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Matteo Grudina, presidente Invicti Lupi 

 

Intervento: Lôarmamento longobardo 

 

 

Nel corso di questo intervento andremo a focalizzare lôarmamento in uso nellôesercito longobardo 

nel corso dei loro due secoli di regno in Italia passando in rassegna tutte le attrezzature in base alla 

frequenza dei ritrovamenti nelle necropoli e del loro ipotetico utilizzo. Riguardo lôutilizzo, il mio 

studio verte sulla sperimentazione in prima persona attraverso la pratica sportiva della scherma a 

contatto pieno con riproduzioni di armi e protezioni del periodo longobardo. Non abbiamo 

lôesistenza di trattati schermistici dellôepoca, ma solo descrizioni da parte di fonti romane. Grazie 

a queste descrizioni, incrociate coi dati di morte violenta nelle necropoli (rotture ossee, 

ricalcificazioni, amputazioni, etc) e con la messa in pratica nellôattivit¨ agonistica, possiamo farci 

unôidea ipotetica della loro utilit¨.  

 

Lancia 

 

La lancia ¯ lôarma pi½ utilizzata e pi½ versatile allôinterno dellôesercito longobardo. Eô composta 

da una cuspide in ferro e da unôasta di legno. Il legname utilizzato per lôasta ¯ variabile: le varie 

necropoli hanno restituito resti di pomoidea, faggio, ontano, nocciolo e carpino. Veniva sempre 

utilizzato legname duro e resistente a vibrazioni e possibili sfregamenti con oggetti metallici. Resta 

il fatto che, qualsiasi fosse il diametro del legno impugnabile da un uomo, non potesse resistere a 

diversi colpi inferti a piena potenza da armi bianche pi½ pesanti quali scramasax e spathe.  

La lancia veniva impugnata a due mani oppure con una sola in abbinamento ad uno scudo; in 

questo secondo caso poteva anche essere scagliata contro il nemico.  

La forma della punta di lancia indica il suo utilizzo e la sua datazione ed eventuali funzioni 

simboliche: le forme delle cuspidi si sarebbero stilisticamente modificate nel corso del tempo, 

partendo da una forma a ñfoglia di saliceò (periodo della migrazione ed inizi del VII secolo) ad 

una a ñforma di alloroò (VII-VIII secolo). Esistono poi alcuni casi di cuspidi che presentano nel 

loro profilo delle alette inferiori che avevano nellôambito della caccia lo scopo preciso di arrestare 

i movimenti inconsulti dellôanimale trafitto. Si tratta di punte molto lunghe, che talvolta 

raggiungono gli 80 cm, e che presentano un profilo adatto ad una migliore penetrazione, una 

cannula allungata rispetto alle cuspidi standard, una bandellatura pi½ lunga e la presenza di rinforzi 

in filo di ferro, che avrebbero reso quest'arma adatta ad un utilizzo pi½ pesante e duraturo. Non 

conosciamo il loro preciso utilizzo tattico in combattimento ma possiamo ipotizzare servissero ad 

impedire unôeccessiva penetrazione del corpo avversario (che avrebbe reso il processo di 

estrazione lungo, laborioso e pericoloso, rendendo vulnerabile lôutilizzatore) oppure si pu¸ 

ipotizzare che ci si servisse delle alette per arpionare sia le armi dellôavversario (lame, bastoni, 

scudi) sia le parti del corpo pi½ esposte (gambe, braccia). 

Infine in alcune tombe sono state ritrovate punte traforate (in due o in quattro sezioni) che lasciano 

intendere un utilizzo alternativo a quello schermistico poich® pi½ fragili e soggette alla rottura 

rispetto a quelle pi½ comuni. Si ipotizza venissero impiegate come struttura portante di un vessillo 

militare o di unôinsegna: le traforature presenti sulla cuspide avrebbero permesso lôinserimento di 

un laccio che avrebbe potuto legare e sostenere una bandiera.  

Lôultima considerazione da fare sulla lancia ¯ il simbolismo legato al paganesimo longobardo, 

lôarma ¯ associata a Odino/Wotan/Godan che era il padre degli dei e combatteva con Gungnir (o 
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Gungni, Gungner e Gungrir), e divenne il simbolo del potere reale per la monarchia longobarda. 

NellôHistoria di Paolo Diacono viene citata nellôepisodio di Lamissione che viene salvato dal re 

Agilmundo, ¯ lôarma con la quale lôarimanno Amalongo sollev¸ il soldato greco da cavallo 

mettendo in fuga lôesercito di Costante II, e in altri episodi.  
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Scramasax 

 

Lo scramasax ¯ un coltello monofilo con un manico in materiale organico: ¯ composto da una lama 

che comprende il filo, la parte tagliente, e il dorso, pi½ spesso; dallôimpugnatura e dal codolo che 

sono le parti che si inspessiscono e sulle quali era fissata lôimpugnatura. Lôimpugnatura non 

presenta alcun tipo di protezione per la mano, ma ¯ presente, negli esemplari pi½ lunghi, una 

componente metallica tra elsa e codolo a protezione dellôimpugnatura. I pomoli lavorati e decorati 

sono stati ritrovati in pochi casi, soprattutto a fini decorativi pi½ che di bilanciamento. Sui due lati 

della lama era spesso presente un doppio sguscio, che si univa in prossimit¨ della punta.   

Si tratta di unôarma molto utilizzata da tutti i livelli sociali e di ricchezza dellôesercito, 

dallôarimanno allôadalingo. Lo scramasax era pi½ adatto di spathe o lance negli scontri ravvicinati 

quando lo spazio di manovra del soldato diveniva limitato ed era utilizzato in combinazione con 

uno scudo. Poteva essere utilizzato sia di taglio che di punta vista la sua forma. Era unôarma molto 

utile nei combattimenti serrati e in formazione, data la sua forma era letale nei colpi di punta 

utilizzati nei varchi lasciati liberi dai muri di scudi.  

Grazie alle dimensioni ritrovate nei reperti generalmente ¯ possibile darne una datazione: gli 

scramasax pi½ antichi del periodo pannonico e dellôinvasione generalmente non superano i 30cm 

di lunghezza; quelli che arrivano fino ai 50cm generalmente appartengono alla prima met¨ del VII 

secolo mentre quelli che superano i 50cm sono successivi e pi½ adatti ad un combattimento a 

cavallo vista lôevoluzione dellôesercito longobardo.  

Questôarma generalmente veniva indossata dal guerriero in foderi di materiale deperibile come il 

cuoio, del quale non ¯ praticamente rimasta traccia, che veniva appeso ai componenti (in cuoio e 

metallo) delle cinture.  
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Spatha 

 

La spada o spatha ¯ unôarma bianca con una lama appuntita e tagliente su ambo i lati e con 

unôampia scanalatura centrale; la lama poi tende ad inspessirsi e a restringersi nella parte 

dellôimpugnatura, fino allôarea dove lôimpugnatura stessa viene fissata tramite ribattitura o 

saldatura e viene chiamata codolo. Molti reperti mostrano una spada sprovvista di elementi 

metallici per lôelsa, suggerendo un maggior utilizzo di materiali organici per realizzarla.  

La spatha era unôarma appartenente ad individui di ceto alto o medio-alto visto il suo elevato costo 

di produzione: sul territorio italiano abbiamo la presenza di molte spathae di fattura 

particolarmente pregevole. Si tratta di spade con unôelsa doppia, una in prossimit¨ della lama e 

una in prossimit¨ del codolo, riccamente decorate e realizzate con metalli ricchi come lôargento, il 

bronzo e il placcato oro. Solitamente questôelsa doppia ¯ detta a ñHò vista la simmetria tra la lamina 

paracolpi e quella del codolo. In alcuni casi abbiamo la presenza sul pomo trapezoidale di due 

anelli intrecciati, probabilmente a simboleggiare un legame, un atto di sottomissione, di fedelt¨.     

La spatha ha uno sbilanciamento verso la punta dellôarma che ci consente di ipotizzare il suo 

maggior utilizzo nel campo appartenente alla cavalleria e ai soldati pi½ esperti. La ricchezza 

dellôarma invece la rendeva un motivo di vanto per il portatore, che la esibiva anche a livello civile 

in un contesto culturale dove lôostentazione della cultura materiale militare aveva grande 

importanza. Come per i legni delle aste delle lance, anche i materiali organici utilizzati per la 

realizzazione delle impugnature delle spathe possono essere diversi e variabili da tomba a tomba. 

Si ¯ anche registrata la presenza di legacci e fili intorno allôimpugnatura, forse per aumentare 

lôaderenza dellôimpugnatura alla mano e per contenere eventuali fratture del materiale sottostante. 

La lama della spatha poteva essere realizzata con il processo della damaschinatura, processo 

metallurgico sofisticato che consisteva nel mescolare metalli pi½ duri e rigidi con altri pi½ elastici 

nella forgiatura della lama, rendendo di fatto la spada capace di assorbire meglio le vibrazioni dei 

colpi. 
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Arco 

 

Lôarco in guerra ¯ lôarma degli schiavi liberati e dei pi½ poveri. Si trattava di unôasta di legno 

progettata per il lancio di frecce per colpire lôavversario su lunga distanza. Il fatto che lôarco fosse 

lôarma in grado di colpire da pi½ lontano tra le armi longobarde potrebbe far pensare che il suo 

utilizzatore non venisse ritenuto tra i Longobardi abbastanza forte e coraggioso da avvicinarsi al 

nemico per sconfiggerlo con armi bianche.  

Esistono due tipologie di arco: lôarco lungo e lôarco composito. Lôarco lungo ha una struttura a 

bastone con degli intagli alle estremit¨ per tendere la corda e con unôimpugnatura che non si 

distingueva rispetto al resto della struttura dellôarma. Il materiale di questi archi generalmente ¯ 

legno di tasso, in grado di sopportare la tensione dellôazione di lancio.  

Lôarco composito invece ¯ di derivazione avara e viene introdotto nella penisola dai longobardi. Si 

tratta di un arco pi½ corto, adatto ad un utilizzo a cavallo, composto da 5 sezioni (3 lignee, e 2 di 

corno e tendine), e da una maggiore gittata di tiro.  

Le punte di freccia, unico elemento metallico riscontrabile nelle tombe, non hanno unôevoluzione 

precisa come le lance: presentano forme a rombo, a foglia di salice, a coda di rondine, a tre alette 

di influenza avara. Le frecce dovevano essere tenute in una faretra, probabilmente realizzata in 

cuoio e appesa al fianco tramite un sistema di cinghie e cinture. 
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Scure 

 

Lôarma pi½ rara che si trova nelle necropoli longobarde. Ĉ possibile che un numero esiguo di 

longobardi utilizzasse la scure come arma da lancio in battaglia, anche se questa tecnica era pi½ in 

uso tra i franchi che utilizzavano una scure progettata appositamente per il lancio, la Franziska. La 

semplicit¨ e la forma grezza delle scuri longobarde, meno adatte al tiro di quelle franche, 

potrebbero essere una prova dellôutilizzo saltuario e poco rigoroso di questôarma da parte degli 

arimanni. La forma delle scuri longobarde rientra nella tipologia delle scuri ñbarbuteò, cos³ dette 

perch® la lama proseguiva al di sotto del punto di fissaggio, o in quella dalla classica forma 

triangolare.  

 

 
 

Scudo 

 

Lo scudo era la principale attrezzatura difensiva dellôarimanno, sia per i fanti che per i cavalieri. 

Era di forma circolare, in materiale ligneo, piatto o concavo, con presente unôimpugnatura in ferro. 

Al centro portava un foro dove veniva posta la mano e a protezione era posta una calotta di ferro 

chiamata umbone. Lôumbone ¯ lôelemento datante per lo scudo: la sua forma si evolve nel corso 

degli anni, partendo da una forma conica e arrivando ad una ogivale. Operando una 

semplificazione, la forma conica ¯ riconducibile agli scudi pannonici e della migrazione, mentre 

quella ogivale la troviamo dal VII secolo in poi, anche se va menzionata la presenza di una 

categoria intermedia tra le due appena citate, ovvero di umboni dalla forma non pi½ conica, ma 

dalla calotta moderatamente sferica, poich® il cambiamento della forma avvenne nel corso di anni. 

Lôumbone veniva fissato al disco di legno tramite dei chiodi a testa piatta e larga riscontrabili in 

numerose inumazioni, solitamente nel numero di cinque. 

Lo scudo veniva realizzato con una sovrapposizione di pi½ spessori di legno leggero e flessibile, 

probabilmente tavolette o spicchi uniti da incastri, perni o colla animale. Ai vari strati di legno di 
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legno si andavano ad aggiungere una copertura di materiale organico, probabilmente cuoio o 

pellame o tele. In questo modo lôanima lignea costituirebbe lo scheletro dellôarma, mentre la 

copertura (assieme ad umbone ed impugnatura) la parte pi½ resistente ed adatta allôassorbimento 

dei colpi.  

Lô impugnatura di questo scudo era con una mano, quindi con una maggior sollecitazione negativa 

del polso in fase difensiva, ma al tempo stesso lo rendeva utile anche come strumento di attacco 

in quanto poteva essere utilizzato per colpire lôavversario, per cercare di disarmarlo o incastrargli 

lôarma, per aprire la difesa avversaria cos³ da favorire il colpo di un alleato.  

 

 
 

 
 

Elmo 

 

Gli elmi pi½ diffusi nellôItalia del periodo erano principalmente due: elmi a struttura lamellare 

(fedrlamellenhelm) ed elmi a spicchi (spangenhelm).  

Lôelmo lamellare era costituito da numerose lamelle di metallo cucite tra di loro, al fine di creare 

un sistema di ammortizzazione del colpo subito, ed era dotato di un frontale con un nasale incluso. 

Completavano la protezione una coppia di paragnatidi, una cotta di maglia per la nuca e un 

cupolino sommitale che racchiudeva ed univa la parte terminale di tutte le lamelle. Sulla sommit¨ 

vi ¯ la presenza di un cimiero a coda di cavallo.  Lo spangenhelm possedeva una struttura pi½ 

semplice: era realizzato da una struttura principale incrociata sulla quale venivano fissate delle 

placche tramite dei ribattini. Era sprovvisto di nasale ed era completato da una coppia di 

paragnatidi e talvolta da una protezione per la nuca. In un contesto logico-pratico lo spangenhelm 

si adattava meglio alle esigenze della fanteria: la sua struttura ergonomica avrebbe certamente 

permesso, a livello fisico, una maggior scivolamento dei colpi diretti dallôavversario verso la testa 

rispetto ad un emo lamellare, che per quanto pi½ elastico rispetto allo spangenhelm, avrebbe 

comportato per la sua maggiore altezza una leva pi½ lunga e una sollecitazione pi½ forte per il collo 

dellôutilizzatore.  
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Dôaltro canto lôelmo lamellare avrebbe potuto trovare una miglior utilizzazione nei reparti di 

cavalleria (lo stesso cimiero innestato sul cupolino potrebbe rappresentare un richiamo al cavallo) 

per un impatto psicologico sul nemico pi½ forte (in modo da sembrare pi½ grandi della realt¨). 

Una particolarit¨ riguarda il fatto che nessun elmo offriva una protezione totale al volto del 

guerriero e quindi si riscontrano molti casi di morti violente per colpi di punta diretti sul viso. 

Unôipotesi a riguardo di questa mancanza di protezioni ¯ che fosse preferibile una maggior 

visibilit¨ (non ostruita dallôelmo come invece accadr¨ nelle epoche successive) al fine di schivare 

i colpi sul corpo, specie in un periodo storico dove si poteva morire facilmente semplicemente a 

causa delle infezioni su ferite superficiali.  

Un problema riguardo gli elmi riguardo la scarsit¨ dei loro ritrovamenti nelle necropoli che ci pone 

davanti a una problematica: lôelmo, visto il suo costo, era tramandato di padre in figlio e quindi 

non deposto col morto oppure era maggiormente prodotto in materiale deperibile, come il cuoio 

bollito, anche se decisamente meno consistente del ferro? Eô indubbio che gli arimanni cercassero 

di proteggere il capo, la parte pi½ esposta in combattimento, con qualsiasi rimedio. Il problema 

resta stabilire la percentuale reale di utilizzo.  

 

 
 



ф 
 

 
 

Armature 

 

Nonostante lôarmatura sia menzionata varie volte nellôHistoria Langobardorum e nelle leggi di 

Astolfo, la sua presenza risulta estremamente scarsa nelle fonti archeologiche, che hanno rivelato 

lôesistenza di alcune file di lamelle nella necropoli di Castel Trosino. In questo caso, per meglio 

comprendere le fattezze di questa armatura, ¯ possibile fare riferimento al ñPiatto di Isola Rizzaò 

e alla Lamina di Agilulfo, che presentano sempre una rappresentazione simile allôarmatura 

lamellare.  

Ĉ probabile che lôarmatura principale utilizzata dai longobardi fosse unôarmatura lamellare: si 

tratta di una protezione di derivazione orientale, costituita da file di lamelle metalliche sovrapposte 

e cucite tra loro fino a formare una sorta di veste che ricopre il soldato. La sua protezione era 

garantita dallôammortizzazione del colpo su una superficie pi½ ampia rispetto ad una maglia di 

ferro, questo perch® il sistema di legacci e legature organiche permetteva una maggiore elasticit¨ 

ed assorbimento da parte delle lamelle. Come per gli elmi, la scarsit¨ di rinvenimenti metallici in 

Italia pu¸ indurci a seguire due strade: o ipotizzare che anche la corazza, come lôelmo, fosse 

trasmessa di padre in figlio, oppure che anche la corazza, come lôelmo, fosse realizzata in materiale 

organico. 

Un'altra tipologia di armatura era rappresentata dalle cotte di maglia, ovvero da quelle ñtunicheò 

composte da anelli di ferro intrecciati e rivettati assieme che andava a ricoprire il corpo del 

guerriero offrendo una protezione valida contro i colpi di taglio e in talvolta di punta. Le cotte di 

maglie potevano essere realizzate con intrecci di anelli di varie dimensioni e potevano avere varie 

lunghezze. 
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Sub-armalis/kaftan 

 

Unôaltra tipologia di protezione poco costosa era rappresentata da imbottiture da indossare come 

abito quali sub-armalis o kaftan (di origine orientale). Non ne abbiamo resti nelle necropoli ma ¯ 

ipotizzabile il loro utilizzo in quanto protezioni leggere da utilizzare sotto lôarmatura per migliorare 

lôammortizzazione dei colpi incassati o come protezioni uniche anche se non avrebbero retto a 

colpi diretti di taglio e di punta. Generalmente erano cuciti a strati di lana con inserimenti di crini 

di cavallo per migliorare lôimbottitura. Visto il materiale deperibile qui si entra comunque nel 

campo delle ipotesi e non delle certezze.  

 

 
 

Per maggiori informazioni resto disponibile sul sito web www.invictilupi.org 
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