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Madrano, una necropoli romana ai piedi del
San Gottardo
Fulvia Butti Ronchetti

no

fig. 1

Madrano ai piedi del massiccio
del San Gottardo (riprodotto con
läutorizzazione dell'Ufficio
federale di topografia del
20 4. 1994).
Madrano am Fusse des Gotthard-
massivs.
Madrano au pied du Saint-
Gotthard.
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Un interessante esempio di necropoli
»alpina« d'etä romana costituisce quella del
sito di Madrano (Airolo). II piccolo centro
occupa una posizione particolarmente feli-
ce: posto all'incrocio fra Val Leventina (fig.
1) e Val Canaria, e facilmente collegabile
con il Verbano e la Pianura Padana tramite
il Ticino; superato il passo della Novena o
della Furka, si accede alla Valle del Rodano
e, superato il San Gottardo, si raggiunge il

Reno Anteriore. La zona non e ricca di
testimonianze archeologiche, eccettuata la

piccola necropoli di cui si tratterä. Uno scavo

recente ha perö nvelato la presenza di

una sepoltura, databile anteriormente al-
l'anno 1000, e, all'interno della chiesa dei
santi Protasio e Gervasio, di un edificio di
culto del XIII secolo. Risalenti sempre a
quest'epoca sono i resti, giä noti da tempo,
di fortificazioni poste ai lati del corso del
Ticino, sopra le »Gole di Stalvedro«, come di-
ce la denominazione una »strozzatura«
della valle, che si prestava ottimamente a
controllare il passaggio di uomini e mezzi.
Nonostante la posizione particolarmente
rilevante strategicamente, l'assenzadi no-
tizie anteriori all'etä medievale non avreb-
be mai fatto presumere l'esistenza, a circa
1200 m di altitudine.di una necropoli romana,

che si rivelö per giunta »inaspettata-
mente« ricca, in rapporto al contesto di
economia alpina, normalmente poco
superiore al livello della sussistenza.
II »cimitero« di Madrano, di soie 15 tombe,
venne indagato in tre successivi interventi:
nel 1957, nel 1965 e nel 1966, a cui e da ag-
giungere il recupero di alcuni pezzi effet-
tuato da gente del posto. E' stato edito solo
il materiale del primo scavo-", che sarä
prossimamente ripubblicato unitamente al

materiale dei due interventi successivi, ef-
fettuati da R. Alberti.
La struttura tombale era nella quasi totalite
dei casi il recinto di pietre a secco, talvolta
con copertura di piode, che (e stato indivi-
duato con certezza in alcuni casi) lasciava
scoperto un settore, sempre ad E, oltre il

capo del defunto, denominato dagli scava-
tori »ripostiglio«. In questo vano erano
sempre collocate quelle che potremmo
definire le »stoviglie« del corredo funebre,
come patere, coppe e coppette, bicchieri,
mentre gli altri oggetti piü personali, come

attrezzi da lavoro ed armi, potevano avere
collocazioni varie, accanto al corpo o ai
suoi piedi.
E' stato possibile ricavare notizie interessant!

riguardo l'abbigliamento in uso,
nonostante il terreno non abbia conservato
alcun frammento di stoffa ed abbia con-
sunto completamente anche le ossa. Ma,
come e ben visibile dalla fig. 2, la posizione
in cui sono stete trovate le fibule e le bullet-
te in ferro delle calzature, indicava rispetti-
vamente le spalte ed i piedi del cadavere.
Ades, nella tomba 2/1966 il cadavere reca-
va due spüle di tipo Mesocco sulle spalte
per bloccare i lembi della sopratunica,
mentre le altre tre fibule smaltate potevano
avere varie funzioni non precisabili, come
chiudere lo scollo.o chiudere un'eventuale
mantellina, o fissare insieme tunica e
sopratunica. A giudicare dalle tracce di materiale

organico conservate dal terreno, le

monete dovevano essere contenute in una
»borsa« (forse di cuoio), che, in base alla
ricostruzione della posizione del cadavere e
della sua altezza, era con ogni probabilitä
appesa alla cintola.
Le fibule sono l'elementodi corredo piü nu-
meroso ed appariscente, restituito dalle
tombe di Madrano. Si evidenziano in
particolare le bellissime fibule smaltate (fig. 3)
per la loro policromia di notevole effetto e la
tecnica molto minuziosa con cui erano ot-
tenute. Sono scarsamente attestate fibule
di questo tipo negli altri corredi funerari
ticinesi, da cui provengono solo due esempla-
ri da Stabio e da Arcegno, fatto che sottoli-
nea ulteriormente la peculiaritä della
nostra necropoli. Questi piccoli »capolavon«
artigianali non sono prodotti locali, ma
provengono da officine centroeuropee con cui
il villaggio di Madrano dimostra perciö di

essere ben collegato.
In ambito alpino, nell'etä romana, le tombe
femminili conservano generalmente piü
fibule, richieste dal tipo di abbigliamento in
uso3, ma non ci si sarebbe aspettato di tro-
vare nella piccola necropoli montana una
sepoltura (la tomba 7/1957) con l'offerta di
ben tredici spüle, varie per foggia, colori,
dimensioni, che testimoniano un certo be-
nessere della popolazione e, a mio avviso,
anche un certo gusto per l'ostentazione
della ricchezza. Agli uomini si preferiva in-
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fig. 2a
Pianta ricostruttiva della tomba
2/1966 (disegno N Quadri in
base alle osservazioni di Martin-
Kilcher [nota 3]).
Zeichnerische Rekonstruktion von
Grab 2/1966.
Plan reconstituant la tombe
2/1966.

\ fig. 2b
Corredo della tomba 2/1966
(disegni N Quadri).
Beigaben aus Grab 2/1966.
Mobilier de la tombe 2/1966.

fig. 3
Esempi di fibule smaltate
(foto UCMS).
Auswahl emaillierter Fibeln.
Choix de fibules emaillees. 85



fig. 4
Fibula tipo Mesocco (foto UCMS).
Misoxer Fibel.
Fibule Misox.

fig 5

Coppa del vasaio »Cibisus«
(tomba 111957) (foto
UCMS).
Grab 1/1957: Schale des
»Cibisus«.
Tombe 1/1957: coupe de
»Cibisus«.
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veceoffnre piü monete (addirittura 27 nella
tomba 2/1965).

Carattenstiche sono ancora le fibule cd.
»Mesocco«, in bronzo, decorate con piccoli
motivi incisi (cerchietti, lineette, »v«) (fig. 4).
Sono oggetti di gusto locale, come indica-
no le loro dimensioni, anche ragguardevoli,
che ricordano tipi in uso nella zona in epo-
che anteriori e di diffusione limitata. Anche
le fibule »Mesocco« sono attestate in un'area

ben circoscritta: oltre che, ovviamente
a Mesocco (Gngioni), nel Vallese e nell'alto
Novarese (Italia). Con queste zone si notano

affmitä anche in un altro tipo di fibula, la

ben diffusa »Soldatenfibel«, che perö li come

a Madrano si presenta di piü grossa
taglia (secondo il gusto locale) e con una
piccola cresta sulla cima della staffa. Altri
oggetti abbastanza particolan sottolineano le
affinitä con l'alto Novarese, i picconi ed i

secchi; questi ultimi non ci sono pervenuti
interi, ma sono testimoniati dal solo manico.

II piccone non e particolarmente diffuso
nelle necropoli del comprensono ticinese
ed e perciö maggiormente ribadita la relati-
vamente alta incidenza di questo attrezzo
nella nostra necropoli, con cinque pezzi in

quindici sepolture; il suo uso e ovviamente
vario, ma e con ragionevole certezza da
rapportare all'estrazione dei cristalli in
generale, ma in particolare di rocca, attestate
fin dall'epoca preistorica nel tratto alpino li-
mitrofo. E' opportuno ricordare ancora una

volta la suggestiva immagine tramandataci
da PHnio, che nferisce come i cercaton di
cristalli raggiungessero spencolatamente
anche i filoni piü inaccessibili appenden-
dosi a corde. Alcuni piccoli frammenti di
cristallo di rocca sono stati rinvenuti anche
in qualche sepoltura di Madrano, forse per
le virtü attribuite a questo materiale, consi-
derato una sorta di acqua solidificata, che
poteva servire come »genere di conforto«
all'anima del defunto, che doveva attraver-
sare le infuocate regioni dell'Oltretomba.
Ci aiutano a completare la visione dell'eco-
nomia della popolazione altri attrezzi da
lavoro oltre ai picconi: sono ancora numerosi
falci e falcetti, cesoie, asce, coltelli, compa-
iono un frammento di sega ed aleune lance
utilizzate per la caccia.
Un pezzo particolarmente notevole e una
coppa firmata da »Cibisus« (fig. 5), un vasaio

attivo nella Gallia dell'Est nella seconda
metä del II secolo, che nbadisce i contatti
fra il nostro sito e l'Europa centrale, giä evi-
denziati a proposito delle fibule.
Proveniente, invece, da una fabbrica del sud
dell'Italia una casseruola di bronzo prodotta
dall'officina dei »Cipii«. I restanti materiali,
in vetro e ceramica, rimandano a produzio-
ni »locali« in senso lato: sono pezzi
abbastanza comuni e di fattura non ricercata,
prodotti con ogni probabilitä da fabbriche
delle zone limitrofe, come testimoniano, ad
es. i marchi impressi nei vasi in terra sigillata.

Anche i vetri sono abbastanza frequenti,

comunque superiori numencamente alla
media delle attestazioni registrata in contesti

medio-tardo imperiali del Canton Ticino4.

In conclusione, anche i materiali della
piccola necropoli di Madrano, del II-III secolo
d.C, confermano quanto giä la sua posizione

poteva far supporre: il fatto che fosse
con relativa facilita in collegamento a nord
con il centro Europa, ad ovest con la Gallia
ed a sud con la Pianura Padana trova n-
scontro nei materiali repenti, che con quelli
di queste zone sono confrontabili. Alcuni
pezzi sono peculian del territorio e ci viene
spontaneo riferirli ai costumi dei »Lepon-
zi«, la popolazione citata dalle fonti storiche,

ma della quäle ci sfugge una connota-
zione precisa. Gli elementi piü rilevanti
emersi dallo studio dei materiali restano, in
sintesi, la »nechezza« dei corredi tombali
ed il rapporto con le regioni centroeuropee,
elementi che sono, a mio avviso, collegati
strettamente: la popolazione locale deve
aver sfruttato con un certo profitto i traffici
che dovevano passare dal territorio,
probabilmente prestando servizio di guida o si-
mili. E' questa affermazione una piccola
»scoperta«: si conoscevano come molto
frequentati altri passi alpini, mentre i valichi
della zona (ad es. del San Gottardo) erano
ritenuti normalmente poco percorsi,
addirittura da alcuni Studiosi non utilizzati. La

necropoli, con le sue soie 15 rieche tombe,



ci permette invece di supporre che, per
motivi che ci sfuggono nel dettaglio, in un

particolare momento storico, la zona do-
vette assurgere ad una certa importanza,
forse proprio attribuibile al suo essere
alternativa ai giä conosciuti e ben battuti per-
corsi alpini, opportunitä che la gente locale
sfruttö, affiancandola alle tradizionali attivitä

dell'ambiente alpino, traendone profitti
economici, che vennero ostentati con
compiacimento nei corredi funerari dei

congiunti.
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Der römische Friedhof
von Madrano Tl

Vor einigen Jahren ist in Madrano eine kleine,

jedoch bedeutende Nekropole des 2
und 3. Jahrhunderts n.Chr. entdeckt
worden. Von den 15 Gräbern sind »reiche«
Beigaben zu Tage gekommen, wenn man sie
mit den ökonomischen Verhältnissen des
alpinen Raumes vergleicht. Obwohl wir
keine eindeutigen Beweise besitzen, können

wir annehmen, dass die Leute von
Madrano sich ihren Wohlstand nicht nur als
Bauern, sondern auch als Bergführer und
als Strahler erarbeiteten. Die geographische

Lage von Madrano ist besonders
günstig: Die Verbindung nach Süden ist
durch die Leventina und den Fluss Ticino
gesichert, durch die Pässe Novena und
Furka wird das Rhonetal, durch den Sankt
Gotthard der Hochrhein erreicht.
Unter den bedeutenden Fundstücken der
Nekropole sind die emaillierten Fibeln, eine

Schale des Töpfers »Cibisus«, dessen
Werkstatt sich in Ostgallien befand, und eine

von einem italischen Handwerker
signierte bronzene Kasserolle zu erwähnen.

La necropole romaine de
Madrano Tl

Decouverte il y a quelques decennies au
centre de Madrano, une petite necropole
comportant quinze tombes a livre un mobilier

funeraire, particulierement riche en
regard de l'economie du milieu alpin, qui la
situe entre le Ile et teilte siecle de notre ere.
Sans pouvoir avancer de preuves irrefuta-
bles, ii parait plausible de supposer que ce
bien-etre decoule non seulement des
activites traditionellement pratiquees en
montagne, mais egalement de l'extraction de
cristaux, en particulier ceux de röche, ainsi
que des Services de guides assures par
les habitants. La position de Madrano est
particulierement bien choisie puisqu'elle
communique avec le sud par le biais du
Ticino, avec la vallee du Rhone par les cols
de Novena et de la Furka et avec le Rhin par
le Saint-Gotthard. Mentionnons parmi les
objets les plus remarquables les magnifi-
ques fibules emaillees. une coupe en sigillee

provenant de l'atelier de Cibisus, etabli
en Gaule Orientale, et une patere en bronze
signee par un artisan italique. M.-A. Fi.

87


	Madrano, una necropoli romana ai piedi del San Gottardo

