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Bioggio: un esempio di continuitä civile e cultuale dalla
Romanitä al Medioevo
Rossana Cardani Vergani
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La struttura civile di epoca
romana

Della Bioggio romana si e iniziato a parlare
fin dal 1960 quando - grazie all'amplia-
mento del cimitero - vennero alla luce
strutture murarie, che fecero ipotizzare la

presenza di una Villa romana di modello
rurale. All'epoca la ricerca non pote essere
approfondita e le conoscenze da noi ac-
quisite in seguito sono il frutto della meti-
colositä di Mario Fransioli, che ebbe la pre-
mura di documentare i ritrovamenti murari
e di mettere al sicuro i reperti mobili:
frammenti di tuboli, mattoni rotondi, quindici
monete in bronzo - di epoca compresa fra
il 147 d.C. e il 248 d.C. -, un recipiente in

lamina di bronzo, un'anfora siglata APICI.
Tutti questi oggetti - riferibili al lll secolo dopo

Cristo - sono oggi conservati nelle sale
del Museo plebano di Agno1.

Le conoscenze piü approfondite su Bioggio

romana (fig. 1) si sono tuttavia acquisite
a partire dal 1992, anno in cui venne inda-
gata l'area occupata oggi dal Centro sco-
lastico comunale2. In questo caso, tre me-
si di ricerca archeologica hanno permesso
di riportare interamente alla luce una struttura

artigianale dotata di impianto termale
- di probabile utilizzo pubblico - riferibile alla

seconda metä del II secolo d.C. e sog-
getta poi nei secoli successivi a modifiche
sostanziali (fig. 2)3.

fig. 1

Piano generale dei ritrovamenti nel
territorio di Bioggio. 1 Resti murari
di epoca romana (1960); 2 oratorio
di SankIlario (1987); 3 complesso
romano con impianto termale
(1992); 4 tempietto (1996-1998);
5 chiesa di San Maurizio
(1997-1998) (UBC Bellinzona,
F. Ambrosini, D. Calderara).
Überblick über die Fundorte in

Bioggio. 1 römische Mauerreste;
2 Kapelle Sant'llario; 3 römisches
Gebäude mit Badeanlage;
4 römischer Tempel; 5 Kirche San
Maurizio.
Plan general des vestiges
archeologiques ä Bioggio. 1 murs
romains; 2 chapelle Sant'llario;
3 bätiment romain avec annexe
thermal; 4 sanctuaire romain;
5 eglise San Maurizio.

L'imponente ritrovamento - che nell'insie-
me occupava un'area di 270 mq - e stato
letto in sei diverse fasi costruttive colloca-
bili nell'arco cronologico compreso fra il

150 d.C. e il Vl-Vll secolo della nostra era
(fig. 3).
La prima fase - ipotizzabile all'inizio del II

secolo d.C. - e limitata a resti di una buca

per palo e alle tracce di focolari, forse
riferibili ad un accampamento o ad un
insediamento prowisorio legato ad un cantiere.

Nel 150 d.C. e da collocare la prima struttura

muraria, interpretata come magazzi-
no4. Costituito da un ampio spazio
quadrangolare, esso vede nel suo interno delle

buche di palo allineate, ipotizzabili come
suddivisioni. Un muro rinvenuto a nord fa

credere che il complesso fosse recintato.
Tra 150 e 180 d.C. si ha il momento co-
struttivo piü importante per la Villa rurale di

Bioggio. Nasce infatti in questo periodo la

struttura artigianale di utilizzo pubblico con
annesso un impianto termale5.
In questa fase, la struttura preesistente
viene dotata di un caldarium, di cui si co-
noscono altri esempi in Ville rurali di epoca
romana poste sull'altopiano svizzero6.

L'accesso al caldarium era garantito da un

piccolo atrio posto a sud, mentre il lato
nord era concluso da un'abside semicirco-
lare; non si e potuto stabilire dove si tro-
vasse e di che tipo fosse il collegamento 155
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fig. 2
Veduta aerea del complesso
romano (1992) (UBC Bellinzona,
D. Calderara).
Luftaufnahme der römischen
Anlage.
Vue aerienne des bätiments
romains.
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fig. 3
Situazione di scavo del complesso
romano (1992). Evidenziate: in
nero la fase 2; in grigio scuro la
fase 3; in grigio chiaro la fase 4:
in bianco le fasi successive
(UBC Bellinzona. F. Ambrosini,
D. Calderara).
Plan der römischen Anlage.
Schwarz: Phase 2; dunkelgrau:
Phase 3; hellgrau: Phase 4; weiss:
jüngere Phasen.
Les bätiments romains. Noir:
phase 2; gris fonce: phase 3; gris
clair: phase 4; blanc: phases
successives.

fra caldarium e costruzione a monte. Per
quanto riguarda il funzionamento a livello

pavimentale si sono conservate bene le

strutture dell'ipocausto; la bocca d'arrivo
dell'aria calda indica inoltre la posizione del
praefurnium, che tuttavia non ha potuto
essere identificato nella sua forma, a causa

delle trasformazioni avvenute nei secoli
successivi.
La terza fase costruttiva, appena descritta,
coincide senza dubbio con il momento di

maggiore fioritura della Villa rurale di Bioggio.

Oltre alle caratteristiche strutturali, nella

principale struttura creatasi si legge
anche il rispetto per le regole costruttive
romane, trasmesse da Vitruvio7.
La struttura pubblica appena descritta,
sulla base dei ritrovamenti monetali e dei
reperti (fig. 4-6), viene utilizzata fino al V
secolo d.C, quando - dopo un'attenta puli-
zia con il fuoco - viene abbandonata per un
breve periodo.
AI primo abbandono fa poi seguito un riu-
tilizzo, con un cambiamento di funzione.
Lo spazio quadrangolare viene infatti sud-
diviso internamente con muri che delimita-
no a nord-ovest una zona artigianale e a

156 est quattro piccoli spazi seminterrati, pro-
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fig. 4
Fibula a tanaglia in bronzo del
complesso romano (UBC).
Bronzefibel.
Fibule en bronze.

fig. 5
Chiave in ferro del complesso
romano (UBC).
Eisenschlüssel.
Clef en fer

fig. 6
Peso in piombo del complesso
romano (UBC).
Bleigewicht.
Poids en plomb.



babili dispense o cantine8. II caldarium viene

sostituito con una struttura a portico,
lastricata in piode.
Solo dopo la metä del V secolo lo spazio
quadrangolare viene ulteriormente suddivi-
so nell'ambito di una quinta fase costrutti-
va, che da vita ad un'unica vera abitazione
non piü correlata ad altri impianti.
Un secondo abbandono temporaneo e
un'ulteriore pulizia a mezzo del fuoco hanno

infine portato alla fase altomedievale,
collocabile attorno al VI secolo, e alla struttura

abitativa ad essa relativa. Questa -

caratterizzata da due spazi distinti - vede ad
ovest una struttura unitaria, mentre ad est
la presenza di tre locali, collegati fra loro da
un corridoio9.

II tempietto di ordine corinzio

I primi mesi del 1996 e del 1998 hanno dato

la possibilitä al Servizio archeologico
cantonale di indagare aleune parcelle di
terreno private, poste sui medesimo pia-
noro, ma piü a nord rispetto ai ritrovamenti

descritti in precedenza. La ricerca ha

portato ad una scoperta davvero eeeezio-
nale, che fino ad oggi costituisce un uni-
cum per il Cantone Ticino10.
II rinvenimento riguarda infatti un tempietto
prostilo di ordine corinzio a due colonne,
probabilmente posto su un podio, al quäle
si accedeva grazie ad uno o piü gradini;
l'edificio di culto era completato da un portico

antistante, nel quäle si trovavano due
fosse per i resti sacrificali (fig. 7 e 8).
L'identificazione del tempietto e stata resa
possibile dal ritrovamento di un basamento

in pietra locale legata con malta, della
base dei quattro pilastri delimitanti lo spazio

rettangolare contenente le due fosse
circolari, e soprattutto dai diciotto elementi

marmorei, posti uno accanto all'altro, come

se fossero stati deposti con ordine, a
seguito di un occasionale incendio11. I

diciotto reperti - eseguiti in marmo bianco di

ottima qualitä - comprendono elementi ar-
chitettonici quali: capitelli di ordine corinzio
(fig. 9), basi, colonne, montanti, resti del-
l'architrave e del fregio.
A questi e poi da aggiungere un altarino
con iscrizione votiva dedicata a Giove,
molto probabilmente da correlare al

tempietto (fig. 10)12.

L'epoca del complesso - in base ai ritrovamenti

monetali - e da riferire alla seconda
metä del II secolo d.C. e pertanto e da le-

gare al periodo di maggiore splendore della

Villa rurale13.

L'edificio sacro si trovava al centro di un'area

delimitata da un muro, che fungeva da
contenimento del terreno e da recinto14.
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fig. 7
Situazione di scavo dell'area del
tempietto (1996-1998). Evidenziati:
in nero il basamento del tempietto
e il portico antistante; in grigio
scuro la recinzione; in grigio chiaro
le strutture annesse. La lettera A
indica il deposito degli elementi
architottonici in marmo
(UBC Bellinzona, F. Ambrosini,
D. Calderara).
Plan des römischen Tempels.
Schwarz: Fundamente und
Portikus; dunkelgrau:
Umfassungsmauer; hellgrau:
Annexbauten. A: Depot der
Marmorfunde.
Le sanctuaire romain. Noir: fondations

et portique; gris fonce: mur
d'enclos; gris clair: annexes.
A: depöt des elements architec-
toniques en marbre.

fig. 8
Tempietto prostilo corinzio.
Proposta ricostruttiva. Evidenziati
in grigio gli elementi marmorei
individuati nello scavo
(UBC Bellinzona, F. Ambrosini,
D. Calderara).
Versuch einer Rekonstruktion des
kleinen Tempels. Grau: die bei der
Ausgrabung gefundenen Marmorteile.

Proposition de reconstitution du
sanctuaire. Gris: elements en
marbre trouves durant les fouilles.
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fig. 9
Capitello corinzio in marmo
(UBC Bellinzona, D. Spiller).
Korinthisches Marmorkapitell.
Chapiteau corinthien en marbre.
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fig. 10
Altarino con iscrizione dedica-
toria a Giove (UBC Bellinzona,
E. Puglisi).
Kleiner Altarstein mit Weiheinschrift
an luppiter.

158 Cippe dedie ä Jupiter.

All'interno del recinto, seguendo angola-
zioni diverse da quelle del tempietto e del

portico antistante, sono State riportate alla
luce altre strutture murarie, la cui funzione
non ha potuto ancora essere determinata,
ma che si possono ipotizzare come annes-
si all'area di culto15.

I ritrovamenti medievali:
di Sant'llario

'oratorio

Le conoscenze relative alla Bioggio medievale

hanno cominciato a delinearsi nell'e-
state 1987 quando - grazie ad un importante

intervento di restauro - si e compiuta
la ricerca archeologica all'interno dell'ora-
torio di Sant'llario, un interessante edificio
posto alla sommitä della collina che sovra-
sta il nucleo del paese, e che le fonti docu-
mentarie attestavano unicamente a partire
dal Seicento.
La rimozione del pavimento e la ricerca
archeologica conseguentemente condotta
nell'oratorio hanno permesso invece di
identificare otto fasi costruttive, collocabili
fra Paltomedioevo e il Seicento inoltrato
(fig. 11 )16.

La prima struttura di culto viene identifica-
ta con un piccolo edificio in legno, di cui si

sono lette aleune tracce in negativo: buche
di palo nel terreno e l'impronta lasciata nella

malta dalla base d'appoggio di un tratto

di parete. Questo primo impianto - dal pe-
rimetro quadrangolare, verosimilmente
rettangolare e aperto in facciata - era dotato
di pavimento cementizio e vedeva l'area
presbiteriale innalzata di un gradino rispetto

allo spazio riservato ai fedeli. Databile
attorno alla prima metä dell' VIII secolo
venne parzialmente danneggiato da un in-
cendio17.

Presumibilmente prima del 780 la struttura
lignea di culto venne ripristinata e forse
modificata nella zona presbiteriale. AI suo
interno viene aggiunto un altare rettangolare,

di cui si e potuto ancora leggere il

basamento18.

Nel settore meridionale del pianoro - orientata

est-ovest - e stato infine eretto un muro

di contenimento o di delimitazione, che
manterrä la stessa funzione anche neu'

edificio carolingio.
In epoca carolingia - entro la prima metä
del IX secolo - la chiesa originaria viene so-
stituita da un nuovo edificio in muratura, la
cui abside - che sfrutta le fondamenta
esistenti - si innesta direttamente su muri
laterali, di forma leggermente trapezoidale.
Presbiterio e navata vengono separati da
un gradino, la facciata sembra restare
aperta. II primitivo altare viene rispettato e
una piccola finestra aperta nell'abside ne
accentua l'importanza. Sulla parete del

muro settentrionale dell'abside viene ad-
dossata una panchina.
AII'XI-XII secolo e da riferire una lieve modi-
fica interna, che vede l'innalzamento
dell'altare.

La storia medievale del Sant'llario termina
con la quinta fase costruttiva - databile al

1350-1400 -, nella quäle viene sostanzial-
mente modificata la parte antistante
dell'edificio, probabilmente per garantire ai fedeli

una maggior soliditä del terreno a loro
riservato. Cosi facendo la nuova struttura
viene chiaramente differenziata in: presbiterio

e navata19. Non si eselude che la

chiesa continuasse a restare aperta in

facciata e che come unico segno di delimitazione

potesse avere una semplice grata o
un cancello.
Importante la modifica apportata all'interno,

dove viene sostanzialmente ingrandito
l'altare, che tuttavia continua a rispettare
l'assialitä originale. II nuovo altare viene
inoltre dotato di un antependium, realizza-
to con intonaco decorato a motivi floreali e
geometrici20.

L'antico San Maurizio

Relativamente alla parrocchiale di San
Maurizio la piü antica attestazione - letta in

un documento del 14 settembre 1261
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Situazione di scavo nell'oratorio di
Sant'llario (1987). Evidenziate: in
nero la struttura lignea
altomedievale; in grigio scuro la fase
precarolingia; in grigio chiaro la
fase carolingia; in bianco le fasi
successive (UBC Bellinzona,
F. Ambrosini, D. Calderara).
Plan der Kapelle Sant'llario.
Schwarz: frühmittelalterliche
Holzstrukturen; dunkelgrau:
vorkarolingische Phase; hellgrau:
karolingische Phase; weiss:
jüngere Phasen.
La chapelle Sant'llario. Noir:
stuctures en bois du haut Moyen
Age; gris fonge: phase precaro-
lingienne; gris clair: phase
carolingienne; blanc: phases
successives.
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conservato presso l'Archivio Cantonale di

Bellinzona e pubblicato dal Brentani nel

1929 -, parlando di terre vendute alla pre-
positura di Torrello, dice /.../, cui coheret a

mane ecclesie sancti Mauricii de Biegio
[...F.
Per i secoli successivi al Cinquecento sono

invece le visite pastorali ad offrire utili

descrizioni dello stato dell'edificio e degli
interventi che esso necessita.
Oggi, grazie alla ricerca archeologica con-
dotta fra 1997 e 1998, siamo in grado di
dire che la storia del primitivo San Maurizio
si snoda in un periodo compreso fra il V-Vl
secolo e l'etä moderna22 (fig. 12 e 13).

Grazie a fasi costruttive ben distinte si
assiste dapprima alla creazione di un primo
edificio cultuale a sala, nel cui interno do-
minava una sepoltura privilegiata23.
A questa prima fase ne ha poi fatto seguito

una seconda, riferibile al Vll-Vlll secolo,
nella quäle il piccolo edificio di culto e stato

completato da un'abside semicircolare
orientata ed e stato dotato di un primo
altare costruito con tegoloni romani uniti con
argilla24.
All'interno di queste due fasi altomedievali
e senza dubbio importante far notare che
da un semplice edificio quadrangolare si

passa ad uno absidato, come giä si e
potuto verificare nella chiesa dei Santi Naza-
rio e Celso ad Airolo, in quella dei Santi
Pietro e Paolo a Gravesano e in quella di

Melide, dedicata ai Santi Quirico e Giulitta.
L'utilizzo inoltre di tegoloni e di argilla -

materiale giä noto ai Romani - e testimonian-
za di una continuitä nel tempo e nelle tra-
dizioni, che per Bioggio e ormai sicura-
mente dimostrata dai vari ritrovamenti.

fig. 12
Veduta aerea del complesso del
San Maurizio (1997-1998)
(UBC Bellinzona, D. Calderara).
Luftaufnahme der Kirche San
Maurizio.
Vue aerienne des bätiments de
San Maurizio.
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fig. 13
Situazione di scavo del complesso
del San Maurizio (1997-1998).
Evidenziati: in nero l'edificio a sala
altomedievale con le relative
sepolture; in grigio scuro la fase
precarolingia con l'abside e
l'altarino; in grigio chiaro la fase
romanica con a settentrione
la prima torre campanaria; in
bianco le fasi successive
(UBC Bellinzona, F. Ambrosini,
D. Calderara).
Plan der Kirche San Maurizio.
Schwarz: Saalkirche mit
Grabanlagen; dunkelgrau: vorkaro-
lingische Phase mit Altar und
Abside; hellgrau: romanische
Phase mit Turm; weiss: jüngere
Phasen.
L'eglise San Maurizio. Noir: eglise
rectangulaire avec tombes; gris
fonge: phase precarolingienne
avec abside et autel; gris claire:
phase romane avec clocher;
blanc: phases successives.

La terza fase e quella legata all'XI secolo.
All'epoca romanica e da riferire un edificio
dalla navata ampia, completata da un coro

orientato e da una prima torre campanaria

posta sui lato settentrionale25.
La costruzione - unitaria nel suo insieme e
rispettosa del primitivo altare - vedeva
uninteressante decorazione pittorica nel

settore absidale. Dapprima una probabile
riquadratura rossa, come lasciano intrave-
dere lievi sbavature di colore, ancora leggi-
bili sullo strato di calce; in un secondo
momento - comunque non troppo distante
nel tempo - un velario dai raffinati motivi
zoomorfi e floreali, come e ancora visibile
in alcuni frammenti di colore rosso viola-
ceo26.

Chiaramente leggibili sono due esili uccel-
lini affrontati, caratterizzati da sottili zampe
e penne filamentose. Poco sopra quello di
sinistra, si intravede invece una morfologia,
simile alla zampa di un animale piü impo-
nente. Questi frammenti inducono a ipotiz-
zare che sui velario fosse posto il classico
bestiario, come giä si conosce nel Battistero

di Riva San Vitale o nel Sant'Ambro-
gio Vecchio di Prugiasco.
Se la fase trecentesca coincide unicamente

con rallungamento della facciata - che
arriva cosi al limite di tutte le chiese
successive -, ben maggiore importanza e da
attribuire alla modifica riferibile alla seconda

metä del Quattrocento. In questo
intervento tardomedievale sorge infatti la chiesa

a tre navate, scandite da pilastri, nel cui
interno all'altare principale - sempre rispet-
toso di quello primitivo - se ne accompa-
gnano altri due laterali. Un edificio dalle
dimensioni praticamente raddoppiate rispetto

alla fase precedente, nel quäle e pre-
160 sente la sagrestia e un importante elemen-

to costruttivo datante quäle e il mattone,
che giä si e avuto modo di ritrovare in altri
edifici cultuali e civili della stessa epoca
riferibili al nostro Cantone27.

Legate a questa fase sono le sepolture di

neonati entro coppi, ritrovate soprattutto
sui perimetro esterno all'abside. Questo
modo di inumare, che vede le sue origini in

epoca tardoromana, aveva giä dimostrato
la sua continuitä nei secoli a Morbio
Inferiore e a Sorengo, dove nel 1975-1976 e
nel 1979 si sono riportato alla luce sepolture

di questo tipo, legate alle fasi quattro-
centesche28.
Solo lievi modifiche interne si leggono nella

sesta fase, collocabile fra la fine del
Quattrocento e l'inizio del Seicento.
Un vero e proprio sconvolgimento e invece
da riferire all'epoca barocca, quando
vengono demoliti lazona presbiteriale, il primitivo

campanile e la sagrestia, per edificare
la nuova chiesa29.

II primo percorso archeologico
ticinese

L'importanza dei ritrovamenti nel territorio
di Bioggio, l'ottimo stato di conservazione
delle strutture murarie, le condizioni favo-
revoli e la disponibilitä dimostrata dal Mu-
nicipio hanno fatto si che anche in Cantone

Ticino venisse creato un percorso ar-
cheologico-didattico. Questo si snoda in

tre momenti: la ricostruzione in superficie
del perimetro della struttura artigianale con
impianto termale, la messa a vista all'interno

dell'autosilo comunale di una parte del
muro di cinta del tempietto, e un vero e
proprio percorso archeologico sotterraneo
inteso a lasciare visibili le strutture murarie

piü significative dell'antico San Maurizio30.
II progetto del San Maurizio prevede di va-
lorizzare le strutture relative agli edifici di
culto sorti fra il periodo altomedievale e l'e-

poca romanica. Per fare questo si acce-
derä al locale sotterraneo attraverso
un'ampia entrata posta ad est delle primitive

absidi. Lo spazio che si intende creare
ad est delle absidi, permetterä inoltre di

esporre i principali reperti venuti alla luce a

Bioggio negli ultimi decenni.
II percorso si snoderä attorno ai muri me-
dievali, dove verranno collocati dei pannelli

esplicativi, che illustreranno graficamente
l'evoluzione dell'edificio di culto.

Conclusion!

II territorio di Bioggio - in quasi quarant'an-
ni di ritrovamenti archeologici - ha dimostrato

una particolare ricchezza per le epoche

romana e medievale. Tuttavia alcuni
ritrovamenti nell'area del tempietto romano
permettono di parlare di presenze prero-
mane anche in questo comune. Ci riferia-
mo alle due lapidi con figure antropomorfe
e iscrizioni in alfabeto prealpino nord-etru-
sco, riutilizzate come spolie, ad un probabile

braciere e ad un anellino in bronzo31.

Riguardo alla Romanitä, l'impianto di
carattere artigianale con terme annesse e
l'area di culto dimostrano l'esistenza di un
probabile piü vasto insediamento, relativo
ad una Villa rustica gravitante attorno al

Municipium di Como32.
Cosi Bioggio - unitamente agli altri luoghi
di ritrovamenti romani nel Sottoceneri - te-
stimonia che la romanizzazione delle terre
dell'attuale Cantone Ticino sarebbe avvenuta

pacificamente, per lo piü tramite rappor-



ti commerciali e di transito, che portarono
le popolazioni autoctone ad avvicinarsi alla
cultura romana e ad assimilarla gradata-
mente33.

Infine, per quanto concerne il Medioevo, le

testimonianze che partono dal V-Vl secolo
non fanno altro che dimostrare una continuitä

pacifica con la Romanitä. Non si

esclude addirittura, allo stato attuale degli
studi, che le due culture potessero in parte

convivere pacificamente per un certo
periodo, come giä ipotizzato per le epoche
precedenti34.

1 1992 Mario Fransioli ha consegnato all' Ufficio
Beni Culturali (UBC) di Bellinzona un quader-
no di cantiere e una esaustiva documentazione

fotografica relativa ai ritrovamenti. Due
brevi segnalazioni dei ritrovamenti romani di
Bioggio sono State pubblicate da P.A. Donati,

Carta dei ritrovamenti romani nelle attuali
terre del Canton Ticino. Reperti romani da
scavi nelle attuali terre del Canton Ticino
(Lugano 1981) 12; Aggiornamento ad A. Crivelli,

Atlante preistorico e storico della Svizzera
Italiana (ristampa anastatica dell'edizione del
1943) a cura di P.A. Donati (Bellinzona 1990)
143.

2 La ricerca del 1992, come pure quelle del
1987 (Sant'llario), del 1996 e 1998 (sedimi
privati) e del 1997-1998 (sagrato San Maurizio)

sono State condotte da Diego Calderara
e Francesco Ambrosini, che qui ringraziamo
per l'apporto dato alla stesura dell'articolo.
Per quanto riguarda l'identificazione delle
monete e una prima datazione dei reperti
mobili si fa invece riferimento ai dati forniti da
Nevio Quadri.

3 I ritrovamenti relativi alla Villa romana e quelli
all'interno dell'oratorio di Sant'llario sono stati

studiati in modo esaustivo e pubblicati da
P.A. Donati, Bioggio Tl, Centro scolastico.
ASSPA 76, 1993, 204-205; P.A. Donati, II

Ticino romano. Novum Comum 2050, Atti del
convegno celebrativo della fondazione di Como

romana (Como 8-9 novembre 1991) (Como

1993) 221 -230; P.A. Donati, Tra Franchi e
Longobardi: una villa romana. Quaderni
ticinesi di numismatica e antichitä classiche XXII,
1993 201-220; P.A. Donati, Bioggio. La villa
romana. Relazione preliminare in Pierangelo
Donati, a cura di G. Foletti, Edizioni Stato del
Cantone Ticino (1998) 176-187.

4 La misura interna di questa struttura e di m
10,40 x 9; lo spessore dei muri e di cm 80.

5 Per offenere la misura interna, a quanto ri¬

portato nella nota 4 e da aggiungere lo spazio
utile del caldarium, che era di m 10 x 2,80,

comprendendo anche l'atrio d'entrata. La
datazione e stata stabilita in base ai ritrovamenti

monetali: 52 monete in bronzo, di cui
20 provenienti dallo strato argilloso legato al
locale riscaldato. Queste monete forniscono
gli estremi temporali (dal 138 d.C. al 378
d.C.) per potere fissare il momento costrutti-
vo e la durata in funzione dell'impianto. A
questa struttura sono pure da riferire i pochi
reperti riportati alla luce: una chiave in metallo,

un peso in piombo, alcuni frammenti vitrei,
lampade ad olio e vasellame in terracotta,
reeipienti in pietra ollare, frammenti di un'anfora.

Sull'argomento e intervenuta S. Biaggio
Simona, L'epoca romana: un aggiornamento
e Nuovi vetri tardoromani da un insediamento

nel Ticino. Archeologia Svizzera 17, 1994,
64-69 e 88-90.

6 W. Drack, Der römische Gutshof bei Seeb,

Gem. Winkel. Ausgrabungen 1958-1969.
Berichte der Zürcher Denkmalpflege,
Archäologische Monographien 8 (Zurigo 1990).

7 Donati (nota 3) 205, nn. 11 e 13. Un solo
esempio per tutti: a Bioggio si e proceduto alla

parziale demolizione di un muro preesistente,

allo scopo di creare un'isolazione
contra l'umiditä e la dispersione del calore.
L'isolazione ottenuta con un doppio muro ri-
vestito da un intonaco impermeabile conte-
nente cotto macinato ed aneggiato con la

posa di un sistema di tuboli verticali, che ser-
vono anche come canali per la distribuzione
dell'aria calda, corrisponde ai dettami di Vi-
truvio. Rispettosi dei parametri vitruviani
anche i moduli costruttivi: mattonelle circolari
con un diametro di 20 cm, tavelle in cotto mi-
suranti 30 e 60 cm di lato, vuoto d'aria di circa

82 cm.
8 Ogni piccolo locale seminterrato misurava m

2x1.
9 Donati (nota 3); G. Foletti, Archeologia alto¬

medievale nel Canton Ticino. Archeologia
della Regio Insubrica. Dalla preistoria all'alto
medioevo, Atti del convegno, Chiasso 5-6
ottobre 1996 (Como 1997) 145-146 e 179.

10 I ritrovamenti - esaminati da H.R Isler - sono
stati presentati una prima volta in R. Carda-
ni, Presenze di epoca romana a Bioggio.
Archeologia Svizzera 19, 1996, 132-133 e R.

Cardani, Scavi archeologici in Ticino nel
1996. Bollettino. Associazione Archeologica
Ticinese 9, 1997, 24-25.

11 II basamento misurava m 3,80 x 2,80; l'altez-
za del tempietto (escluso il timpano, che non
e stato trovato) era di m 3,35, cosi suddivisi:
base cm 17, colonna cm 232, capitello cm
30, architrave e fregio cm 44, cornice cm 12.
L'accesso al luogo sacro era garantito da uno
o piü gradini (uno e stato ritrovato), la cui lar-
ghezza era di m 1,80. II portico antistante -
che si trovava ad una distanza di m 3 - oecu-
pava un'area di m 1,80 x 4, delimitata da
quattro pilastri di cm 50 x 60 l'uno. Per quanto

riguarda il marmo utilizzato nelle strutture
del tempietto, poco dopo il ritrovamento si e
proceduto ad una serie di prelievi per deter-
minarne la provenienza. I risultati saranno
consultabili nei prossimi mesi. Tutti i reperti in
marmo sono inoltre stati consolidati dal re-
stauratore G. Passardi di Lugano.

12 L'altarino e giunto a noi fortemente danneg-
giato su un lato e pertanto incompleto nella
dedieazione. Le lettere deeifrate al momento
del ritrovamento sono: IOVI [...] N [.] NI [...] EX
VO [TO] URNA [...] SOR [...] Riguardo all'inte-
grazione e all'interpretazione, la scritta e at-
tualmente allo studio da parte di C. Reusser.

13 Le datazioni delle monete variano da un Marco

Aurelio del 152-153 d.C. ad un Gordiano
lll Pio del 240 d.C. La datazione proposta e
stata pure confermata dalle monete ritrovate
nell'estate 1998, dove si e potuto compieta-
re il quadro della situazione relativa al tempio.
Gli estremi sono fissati da un Marco Aurelio
del 173-174 d.C. e da un Claudio I il Gotico
del 268-274 d.C.

14 Parti di questo muro sono State ritrovate sia
nel 1996, al momento dello scavo relativo alla

costruzione del nuovo autosilo, che nel
1998, quando e stata edificata una casa uni-
familiare. L'entitä dei ritrovamenti ha permesso

di definire la forma quadrata del recinto, il

cui lato interno misurava m 23 e lo spessore
dei muri era di cm 60.

15 La descrizione dettagliata dei ritrovamenti e
depositata presso l'archivio dell'UBC di
Bellinzona. Segnaliamo inoltre che a monte della

recinzione, la sorveglianza di cantiere ha
permesso di individuare minimi resti murari,
sempre riferibili all'epoca romana, tuttavia
non definibili nella loro funzione.

16 Sull'argomento cfr.: P.A. Donati, Bioggio,
Oratorio di S. Ilario. ASSPA 71, 1988, 233-

237; P.A. Donati, Le attivitä dell'Ufficio cantonale

dei monumenti storici. Rivista archeologica

dell'antica provincia e diocesi di Como,
Notiziario 1 (1988), s.p.; P.A. Donati, L'ultra-
millenaria storia della chiesa di Sant'llario.
Restauro 1989 (Agno 1989) 10-27; H.R.
Sennhauser, Frühmittelalterliche »Holzkirchen«

im Tessin. Archeologia Svizzera 17,
1994, 70-75; Vorromanische Kirchenbauten.
Katalog der Denkmäler bis zum Ausgang der
Ottonen. A cura di W. Jacobsen, L. Schaefer,
H.R. Sennhauser (Monaco 1991) 54-55;
Foletti (nota 9) 124 e 161.

17 Sorto in posizione dominante e strategica,
l'edificio ligneo sembrerebbe avere sfruttato
un terreno giä utilizzato nei secoli precedenti:
infatti frammenti di fittili e alcuni tegoloni indu-
cono ad ipotizzare un primitivo insediamento,
tuttavia non identificato ne nella funzione ne
nell'epoca, ma tuttavia non precedente l'etä
romana. Per quanto riguarda le dimensioni
della struttura lignea, in base ai ritrovamenti si
puö ipotizzare una larghezza di m 4,60. Nulla
invece si puö dire della lunghezza.

18 L'altare misurava cm 90 x 60.
19 La superficie del presbiterio oecupava quella

della chiesa carolingia (lunghezza totale m 7
e larghezza massima m 4), mentre la navata
e ipotizzabile sulfex sagrato (lunghezza
possibile m 6). Nulla si puö dire invece della
larghezza in quanto l'edificio poggiava diretta-
mente su un terreno roccioso, che nel corso
del Cinquecento e stato interamente rasato
verso nord, cosi da fare scomparire qualsiasi
testimonianza muraria.

20 Le fasi successive del Sant'llario - attestate
anche dalle visite pastorali - riguardano gli
interventi barocchi, collocabili fra 1500 e 1683.

21 L. Brentani, Codice diplomatico, I (1929) 7.
22 La ricerca in questione e stata condotta in

condizioni ottimali, in quanto il cantiere non
ha subito le pressioni edilizie con le quali
spesso l'archeologia e costretta a convivere.
Le strutture murarie hanno potuto cosi essere

riportate alla luce e studiate con cura, uni-
tamente alle 42 sepolture esplorate. Una parte

dei risultati sono giä apparsi in R. Cardani
Vergani, Bioggio - sagrato della chiesa di San
Maurizio. ASSPA 81, 1998, 313.

23 L'edificio, di forma quadrangolare, aveva mi-
sure ridotte: m 3,75 x 5,05. Era ricoperto da
un pavimento in argilla, poggiante su una
massicciata eseguita aecuratamente. L'argil-
la - in quanto materiale legante - e presente
in tutte le strutture di questa fase. Per quanto

riguarda la tomba privilegiata - predisposta
per due inumazioni - essa era disposta esat-
tamente sull'asse dell'edificio cultuale, ad-
dossata alla controfacciata. Esternamente, a
meridione, vi era un'area cimiteriale caratterizzata

da sepolture tipologicamente e conte-
nutisticamente molto importanti, testimo-
nianti le tradizioni altomedievali. Tutte le tombe

ritrovate erano in muratura, avevano forma

rettangolare e presentavano fondo lastri-
cato e coperchio visibile a livello del pavimento.

Nel loro interno erano contenuti oggetti,
quali lame di coltello o fusaiole biconiche in

cotto, a volte vetrificato, attestanti una
tradizione pagana ancora viva fra i primi cristiani.

24 L'altare misurava cm 50 di lato.
25 Ricostruita completamente dopo un probabi¬

le incendio, la sala della nuova struttura di
culto misurava m 5 x 7. II campanile - che si
collegava direttamente alla navata - era a
pianta quadrata, con un lato di m 2,90. Relativo

alla fase precedente rimane unicamente
l'altare, che tuttavia viene inglobato in una
nuova muratura raggiungendo cosi la misura
di cm 60 x 80 e perdendo la perfetta assialitä,
che aveva in precedenza. Per quanto riguarda

l'area cimiteriale, la continuitä dell'utilizzo
e confermata dai ritrovamenti.

26 Durante Testate 1998 i frammenti dei dipinti 161



murali sono stati puliti e consolidati dall'Atelier
A. Bocchi di Cadempino.

L'ampiezza della navata centrale quattrocen-
tesca corrisponde a quella della navata
romanica.
P.A. Donati, Monumenti Ticinesi. Indagini
archeologiche (Bellinzona 1980) 86-88 e 100-
103 ; P.A. Donati, Esplorazione archeologica
della chiesa di Santa Maria Assunta di Soren-
go. Archeologia, storia, arte (Sorengo 1995)
212. Per preparare la futura entrata lo scavo
e stato leggermente ampliato nei settori ad
est e a sud della chiesa romanica, dove si e
abbassata la quota di camminamento.
Durante questa fase sono State riportate alla luce

altre sepolture, perlopiü riferibili al 1300-
1500, poste nel terreno naturale e parzialmente

distrutte nei secoli. Tra i reperti qui
conservati: monete, placche in ferro, fibbie in

bronzo, frammenti di vetro, ceramica e laveg-
gio, tutti oggetti riferibili al basso medioevo.
La nuova chiesa vede l'ampliamento della
navata verso est con l'inserimento di due
nuovi pilastri e l'aggiunta di lesene ai due giä
esistenti, cosi da articolare le tre navate in no-
ve campate.
La progettazione e la realizzazione della struttura

sotterranea in cui verranno conservati i

reperti murari e affidata all'architetto R Con-
coni di Bioggio. La consulenza relativa ai
reperti murari e stata garantita da H.R.
Sennhauser e da A. Arnold.
Le iscrizioni poste sulle due lapidi sono at-
tualmente studiate da T Schwarz. Per quanto

riguarda il presunto braciere e l'anellino in

bronzo, sembra si possano riferire all'Etä del
ferro. E' tuttavia importante specificare che
entrambi provengono da una zona piü a
monte rispetto a quella del tempietto, e che
quindi sono stati portati nel luogo del rinvenimento

da materiale alluvionale.
Biaggio Simona (nota 5) 65.
Biaggio Simona (nota 5) 65.
II medioevo archeologico a Bioggio ci e tra-
mandato da edifici di culto, soprattutto per
quanto riguarda il periodo compreso fra
('altomedioevo e l'epoca romanica. Studi recenti

in merito : Foletti (nota 9) 113-180; R. Cardani

Vergani, Architettura romanica. Un
aggiornamento a Virgilio Gilardoni, Atti del
Convegno, Locarno 8 novembre 1997. Archiuio
Storico Ticinese 124, 1998 (in corso di pub-
blicazione). Quest'ultimo studio prevede la ri-
lettura e l'interpretazione dei vari dati archeologici

emersi in trent'anni di scavi.

Bioggio - vom 2. Jahrhundert
n. Chr. bis ins Mittelalter

Seit 1960 finden in Bioggio Tl archäologische

Forschungen statt, welche es erlauben,

die Ortsgeschichte neu zu schreiben.
Nach fast 40jähriger archäologischer
Tätigkeit wissen wir heute mehr zum
römischen und mittelalterlichen Bioggio; eine
prähistorische Besiedlung muss
angenommen werden, auch wenn sie noch
nicht klar herausgearbeitet werden kann.
Der historische Verlauf wird anhand von
vier Gebäuden nachvollzogen: ein Wohnhaus

(Villa) und ein sakrales Gebäude
(Tempel) aus römischer Zeit sowie zwei
sakrale Gebäude (Kapelle, Kirche) aus dem
Mittelalter.

Bioggio - du 2e siecle ap. J.-C.
jusqu'au Moyen Age

Depuis 1960 les investigations archeologiques

permettent de recrire l'histoire de
Bioggio Tl. Apres 40 ans de fouilles nous
en savons plus pour l'epoque romaine et le

temps medieval; une occupation prehistorique

est probable, sans pouvoir avancer
de preuves irrefutables.
Quatre bätiments demontrent l'histoire:
une villa et un sanctuaire romains ainsi que
deux edifices du Moyen Age: une chapelle
et une eglise.

Stampato con il sostegno finanziario dello Stato del
Cantone Ticino.
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