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Un ritratto dei primi abitatori del Canton Ticino
Riccardo Carazzetti

Le informazioni archeologiche che ci con-
sentono di ricostruire le tappe fondamen-
tali del popolamento preistorico del Canton

Ticino si sono notevolmente arricchite
grazie alle indagini effettuate dall'Ufficio
cantonale dei-monumenti storici (UCMS),
negli anni '84-'85. sulla collina del Castel
Grande di Bellinzona'.
Dalla stazione bellinzonese sono infatti
emerse testimonianze che in precedenza
non avevano riscontri neH'ambito del territorio

cantonale2. Le nuove acquisizioni di

scavo e di studio permettono di finalmente
colmare numerose lacune documentane e

conoscitive, rimaste per troppo tempo in-
spiegabili se messe in relazione con l'evo-
luzione compiuta dall'archeologia nelle
regioni limitrofe italiane e svizzere. II Castel
Grande rappresenta dunque una fönte
primaria di informazioni, la cui valenza e definita

dalla varietä e abbondanza di dati
(stratigrafia, strutture di abitazione, Industrie

litica e ceramica, datazioni assolute)
ma anche e soprattutto dalla sua posizione
geografica. Infatti questi ritrovamenti apro-
no nuove prospettive interpretative e con-
corrono a meglio definire le dimensioni ter-
ritoriali dei fenomeni di popolamento che,
nella Preistoria, si sono manifestati nel-
l'ambiente delle Alpi centrali. Diventa ora

'possibile proporre un modello che integra
anche le terre ticinesi, facendole apparire,
nel corso del tempo, come una provincia
legata all'area padana, una zona sensibile
alle influenze di culture nord-alpineoppure
un luogo dove vengono elaborati caratteri
tipicamente alpini.
L'alternanza dei tre scenari, con le rispetti-
ve espansioni e contrazioni che l'accom-
pagnano, non ha sempre interessato in

maniera omogenea il territorio ticinese ma,
al contrario, esso e anche stato diviso, at-
traversato da linee di frontiera matenaliz-
zate da modesti spartiacque. Per capire
questo e indispensabile dimenticare il

tracciato degli attuali confini di stato e si-
tuare le riflessioni nel contesto naturale di

tutto il sistema idrografico del fiume Ticino.
L'area geografica cosi restituita si presenta
estremamente composita, con fasce am-
bientali che, dalle sorgend del fiume alla
confluenza con il Po, includono la gamma
completa delle variabili: le creste e le valli
alpine, il mondo lacustre, le colline e la
pianura.

Le testimonianze messe in luce a Bellinzona

si succedono in una sequenza di episo-
di insediativi il cui inizio coincide con l'ap-
parizione, nel mondo padano-alpino, delle
prime manifestazioni della cultura neoliti¬

ca. A partire da quel momento la collina del
Castel Grande comincerä a funzionare come

una vera e propria stazione di
riferimento, archiviando nei sedimenti i resti
non depenbili delle culture preistoriche. La
stratificazione dei depositi antropici si e
conservata intatta fino alla media Etä del
bronzo, mentre per i periodi successivi le

frequentazioni sono attestate da materiali
caratteristici, ma rinvenuti in contesti scon-
volti in epoche piü recenti. Non per questo
il Castel Grande perde di importanza; esso
rimane, anche durante tutta la Protostoria, il

sito terrestre dal quäle provengono
informazioni utili, sia per interpretare in una
nuova prospettiva gli svariati ritrovamenti
sporadici, sia per completare la giä raffinata
cronologia, costruita ordinando le innume-
revoli categorie di suppellettili associate
alla pratica del culto dei morti.
Nell'ambito del territorio del Canton Ticino
fanno ancora difetto le fonti documentane
relative ai gruppi di cacciatori e raccoglitori
che dalle pianure si sono mossi alla con-
quista progressiva del mondo alpino, dive-
nuto accessibile e economicamente attra-
ente in seguito agli arretramenti e al ritiro
defmitivo dei ghiacciai. Questo vuoto va
spiegato nei termini della casualitä delle
scoperte e dello stato delle ricerche, moti-
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fig 1

Planimetna delle strutture di
abitazione del Castel Grande di
Bellinzona risalenti al neolitico
inferiore (disegno D. Calderara).
Plan mit Wohnstrukturen des
frühen Neolithikums auf Castel
Grande in Bellinzona.
Plan des structures d'habitation
du neolithique ancien du Castel
Grande de Bellinzone.

fig 2
Ricostruzione del primo
insediamento del Castel Grande
(disegno D. Calderara).
Rekonstruktion der ersten
Besiedlung auf Castel Grande
Reconstitution du premier
etablissement de Castel Grande.
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Te(to in paglia documentato nel
1974 a Berzona-Valie Onsernone:
un segno della persistenza di
tradizioni arcaiche
(foto R. Carazzetti).
Strohbedecktes Dach,
aufgenommen 1974 in Berzona-
Valie Onsernone: Ein Zeugnis für
die Langlebigkeit archaischer
Traditionen.
Toit en paille documente en 1974
ä Berzona-Valie Onsernone: un
temoignage de la persistence de
traditions archäiques.

vo per cui occorre credere che anche da
noi si potranno scoprire, un giorno o l'altro,
le tracce discrete di accampamenti stagio-
nali di alta quota o i ripari sotto roccia, nei
quali identificare i tipici indizi delle attivitä
di predazione. A sostegno di tale aspettati-
va ci sono i risultati degli studi che nelle
regioni a noi vicine situano la piü antica
presenza dell'uomo, all'interno dell'ambiente
prealpino e alpino, a partire dal Paleolitico
medio3.
Come detto, nel nostro cantone le prove
che attestano primitive forme di insediamento

sono State localizzate sulla collina
del Castel Grande. Le condizioni sedimen-
tarie particolarmente favorevoli - depositi
costituiti esclusivamente da una matrice di

loess - hanno contribuito a conservare nu-
merose testimonianze che rivelano la

presenza di un gruppo umano giä in possesso
degli elementi della cultura materiale
neolitica. Questo orizzonte e da mettere in cor-
rispondenza con il fenomeno di espansio-
ne del Neolitico nel territorio padano-alpino,

fino a quel momento occupato da grup-
pi di cacciatori-raccoglitori in via di seden-
tarizzazione4. Dal punto di vista cronologi-
co il processo di neolitizzazione che inte-
ressa la Pianura padana e il versante
meridionale delle Alpi si situa tra il 5400 e il

5000 a.C.5.

Grazie agli studi compiuti dagli archeologi
italiani", oggi possediamo le basi concet-

tuali per capire il complesso fenomeno
della neolitizzazione dell'Italia settentrionale.

Nel modello interpretativo da loro ela-
borato, la diffusione dei caratteri della
cultura neolitica e avvenuta attraverso
Processi di acculturazione delle comunitä ad

economia tardo-mesolitica, stanziate in

contesti territoriali molto differenziati. Le

diversitä ambientali e l'incremento della
sedentarizzazione, provocata dallo sfruttamento

intensivo delle risorse alimentari e

delle materie prime locali, hanno favorito la

segregazione dei gruppi di predatori in en-
titä regionali, stimolando di riflesso la loro

disponibilitä ad assimilare gli elementi
innovativ! neolitici (agricoltura, allevamento,
ceramica, industria litica, organizzazione
sociale, ecc.) che dalle adiacenti coste
liguri e adriatiche, e forse anche dalle Alpi
orientali, tendevano a diffondersi verso l'in-
terno.
L'esistenza di situazioni culturali circo-
scritte entro limiti regionali e dimostrata
molto bene dalla varietädei prodotti dell'in-
dustria della ceramica7. L'analisi di questa
categona di reperti permette di ricostruire,
almeno nelle grandi linee, la distribuzione
spaziale di quei caratteri morfologici ed
estetici che l'archeologo utilizza per definire

l'identitä di ogni singolo gruppo.
Nel caso specifico del Castel Grande
possiamo osservare che le ceramiche piü antiche

presentano delle analogie con i mate¬

riali coevi rinvenuti nelle grotte liguri delle
Arene Candide e della Pollera, nei siti terre-
stri di Alba (Piemonte) e del Vhö di Piadena
(Lombardia), negli insediamenti lacustri
varesini della palude Brabbia, del Pizzo di

Bodio e dell'Isolino, e nel riparo del Gaban

(Trentino). Queste indicazioni, associate ai

dati di scavo riguardanti le strutture di

abitazione, ci consentono di formulare aleune
ipotesi preliminari in merito all'origine dei
neolitici bellinzonesi.
II gruppo che si e insediato sulla collina del
Castel Grande doveva appartenere ad una
comunitä pienamente neolitizzata, a

conoscenza di tutte quelle nozioni che sono ne-
cessarie per controllare la teenologia della
ceramica e con un'esperienza sui materiali
da scegliere e da preparare per la costruzione

delle abitazioni.
L'argilla, il fuoco, il legno e la paglia sono gli
elementi che, combinati con l'abilitä dei

gesti, hanno contribuito a modificare, in

maniera irreversibile, le condizioni di am-
bientamento. Le informazioni riguardanti le

pratichedeH'allevamentoedeH'agricoltura,
anch'essefondamentali per definire lo stato

della neolitizzazione, non sono menzio-
nabili poiehe l'elevata aciditä che si registra
nel terreno cristallino del Castel Grande ne
ha annientato i resti. Bisogna perö segna-
lare che l'utilizzo del cristallo di quarzo, come

materia prima sostitutiva della selce, e
ben documentato. 49



(foto D. Calderara).
Boden einer Rundhutte.
Fond d'une cabane circulaire.
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Fondo di una capanna circolare Ricostruzione del villaggio a

capanne circolari (disegno
D. Calderara).
Rekonstruktion des
Rundhuttendorfes.
Reconstitution du village ä
cabanes circulaires.
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Da queste informazioni si e tentati di con-
cludere che il gruppo di neolitici insediatisi
sulla collina di Bellinzona abbia acquisito
da due fonti diverse quelle conoscenze di

natura tecnica e ambientale che si possono
dedurre daH'analisi dei resti recuperati

dall'archeologo. Per la ceramica e l'archi-
tettura in legno e paglia si propone un'origi-
ne padana, per l'industria del quarzo il

termine di riferimento nmane il mondo alpino8.

Ai primi colonizzatori delle Alpi, i cacciato-
ri-raccoglitori, bisogna infatti riconoscere il

merito di aver scoperto che le proprietä fisi-
che del cristallo di quarzo non impedisco-
no di applicare a quel materiale, adattan-
dole, le tecniche di lavorazione della selce.
Anche se e difficile Stabilire con precisione
il luogo dove e avvenuta l'invenzione, si de-
ve comunque rilevare che la profunda
conoscenza dell'ambiente alpino, acquisita
con ricognizioni sistematiche allo scopo di
identificare le varietä di materie prime di-
sponibili, puö essere indicata quäle fattore
principale che ne ha reso possibile la rea-
lizzazione. La tecnologia del cristallo deve
sicuramente essere consideratacome una
forma di adattamento che ha consentito di

mantenere costante lo Standard nella
produzione di utensili.
Le particolari condizioni sedimentane re-
gistrate sulla collina del Castel Grande
hanno contribuito alla formazione e alla
buona conservazione di numerose tracce,
riferibili a costruzioni depente, come pure
al mantenimento in loco di manufatti che
attestano l'organizzazione intenzionale
delle aree domestiche (forno, pozzetti, rag-

gruppamenti di ceramiche, ecc). AI primo
episodio insediativo corrispondono due im-
pianti di forma rettangolare (fig. 1) il cui peri-
metro e segnalato dai pali di delimitazione
delle pareti. Le impronte dei sostegni del
colmo, individuate lungo Hasse maggiore, e

le dimensioni generali (4xca.10 m), induco-
no ad assegnare a una delle due strutture la

specifica funzione abitativa; le funzioni relative

alla seconda unitä (1,50x4 m) dovranno
invece esser dedotte tenendo conto della
stratigrafia orizzontale delle varie categorie
di manufatti. L'insediamento presenta dunque

le carattenstiche di un abitato stabile a

frequentazione prolungata (fig. 2); la sua
fondazione e opera di un gruppo di pionieri
neolitici che dalla pianura si e diretto verso
l'alta valle del Ticino, probabilmente alla
ricerca di nuovi territori, adatti all'agricoltura e
all'allevamento (fig. 3).

Dopo questa prima fase segue un abbandono

della collina con il conseguente crollo

delle due costruzioni. Siamo in un
momento in cui, in ambito padano, si venfica
una discontinuitä: a partire dalla metä del V

millennio la cultura neolitica entra in un

processo di consolidamento, provocando
dei mutamenti profondi che hanno lasciato
traccia anche nella sfera delle manifesta-
zioni materiali. II rnnsediamento sulla collina

del Castel Grande awiene ad opera dei

portatori della cultura dei vasi a bocca
quadrata (VBQ) i quali, assieme alle carattenstiche

innovazioni nelle industrie della
ceramica e della litica, installano strutture di
abitazione concepite con un'architettura
completamente diversa dalle forme prece-
denti. I moduli circolare ed ovale vengono

adottati quali schemi planimetnci delle
abitazioni (fig. 4 e 5); una tradizione architetto-
nica che si manterrä in uso per tutto il

periodo VBQ e si esaurirä solamente dopo
l'introduzione di nuove espressioni di
cultura neolitica, avvenuta verso il 3800 a.C.

con le prime forme della civiltä della Lagozza.

Fino a quel momento la stazione bellin-
zonese e parte integrante del neolitico
padano, e in particolare della provincia
occidentale (Liguria, Piemonte e Lombardia
occidentale).
I primi segnali di un ulteriore e radicale
cambiamento, al Castel Grande si avverto-
no quando, in area padana e probabilmente

anche nelle zone del nostro cantone
situate a meridione del Cenen, si sviluppa
pienamente la cultura della Lagozza. II sito
bellinzonese presenta infatti una situazione

in cui i nferimenti (tipologia della
ceramica) devono essere ncercati in quei con-
testi neolitici nord-alpini che hanno occu-
pato il corso superiore del Reno9.

Questo scenano mostra dunque una valle
del Ticino che, a monte del Verbano, entra
nella sfera delle influenze alpine e nord-al-
pine, mentre il resto del territorio cantonale
probabilmente rimane in contatto con l'am-
biente padano.
II processo di diffusione di elementi nord-
alpini verso l'alta valle del Ticino puö trova-
re una spiegazione con l'avvento della me-
tallurgia, fenomeno che provoca una rottu-
ra degli equilibri precedentemente costi-
tuiti. Nel mondo alpino si assiste cosi alla
formazione di entitä locali omogenee che
controllano porzioni di territorio ripartite
sui due versanti.
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Erste Siedler im Kanton Tessin

Die Entdeckungen auf Castel Grande bei
Bellinzona haben die Kenntnisse über die
prähistorische Epoche im Kanton Tessin
einen grossen Schritt weitergebracht. Die
ersten Siedler gehen dort auf die neolithische

Zeit (5400-5000 v.Chr.) zurück. An
Funden sind Keramik, Gerate aus Silex und
aus Bergkristall zu erwähnen; die Häuser
haben einen rechteckigen Grundriss, und
alles weist darauf hin, dass es sich um eine
dauerhafte Besiedlung handelt. Nach
einem Siedlungsunterbruch folgt mit der
»Bocca-Quadrata-Kultur« eine Phase der
Konsolidierung des Neolithikums. Abgesehen

von den charakteristischen Kera-
mikgefässen mit quadratischer Mundung
fanden sich Spuren von ovalen oder runden

Hausgrundrissen. Diese Rundhäuser
wurden solange gebaut, bis sich in
Norditalien die Lagozzakultur auszubreiten
begann. Jetzt tritt das obere Tessintal in den
Einflussbereich der nordalpinen Kulturen
des Neolithikums. Diese Verbreitung von
nordalpinen Kulturelementen wird mitdem
Beginn der Metallurgie in Zusammenhang
gebracht.

Un apergu des premiers habitants
du Canton du Tessin

Depuis les decouvertes effectuees sur la
colline du Castel Grande de Bellinzone, les
connaissances relatives ä la prehistoire du
Canton du Tessin ont pu progresser de
maniere significative. Le premier peuplement
atteste remonte ä la phase de diffusion, en
milieu alpin, de la culture neolithique
(5400-5000 av.J.-C). Cet etablissement se
caracterise par la presence de ceramique,
industrie lithique sur silex et cristal de
röche; les structures d'habitations ä plan
rectangulaire et l'amenagement de
l'espace domestique conferent ä cet
etablissement un caractere permanent. A cette
phase succede, apres une interruption, la

periode de consolidation de la culture
neolithique, representee par la civilisation des
vases ä bouche carree. Les temoins
decouverts ä Castel Grande, outre les formes
caracteristiques des poteries, revelent des
traces d'habitations ä plan oval ou circulaire.

Cette tradition architecturale va durer
jusqu'au moment oü, en Italie septentrionale,

s'epanouit la culture de Lagozza. A
partir de ce moment lä la haute vallee du
Tessin va entrer dans la zone d'influence
de cultures neolithiques nord-alpines. Ce
phenomene de diffusion d'elements pro-
venants du nord des Alpes est mis en relation

avec le developpement de la metallurgie.

R.C.
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