
circa 8 ettari. Questi dati sono confermati dal
verbale di tassazione dei boschi privati del
4.12.1959: «Bosco di latifoglie 1/10».
Un censimento eseguito in tre tappe con l'assi-
stenza di mia moglie, cioe il 1° giugno 1985, il
15 e il 29 settembre 1985, diede un numero di
61 faggi dal tronco relativamente sviluppato
(vedi tavola), il cui esemplare piü grosso misu-
rava una cinquantina di centimetri di diametro
(valori medi per faggi di 70 a 80 anni nel
Cantone dei Grigioni: 30 cm). II posto si trova
a ponente del tracciato della linea ferroviaria
del Bernina, al di sopra della stazione di
Poschiavo, a sud della cappella di S. Pietro e a sud
sotto Miravalle, un pendio sassoso e con una
pendenza che raggiunge 1'80%, a una quota fra
1070 e 1190 m.s.m. L'effettivo dei faggi su

questo ripidissimo e impervio pendio potrebbe
raggiungere le 150 unitä, se si calcola che sui
circa 8 ettari di bosco il 10% e di alberi latifogli.
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I faggi piü in basso (vedi tavola, n. 1-15) si

trovano sul pendio ripido, sassoso e qua e la
roccioso, circa 100 metri a sud della cappella di
S. Pietro, sul lato destro, sopra il sentiero per
Miravalle. Crescono frammisti a Picea Abies,
Pinus sylvestris e Larix decidua, con alcuni
esemplari di Acer Pseudo-Platanus e Robinia
Pseudocacia. Dove il bosco e meno fitto si nota
anche del novellame e sui ceppi di esemplari
recisi si puo osservare una ricca crescita di
polloni. Fra le piante di carattere erbaceo o
cespuglioso, che si accompagnano ai faggi,
troviamo fra altro: Cystopterisfragilis, Dryop-
teris Filix-mas, Polypodium vulgare, Luzula
nivea, Ornithogalum Kochii, Cerastium stric-
tum, Sedum maximum, Rubus idaeus, Fragaria
vesca, Geranium Robertianum, Viola rupe-
stris, Phyteuma hemisphaericum e Hieracium
grex murorum.
II faggio appare piü numeroso e piü frequente
nella conca un po' acquitrinosa, ripida e
disseminata di piccoli detriti clastici, e delimitata sul
lato nord da strisce rocciose. Questa depressio-
ne si estende partendo poco a sud da quella
costruzione simile a un maniero, situata sulla
destra del sentiero per Miravalle, fino al di
sopra del tornante superiore di detto sentiero, a
meridione di Miravalle (vedi tavola, n. 16-28;
29-39; 40-61). Mentre i faggi nel tratto ripido
di questa conca crescono molto diradati, nella
zona sotto e sopra il sentiero immediatamente a
sud di Miravalle sono molto piü folti. II sotto-
bosco, le erbacee e i cespugli che normalmente
accompagnano i faggi, manca quasi completa-
mente; in parte a causa della roccia franosa e
dei piccoli detriti clastici, in parte a causa del-
l'estrema ripidezza del terreno. Al margine
degli effettivi di faggio, il bosco si compone di
abeti, di larici e di pino silvestre.
II faggio, con ogni probabilitä, non e mai stato
presente nella Val Poschiavo quale albero sta-
bilitosi in maniera naturale, e lo si puö dedurre
anzitutto dal fatto che la maggioranza delle
specie caratteristiche presenti nei faggeti della
vicina Valtellina (cfr. Ubaldi apud Credaro &
Pirola 1975:78-79; Credaro e Pirola 1975: tab.
XL-4) nella Val Poschiavo o mancano, o ap-
paiono solo sporadicamente. Cost manca com-

pletamente soprattutto la Sanicula europea,
mentre altre piante che di solito accompagnano
il faggio furono trovate in Val Poschiavo solo
in casi singoli: il Prunus Avium (quale albero
stabilitosi in maniera naturale e presente sola-
mente a Campocologno, a Brusio e sopra
Curvera); Lathyrus vernus (presso Le Prese e

Spinadascio, e di recente anche alia Motta di
Meschino, fra Cantone e Caneo sulla riva sinistra

del lago, cost pure fra Caneo e Spüligalp,
un maggese al di sopra di Caneo); Euphorbia
dulcis (presso Poschiavo e, come fu conferma-
to recentemente, presso Campocologno, fra
Campocologno e Zalende, come pure fra
Caneo e Selvaplana, e sul torrente Poschiavino
vicino a Poschiavo); Galium odoratum (quale
novitä per la Val Poschiavo, scoperta solamen-
te nel 1959 fra Le Prese e Spinadascio); Cicer-
bita muralis (presso Campocologno, Campa-
scio, Brusio e al di sotto di Sursassa a est di
Poschiavo); Polygonatum multiflorum (presso
la foce del Poschiavino nel lago, presso Spinadascio

e al di sotto di Cologna, recentemente
anche presso Piazzo a nord-ovest di Brusio, e

presso S. Antonio); Carex sylvatica (origina-
riamente trovata solo presso Zalende nel casta-

gneto, pero recentemente accertata anche sulla
via fra Campocologno e Zalende); Neottia
Nidus-avis (nella Val di Cologna a sud-est di
Poschiavo, come pure recentemente anche piü
in alto, nel tratto di bosco fra Mürascian e Pru
Capon sul versante sinistra della valle a est

sopra San Carlo).
L'assenza originaria del faggio nella zona e

dovuta anche al fatto che in tutta la valle mancano

toponimi che accennano alia presenza di
Fagus sylvatica. La mancanza del faggio ha
anche indotto la popolazione indigena a usare
erroneamente il termine dialettale «fö» (faggio,

Fagus) per la Ostrya carpinifolia presente
sul lato franoso sinistra della valle fra Campa-
scio e Brusio. Anche le analisi palinologiche
non hanno saputo finora provare la presenza
del faggio nella regione della Val Poschiavo.
Pur essendo chiaro che la maggior parte degli
esemplari di faggio in Val Poschiavo sono stati

piantati fra il 1900 e il 1930, la presenza della
specie sul versante esposto a est a ponente
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sopra Poschiavo non e insignificante. Anzi
indica che l'albero non solo sa resistere e so-
pravvivere alle condizioni ecologico-climati-
che sfavorevoli causate dal vento settentriona-
le, ma prova che e anche capace di fiorire e

portare frutti, anzi in dati posti che arriva a

moltiplicarsi tramite crescita di novellame e

con polloni uscenti dai ceppi. La mancanza
dell'esistenza naturale del faggio in Val
Poschiavo non sembra dunque sia solamente da
attribuire alle condizioni a mala pena accettabi-

li per un albero di indole subatlantica, ma
sembra che sia da attribuire molto piü al fatto
che il faggio non e riuscito a varcare lo spazio
dalla bassa Valtellina alia regione di Tirano e a

quella della Val Poschiavo, essendo appunto la
bassa Valtellina preferita per l'umidita dell'a-
ria proveniente dal lago di Como, e dove sotto
Sondrio originariamente ci dovevano essere

degli effettivi naturali ben piü vasti.
Nella vicina Valtellina, a Pra al Do e a Pra

Alessio, il faggio raggiunge, con effettivi natu-
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A causa delle condiziom ambientali avverse (clima, terreno ripido) la maggiorparte dei faggi ha una
chioma fortemente ramificata, il tronco e molto nodoso.

rali, le zone piü attigue alia Val Poschiavo (cfr.
Küster 1950: 47/45, carta distr.; Küster (trad.
Feliciani) 1950: 14-15/15, carta distr.; cfr. et
Hofmann 1939: 429, t. 1/431, carta distr.).
Questi effettivi crescono sul pendio esposto a
nord-ovest a meridione di Tirano, tra i 950 e i
1100 m circa s.m. Del resto tutto il pendio della
valle esposto a nord, sul lato sinistra dell'Adda,
ai piedi delle Alpi Orobiche, appare piü favore-
vole alia presenza del faggio, in quanto ivi si
trovano i faggeti piü consistenti nella bassa val

Belviso presso Foppa vicino all'Aprica, e nella
bassa Val Venina presso Faedo Valtellina a
sud-est di Sondrio.

Climaticamente meno favorevole appare il
versante destro della Valtellina esposto a sud,
dove ci sono i faggi spontanei piü vicini alia
Val Poschiavo, cioe nella Valle di Bianzone, a
settentrione del luogo omonimo, a sud-ovest di
Villa di Tirano, a quota 1000-1100 m s.m.

Anche nella Provincia di Sondrio mancano gli
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effettivi naturali del faggio nelle maggiori valli
laterali che si estendono verso nord. Ciö si
riscontra in quelle valli laterali che stanno in
collegamento diretto con la fascia naturale e

originariamente continua dei faggeti della valle
principale; cosi appunto nella Val Fontana a
nord di Chiuro, mentre il faggio e presente
nella piccola Val di Ron a nord sopra Ponte
Valtellina; manca perö in Valmalenco. Anche
nella Valle del Mera non supera la Valle della
Forcola che scende da destra a circa 3 chilome-
tri in linea d'aria a sud-ovest sotto Chiavenna.
D'altro canto giä nella Valle Bodengo, esposta
a sud, fra 1000 e 1300 m s.m., come pure in Val
Casenda sul versante settentrionale del Sasso
Canale fra 800 e 1200 m s.m., si riscontrano
effettivi puri di faggio.
Che il faggio sia sempre stato di casa in Valtellina,

almeno dai tempi storici in qua, e dimo-
strato anche dal fatto che esistono dei toponimi
ancora oggi in uso che ne indicano la presenza.
Cosi la giä citata frazione di Faedo Fagetum)
Valtellino, a sud-est sopra Sondrio, a 557 m
s.m.; lo stesso toponimo e vivo nella regione
boscosa a nord-ovest sopra Berbenno di Valtellina,

e la stessa denominazione e usata per
alcune cascine a 846 m s.m. sul versante sinistra

della Valle del Bitto di Albaredo, di fronte
al versante sud-ovest di Albaredo per San
Marco.
Anche se in forma un po' discosta, il nome di
Alfaedo, a sud-est sopra Sirta (803 m s.m.) sul
versante sinistra della valle dell'Adda, indica
la presenza del faggio. Analogamente i vari
prati alpestri su cui stanno le cascine portanti il
nome Faido devono la loro denominazione alla

sua presenza; cosi quelle dei «maggesi» sul
versante sinistra della Valle di Tartano, che
sfocia nella valle dell'Adda a nord-est di Tala-
mona con degli enormi coni di deiezione visi-
bili da lontano; e anche quelli di fronte alla
frazione di Ronco e a settentrione al di sotto di
Tartano a 846 m s.m., come pure i nomi dei
maggesi di Faido di Sotto (791 m s.m.) e di
Faido di Sopra (978 m s.m.), e quello della Val
Faido che si trova nella stessa zona, una piccola
Valletta laterale del torrentello Ronciola sfo-
ciante a sua volta nell'Adda sul lato sinistra
presso Talamona, a mattina di Morbegno.
Anche il Pra Fai prato dei faggi, nominato
dal Küster 1950: 47 e dal Küster 1950: 14)
(trad. Feliciani) presso Maroggia-Monastero a

nord-est di Berbenno in Valtellina indica chia-
ramente la presenza del faggio, come anche il
Pra Faj (963 m s.m.) a sud-ovest dell'Adda al di
sopra della strada per Albaredo per San Marco.
Interessante e anche il fatto che il Fagus
sylvatica abbia potuto resistere, anche se do-
vette subire una forte riduzione in tutti quei
posti che ne indicano la presenza; e ciö malgra-
do lo sfruttamento oltre i limiti del normale dei
boschi valtellinesi dal secolo XVI al secolo
XIX; sfruttamento dovuto alla produzione di
carbone che in parte veniva utilizzato nelle
piccole aziende di lavorazione dei metalli della
regione, in parte veniva esportato nelle vicine
terre di Como e di Lecco.
Per terminare siano ringraziati sentitamente
tutti coloro che hanno sostenuto fattivamente
questo piccolo studio, sia con informazioni
orali, sia mettendo a disposizione atti, proto-
colli inediti e letteratura varia.
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ELENCO E MISURE DEI FAGGI DI SAN PIETRO

No. Luogo del rinvenimento 0 1,5 m
sopra terra

Stazione Osservazioni

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pendio ripido, esposto alia
luce, sassoso, nella parte
superiore con piccole stri-
sce rocciose, esposto a
mattina, ca. 100 metri a
sud della Cappelletta di
San Pietro, a destra sopra il
sentiero per Miravalle,
1070-1100 m s.m.

34 cm
18 cm
17,5 cm
19,5 cm
11 cm
23 cm
25 cm
11 cm
06,5 cm
08,5 cm
18 cm
16,5 cm
17 cm
14 cm
12,5 cm

Flora concomitante:
Picea Abies, Pinus sylvestris,

Larix decidua, Acer-
Pseudo-Platanus, Robinia
Pseudacacia, Cystopteris
fragilis, Dryopteris Filix-
mas, Polypodium vulgare,
Luzula nivea, Ornithoga-
lum Kochii, Cerastium
strictum, Sedum maximum,
Rubus idaeus, Fragaria
vesca, Geranium Robertia-
num, Viola rupestris, Phy-
teuma hemisphaericum,
Hieracium grex murorum

Novellame ce-
spuglioso sul
terreno aperto,
polloni sui ceppi

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Depressione esposta a est,
leggermente bagnata, co-
perta di detriti clastici a
sud, limitata da ambo le
parti di rocce, un poco a
meridione della costruzio-
ne simile a un maniero si-
tuato sulla destra del
sentiero per Miravalle, a
1100-1140 m s.m.

25,5 cm
18 cm
21 cm
12 cm
18,5 cm
27 cm
15,5 cm
27 cm
14 cm
18,5 cm
35 cm
16 cm
29 cm

Crescita sparsa degli alberi,
bosco rado; a causa della ri-
pidezza del terreno e a causa

dei detriti franosi clastici
manca praticamente ogni
forma di sottobosco; relati-
vamente ricco di funghi e di
muschi

(vale solo per n. 16)

Oltre due metri
sopra terra: piü
di un fusto

(per n. 17-18)

Due alberi con-
tigui
(pern. 19-20-21)

Tre alberi molto
vicini
(per n. 27-28)
Fusto principale
0 29 cm, fusto
minore 0 16 cm

29. Immediatamente a sud
30. sotto Miravalle, pendio
31. ripido, esposto a sud,
32. 1160-1180 m s.m.

32 cm
18 cm
24,5 cm
25 cm

Fusti di faggio molto folti,
frammisti in maggioranza a
Picea Abies, praticamente
senza sottobosco

33. Presso Miravalle in dire-
34. zione sud, pendio ripido
35. esposto a sud, 1180 m s.m.

24 cm
33,5 cm
31 cm

(34. 35.)

Esemplare a due
fusti



166

Lavori citati e bibliografia relativa all'argomento
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parte terminale superiore 27 cm to da forti effettivi di Acer
39. della depressione sotto il 29 cm Pseudo-Platanus, crescita
40. sentiero; orizzontalmente 18 cm abbastanza diradata e — a

41. piuttosto piano, inclina- 37,5 cm causa probabilmente della
42. zione forte, molto ripido, 21 cm ripidezza del terreno —
43. nella parte superiore limi- 19 cm praticamente senza alcun
44. tato dalle rocce situate a 25,5 cm sottobosco
45. nord sotto Castello, quota 36 cm
46. punto 1273, terreno poco 22,5 cm
47. bagnato, in parte coperto 14,5 cm
48. da piccoli blocchi roccio- 10 cm
49. si, 1160-1190 m s.m. 32 cm
50. 30 cm
51. 15 cm
52. 23,5 cm
53. 18 cm
54. 25 cm
55. 28 cm
56. 13,5 cm
57. 08 cm
58. 11,5 cm
59. 05,5 cm
60. 06,5 cm
61. 03,5 cm
62. 06,5 cm
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