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1 Profilo storico

1.1 Tavola cronologica

1798 Creazione dei due Cantoni Bellinzona e

Lugano nelPambito della Repubblica Elvetica.

1798-1801 Prime petizioni (al direttorio della
Repubblica Elvetica) per correggere e rendere
navigabile il fiume Ticino, nonche per la bonifi-
ca del Piano di Magadino. Vedi 1830-1836.

1803 Con PAtto di Mediazione napoleonico i
cantoni di Lugano e Bellinzona vengono uniti in
un unico stato: la prima riunione del Gran Con-
siglio ha luogo il 20 maggio nel convento dei Be-
nedettini della nuova capitale, Bellinzona. Vedi
1814.

1803 Sistemazione dell'arsenale e delle carceri
nel Castel Grande. Vedi 1873, 1882-1884.

1804 Costruzione di Viale Portone quale prima
importante realizzazione stradale. Ad essa segui-
ranno la strada cantonale per Biasca (fino al
1815), per Lugano (1808-1812) e Locarno (1813—

1815). Vedi 1813-1815, 1818-1826, 1826-1830.

1805-1830 Costruzione della strada del Got-
tardo.
1813-1815 Costruzione del Ponte della Torret-
ta, a dieci arcate, sul fiume Ticino. Vedi 1897.

1814 Nuova Costituzione cantonale: a turno
con Lugano e Locarno, Bellinzona e capitale
negli anni 1815-1821, 1833-1839, 1851-1857 e

1869-1875 per poi restare capitale definitiva dal
1881. Vedi anche 1816-1839,1830, 1869-1875,1881.

1815 Costruzione delLedificio delle Dogane.

1816-1839 II Convento degli Agostiniani, sop-
presso nel 1812, diviene sede del Governo cantonale.

1816 Demolizione di Porta Camminata e

costruzione di una porta neoclassica. Vedi 1857-
1860.

1818 Per risoluzione granconsigliare i tre castel-
li vengono ribattezzati: Castello di San Michele
(invece che di Uri), Castello di San Martino
(Svitto), Castello di Santa Barbara (Unterwal-
den).
1818-1826 Costruzione della strada sul passo
del San Bernardino. Gli Austriaci sono contrari
a questo importante collegamento che, attraver-
so il Ticino, unisce il Regno del Piemonte con i

Grigioni. Vedi 1921.

1824 Demolizione di Porta Ticinese e costruzione

di una porta neoclassica. Vedi 1857-1860.

1826-1830 Costruzione della strada carrozzabi-
le del San Gottardo fra Giornico e Hospental
(ing. Francesco Meschini, ing. Carlo Colom-
bara). Vedi 1830, 1844-1847.

Bellinzona

III. 2 Bellinzona, Albergo delTAngelo Via Camminata no 8,

aperto nel 1836 Veduta con dihgenza, pubbhcata sul prospetto
del 1870, al posto della murata fu riprodotta, a scopo pubbhci-
tario, la ferrovia.

1829 Fondazione del corpo dei civici pompieri
(regolamento del 1830), che ha sede nel Palazzo
Comunale, dal 1908 nel Palazzo Paganini-Re in
Via Henri Guisan No 2, e piü tardi in Viale
Portone e in Via Murata.
1830 Apertura della nuova strada del San
Gottardo. Due volte alia settimana, dal 1835 tre volte,

ha luogo la corsa della diligenza sulla tratta
Fliielen-Altdorf-Andermatt-San Gottardo-Bel-
iinzona-Chiasso (dal 1849 fino a Camerlata,
presso Como, per permettere la coincidenza con
la ferrovia per Milano) in ambedue le direzioni.
Dal 1842 parte, d'estate, una corsa giornaliera di
una diligenza con dieci posti e cinque cavalli, in
ambedue le direzioni; d'inverno vengono orga-
nizzate colonne di slitte a un tiro; fra il 1849 e il
1882 partono due corse al giorno.
1830-1836 Secondo tentativo di correzione del
fiume Ticino e progetti. Vedi 1798-1801, 1847—

1853.

1830 Revisione della costituzione nelPambito
dei moti liberali della Rigenerazione. Fine della
«signoria dei Landamani» costituita nel 1814.

1833-1839 Bellinzona e capitale del Canton
Ticino. Vedi 1814.

1834 La Societä dei Carabinieri Ticinesi, liberale,

fondata a Lugano nel 1831, organizza il Tiro
Cantonale di Bellinzona. D'ora in poi esso avrä
luogo a turno a Bellinzona, Locarno, Lugano e

Mendrisio.
1834-1846 Fondazione di filande di seta (Paga-
nini a Prato Carasso, attiva fra il 1834 e il 1890

circa, Bonzanigo, attiva fra il 1840 e il 1860, Cu-
sa, attiva fra il 1846 e il 1854). Vedi 1890 ca.

1835 Federico Majer fonda una delle prime bir-
rerie del Canton Ticino (attiva fino al 1870). Vedi
1878.

1836 Apertura dell'Albergo dell'Angelo.
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Tiro Cantonale tn BeOmzona "
III 3 Bellinzona, costru-
zioni per la festa del Tiro
Cantonale del 27-29 giugno
1846 presso Viale Portone
Litografia di Antonio Vela-
dini (Lugano), stampata sul
volantino deH'invito ai cara-
binien

27 28 29 Giugno 1&46

1836 Iinpianto del cimitero.
1837 e 1838 Jakob Burckhardt visita Bellinzona.

Vedi cap. 2.4.

1839 I Carabinieri liberali-radicali marciano su
Locarno e rovesciano il governo conservatore; a
Bellinzona 1 ribelli occupano il Castel Grande
con l'arsenale. Una rivoluzione dei conservatori,
nel 1841, non ha successo; i liberali restano al
potere fino al 1877. Vedi 1881.

1841 A Bellinzona viene aperta la quinta scuola
cantonale di disegno. Vedi 1844—1845.

1842 e 1843 11 pittore paesaggista inglese J.M.
W.Turner sosta a Bellinzona nel corso del suo
quarto e quinto viaggio in Svizzera. Vedi 1858 e

cap. 2.2.

1844-1845 Pianta di Bellinzona e dei suoi ca-
stelli realizzata dall'architetto e insegnante di
disegno Alberto Artari. Essa servirä di base per
lo studio dell'opera di fortificazione auspicata
dal cantone nel 1844 e appoggiata dal generale
G.H. Dufour. Vedi 1848.

1844-1847 Apertura dell'asse meridionale d'ac-
cesso alia strada del San Gottardo: costruzione
del tratto delle gole dello Stalvedro presso Airo-
lo e del ponte di Melide sul lago di Lugano
(ing. P. Lucchini).
1846 27-29 giugno: Tiro Cantonale a Bellinzona

presso Viale Portone.
1846-1847 Demolizione di Porta Locarno e del
tratto di mura adiacente. Costruzione di Piazza
Governo e del Teatro Sociale.
1847 Accordo dei cantoni Ticino e San Gallo
con il Regno del Piemonte per una linea ferro-
viaria Genova-Lucomagno-Lago di Costanza.
Vedi 1853.

1847 II canton Ticino governato dai liberali si

oppone al Sonderbund che aveva auspicato in-

vano il soccorso militare degli Austiiaci. Dopo la

guerra il generale G. H. Dufour riceve la cittadi-
nanza onoraria del cantone e Vincenzo Vela ne
scolpisce il busto che sarä esposto nella sala del
Gran Consiglio.
1847-1853 Terzo tentativo di correzione del flume

Ticino. L'esule italiano repubblicano. giuri-
sta e «politecnico» Carlo Cattaneo presenta il
primo studio approfondito. Vedi 1830-1836,
1861-1866.

1848 In seguito agli insuccessi di una ribellione
lombardo-veneta contro gli Austriaci, alia quale
avevano partecipato anche volontari ticinesi, e

dopo la disfatta dell'esercito piemontese, il canton

Ticino ospita numerosi profughi.
1848 Costruzione di una linea di fortificazioni
a sud di Bellinzona in seguito ai fatti di Lombar-
dia. Vedi 1844-1845, 1853.

1848 11 Ticino si oppone alia nuova Costituzio-
ne federale. La centralizzazione delle tasse doga-
nali e stradali toglie al cantone il controllo delle
sue principali fonti d'introito.
1848-1851 Soppressione del convento delle Or-
soline e trasformazione dell'edificio in palazzo
del Governo con sala del Gran Consiglio. Vedi
1851-1857, 1856.

1849 Affreschi sulle volte della Collegiata dei
SS. Pietro e Stefano. Vedi 1885.

1851 Fondazione del Circolo degli Operai, la
prima societä di mutuo soccorso di Bellinzona. I

liberali-radicali tentano d'introdurre un'«educa-
zione popolare» attraverso la formazione di cir-
coli operai, scuole gratuite e cooperative.
1851-1857 Bellinzona e capitale del cantone.
Vedi 1814.

1852 Soppressione del convento dei Benedetti-
m; il collegio e sostituito dal ginnasio cantonale.
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1852 Primo ufficio telegrafico federale nel canton

Ticino, a Bellinzona. Collegamenti con
Coira, Zurigo, San Gallo, Lucerna (1857) e Lugano

(1863).

1853 Corse giornaliere della diligenza postale
da Bellinzona per San Gottardo-Lucerna e

Chiasso-Milano (vedi 1830), Mesocco-San Ber-
nardino-Coira, Magadino-Arona sul Lago Mag-
giore (Italia).
1853 Concessione cantonale per una linea fer-
roviaria Brissago-Bellinzona-Biasca-Passo del

Lucomagno. Vedi 1847, 1863.

1853-1855 In seguito all'espulsione di cappuc-
cini lombardi dal Ticino, l'Austria fa espellere i

Ticinesi dalla Lombardia e, quale rappresaglia,
ne blocca le frontiere in segno di protesta contro
l'ospitalitä che il Ticino concede ai combattenti
del Risorgimento.
1853-1854 Costruzione dei «fortini della fame»
a sud di Bellinzona: la seconda linea di fortifica-
zioni cosi denominata poiche alia sua costruzione

parteciparono i profughi ticinesi espulsi dalla
Lombardia a causa dei dissapori creatisi fra il
cantone e PAustria. Vedi 1848, 1913-1918.

1853-1855 Costruzione della caserma.
1853-1854 Rilevamento della sezione 14 (com-
prendente Bellinzona) del foglio XIX della carta
topografica della Svizzera (detta carta Dufour)
per mano dell'ing. Henry L'Hardy, genero di
Dufour.
1855 Viene inaugurato a Bellinzona il quarto
asilo infantile ticinese, dopo quelli di Lugano
(1844), Tesserete (1845) e Locarno (1846).

1855 Fondazione della Carrozzeria Kiehne (poi
Giambonini).
1856 Fondazione della Tipografia Cantonale e

sua sistemazione nel palazzo del Governo. Vedi
1848-1851, 1921-1923.

1857-1861 Inizio dei lavori di correzione del
torrente Dragonato che metteranno fine alle
periodiche inondazioni.
1857-1860 Demolizione delle neoclassiche Porta

Camminata (1816) e Porta Ticinese (1824).

1858 II teorico d'arte John Ruskin sosta a

Bellinzona, sulle tracce di J. M. W. Turner. Vedi
1842, 1843 e cap. 2.2.

1861 Fondazione della prima Societä di Gin-
nastica ticinese a Bellinzona.

1861-1866 Quarto tentativo di correzione del
fiume Ticino con relativi progetti. Vedi 1847—

1853, 1881-1887.

1861 Fondazione della Banca Cantonale Ticinese

con sede principale a Bellinzona. Vedi 1914.

1863 II cantone accorda la concessione per una
linea ferroviaria Chiasso-Lugano-Bellinzona-
Biasca e Bellinzona-Locarno. La societä
ferroviaria Sillar prevede la stazione di Bellinzona
presso lo stand di tiro di Viale Portone. Vedi
1853, 1869.

1863 Istallazione di un osservatorio meteorolo-
gico in Piazza Governo.
1863 «Stazione dei Bagni» nell'Hötel de la
Ville et Poste in Piazza Indipendenza.
1864 Costruzione della Casa Rossa in Via
Nosetto No 1.

1867 Demolizione di porta «Portone» nella
murata.
1868 Prima festa della Societä Federale di Gin-
nastica organizzata in Ticino, a Bellinzona.
1868 Piogge torrenziali causano una delle piü
grandi inondazioni nel cantone.
1869 II cantone accorda una concessione alia
Societä delle Ferrovie del Gottardo che sosti-
tuisce in tal modo la societä ferroviaria Sillar.
Vedi 1863.

1869 Inaugurazione della fontana in Piazza
Governo e messa in funzione del rifornimento
d'acqua potabile garantito da cinque pozzi pub-
blici e da venticinque raccordi privati. Presa di

sorgente «ai Valleggi» sopra Artore, serbatoio

presso il Castello di Montebello. Potenziamento
successivo attraverso la presa di altre sorgenti.
Vedi 1907.

1869-1875 Bellinzona e capitale del cantone.
Le divergenze con Lugano in questo frangente
portano quasi alia divisione del cantone. Vedi
1881.

1870 Sistemazione degli uffici postali in un
nuovo edificio in Piazza Rinaldo Simen.

1871-1874 Un consorzio propone un progetto
di trasformazione del castello di Sasso Corbaro
in albergo. Vedi 1897-1900, 1919.

1873 Primo «velocipede» a Bellinzona.
1873 I detenuti nel Castel Grande vengono tra-
sferiti nelle nuove carceri di Lugano. Vedi 1803.

1873-1876 Costruzione della stazione e del Viale

omonimo. Nel 1874 entrano in funzione i tratti
della ferrovia del Gottardo: Bellinzona-Biasca
e Lugano-Chiasso (6.12.), nonche Bellinzona-
Locarno (20.12.). Vedi 1882.

1874-1911 Nella regione di Bellinzona vengono
scoperte tombe preistoriche contenenti oggetti in
bronzo: a Molinazzo-Arbedo (1847), a Castione
(1892), in diversi punti ad Arbedo (1893-1900), a

Bellinzona (in Viale Stazione, 1898, e al Castello
di Sasso Corbaro), a Claro (1897), a Daro (1897),
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III. 4 Bellinzona, Palazzo del Governo, allegoria della Repub-
blica del Canton Ticino: dettaglio dell'affresco sul soffitto del-
la sala del Gran Consigho eseguito da Adelcht Maina nel 1899.

a Giubiasco (1900-1905), a Gudo (1909-1911), a

Gorduno (1894-1902), a Pianezzo (1899-1906).
Vedi 1910, 1914.

1874 Fondazione delFArchivio Cantonale do-
po una campagna decennale dello storico Emilio
Motta che si era adoperato per la sua rivaluta-
•zione.

1875 Rinuncia alFapprovvigionamento di gas e

installazione di lampade a petrolio in Viale
Stazione.
1876 Fondazione della Commissione comunale
dell'edilizia alio scopo di controllare il carattere
unitario delle nuove costruzioni di Viale
Stazione.

1878 Fondazione della Birreria Bonzanigo che
verso il 1900 e la piü grande del cantone.
1879 Bellinzona diviene piazza d'armi.
1879 Fondazione del Bollettino Storico della
Svizzera Italiana per iniziativa dello storico
Emilio Motta.
1879 Vien tolto il divieto di circolazione per le
biciclette.
1881 II Governo cantonale viene trasferito da
Locarno a Bellinzona che e eletta capitale stabi¬

le, dopo il sopravvento dei conservatori sui liberal

i del 1878.

1881-1887 Quinta proposta per la correzione
del fiume Ticino; progetto definitivo. Vedi
1861-1866, 1888.

1882 1.6. Inaugurazione della linea ferroviaria
del Gottardo. Vedi 1873-1876.

1882-1884 Ampliamento dell'arsenale nel Ca-
stel Grande e costruzione di una strada d'acces-
so. Vedi 1803

1883 «Grandioso monumento» per Carlo Gatti
di Dongio, capo di una fortunata colonia d'emi-
granti a Londra, nel cimitero.
1883-1890 II progetto per un'officina elettrica
realizzato dalla ditta Zellweger (Uster ZH) viene
sottoposto ad una commissione locale (composta
dag'ii ingegneri Fulgenzio Bonzanigo, Antonio
Schrafl, Federico Bezzola). Altri progetti verran-
no indrodotti a partire dal 1888 per lo sfrutta-
mento della Roggia dei Mulini ad Arbedo, e dei
fiumi Moesa e Morobbia. Vedi 1890-1891.

1884 Fondazione della SIA del cantone Ticino
a Bellinzona. Vedi 1909.

1884 Fondazione dell'Istituto femminile Santa
Maria diretto dalle suore di Menzingen.
1884 Fondazione di una sezione della Societä
del Grütli che sostiene il primo giornale socia-
lista in Ticino: «II Lavoratore» (1888-1890).

1885 Affreschi del milanese Agostino Caironi
nella Collegiata dei SS. Pietro e Stefano. Vedi
1849.

1886-1890 Costruzione delle officine di ripara-
zione delle ferrovie del Gottardo in Viale Offici-
na. In seguito creazione del Quartiere Nuovo di
San Giovanni. Numerosi operai immigrano dalla
Svizzera tedesca.

1886 Fondazione del Club Alpino Ticinese.
Dal 1871 al 1875 esisteva gia a Bellinzona una
sezione del CAS.
1886-1891 Costruzione di Villa Messico in Viale

Stazione Ni 22-24.
1888 I nizio dei lavori di correzione del fiume
Ticino, la cui prima tappa sarä terminata nel
1895. Vedi 1881-1887, 1897.

1889 Emilio Motta pubblica la storia dei castel-
li di Bellinzona nel Bollettino Storico della Svizzera

Italiana. Vedi 1879.

1890 ca. La filanda di seta Paganini di Prato
Carasso chiude. Con essa scompaiono le colture
di gelsi dai dintorni della cittä.

1890 Apertura della rete telefonica cittadina;
nello stesso anno inaugurazione dei collegamenti
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con Lugano e Locarno; nel 1900 saranno messi
in esercizio quelli con Lucerna e Zurigo.
1890 Rivoluzione di settembre dei liberali-radi-
cali contro il governo conservatore; occupazione
dell'arsenale nel Castel Grande e del palazzo
governativo. lntervento di truppe confederate.
Modifica della procedura di votazione attraverso
la revisione della costituzione.

1890-1891 Costruzione dell'officina elettrica di
Gorduno. 11 1.2.1891 Bellinzona viene illuminata
per la prima volta con luce elettrica. Vedi
1900-1903.

1890-1891 Costruzione delle scuole sud. Vedi
1906.

1892 Fondazione della Societä dei Commer-
cianti di Bellinzona. Vedi 1919.

1892 Fondazione del Velo Club Bellinzona.
1892 Primo festeggiamento del Primo Maggio a

Bellinzona.

1893-1898 Sistemazione di Viale Stefano Fran-
scini. Lungo questo nuovo asse rappresentativo
sorgeranno il Pretorio (1893-1896), la Scuola can-
tonale di commercio (1894—1895), e la chiesa pro-
testante della diaspora (1899).

1894 Tradotta a cura di Eligio Pometta appare
Lopera di Johann Rudolf Rahn «Die Mittelalterlichen

Kunstdenkmäler des Cantons Tessin»
(1890-1893) con il titolo «1 monumenti del Me-
dioevo nel Cantone Ticino». Un vasto capitolo e

dedicato a Bellinzona.
1895 Circola a Bellinzona la prima automobile.
1896 La chiesa dell'ex convento dei Benedettini
viene sventrata e trasformata in galleria fra Viale
Stazione e Via Codeborgo.
1896 Fondazione delL«Unione Ferrovieri» per
iniziativa di lavoratori di lingua italiana.
1897 Inizio della seconda lappa dei lavori di
correzione del fiume Ticino nelle immediate vici-
nanze di Bellinzona. Per facilitare lo scorrimento
delle acque si sostituiscono le tre arcate mediane
del Ponte della Torretta con un'unica areata in
ferro. Vedi 1888, 1913, 1914.

1897-1900 Trasformazione delle rovine del Ca-
stello di Sasso Corbaro in residenza estiva. Vedi
1871-1874,1919.

1898 Apertura del Giardino d'infanzia in sosti-
tuzione dell'asilo infantile fondato nel 1855.

1898-1900 Restauro della cappella di San Paolo

ad Arbedo.
1899 Adelchi Maina di Caslano realizza gli af-
freschi illusionistici neobarocchi sul soffitto della

sala del Gran Consiglio.

1899-1900 Costruzione della fabbrica di cap-
pelli in Viale Stefano Franscini.
1899-1903 Primo progetto di bonifica del Piano
di Magadino. Vedi 1897, 1917-1919.

1900-1903 Costruzione delle strade d'accesso
al nuovo Quartiere del Portone.
1900-1903 Costruzione delLofficina elettrica
comunale in Val Morobbia. Vedi 1890-1891.

1901 Fondazione del Collegio Francesco Soave
diretto dai padri Somaschi.
1901 Sciopero di protesta nelle officine di ripa-
razione della Ferrovia del Gottardo, a causa di
licenziamenti.
1902-1910 ca. Restauro del Castello di Monte-
bello in occasione delle festivitä per il centenario
del Cantone Ticino.

111. 5 Bellinzona, Galleria Benedettini, costruita nel 1896 quale

collegamento fra Viale Stazione e Via Codeborgo e divenuta
simbolo della secolarizzazione: essa e risultata dallo sventra-
mento della chiesa dei Benedettini. Nel 1903 vi fu apposta una
lapide a ricordo della prima riunione del Gran Consiglio tici-
nese tenutasi nel 1803 nel convento dei Benedettini, soppresso
nel 1852.
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1903 Tiro cantonale a Bellinzona e inaugura-
zione dello stand dei Saleggi.

1903 6.-13.9. Centenario dell'autonomia tici-
nese a Bellinzona. Comitato d'organizzazione
composto da: Giuseppe Stoffel, Angelo Bonzani-
go, Filippo Rusconi, Antonio Odoni, Severino
Tognetti, Mario Molo. Medaglie commemorative

realizzate su disegno di Augusto Sartori e

(Carlo?) Carmine. In Galleria Benedettini viene
affissa una lapide a ricordo della prima riunione
del Gran Consiglio ticinese. II Campo militare
presso la caserma ospita un ristorante decorato
di bandierine e stemmi eretto da Maurizio Conti.
Nella caserma viene organizzata un'esposizione
di utensili per l'agricoltura, la pesca e la caccia;
vi si trova anche uno chalet con latteria e mac-
china scrematrice. Nella chiesa di San Giovanni
si puo vedere un'esposizione d'arte sacra con al-
tari e dipinti del Rinascimento e del Barocco.
Durante i festeggiamenti la cittä e i castelli ven-
gono illuminati da lampadine variopinte; spetta-
coli di fuochi d'artificio. Nel Castello di Monte-
bello l'ingegner Mariotti installa un «grandioso
proiettore» della ditta Siemens e Schuckert.
I centri principali delle cerimonie nell'ambito
dei festeggiamenti sono la stazione (ornata da un
arco trionfale di accoglimento), il Castello di
Montebello, la Collegiata e il tendone apposita-
mente innalzato. Attraverso un arco di trionfo
neogotico, eretto al posto di Porta Camminata, si

accede a Piazza San Rocco denominata d'ora in
avanti Piazza Indipendenza, dove vien scoperto
un obelisco commemorativo. Si organizza un
opulento «corteggio storico-allegorico» con piü
di 500 partecipanti; la decorazione dei carri e af-
Fidata a Antonio Bernasconi, il programma ico-
nografico al prof. Weinig, direttore della Scuola
cantonale di commercio.
Bibl. 1) Cartolina-ricordo ufftciale, realizzata da
Edoardo Berta. 2) Serie di cartoline raffiguranti
I'obelisco di Piazza Indipendenza. 3) Primo Centenario

deU'Autonomia Ticinese 1803-1903, Bellinzona,

Corteggio storico-allegorico, Zurigo s.d.
(Album con disegni di F. Boscovits). 4) Schweiz 1

(1903), pp. 518-520. 5) BSS1 26 (1904), p. 167 ss.

6) RB 1971, No 7, pp. 3-8.

1903 Ricostituzione della Cooperativa di Con-
sumo di Bellinzona giä fondata nel 1868.

1904 Fondazione dell'Associazione Calcio
Bellinzona, il primo sodalizio calcistico ticinese.
Questo sport veniva giä praticato dagli all Levi

della Scuola cantonale di commercio. 1 campi
erano sul Campo militare, alia Colombaia (Via
Carlo Salvioni) e in Viale Stefano Franscini No
25; dal 1946 esiste lo stadio comunale.

1904 Assemblea costitutiva della Societä Sviz-
zera per l'lndustria del Granito (gruppo Gottar-
do) a Bellinzona.
1904-1906 Costruzione della Banca Popolare
Ticinese su piani di Arnold Huber (Zurigo): mo-
numento all'alta congiuntura di allora. Vedi 1914.

1905 La Societä del Linoleum di Milano apre
una filiale a Giubiasco. Nell'ambito della pro-
mozione industriale di allora sorgono anche lo
stabilimento tessile Jacquard a Bellinzona, la
fabbrica di ceramica a Sementina, la fabbrica di
macchine Lenz a Giubiasco, ecc.

1905-1907 Costruzione della ferrovia elettrica
Bellinzona-Mesocco; il pianificato prolunga-
mento della stessa fino a Thusis non sarä realiz-
zato.
1906 Costruzione delle scuole nord. Vedi i890—

1891.

1906 1 filari di pioppi e platani costeggianti
Viale Portone vengono tolti.
1906-1907 Costruzione dei ponti in ferro sul Ti-
cino fra Prato Carasso e Carasso, presso Quarti-
no e presso Gudo.
1907 I comuni di Carasso, Daro e Ravecchia

vengono annessi a Bellinzona.

1907 L'Assemblea Comunale e sostituita dal
Consiglio Comunale.
1907 Ampliamento del sistema di approvvigio-
namento delle acque. Posa di una pompa nelle
vicinanze della caserma (macchine della ditta
Bopp & Reuther di Mannheim). II consumo
d'acqua pro capite sale a 345 1 al giorno (1909).
Vedi 1869.

1908 Tiro distrettuale a Bellinzona.
1908 Fondazione della Cooperativa Agricola
Ticinese.
1908 Apertura delle prime sale cinematografi-
che della cittä: «Iride» (Via San Giovanni No 7)
e «Centrale» (Via Dogana).
1909 Le Ferrovie del Gottardo divengono pro-
prietä della Confederazione.

1909 Assemblea generale della Societä Svizzera
degli Ingegneri ed Architetti a Bellinzona presie-
duta dall'ing. Gustave Louis Naville (Zurigo).
Visita della Fabbrica di carrozze in Viale Portone

No 8. Pubblicazione di un ampio scritto
commemorativo sull'ingegneria e l'edilizia nel canton

Ticino (cap. 4.4: Assemblea SIA 1909).

1909 «Guida di Bellinzona» di Eligio Pometta.

1909 Pasquale Bianchi di Lugano tenta invano
di volare decollando dal Campo militare con un
apparecchio di propria fabbricazione. Vedi 1911.
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111. 6 «II ritorno di Mastro Zanolo», illustrazione di Baldo
Carugo (1903-1930) per un racconto di Elena Bonzanigo (1897—

1974): il costruttore del convento degli Agostiniani (vestigia di
colonne sono ancora visibili in Via Pedotti) e raffigurato nella
moderna Bellinzona. In: Tiro Federale Bellinzona 1929, Giorna-
le della festa.

1910 Sistemazione di un Museo storico nel
Castello di Montebello; il nucleo della raccolta e

rappresentato dai reperti preistorici di Gudo.
Vedi 1874-1911, 1914.

1910-1914 Restauro della chiesa di San Biagio:
prima applicazione della legge sulla tutela dei
monumenti storici del 1909.

1911 Prima giornata aviatoria a Bellinzona or-
ganizzata poco dopo la prima giornata aviatoria
ticinese a Lugano. 11 pilota ginevrino Francis
Durafour sorvola per primo Bellinzona; nel 1912

lo seguirä Attilio Maffei di Lugano. Vedi 1919.

1912-1914/1924-1931 Edoardo Berta pubblica i

«Monumenti storici ed artistici del Cantone Tici-
no». Buona parte dell'opera e dedicata a Bellinzona.

1913 Costruzione di Villa Bonetti in Via Emilio
Motta No 5.

1913 e 1914 In seguito a vaste inondazioni e

straripamenti si decide di continuare Lopera di
arginatura del fiume Ticino. Vedi 1897.

1913-1918 Costruzione di una nuova linea di
fortificazioni Gordola-Magadino-Monte Cene-
ri, ad ovest di Bellinzona. Vedi 1853-1854.

1914 Rudolf Ulrich pubblica «Die Gräberfelder
in der Umgebung von Bellinzona» (catalogo

del Museo Nazionale Svizzero di Zurigo). Vedi
1874-1911, 1910.

1914 Una crisi economica conduce al fallimen-
to di numerose banche ticinesi: a Bellinzona
chiudono la Banca Cantonale Ticinese (vedi

1861) e la Banca Popolare Ticinese (vedi 1904-
1906). Quale reazione a cid viene fondata la
Banca dello Stato del Cantone Ticino (vedi
1930-1932).
1915 Fondazione della Scuola d'arti e mestieri
per meccanici.
1917-1921 Prima tappa dei lavori di bonifica
del Piano di Magadino. Vedi 1899-1903, 1923.

1918-1919 Ampliamento dell'officina elettrica
della Val Morobbia. Vedi 1900-1903.

1919 Nel quadro dell'opera di elettrificazione
della ferrovia del Gottardo viene costruito un ca-
pannone di montaggio per locomotive elettriche
sul sedime delle officine di riparazione.
1919 Giornata aviatoria sul Campo d'aviazione
esistente fin dal 1915. Vedi 1911.

1919 Fondazione della «Pro Bellinzona» quale
sezione della riorganizzata Societä dei commer-
cianti (vedi 1892). La societä (indipendente dal
1926) intende promuovere lo sviluppo e l'abbelli-
mento della cittä.
1919 28-29 giugno. Festa della ginnastica con
decorazioni in Piazza Collegiata.
1919 Costruzione del ricovero per anziani della
fondazione Flora Paganini-Re nell'ex convento
dei Francescani di Santa Maria delle Grazie.
1919 Adolfo Carmine intende trasformare il
Castello di Sasso Corbaro in una villa. La richie-
sta d'acquisto viene respinta e il castello e di-
chiarato monumento storico.
1919 Fondazione della sezione Bellinzona del-
LUnione Ticinese Operai Escursionisti (U.T.
O.E.). Le prime capanne sorgono nel 1922 sul
Gesero (trasformazione di un rifugio militare) e

sul Camoghe, nel 1923 sull'Adula. Vedi 1886.

1920 Costruzione della stazione di smistamento
delle FFS presso San Paolo (Arbedo), al margine
nord della cittä. Vedi 1924.

1920 Piano regolatore di Bellinzona. Nel centro
storico sono previsti portici in diverse zone.
1920 Regolamento per il servizio di fognatura
della cittä di Bellinzona in base al progetto di ca-
nalizzazione del 1917.

1920 II Circolo degli ufficiali di Bellinzona
(fondato nel 1859) inaugura in Piazza Governo
un monumento ai caduti della mobilitazione del
1914-1918.

1921 Inaugurazione della corsa autopostale
Bellinzona-San Bernardino-Thusis. Vedi 1818—

1826.

1921-1922 Costruzione dell'ala occidentale del
palazzo governativo.
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1921-1923 Costruzione della Tipo-Litografia
Cantonale (azienda privata in concessione dal
1915). Vedi 1856.

1921-1923 Restauro della chiesa tardobarocca
di San Giovanni.
1922 I nizio dei restauri alia murata a partire
dal tratto sottostante il Castello di Montebello.

1922 Concorso cantonale di ginnastica e inau-
gurazione della palestra.
1922-1954 Giuseppe Pometta pubblica le «Bri-
ciole di storia bellinzonese».

1923 Costruzione deirimmobile dell'assicura-
zione «Ginevrina» in Viale Stazione Ni 26-28.

1923 Inaugurazione del monumento al politico
Rinaldo Simen.

1923 Fondazionc dcll'Ufficio Cantonale del
Registro fondiario. 11 direttore ing. Fulvio Forni
appoggia d progetto di bonifica del Piano di Ma-
gadino e la ripresa dei lavori nel 1932. Vedi
1917-1921.

1924 Scontro ferroviario presso San Paolo.
1926-1927 realizzazione di un monumento alle
vittime dell'incidente, in Piazzale Antognini. Vedi

1920.

1924 Fondazione della XXII sezione dell'ACS
a Bellinzona (il segretariato sarä trasferito a

Lugano nel 1925).

1924 Congresso della Societä storica e archeo-
logica della Svizzera Italiana costituita nello
stesso anno.
1924-1929 Costruzione del nuovo Palazzo co-
munale in Piazza Nosetto ad opera di Enea Tal-
lone ispiratosi ai modelli italiani dei secc. XIV e

XV.
1925-1927 Costruzione del palazzo postale in
Viale Stazione.

1925 La collina del Castel Grande diviene pro-
prietä del cantone. Nel 1926 viene pubblicato un
piano delle zone protette attorno ai castelli e

lungo le mura cittadine.
1926 Congresso della Societä Svizzera di Pre-
istoria a Bellinzona.
1926-1927 Costruzione dell'orfanotrofio Ermi-
nio von Mentlen (fondato nel 1907).

1926-1931 Restauro della chiesa di Santa Maria
delle Grazie e dei suoi affreschi rinascimentali.

1929 Tiro federale a Prato Carasso. Creazione
di un grottino in stile tipico ticinese a ricordo
della festa. Sfilano cortei e la cittä ed i suoi mo-
numenti vengono illuminati. Alcune facciate di
case sono dipinte a nuovo.
1929 Terza assemblea dell'Associazione svizze¬

ra per la conservazione dei castelli e delle rovine
in Ticino. Visita ai castelli di Bellinzona.
1930-1932 Sorge l'edificio neoclassico della
Banca dello Stato in Piazza Collegiata. Vedi 1914.

1930-1935 Restauro del Castello di Sasso Cor-
baro.

1935-1939 Ispezioni e prima fase di una cam-
pagna di restauro totale, a tutt'oggi ancora in-
completa, del Castel Grande.

1.2 Dati statistici

1.2.1 Territorio comunale

La seconda «Statistica della superficie in Isvizze-

ra» del 1923/241 diede la seguente immagine del
sedime comunale.

II territono politico come sezione di superficie
Superficie totale 1984 ha 44 a

Superfici produttive
senza boschi 1947 ha 45 a

boschi
Superficie improduttiva 36 ha 99 a

Bellinzona fa parte dei 40 comuni svizzeri che

non possiedono una superficie boschiva nel
territorio comunale2. Al momento della «Seconda
statistica», Bellinzona figurava tra i «comuni la
cui misurazione e in via d'esecuzione o di revi-
sione». Le prescrizioni in merito erano state de-
cretate dopo I'entrata in vigore del Codice civile
svizzero del 1912, il cui articolo 950 prevede una
misurazione catastale ufficiale quale fondamen-
to per l'impianto e la tenuta del registro fondiario.

«Per promuovere le misurazioni catastali, il
13 novembre 1923, fu emanato il decreto del
Consiglio federale concernente il piano generale
per 1'esecuzione delle misurazioni catastali in
Isvizzera»3 e implicitamente furono create anche
le basi per la statistica della superficie4.

Rami speciali dell'amministrazione in rapporto ai
comuni politici
Comune politico

Bellinzona, cattohco, di lingua italiana
Popolazione

Bellinzona, con i patnziati di Bellinzona, Carasso, Daro e

Ravecchia
Assistenza pubblica

Bellinzona
Parrocchie

- cattohca Bellinzona, Santa Maria delle Grazie, Carasso,
Daro, Ravecchia

- protestante Bellinzona («AI comune della diaspora di Bel¬

linzona appartiene pure il comune itahano di Luino»s)
Scuole primarie

Bellinzona Nord, Bellinzona Sud, Artore, Carasso, Daro,
Molinazzo e Ravecchia
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111 7 Territorio del comune di Bellinzona, scald 1 80 000 Dettagho tratto dai fogh 515 e 516 deWAtlante topograßco della S\izzera
Rilevato negh anni 1853-1855, edizioni del 1924, rispettivamente del 1918 Scala 1 50 000 1 confini del comune sono tracciati in nero

Uffici e depositi postali
Belhnzona (uff di Ia classe), Carasso (deposito contabile),
Daro. Ravecchia (uff di 3d classe)

1.2.2 Sviluppo demografico
Sviluppo demografico di Belhnzona, secondo
l'Ufficio statistico federale I dati comprendono
anche i comum di Carasso, Daro e Ravecchia,
che prima del 1907 erano autonomi6.
1810 3 209 1880 4 038 1910 10 406 1941 10 948
1860 3 462 1888 5 553 1920 10 232 1950 12 060
1870 3 950 1900 8 255 1970 10 706

dal 1850 +275,8%

I censimenti federah, che dal 1850 avvengono
ogni dieci anni (dal 1870 in poi, sempre al 1° di
dicembre), comprendono tutti gli abitanti de iure
(popolazione residente), salvo t censimenti del
1870 e 1888 che, al momento dell'elaborazione
dei dati, furono basati sugli abitanti presenti os-
sia resident! de facto"

CompoMziorte delta popolazione secondo il Dic-
tionnaue des locahtes de la Suisse, pubbhcato
dall'Ufficio statistico federale il 3! dicembre
1920 (basato sui risultati del censimento federale
del 1° dicembre 1910)

Ripartizione della popolazione residente secondo
la lingua e la confessione
Popolazione residente

complessiva 10 406
Lingua madre

itahana 9 266
tedesca 1 028
francese 74

romancia 27

altre 11

Confessione
cattolica 8 947

protestante 632
israelitica -
altre 827
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Ripartiziune delle case d'abitazwne, econorme do-
mestiche e abitanti, secondo le suddivisioni locah
del comune politico
La prima cifra concerne le abitazioni la seconda le economie
domestiche e la terza gli abitanti

Bellinzona 1 014 2 284 10 406
Bellinzona (citta) 466 1 211 5 427
Carasso 168 288 1 780

Belvedere n 13 77
Birrena 7 9 74
C ortesotto 13 13 82
Galbisio 6 6 20
Lusanico 38 41 211

Mezzavilla 23 24 103

Prato Carasso, sopra e sotto 68 182 857

Daro 268 537 2 468
Artore 33 35 168

Daro (centra) 123 266 1 215
Montebello 7 1 1 47
Paradiso 23 53 250
Pederponte 76 83 747
Persico 7 20 86
Plan Lorenzo 11 16 80
Prato 9 18 75

Vallone 19 35 194

Mohnazzo, parte appartenente a

Bellinzona 16 44 221

Ravecchia 136 204 924
Bel Soggiorno 23 62 245
Castello d Unterwaiden 1 1 8

Madonna della Neve 1 1 7

Pasquerio 4 4 14

Pernchelli 5 6 28
Ravecchia sopra e sotto 118 126 606
Soreggio 4 4 20

1.3 Personalitä locali

II seguente elenco contempla, in ordine cronolo-
gico, le personahta di maggior rilievo per la citta
di Bellinzona negli anm 1850-1920 Si tratta di
architetti, ingegneri, imprenditori edih, artisti,
esponenti della cultura, medici, pohtici, commer-
cianti, artigiam e industrial!
Gillio Pocobelli 1764-1843
Da Mehde, ingegnere in Ticino e in Piemonte
Politico, colonnello, costruttore di strade e ponti
Joseph Mallord William Turner 1775-1851
Pittore paesaggista inglese, fu a Bellinzona nel
1842 e nel 1843

Paolo Ghiringhelli 1778-1867
Benedettino ad Einsiedeln, professore al collegio
di Bellinzona dal 1804 al 1825 Scnttore ed esper-
to di stona del Canton Ticino
Heinrich Keller 1778-1862
Disegnatore e pittore di panorami a Zungo
Giuseppe von Mentlen sen 1778-1827
Medico, scnttore, filelleno Fratello di Giovanni
Rocco

Antonio Chjcherio 1781-1857
Promotore della bonifica del Piano di Magadino
Carlo Colombara 1787-1857
Da Ligornetto Ingegnere civile e politico

Guiiiaume Henri Dufour 1787-1875
Ingegnere mihtare e ingegnere cantonale di Gme
vra, direttore della topografia nazionale svizzera
(carta Dufour) Generale negli anm 1847, 1849

1856, 1859 Promotore della costruzione di opere
di difesa in Svizzera

Giovanni Maddaiena 1788-1866
Albergatore (Cervo, Angelo)

Giovanni Rocco von Mlntlen 1789-1855
Ingegnere civile Lavoro per ll C antone dal 1824

Fratello di Giuseppe sen e padre di Carlo e Giu
seppe jun
Giuseppe Antonio Molo 1789-1857
Awocato e notaio Capitano al servizio dei Fran
cesi, sindaco dal 1835 al 1838 Direttore delle Do
gane
Giacomo Moraglia 1791-1860
Architetto milanese

David Alois Schmjd 1791-1861
Pittore, disegnatore di panorami e incisore svittese

Giovanni Mariotii 1792-1864
Awocato, notaio e sindaco dal 1854 al 1864

Stefano Franscim 1796-1857
Da Bodio Pedagogo a Milano e a Lugano Fu

uno degh auton della nuova Costituzione del
1830, riformatore della scuola, granconsigliere
cancelhere dello Stato, consighere di Stato, dele
gato della Dieta, consighere nazionale e federale
dal 1848 al 1857 Stonco, miziatore della statistica

Pasquai f Lucchini 1798-1892
Impresario, ingegnere, al servizio del C antone dal
1845 al 1854, costruttore di strade e ponti, fabbn
cante di seta, politico liberale, pioniere della Fer
rovia del Gottardo fra il 1852 e il 1870

Carlo Cattaneo 1801-1869
Giunsta italiano mteressato alle scienze tecniche
repubblicano, esule nel Canton Ticino dal 1848

Pioniere della Ferrovia del Gottardo
FLLGEN710 PAGAMM 1801-1862
Propnetario della Filanda di seta

Rodolfo Rusconi Orelli 1802-1874
Awocato, giudice, politico, sindaco dal 1842 al
1850

Carlo Francesco Sacchi 1802-1881
Sacerdote, politico, canonico fondatore dell Asi
lo infantile
Emanuel David Albert Bourgeois Doxat 1803-1865
Colonello e politico, commissano federale per il
Canton Ticino nel 1856

Giovanni Jauch 1803-1877
Politico hberale-radicale, sindaco da! 1865 al 1877

Johann Jakob Dieizinger 1805-1865
Da Wadenswil, ingegnere tenente colonnello nel
1848, comandante del corpo del genio zunghese
dal 1846 al 1854, direttore delle opere di fortifica
zione nel 1848 e dal 1853 al 1854

Lodovico Manzi 1808-1866
Architetto milanese

Giovanni Bonzamgo 1808-1880
Fondo la Birrena nel 1878

Friedrich Wilhflm Hartmann 1809-1874
Da San Gallo, ispettore delle strade e delle ac

que, capoingegnere della correzione del Reno nel
1862, esperto dei lavori di correzione del fiume
Ticino nel 1864
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Rocco Bonzanigo sen. 1809-1882
Avvocato, politico, sindaco dal 1850 al 1854,
padre di Giuseppe sen. e di Eugenio.

Gaetano Pieiko Luigi Gabuzzi 1810-1892
Canonico, fratello di Luigi Gaetano.

Daniele Capponi 1810-1876
Proprietario della prima conceria ticinese, fonda-
ta da suo padre Marc'Antonio. Politico liberale,
padre di Marco.

August von Cohausen 1812-1894
Ingegnere militare, ufficiale prussiano, studioso
di fortificazioni e castelli.

Luigi Foniana 1812-1877
Architetto, direttore della scuola di disegno di
Mendrisio.

Luigi Gaetano Gabuzzi 1812-1894
Politico, benefattore (seminario di Lugano, ospe-
dale di Bellinzona), donatore del pavimento in
marmo della Coilegiata. Fratello di Gaetano Pie-
tro Luigi.

Alberto Ariari 1814-1884
Architetto, insegnante di disegno a Bellinzona dal
1842, cartografo.
Giuseppe Ghiringheii i 1814— 1886
Canonico scomunicato, pubblicista liberale-radi-
cale, rettore del Ginnasio di Bellinzona dal 1852
al 1864, riformatore sociale, storico.

Luigi Lavizzari 1814-1875
Naturalista e politico, scrittore.

Ernesto Brum 1815-1898
Avvocato, eminente politico liberale-radicale,
consighere di stato, consigliere agli Stati, riformatore

sociale. Padre di Germano.

Antonio Form 1816

Albergatore in Italia, poi, in seguito all'espul-
sione, a Bellinzona (Schweizerhof), Airolo e
Biasca. Capostipite della famiglia d'albergatori
Forni.

Tranquillo Venzi 18i6—1903
Farmacista e droghiere.
Jacob Blrckhardt 1818-1897
Storico e storico d'arte basilese.

Andrea Fanciola 1818-1888
Combatte con Garibaldi nel 1848. Direttore del
circondario delle Poste di Bellinzona fra il 1851 e
tl 1888. Organizzatore del servizio postale federate

nel Canton Ticino.
Henry L'Hardy 1818-1899
Ingegnere delfUfficio fed di topografia. Genero
di G. H. Dufour.
Johann Kaspar Wolff 1818-1891
Architetto, ispettore cantonale delle costruzioni a

Zurigo fra il 1851 e il 1870, direttore delle opere di
fortificazione di Bellinzona, quale capitano del
genio, fra il 1853 e il 1854.

Adolf von Salis 1818-1891
Capoingegnere del Canton Grigioni fra il 1854 e

il 1871, capoispettore federale delle costruzioni a

Berna fra il 1871 e il 1891, esperto dei lavori di cor-
rezione del fiume Ticino dal 1882.

Carlo Colombi 1819-1887
Fondö una tipografia nel 1848, redattore liberale.
Padre di Luigi ed Elia.

John Ruskin 1819-1900
Teorico d'arte inglese, fu a Bellinzona nel 1858.

Bellinzona, bozzetto per il busto de! Generale Guillau-
me Henri Dufour (1787-1875), commissionato dal governo
cantonale dopo la guerra del Sonderbund a Vincenzo Vela (1820-
1891). Vedi cap. 4.1: nota 22. Ligornetto, Museo Vela.

Vincenzo Vela 1820-1891
Da Ligornetto. Scultore a Milano e Torino, oltre
che nel paese d'origine.
Giacowo Morhtti 1821-1898
Esule politico italiano, proprietario di un caffe.

Pietro Celestino Stoffel 1822-1890
Commerciante di Vals (GR), fondatore di un
grande magazzino a Bellinzona, capostipite del
ramo ticinese della sua famiglia. Padre di Arturo
e Giuseppe.

Francesco Banchini 1823-1893
Ingegnere, ingegnere cantonale a partire dal 1877

Christian Emil Rothpletz 1824-1897
Colonnello, giurista, pittore di Aarau. Primo
direttore della facoltä di scienze militari al Politec-
nico federale di Zurigo, piü volte in Ticino nel-
l'ambito di operazioni militari.
Carlo Fraschina 1825-1900
Capotecnico cantonale; ingegnere della Ferrovia
del Gottardo a partire dal 1873. Colonnello dal
1872.

Carlo Bonalini sen. 1826-1904
Postiglione. Padre di Carlo jun.
Carlo Salvioni sen. 1826-1902
Esule politico italiano nel 1848, a Bellinzona dal
1850, grossista di coloniali, importatore di articoli
moderni quali vasche da bagno e apparecchi
fotografier Fondatore della tipografia e casa editrice
omonima nel 1880. Padre di Carlo jun.
Gustave Bridel 1827-1885
Ingegnere (correzione delle acque del Giura, Fer-
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rovia del Gottardo) perito dei lavori per la corre-
zione del Hume Ticino ne! 1864.

Giuseppe von MEMLFNjun. 1829-1900
Giudice cantonale, politico conservatore, figlio di
Giovanni Rocco, fratello di Carlo.

C\ri.o von Mentlen 1830-1906
Partecipö ai moti milanesi contro gli Austriaci nel
1848, eminente politico conservatore, cofonda-
tore della Banca Cantonale (Banca dello Stato).
Figlio di Giovanni Rocco, fratello di Giuseppe
jun.
Giuseppe Molo 1831-1905
Avvocato, direttore dell'Arsenale fra il 1858 e il
1877, sindaco dal 1877 al 1905.

Gustav Moosdorf 1831 -1907
Architetto e insegnante di disegno a Lucerna,
direttore delle costruzioni della Ferrovia del
Gottardo fra il 1873 e il 1890.

Giovanni Varrone 1832-1910
Pittore bellinzonese attivo a Vienna.

Vincenzo Molo 1833-1904
Arciprete dal 1878, amministratore apostolico (a
rango di vescovo) della diocesi di Lugano a parti-
re dal 1887, prelato privato del papa dal 1895,

conte romano.
Giovanni Antomm 1834-1901

Politico, promotore della correzione del fiume
Ticino.

Antonio Barera 1835-1906
Da Olivone, architetto, ingegnere, attivo in Messi-
co e a Bellinzona Cognato di Claudio Pellandini.

Pall Reber 1835-1908
Architetto basilese.

Carlo Molo 1836-1915
Ingegnere delle Ferrovie, direttore del consorzio
per la correzione del fiume Ticino fra il 1901 e il
1912.

Giuseppe Pedroli 1836-1894
Da Brissago, ingegnere e politico, prese parte
quale perito alia costruzione della linea ferrovia-
ria del Gottardo, presidente del Consorzio per la
correzione del fiume Ticino 1894. Pnmo presidente

della SIA ticinese (1884-1894).

Gioacchino Respini 1836-1899
Avvocato e notaio locarnese, eminente politico
conservatore, promotore della correzione dei fiu-
mi Ticino e Maggia, e della linea ferroviaria del
Monte Ceneri,
Bemgno Antognini 1837-1902
Avvocato, politico conservatore, giudice.
Giovanni Ferri 1837-1930
Fisico, matematico, ingegnere, meteorologo,
insegnante al Liceo di Lugano.
Ferdinando Gianella 1837-1917
Ingegnere civile e delle ferrovie, cartografo, politico

conservatore Promotore della correzione del
fiume Ticino quale direttore dei lavori pubblici.
MICHELE Patocchi 1837-1897
Politico, ispettore del telegrafo del VI circonda-
rio, archivista cantonale, padre di Remo.

Johann Rudolf Uirich 1837-1924
Ingegnere e fabbricante di tessili, archeologo,
direttore delle sezioni di preistoria, di storia roma-
na e di storia medievale del Museo Nazionale di
Zurigo fra i) 1896 e il 1903.

Valeria von Mentlen-Wehninger 1838-1910
Fondatrice deH'orfanotrofio.

9 Bellinzona, busto di Giovanni Jauch (1806-1877), sindaco

della cittä fra il 1865 e il 1877 e fautore della correzione del
fiume Ticino. Opera di Vincenzo Vela; esposto al Palazzo co-
munale.

Giuseppe Bonzamgo 1838-1919

Ingegnere, direttore di una ditta di costruzioni a

Torino. Ingegnere delle ferrovie nel Canton Ticino

e in Italia, cavaliere della corona in Italia. Dal
1898 di nuovo a Bellinzona. Figlio di Rocco sen.,
fratello di Rocco jun. e di Carlo Alessandro.

Claudio Pellandini 1839-1922

Emigrante di Arbedo, proprietario di una fabbri-
ca di colon e vetro a Cittä del Messico, costrutto-
re di Villa Mexico in Viale Stazione Ni 22-24,
realizzata da suo cognato Antonio Barera

Giovanni Bonzamgo-Jauch 1840-1916
Cofondatore e coproprietario della Birreria.
Figlio di Giovanni.

Lodovico Brunel 1840-1908
Fotografo in America, poi a Lugano dal 1874 (in-
sieme al gemello Grato), piü tardi a Bellinzona.
Figlio delLarchitetto luganese Pierre Luigi
(*1802).

Grato Brunel 1840-1920
Pioniere della fotografia a Lugano. Fratello
gemello di Lodovico. Padre di Antonio ed Adolfo.

Most Sacchi 1840-1916
Medico, emigrato a Buenos Aires. Viceconsole
d'Argentina a Bellinzona.

Eugemo Bon/.anigo 1841-1921

Medico, direttore del Ginnasio di Bellinzona dal
1875 al 1890, politico. Figlio di Rocco sen., fratello

di Giuseppe sen.



257 Bellinzona

1842-1919

1842-1911

Johann Rudolf Raun 1841-1912
Storico d'arte, professore universitario a Zurigo,
fondatore della topografia artistica svizzera.

Antonio Schrafl sen. 1841-1916
Da Bolzano, ingegnere delle ferrovie, collaborö
alla costruzione della linea del Gottardo a partire
dal 1872. Cittadino onorario di Belhnzona dal
1884, membro della direzione della Societä della
Ferrovia del Gottardo fra il 1902 e il 1909. Padre
di Antonio jun.
Giovanni Battista Bondanza
Operaio della Ferrovia del Gottardo, capolinea
sui tratti ticinesi della stessa.

Fulgenzio Bonzanigo sen.
Ingegnere, imprenditore edile, proprietario di
cave di granito, politico, prese parte alla costruzione

di linee ferroviarie, officine elettriche e

impianti idrici; pioniere dello sviluppo tecno-
logico. Fratello di Agostino, padre di Carlo ed

Angelo.
Marco Capponi 1842-1883

Proprietario della conceria. Figlio di Daniele.

Pompeo Castelfranco 1843-1921

Archeologo milanese.

Filippo Rusconi 1844-1926
Avvocato e notaio, politico e redattore, presidente
del Consorzio per la correzione del fiume Ticino
fra il 1897 e il 1926. Padre di Ettore e di Camillo.

Agostino Bonzanigo 1845-1936
Proprietario terriero, commerciante, politico.
Fratello di Fulgenzio sen., padre di Guido.

Valentino Molo 1845-1930
Commerciante a Parigi, Montevideo, Buenos
Aires, amministratore delle ferrovie in Siam, sinda-
co dal 1905 al 1907. Viceconsole d'Argentina.

Fedfrico Bezzola 1845-1898
Ingegnere meccanico presso la Societä della
Ferrovia del Gottardo dal 1874, in seguito capo-offi-
cina della stessa dal 1888, granconsigliere fra il
1875 e il 1898.

Plinio Demarchi 1846-1907
Ingegnere della Ferrovia del Gottardo, ingegnere
del circondario del 1896, poi al servizio del Can-
tone, politico. Figlio di Agostino, amico del Maz-
zini.

Giuseppe Martinoli 1846-1907
Ingegnere a Milano, Vienna, San Gallo e in Gali-
zia. Collaborö alla costruzione della Ferrovia reti-
ca. Direttore dei lavori di correzione del fiume
Ticino fra il 1886 e il 1901, presidente del Consorzio
fra il 1886 e il 1893. Ingegnere comunale a Locarno,

politico.
Antonio Molo 1848-1929
Ingegnere.

Rodolfo Molo 1848-1924
Direttore del XI circondario delle Poste fra il
1909 e il 1921.

Cesarf Bolla 1848-1922
Granconsigliere, cancelliere dello Stato, archivi-
sta cantonale, consigliere nazionale. Padre di Ar-
naldo.

Rinaldo Simen 1849-1910
Eminente politico liberale-radicale, presidente
del governo provvisorio dopo la Rivoluzione di
Settembre del 1890, direttore del V circondario
delle FFS nel 1905.

Gilardo Brenni 1850-1917
Impresario (ditta Brenni & Soldini).
Germano Brlni 1850-1932
Avvocato, politico liberale-radicale, consigliere
nazionale e agli Stati. Figlio di Ernesto.

Luigi Colombi 1851-1927
Giudice, politico, redattore, tenente colonnello.
Figlio di Carlo, fratello di Elia ed Emilio.

Arturo Stoffel 1851-1910
Direttore della Banca Popolare Ticinese. Figlio di
Pietro Celestino, fratello di Giuseppe.

Giovanni Fiscalini 1852-1907
Macchinista della Ferrovia del Nord-Est e della
Ferrovia del San Gottardo.

Antonio Lepori 1852-1947
Scultore.

Carlo Rondi 1853-1916
Tenente colonnello.

Oscar Kronauer 1853-1915
Da Winterthur, ingegnere della Ferrovia del
Gottardo.

Luca Beltrami 1854-1933
Architetto e professore d'architettura a Milano,
restauratore del Castello Sforzesco.

Michele Carmine 1854-1894
Pittore, fratello di Carlo.

III. 10 Bellinzona, Piazza Collegiata no II, affresco sulla casa
«Zur Burg» eseguito da Luigi Faini nel 1895. E rappresentato
l'ingegner Fulgenzio Bonzanigo quale Guglielmo Teil nelPatto
di ferire a morte Gessler (verosimilmente un ritratto dell'inge-
gner Giuseppe Martinoli, 1846-1907). Riproduzione disegnata
da una fotografia di Tonino Borsa, 1985.
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Hl. 11 Bellinzona, gruppo di operai delle officine di riparazione della Ferrovia del Gottardo, appartenente alle FFS dal 1909. Foto-
grafia del 1903.

Emilio Motta 1855-1920
Storico, fondatore ed editore del Bollettino Stori-
co della Svizzera Italiana, membro della Commis-
sione cantonale dei Monumenti fondata nel 1909.

EliaColombi 1856-1933
Pubblicista, proprietario di una libreria, politico
liberale. Figlio di Carlo, fratello di Luigi ed
Emilio.

Maurizio Conti 1857-1942
Architetto, primo capotecnico di Bellinzona.

August Hardegger 1858-1927
Architetto a San Gallo.

Carlo SALVioNijun. 1858-1920
Dialettologo, professore a Torino dal 1885, a Pa-

via dal 1890 e a Milano dal 1902, direttore dell'Ar-
chivio glottologico italiano fra il 1902 e il 1915,

iniziatore e direttore del Dizionario dei dialetti ti-
cinesi, lotto per la salvaguardia di un'identitä et-
nico-linguistica dei Ticinesi, coiniziatore del pe-
riodico Adula. Figlio di Carlo sen.

Giovanni Brambilla 1859-1947
Emigrante in Argentina e in Inghilterra, alberga-
tore (Gambrinus).
Julius Rebold 1859-1941
Ufficiale del genio, ingegnere presso PUfficio
federale per la costruzione di fortificazioni dal
1886 e direttore dello stesso fra il 1906 e il 1921.

Figlio dell'ingegnere comunale di Bienne, Julius
sen.

Alfonso Chichekio-Serem 1859-1918
Politico, membro della delegazione per la corre-
zione del fiume Ticino, tenente colonnello.

Siro Borram 1860-1932
Parroco, storico, archeologo.
Emilio Colombi 1860-1947
Giornalista. Figlio di Carlo, fratello di Luigi ed
Elia.

Emanuele Riva 1860
Pittore-decoratore a Milano.

Antonio Borsa 1860-1953
Disegnatore, allievo di Alberto Artari, capolito-
grafo presso la tipografia Salvioni.

Giovanni Gualzata 1861-1936
Architetto.

Federico Pedoiii 1861-1937
Medico, sindaco dal 1907 al 1918.

Giovanni Tamö 1861

Capotreno presso la Ferrovia del Gottardo.

Giovanni Battista Bonetti 1862-1936
Imprenditore, fabbricante a Parigi e a Bellinzona
(prodotti farmaceutici), presidente della Pro
Bellinzona. Fratello di Cornelio.

Isidoro Christen sen. 1862-1956
Allevatore di cavalli e postiglione. Padre di
Isidoro jun.
Carlo Carmine 1862-1921
Scultore, insegnante alia scuola di disegno.
Fratello di Michele.

Albert Naef 1862-1936
Architetto, archeologo cantonale del Canton
Vaud, storico d'arte a Losanna, restauratore.
Presidente della SSAS dal 1904 al 1915 e della CFMS
dal 1915 al 1936.
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Natale Albisltii 1863-1923
Scultore di Stabio, attivo a Parigi

Alessandro Bomio 1863-1921
Grossista di coloniah

Giusfppe Stoffel 1863-1929
Politico, presidente della Banca Cantonale Ticine-
se, colonnello, commendatore della corona italia-
na Figlio di Pietro Celestino, fratello di Arturo

StvFRiNO Pagamm R£ 1864-1918
C ommerciante, colonnello Manto di Flora

Emilio Mariotti 1864-1931
Pittore su vetro

Enrico Talamona 1864-1964
Poeta dialettale e scnttore

Rudolf Zinggeler 1864-1954
Fabbncante di tessih a Richterswil (ZH), attivo
sovente in Ticino quale fotografo dilettante

Giuseppe Chiattone 1865-1954
Scultore luganese

BodoEbhardi 1865-1945
Architetto tedesco e studioso di fortificazioni
Eligio Pometta 1865-1950
Stonco, redattore, traduttore, politico, msegnan-
te, direttore di scuola, fondatore del museo stonco

di Bellinzona Fratello di Giuseppe

Edoardo Berta 1867-1931
Pittore ed archeologo luganese, riorganizzatore
delle scuole ticinesi di disegno nel 1905, membro
della Commissione cantonale dei monumenti sto-
nci ed artistici dal 1909 Inventariatore dei monu
menti, restauratore, membro della CFMS dal 1917

al 1918, e dal 1925 a! 1929

Rocco Bonzanigo jun 1867-1937
Ingegnere delle ferrovie in Sardegna e in Siciha,
capotecnico comunale dal 1912 al 1927 Figlio di
Giuseppe sen Fratello di Carlo Alessandro

Diomgi Resinelli 1867-1941
Commerciante e imprenditore

Lligi Sala Casasopra 1867-1937
Impresario
Angelo Sorgesa 1867-1943
Albergatore (Schweizerhof et de la Poste)

Arnold Hlber 1868-1948
Architetto zunghese

Carlo Alessandro Bonzanigo 1868-1929
Ingegnere delle ferrovie in Siciha, Sardegna, Un-
ghena, collaboratore alle officine elettriche della
Motor AG di Baden, promotore dell'industrializ-
zazione nel Canton Ticino, fondatore (nel 1915) e

presidente della Banca dello Stato del Cantone
Ticino, membro del consiglio d'amministrazione
di numerose societa, fra le altre presidente del-
PAssociazione ticinese per 1'industna e ll com-
mercio Figlio di Giuseppe sen fratello di Rocco

jun padre di Giuseppe jun
Giuseppe Bonalini 1869-1938
Pittore bellinzonese attivo a Parigi, in Argentina e

a Bruxelles

Carlo Bonzanigo 1869-1931
Ingegnere della Ferrovia del Gottardo, presidente
della Societa di navigazione del Reno a Bastlea
Figlio di Fulgenzio sen fratello di Angelo, padre
di Fulgenzio jun
Josef Zemp 1869-1942
Professore di storia delParte alle universita di Fn-
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111 12 Annuncio pubblicitario delPimpresario e ingegnere Se-

condo Antognmi (1877-1958) per costruzioni in cemento arma-
to (sistema Brazzola), pubbhcato nella Rivista Tecmca della
Svizzera Itahana del 1911

burgo e Zungo e al Politecnico federale, restauratore,

presidente della SSAS, vicepresidente poi
presidente della CFMS
Ai fssandro Giambonini 1870

Propnetano di una carrozzena

Raimondo Rossi 1870

Direttore della Scuola cantonale di commercio
dal 1904 al 1922, politico, tenente colonnello
Angelo Bonzanigo 1870-1939
Avvocato, politico Figlio di Fulgenzio sen
fratello di Carlo

Cornelio Bonetti 1871-1962
Impresario e fabbricante insieme al fratello
Giovanni Battista

Urbano Dindo 1871-1944
Fondatore e propnetano delle cave di granito di
Osogna-Cresciano
Francesco Chiesa 1871-1973
Scnttore, poeta, stonco d'arte, professore e direttore

del Liceo di Lugano, presidente della
Commissione cantonale dei monumenti storici ed artistici

da! 1909 al 1960 Membro della CFMS dal
1919 al 1922

Paolo Zanini 1871-1914
Architetto luganese

Francois Brazzola 1872-1958
Ingegnere losannese, inventore di una formula
per la fabbricazione del cemento armato

Antonio Brunel 1872-1949
Fotografo Figlio di Grato, mpote e collaboratore
di Lodovico, fratello di Adolfo
Luigi Faggio 1872-1927
Cuoco, postiglione, autista di taxi Padre di El-
vezio

Bernardo Galfetti 1872

Fabbro ferraio presso le officine della Ferrovia
del Gottardo, primo presidente della Unione
Operai Ferrovian di Bellinzona, fondata nel 1899
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Giuseppf Pometta 1872-1963
Stonco, insegnante alia Scuola cantonale di com
mercio, redattore, fotografo dilettante Fratello di
Eligio
Giuseppe Weith 1872-1958
Artista di Ravecchia, restauratore autodidatta e

stonco delle fortificazioni di Bellinzona

Flor\ Paganim R£ 1873-1919
Fondatnce deH'omonimo ospedale per invalidi
Moglie di Sevenno

Eugen Probst 1873-1970
Architetto zunghese, restauratore di castelli, Ton

datore e presidente della Pro Campagna e del-
1'Associazione svizzera per la conservazione dei
castelli e delle rovine
Antonio ScHRAFLjun 1873-1945
Ingegnere civile e delle ferrovie, direttore del V
circondano delle FFS dal 1922 al 1938 Pioniere
delTelettrificazione, direttore deirUfficio mterna-
zionale delle ferrovie a Berna dal 1938 al 1943 Fi
gho di Anton'o sen

Adolfo Brunel 1874-1960
Architetto luganese Figlio di Grato, fratello di
Antonio
Edouard Platzhoff Lejeunf 1874
Pastore germanico, scnttore, pubblicista, redattore,

attivo penodicamente in Ticino

111 13 Statuetta dell'architetto Enea Tallone (1876-1937) rea-
lizzata nel 1908 dallo scultore russo principe Paolo Trubetzkoy
(1866-1938) Gesso dipinto color bronzo Collezione Terenzio
Tallone, Breganzona Fotografia di A Zirpoli, 1984

Carlo Bonalini jun 1875-1978
Direttore del servtzio delle dihgenze postah
Figlio di Carlo sen

Enrico Censi 1875-1950
Scalpellino
Adelchi Maina 1876-1939
Pittore di Caslano, collaborator nella bottega
del padre Angelo a Marsiglia, quale decoratore

Remo Patocchi 1876-1953
Pittore Figlio di Michele
Enea Tallone 1876-1937
Architetto a Bellinzona e Lugano, direttore della
Scuola dei capomastn a Lugano Figlio del pitto
re italiano Cesare Tallone, professore a Brera
Padre di Raffaello

David Viollier 1876-1937
Archeologo, vicepresidente del Museo Nazionale
a Zungo dal 1913 al 1930

Secondo Antognini 1877-1958
Ingegnere, impresario, politico, rappresentante
del sistema di costruzione Biazzola per ll cemen-
to armato in Ticino e nei Gngioni
Giuseppi Bordonzotti 1877-1932
Architetto luganese

Emilio Kronauer 1877-1962
Ingegnere tecnico, caposezione presso le officine
delle Ferrovie
Ettore Rusconi 1877-1941
Architetto a Bellinzona, dal 1918 al 1922 a Citta
del Messico Figlio di Filippo, fratello di Camillo

Ettore Vantussi 1877-1942
Farmacista
Gianni Varrone 1878-1972
Costruttore d'automobili in Austria fra ll 1921 e il
1926 (marca VAR)
Glglielmo Nodari 1878-1941
Impresario Padre di Alfredo
Camillo Rusconi 1878-1970
Pittore a Milano e Bellinzona Figlio di Filippo,
fratello di Ettore
Fulvio Forni 1879-1944
Geometra (studio tecnico pnvato dal 1905 al

1923) Direttore dell'Ufficio cantonale del registro
fondiano 1923-1944 Promotore della bonifica del
fiume Ticino
Apollomo Paolo Pessina 1879-1958
Scultore, conservatore del Museo Vela a Ligor-
netto fra il 1918 e il 1958

Pierino Ulrich 1879-1955
Garagista
Antonio Fogliardi 1880-1929
Architetto e pittore
Giacomo Pflossi 1880-1948
Impresario (ditta Sala & Pelossi)

Augusto Sartori 1880-1957
Pittore di Giubiasco, insegnante di disegno a

Locarno e Bellinzona

Eugemo Cavadini 1881-1962
Architetto a Locarno

Carletto Salviom 1882-1959
Pioniere deü'aviazione, awentunero e viaggiatore
Max Albert Alfred Alioth 1883-1968
Architetto e pittore a Basilea e St Montz

Arnaldo Bolla 1885-1942
Avvocato, giudice, politico liberale-radicale, sin
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daco dal 1918 al 1928, consigliere nazionale ed

agli Stati. Figlio di Cesare.

Giovanni Lepori 1885-1965
Scultore.
Si lvio Soldati 1885-1930
Architetto luganese.

Karl Meyer 1885-1950
Storico, insegnante al ginnasio di Lucerna fra il
1912 e il 1920, professore all'Universita di Zurige
fra il 1920 e il 1947 e al Politecnico federale fra il
1928 e il 1946.

Guido Bonzanigo 1887-1976
Ingegnere, fondatore e direttore dell'Institut
technique superieur Fribourg. Figlio di Agostino.
Herbert Ferdinand ROedi 1888-1949
Fotografo a Lugano.
Arnoldo Brenni 1888-1957
Architetto, tecnico edile, capo della sezione edili-
zia della direzione generale delle PTT a Berna dal
1928 al 1953. Figlio di Gilardo.
Adolfo Carmine 1888-1944
Emigrante, avventuriero, milionario, irredentista.
Emii.io Maccagni 1888-1955
Pittore e restauratore a Rivera.

Carlo Born 1888-1965
Direttore della Birreria di Bellinzona fra il 1915 e

il 1962.

Pietro Bianchi 1889

Scultore, insegnante di disegno alia Scuola d'arti
e mestieri.

Mario Chiattone 1891-1957
Architetto e pittore luganese.

Hans Fluck 1891-1957
Ingegnere geometra presso I'Ufficio cantonale di
miglioramento agrario di Neuchätel fra il 1918 e il
1931. Direttore dell'opera di bonifica del Piano di
Magadino fra il 1932 e il 1942 e di quella della
pianura sangallese del Reno fra il 1942 e il 1947.

Fiorenzo Abbondio 1892-1980
Scultore a Milano e Locarno.

Luigi Brentani 1892-1962
Storico, ispettore delle scuole ticinesi di disegno.

Alfredo Carmine 1892-1930
Corridore di motociclette ed automobili.
Isidoro Christen jun. 1893-1972
Sellaio, postiglione. Figlio di Isidoro sen.

Onorato Bettelin i 1895-1961
Tecnico edile, impresario, maggiore, presidente
della Societä degli impresari.
Armin Berner 1896

Odontotecnico, radioamatore, cineasta, attore
(«il Rodolfo Valentino bellinzonese»), pittore.
Fulgenzio Bonzanigo jun. 1899

Ingegnere. Figlio di Carlo.

Giuseppe Bonzanigo 1899

Ingegnere. Figlio di Carlo Alessandro.

Baldo Carugo 1903-1930
Pittore e decoratore.

Alfredo Nodari 1904

Capomastro, ingegnere, architetto. Figlio di Gu-
glielmo.

Raffaello Tallone 1906-1965
Architetto, ingegnere, capotecnico comunale.
Figlio di Enea.

111. 14 Bellinzona, loggia d'accesso alia villa dell'industriale
Giovanni Battista Bonetti (1862-1936), eretta nel 1913 da Enea
Tallone, con busto del proprietario eseguito dallo scultore
Carlo Carmine (1862-1921).

1.3.1 Sindaci
In ordine cronologico
1850-1854 Rocco Bonzanigo

Avvocato
1854-1864 Giovanni Mariotti

Avvocato
1865-1877 Giovanni Jauch

Avvocato
1877-1905 Giuseppe Molo

Avvocato
1905-1907 Valentino Molo
1907-1918 Federico Pedotti

Medico
1918-1928 Arnaldo Bolla

Avvocato

1809-1882

1792-1864

1803-1877

1831-1905

1845-1930

1861-1937

1885-1942

1.3.2 Capotecnici
Capi deU'Ufficio tecnico comunale

In ordine cronologico
J907-1911 Maurjzio Conti

Architetto
1912-1927 Rocco Bonzanigo

Ingegnere
1927-1942 Cipriano de Bernardis

Ingegnere

1857-1942

1867-1937
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2 Analisi dell'insediamento

Le origini della cittä di Bellinzona sono lntima-
mente connesse con una particolare situazione
topografica. Nel tratto di valle tra Arbedo e Giu-
biasco convergono infatti le vie di tre importanti
passi alpini: il San Gottardo, il Lucomagno e il
San Bernardino. A tale proposito giä nel 1475

uno stratega milanese, esperto di fortificazioni,
cosi osservö: «questa terra e pur una giave e porta

de Italia»8. Uno sperone di gneis smussato dal
ghiacciaio del Ticino ed emergente dal fondoval-
le si presto a controllo e difesa del luogo. AI piü
tardi in epoca romana vi sorse una cittadella.
Nel 1929 lo storico ticinese Giuseppe Pometta
traccio una «storia di Bellinzona a volo» e in
termini epici espresse il pensiero seguente:
«La sua topografia dice subito la sua missione, dice tutta la

sua stona E dalle tenebre pnmeve, dove vagolano ombre mal-
certe di tribü raminghe e da dove accennano profili irsuti di
galli, e si dehneano voll di aquile romane, a un tratto, Bellinzona,

esce, sentinella delle Alpi, e balza d'un colpo nella grande
storia, armata e vittoriosa9 »

Nell'alto medioevo, con I'avvicendarsi delle do-
minazioni, il colle accolse una chiesa entro un
ampio recinto fortificato, tale da giustificare
il nome di Castel Grande10. Successivamente
quest'area si svuotö, mentre la superficie situata
tra la rocca e il versante Orientale della valle, dove

la presenza di un altro castello (Montebello) e

attestata fin dal XIII secolo, venne vieppiü den-
samente occupata. Sotto il dominio delle signo-
rie milanesi dei Visconti e degli Sforza, nel XV
secolo, i due castelli diventarono i bastioni late-
rali della cinta muraria urbana, la vallata venne
chiusa da un poderoso sbarramento fortificato
(vedi cap. 3.3: Fortificazioni) e sul pendio sopra
Montebello fu edificato il terzo castello, denomi-
nato Sasso Corbaro.
L'imponente opera di difesa con le torri e la mer-
latura di coronamento - nata dalla consapevo-
lezza della forza espressiva di quegli elementi ar-
chitettonici - determina la fisionomia della cittä.
L'atteggiamento assunto di volta in volta nei
confronti di questo retaggio di marzialitä sarä il
filo conduttore dell'analisi dell'insediamento.

2.1 Bellinzona e l'opera di difesa
nazionale

Allorche nel 1803 il governo del neocostituito
canton Ticino adibi a penitenziario e arsenale il
Castel Grande di Bellinzona, si evitö di renderne
architettonicamente piü marcato il carattere di
fortezza. Gli antichi castelli non solo rappresen-
tavano un passato feudale, ma erano anche sim-

111. 15 Bellinzona vista dalla strada per Locarno Acquarello di J M William Turner (1775-1851), 1843. In pnmo piano si vede il
Ponte della Torretta costruito negli anni 1813-1815 Aberdeen \rt Gallery Vedi ill. 24
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boli della sovranitä esercitata dai Confederati
sulle terre ticinesi. Bellinzona era stata baliaggio
dei cantoni Uri, Svitto e Unterwaiden, ciascuno
dei quali aveva imposto il proprio nome a una
delle tre roccheforti. Per significare emblemati-
camente la fine del periodo d'asservimento agli
stranieri, il Gran Consiglio ticinese risolse nel
1818 di sostituire quegli appellativi con nomi di
santi. Stefano Franscini (1796-1857), antesignano
liberale dell'educazione popolare, pioniere della
statistica in Svizzera" e membro nel 1848 del pri-
mo Consiglio federale, nel 1840 addossö alle rau-
ra e ai fossati la responsabilitä del mancato in-
cremento demografico di Bellinzona. Interventi
avevano fino a quel momento interessato soltan-
to le zone periferiche della cittä:
«Furono riempite le fosse di circonvallazione, atterrati due tor-
noni alle porte di mezzodi e di tramontana; e la cittä ci guada-
gnd assaissimo in luce e bellezza, e pure <Sulle ruine stolti, ina-
ni lai/Suonano intorno>...12.»

La Porta Camminata e la Porta Codeborgo era-
no state demolite rispettivamente nel 1816 e nel
1824; lungo il margine meridionale dell'abitato
furono create delle piazze di gusto neoclassico.
Sulla Piazza Indipendenza, antistante la chiesa di
San Rocco, la cui facciata tardo medievale nel
1832 venne dissimulata da un prospetto palladia-

no dipinto di ordine colossale, sorsero tra il 1816

e il 1836 I'albergo Aquila e I'albergo Angelo (ill.
95, 2). 11 proprietario del primo, Giuseppe von
Menden (1778-1827), autore di inni ispirati all'in-
dipendenza statunitense e greca, nel 1816 si era
fatto promotore deU'edificazione di una porta
neoclassica in luogo dell'antica Porta Camminata.

Ideatore del progetto fu l'ingegner Carlo Co-
lombara (1787-1857) di Ligornetto, che un anno
prima, nella vicina Via Dogana e a ridosso della
cinta, aveva costruito il palazzo della dogana (ill.
79). La dove un tempo erano la Porta Locarno e

la porzione di mura adiacenti, troviamo oggi la
Piazza Governo, risalente al 1847. Per il teatro
che vi sorge (ill. 93) venne interpellato l'architet-
to milanese Giacomo Moraglia (1791-1860), il
quale, negli anni 1843-1844, aveva edificato il
Palazzo del Governo (oggi Palazzo civico) di Lugano.

Nel 1848 si procedette alia soppressione del
convento delle Orsoline situato di fronte; 1'edifi-
cio rimaneggiato fu adibito a sede del governo
(vedi capitolo 1.1: 1814). L'impronta neoclassica
conferita all'insieme di queste aree era tanto ma-
nifesta che nel 1903 vi si dovette ancora confor-
mare Pobelisco commemorativo del centenario
di nascita del cantone, eretto in Piazza Indipendenza

; persino i rifacimenti del Palazzo del Gö¬

ll]. 16 Bellinzona vista da Sud, htografia a colori di Jean Jacottet e A Bayot da un disegno di J. Courtin. In primo piano si scorge la
strada che collega Giubiasco a Lugano (decreto di costruzione del 1809).
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verno intrapresi dal 1921 al 1922 sono stilistica-
mente legati ai modi del secolo precedente (ill.
95, 96, 92).
La ristrutturazione del margine meridionale del-
la cittä denuncia l'aumento del traffico di transi-
to, conseguente alio sviluppo della rete stradale
cantonale. La realizzazione della strada del San

Gottardo, progettata e diretta dall'ingegner Francesco

Meschini (1762-1840) di Alabardia nel
Gambarogno, e terminata agli inizi del 1831, co-
stituisce in tal senso l'acme e l'epilogo di grandi
opere stradali cominciate subito dopo la fonda-
zione del canton Ticino. II Viale Portone, delibe-
rato nel 1804 e tracciato ai piedi del colle del Caste]

Grande, e vero e proprio monumento all'av-
vio di quell'impresa: il viale alberato (che fin
verso la fine del secolo rimase pressoche privo di
edifici) era vietato ai carri agricoli e come molie
vie e scalinate dell'epoca romantica sboccava di-
rettamente in una strada di campagna. II rettifilo
che da Bellinzona conduce a Giubiasco (Via
Lugano) fu fatto costruire negli anni 1808-1812; cor-
rendo su un argine sopra l'avvallamento del tor-
rente Dragonato, esso aveva un carattere
monumentale e vi si facevano passeggiate panorami-
che (ill. 16). Ma Lopera piü imponente di quel
tempo e il Ponte della Torretta di oltre duecento
metri di lunghezza, eretto dal 1813 al 1815 dall'ingegner

Giulio Pocobelli (1766-1843) di Melide,
giä attivo in Piemonte, al quale si dovrä negli anni

1818-1819 la costruzione del tratto grigionese

della strada del San Bernardino. La torre, che al

ponte diede il nome, proveniva da un antico
ponte in pietra voluto nel XV secolo dal Signore
di Milano Lodovico il Moro e travolto nel 1515

dalla buzza di Biasca. Se le rovine di quella torre
avevano significato l'impotenza dell'uomo di
fronte alle forze della natura, ora insieme con il
nuovo ponte dovevano invece rappresentare la
volontä di dominio su di essa. Ne G. Pocobelli,
ne Lingegner Prospero Franchini di Mendrisio,
autore di un precedente progetto, ricercarono
per altro queU'ottimizzazione della luce dell'ar-
co, di comune applicazione successivamente alia
lezione di Jean Rodolphe Perronet (1708—1794)13;

Lopera doveva sorprendere piuttosto per il suo
ordine di dieci arcate, rispettivamente di undici
nei disegni di Franchini (ill. 15, 89).
Sebbene le fortificazioni del XV secolo venissero
a quel tempo ancora considerate come un vinco-
lo opprimente, nel 1844 il governo cantonale tici-
nese (dal 1839 liberale radicale) ne propose il re-
stauro. Le motivazioni non erano certo associate
all'idea romantica della tutela dei monumenti; si

trattava piuttosto di integrare le antiche fortezze
in un nuovo sistema difensivo: «il faut que les
chateaux et les monts soient etudies de sorte
qu'ils puissent servir de complement aux
fortifications»14. Verosimilmente alia base della propo-
sta stava Linteresse politico di fornire una con-
tropartita tangibile alle spese militari e alle
imposte sulla difesa. Erette in quel luogo storico

111 17 Bellinzona Profilo delle colline dal Ponte della Torretta al Castello di Sasso Corbaro, eseguito negli anni 1844-1845 da
Alberto Artan (1814-1884)
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di sbarramento della valle quale era Bellinzona,
le fortificazioni dovevano dare al Ticino, che le

Alpi isolano dal resto della Svizzera, l'impressio-
ne di non essere alia merce di un attacco austria-
co proveniente da sud. E la paura delFAustria
era assai fondata, considerate le simpatie ticinesi
per il Risorgimento italiano.
Verso la fine del 1844, in un Memoire sur les

moyens de fortifier la position de Bellinzona il
colonnello quartiermastro Guillaume Henri Du-
four (1787-1875) di Ginevra confermö incondi-
zionatamente la validitä della proposta ticinese,
sulla quale egli era stato chiamato a pronunciar-
si15. Probabilmente Dufour confidava soprattut-
to nell'efficacia psicologica delle fortificazioni;
in precedenti considerazioni riguardanti la prote-
zione dell'accesso meridionale al paese, egli non
aveva infatti attribuito a Bellinzona che un'im-
portanza strategica di second'ordine per non dire

nulla, e non si faceva illusioni quanto alia resi-
stenza dell'antica cinta muraria all'artiglieria mo-
derna16.
Per la sua opera di ricognizione, G.H. Dufour
domandö una pianta di Bellinzona. 11 compito di
eseguirla fu affidato a Alberto Artari, architetto
formato a Milano e dal 1842 insegnante di dise-

gno a Bellinzona, il quale nel 1845 (ossia dopo la
conclusione della perizia di Dufour) forni piano
e profilo della cittä (ill. 17, 18, 19). E interessante
notare come questo primo rilevamento topogra-
fico non intese documentare le innovazioni urba-
nistiche, bensi tenne primariamente in conto gli
antichi impianti delle fortezze. La correlazione
tra cartografia e opere di fortificazione e tipica
del tempo e ben rappresentata dalla personalitä
di quello specialista in fortezze che era Dufour,
il quale ormai dal 1832 dirigeva i lavori di misu-
razione del territorio elvetico, iniziati nel 1809 e

divenuti fondamento della cosiddetta Carta di
Dufour. Delia quale, durante gli anni 1853-1854,
l'ingegner Henri L'Hardy (1818-1899) di Auver-
nier, genero di Dufour, disegnö il foglio XIX in-
cludente anche Bellinzona. Fra i cartografi attivi
in Ticino, oltre che A.-M.-F. Betemps, va ricor-
dato Hermann Siegfried (1819-1879) di Zofingen;
questi nel 1865 succederä a Dufour in qualitä di
capo di stato maggiore e di direttore dell'Ufficio
federale di topografia.
Quando ancora rivestiva la carica di sottotenente
delle truppe del genio, nel 1848 Siegfried aveva
collaborato aU'ampliamento delle fortificazioni
di St. Maurice, in Vallese. Nello stesso periodo
vennero pure intraprese la costruzione di case-
matte sulla Luziensteig e, in seguito alle agitazio-
ni contro gli Austriaci scoppiate nel mese di mar-
zo del 1848 nel Lombardo-Veneto, l'esecuzione

III. 18 Dettaglio deH'ill. 17: il Castel Grande.

delle trincee di Bellinzona progettate fin dal
1844.

Sotto la guida del tenente colonnello Johann
Jakob Dietzinger (1805-1865) di Wädenswil, dinan-
zi a Bellinzona furono erette una batteria, due
lunette e un ridotto (vedi capitolo 3.3: Fortificazioni).

Allorquando nel 1853 1'Austria decretö un
blocco contro il Ticino, il Consiglio federale de-
cise l'edificazione di ulteriori propugnacoli. Al-
l'altezza dei torrenti Morobbia e Sementina, ossia

ad una distanza sufficiente a proteggere la
cittä dal fuoco d'artiglieria, negli anni 1853-1854
si procedette alia realizzazione di una seconda li-
nea difensiva, la cui guarnigione avrebbe richie-
sto 20.000 uomini e 36 bocche da fuoco - il dop-
pio degli effettivi necessari per la linea arretra-
ta17. La direzione dei lavori fu affidata a Dietzinger

e al capitano del genio Johann Kaspar Wolff
(1818-1891) di Zurigo. Come per la costruzione
della caserma a settentrione della cittä (ill. 94), si

impiegarono qui disoccupati e profughi dalla
Lombardia, da cui deriva la denominazione di
«fortini della fame». Sulla piana del Ticino si di-
stribuirono tre batterie, due ridotti e una lunetta;
torrioni circolari a monte di Giubiasco e Camori-
no avevano poi lo scopo di sventare tentativi di
aggiramento compiuti lungo il pendio (ill. 20,
82-84): al medesimo scopo quasi quattrocento
anni prima era stato innalzato il castello di Sasso
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111 19 Piano Topografico della Citta di Bellinzona, sue addiacenze e fortificaziom Rilevate e disegnate da Alberto Artari nel 1845 per
iniziativa del Generale Dufour (vedi ill 8)

Corbaro. Infine, su ambedue le sponde del Se-

mentina sorsero mura merlate e porte (ill. 21, 85)

- esempi di quello «Stile dei castelli» in voga nel
XIX secolo, che altrimenti nella Turrita si cerca
invano.
«Wie auch in neuerer Zeit Türme entstehen
können» (come anche in tempi recenti possano venir
innalzate delle torri), e testimoniato dalla con-
temporanea fortificazione della cittadina di Thal
situata nella valle del Reno in vicinanza del ca-
stello di Ehrenbreitstein, dove l'ingegnere milita-
re prussiano August von Cohausen (1812-1894)
ingiunse l'elevazione di una torre, inutile ai fini
della difesa, soltanto perche «Stile e senso esteti-
co lo richiedevano»18. Un viaggio di studi com-
piuto in Italia nel 1857 per conoscere le fortezze
romane e medievali condusse Cohausen anche a

Bellinzona. I suoi rilevamenti schizzati del Ca-
stel Grande e della Torre del Portone furono dati
alia stampa solamente nel 1898 e sono riprodotti
nei capitoli sul battifredo e su «Warten und
Landwehren» della sua opera pubblicata postu-
ma, intitolata Die Befestigungsweisen der Vorzeit
und des Mittelalters19. Anche l'architetto tedesco
Bodo Ebhardt (1865-1945), studioso di fortifica-
zioni, stimö l'antica cittadella di Bellinzona
come una delle piü mirabili chiuse medievali20.
Tuttavia lo sbarramento moderno di Bellinzona
risultö controverso Tin dalla sua pianificazione.
L'ingegnere prussiano Friedrich Wilhelm Rü-

stow (1821-1878), rifugiatosi nel nostro paese nel
1850, suggeri giä allora di opporsi alla Santa Al-
leanza e di guarnire la «grande piazzaforte sviz-
zera» - «ihre Berge sind die Wälle, ihre See'n die
Gräben» (le sue montagne sono i bastioni, i suoi
laghi i fossati) - mediante fortificaziom nelle
campagne21. Le quali, difese da truppe locali,
avrebbero reso superflue le dispendiose fortificaziom

delle cittä ed anche le «chiuse» come
Bellinzona. Per il liberale Rüstow, l'immagine della
Svizzera si fonde con l'idea romantica dell'insur-
rezione popolare. II suo pensiero concorda con il
sentimento dei liberali ticinesi, che mettono in
relazione il Risorgimento italiano con la figura
simbolica della libertä, Guglielmo Tell. Ne e te-
stimone il busto dell'eroe collocato sulla «Casa
rossa» edificata nel 1864 (Via Nosetto No 1, ill.
104). Le decorazioni goticizzanti in terracotta che
ornano l'edificio provengono dallo studio del
campionese Andrea Boni attivo a Milano, dove
egli, durante il Risorgimento, fregiö le abitazioni
di Alessandro Manzoni e dei fratelli Giacomo e

Filippo Ciani con lavori realizzati in questo me-
desimo «Stile patriottico». Nel 1847, una singola-
re costellazione aveva contrapposto il Ticino al
sonderbundista Uri, alleatosi con quel vecchio ti-
ranno della mitologia svizzera della liberazione
che era 1'Austria22.
Nel 1859, alio scoppio della guerra tra gli Au-
striaci ed i Piemontesi appoggiati dalla Francia,
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la 9. divisione capeggiata dal tenente colonnello
vodese Charles Bontemps (1796-1879) fu disloca-
ta in Ticino a guardia dei confini. Nelle istruzio-
ni si pose un forte accento sulle nuove fortifica-
zioni federali di Bellinzona23. Contrariamente ai

politici e militari ticinesi, che nel 1844 avevano
promosso la costruzione di tali fortificazioni, di-
versi membri dello stato maggiore di divisione
vedevano il nemico da cui guardarsi non tanto
nelle truppe austriache, quanto piuttosto in quelle

piemontesi e segnatamente in Giuseppe
Garibaldi. Per il suo atteggiamento neutrale,
Bontemps era inviso dalla popolazione ticinese e

chiamato «colonnello croato»24. Aveva inoltre
poca dimestichezza con le fortificazioni, per cui
accolse di buon grado i consigli del comandante
d'artiglieria, il capitano Emil Rothpietz (1824—

1897) di Aarau, che lo sollecitava a non seguire
alia lettera le direttive nell'adempimento dei suoi
obblighi, poiche: «Die neuen Verschanzungen

della citta furono costruite nel 1848 (linea interna), e fra il 1853 e il 1854 (linea esterna) Pianta del 1853 con indicazione di un sistema
centrale non reahzzato.

bei Bellenz taugen nichts und sind zudem in
noch ganz unfertigem Zustand» (le nuove trin-
cee di Bellinzona non sono buone a nulla e oltre
a cid si trovano in uno stato incompiuto)25. Effet-
tivamente il tenente colonnello J.K. Wolff, so-
vrintendente alle fortificazioni, era ancora impe-
gnato con la progettazione di un poderoso corpo
centrale entro la linea difensiva arretrata e auella
avanzata, che si sarebbe dovuto comporre di una
lunetta chiusa e di una caserma fortificata all'in-
terno26.
Questo spirito critico scaturi probabilmente dal
conflitto di fondo tra costrutton di fortezze e so-
stenitori della guerra di movimento. Denota tut-
tavia anche un cambiamento dei criteri strategi-
ci, determinati ora dalla possibilitä di sposta-
menti di masse mediante la ferrovia e dall'au-
mento della potenza di fuoco con l'introduzione
della canna trafilata. Ne il volontariato di stam-
po garibaldino, ne fortificazioni come quelle di
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Bellinzona, nell'ambiguitä fra tradizione barocca
e romanticismo dei castelli, potevano ormai reg-
gere all'incalzare dell'industrializzazione.
A partire dagli anni sessanta del secolo scorso si

discusse di tali problemi dal punto di vista del-
l'«opera di difesa nazionale». Dal progetto di
una guarnigione centrale con raggruppamento di
tutte le forze si passd infine all'attuazione di un
trasferimento della base operativa strategica nel-
le Alpi27. Sotto il colonnello Alphons Pfyffer von
Altishofen (1834—1890), nominato capo di stato
maggiore nel 1885, dal 1886 al 1890 vennero eret-
te le prime fortificazioni sul San Gottardo, muni-
te di torri corazzate e realizzate in cemento arma-
to. E ciö anzitutto per assicurarsi una copertura
alle spalle in caso di uno scontro armato soste-
nuto in Ticino e rivolto a sud. Verosimilmente
l'attenzione particoiare c'ne Pfyffer dedicava al
Regno d'ltalia quale Potenziale nemico e dovuta
al fatto che egli stesso, durante le lotte per l'uni-
ficazione nazionale italiana, aveva combattuto
nelle file di Francesco II di Napoli contro le

truppe piemontesi28. Lo stato di vigilanza durö
anche sotto Theophil Sprecher von Bernegg
(1850-1927), allievo prediletto di Pfyffer, desi-

gnato nel 1901 comandante delle fortificazioni
del San Gottardo e nel 1905 capo di stato
maggiore generale. A seguito della sua proposta, nel
1908 i mezzi a disposizione delle suddette
fortificazioni per il periodo dal 1909 al 1914 vennero in-
vestiti principalmente nella sicurezza della conca
valliva bellinzonese29.
Sebbene una parte delle fortificazioni del secolo
scorso fosse stata dichiarata fuori esercizio nel

1907, i colonnelli Johann Friedrich von Tschar-
ner (1852-1918) di Coira e Julius Rebold (1859—

1941) di Bienne in un primo tempo avanzarono la
proposta di impiantare un'opera difensiva all'al-
tezza della linea esterna Morobbia-Sementina
giä esistente. In seguito perö si pervenne ad un
piü ampio progetto: sotto la direzione di Rebold,
capo deH'Ufficio per le opere di fortificazione,
dal 1912 fino alia fine del primo conflitto mon-
diale un vasto sistema di batterie, gallerie, rimes-
se d'artiglieria, depositi, di munizioni, casematte,
magazzini, linee telefoniche, acquedotti, guar-
diole per la vigilanza dei confini, strade di passo
e mulattiere venne distribuito nell'area del Piano
di Magadino, del Monte Ceneri e delle monta-
gne circostanti30.

2.2 «Le pietre di Bellinzona»

Nel 1837, dalla sponda destra del Ticino, al di lä
dunque del Ponte della Torretta, un disegnatore
cercö di cogliere 1'immagine di Bellinzona:
«Von hier aus stellten sich die Schlösser gar malerisch dar,
eins über dem andern; die Stadt liegt grösstenteils hinter dem
untersten verborgen. Der Regen verzog sich gerade soviel
dass wir in Eile die Partie aufnehmen konnten31.» (Da qui i
castelli apparivano alquanto pittoreschi, uno sopra l'altro; la cit-
tä sta quasi tutta nascosta dietro il piü basso. La pioggia si dis-
sipö appena quel tanto da consentirci di ritrarre in gran
fretta quella parte.)

Si trattava del futuro «Cicerone» delle opere
d'arte italiane, il basilese Jacob Burckhardt allo-
ra diciannovenne. Che Bellinzona sia divenuta
un soggetto di storia dell'arte, non lo si deve tut-

III. 21 e 22 Mura fortificate lungo il torrente Sementina, presso Bellinzona, erette nel 1853 sotto la guida del tenente colonnello
Johann Jakob Dietzinger (1805-1865), comandante delle truppe del genio del Canton Zurigo, e del capitano federale del genio Johann
Kaspar Wolff (1818-1891), ispettore delle costruzioni del Canton Zurigo. Cartolina del 1900 ca. stampata dalla Phototypie Co., Neu-
chätel. Bellinzona, Ricongiunzione della murata colla Torre (suUa. Salita al Castel Grande). Parte demolita della costruzione della stra-
da nel 1884 Progetto, disegno a matita di Giuseppe Weith (1872-1958), realizzato nel 1929.
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111. 23 Bellinzona e Castel Grande visti da Est, 1834. A sinistra la Collegiata dei SS. Pietro e Stefano; al centra, il convento dei
Benedettini, soppresso nel 1852, il cut giardino dovette far posto negli anni 1873-1875 al Viale della Stazione; in primo piano, le mura
cittadine (oggi Via Torre) nel tratto verso Porta Codeborgo (oggi Piazza del Sole). Disegno acquarellato del vedutista svittese David
Alois Schmid (1791-1861). Biblioteca deil'abbazia dl Einsiedeln.

tavia ai suoi disegni, bensi al pittore e acquarel-
lista inglese Joseph Mallord William Turner
(1775-1851) che poco tempo dopo vi si dedicö in-
tensamente. Sulle sue orme giunse poi a Bellinzona

un coetaneo di Burckhardt, l'inglese John
Ruskin (1819-1900): nella biografia di questo
massimo critico d'arte del suo tempo, la cittä oc-
cupa un posto preminente.
William Turner conosceva la Svizzera fin dal suo
primo viaggio compiuto in Europa nel 1802: da-
gli schizzi raccolti allora nacquero numerosi di-
pinti ad olio e acquarelli. L'artista tornö a visita-
re la Svizzera solamente nel 1836. Poi, dal 1841 al
1844, vi si trattenne quattro volte. Accanto agli
schizzi veri e propri, i soggiorni di Turner frutta-
rono molteplici disegni di grande formato, colo-
rati ed ultimati in albergo o nell'atelier, che furo-
no venduti o servirono da modello per successivi
lavori commissionati32. Le vedute di Bellinzona
risalgono per lo piü agli anni quaranta del '800 e
si collocano pertanto fra le opere della maturitä
che, trascendendo il dato realistico, suggellarono
la fama del pittore nella storia apologetica della
«peinture pure». Nonostante la perdita di consi-
stenza e contorno delle forme, bene si coglie la
visione del tutto «medievale» che Turner aveva

di Bellinzona. Le alture dei castelli appaiono
drasticamente rilevate e nella veduta verso mez-
zogiorno gli edifici neoclassici sono stati trala-
sciati per dar risalto alle mura della cittä (ill. 24).
Cid non significa tuttavia che Turner operasse
con gli elementi scenici di un vedutismo pittore-
sco. I suoi dipinti riproducono tanto fedelmente
i luoghi visitati, che nel 1842 un committente in-
traprese con la famiglia un viaggio in Svizzera
per conoscere dal vero il soggetto degli schizzi
che l'artista doveva elaborare. Era questi 1'im-
portatore di sherry John James Ruskin. Durante
quel viaggio, suo figlio John redasse uno scritto
in difesa di Turner, schernito e vilipeso come il
pittore dell'acqua saponata. Da quel breve sag-
gio nacque in seguito l'opera in cinque volumi
intitolata Modern Painters (Pittori moderni), edi-
ta dal 1843 al 1860 e destinata a divenire un clas-
sico della critica d'arte.
Curiosamente Ruskin mostrerä piü tardi del ri-
serbo nei confronti di parecchi schizzi bellinzo-
nesi di Turner e voile giustificare qualche strava-
ganza rappresentativa con un malessere dell'arti-
sta:

«The town of Bellinzona is, on the whole, the most picturesque
in Switzerland, being crowned by three fortresses, standing on
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111. 24 Parte di Bellinzona fra il Castello di Montebello (a sinistra) e ll Castel Grande (a destra), 1842. Veduta da Nord-Est, con pro-
cessione. Acquarello di J. M William Turner (1775-1851).

isolated rocks of noble form, while the buildings are full of
beautiful Italian character. Turner... made many studies
there; but on the occasion of this visit, he seems to me to have
been not in his usual health there is an indolence in the way
(the) subjects are executed, which exactly resembles the
character of work done under the languor of slight malaria
fever33.»

Le perplessitä di Ruskin iniziano laddove la pit-
tura panoramica manifesta un'incipiente fascina-
zione di Turner: nei vorticosi effetti compositivi.
Nella veduta di Bellinzona da ovest (ill. 15), sa-
rebbe stato infatti piü appropriato accostare al-

l'immagine esplosiva del ponte un treno in corsa,
anziehe un carro trainato da buoi - come nel
quadro Pioggia, vapore e velocitä, del 184434. Cer-
te curvature, che ricordano gli effetti della foto-
grafia grandangolare, accomunano le composi-
zioni di Turner alle vedute di Bellinzona eseguite
nel 1834 dallo svittese David Alois Schmid
(1791-1861); questi visse nell'agiatezza grazie alia
sua produzione di vedute panoramiche e cittadi-

ne e di rappresentazioni di costumi regionali (ill.
23). Nell'opera del maestro di Schmid, Heinrich
Keller (1778-1862) di Eglisau, il panorama e l'e-
lemento mediatore tra la veduta pittoresca e il
tecnicismo prosaico della cartografia35. Keller,
creatore della fortunata Reisekarte der Schweiz

(carta turistica della Svizzera, prima edizione
1813), nel 1841 pubblicö insieme con lo zurighese
Carl Wilhelm Hardmeyer (1803-1847) una Carta
del Cantone di Ticino. Durante un viaggio in Ti-
cino, compiuto un anno prima, a Bellinzona egli
aveva eseguito rilevamenti panoramici e topo-
grafici, oltre a schizzi raffiguranti dettagli di
chiese, basandosi anche su materiale del bernese
Gottlieb Samuel Studer (1804- 1890)36.

Contrariamente a Turner, arte e tecnica si trova-
vano per Ruskin in evidente e insormontabile
contrasto. La ferrovia, simbolo della rivoluzione
industriale, gli era odiosa. Nel 1851, mentre il pa-
lazzo di cristallo concepito da Joseph Paxton per
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l'esposizione universale di Londra veniva accla-
mato come una meraviglia dell'ingegneria e del-
Parchitettura, a Venezia Ruskin si apprestava a

inventariare i monumenti architettonici medieva-
li - «stone by stone, to eat it all up in my mind,
touch by touch»37. La sua opera The Stones of
Venice (Le Pietre di Venezia) che ne risultö, un
fondamento delFinve.ntariazione storica di
monumenti artistici, ottenne un largo consenso quale

modello per il rilevamento grafico dell'archi-
tettura38. Ma Ruskin non pensava che si potesse
preservare Parte dalla minaccia incombente, ce-

lando degli edifici come il palazzo di cristallo
dietro una facciata in pietra nello stile del gotico
veneziano; egli teorizzö un ritorno al lavoro arti-
giano di tipo medievale per superare Palienazio-

III. 26 Bellinzona, balcone
in ferro del sec. XVIII della
casa in Piazza Collegiata

i no 9. Schizzo di John Ru-

^ skin, 1858.

111. 25 fron Work of Bellinzona.

Illustrazione per la
conferenza The work of iron,
in nature, art and policy di
John Ruskin. Immagine di
copertina della raccolta de-

p gli scritti di Ruskin: The two
paths being lectures on art
and its application to decoration

and manufacture, 1859.

Stampa tratta da dagherro-
tipie di Ruskin: i balconi
delle case in Piazza Collegiata

ni 1 e 9 furono sovrap-
<3 <3 posti.

ne del lavoro industriale. Con Parchitetto e teori-
co d'architettura tedesco Gottfried Semper
(1803-1879), dal 1855 docente al Politecnico fede-
rale di Zurigo, Ruskin condivide l'idea che i pro-
gressi tecnologici abbiano portato alia perdita
della sensibilitä per l'impiego piü appropriato
dei materiali, sia in architettura che nell'artigia-
nato. Egli s'infervorö a proposito delle escogita-
zioni per ricavare sottili ornamenti a fogliame
dal fragile marmo quando la natura offriva a tale
scopo il malleabile ferro; il quale, a sua volta,
non veniva lavorato col martello, bensi fuso in
grosse sbarre destinate alle recinzioni di giardini,
simili a grate di prigione. Queste inferriate fuse
avrebbero a tal punto soppiantato l'artigianato
del ferro battuto, che prodotti di buona fattura si

troverebbero soltanto ancora in «out-of-the-way
provincial towns»;
«The little town of Bellinzona, for instance, on the south of the
Alps, and that of Sion on the north, have both of them complete

schools of ironwork in their balconies and vineyard
gates. That of Bellinzona is the best, though not very old - I

suppose most of it of the seventeenth century; still it is very
quaint and beautiful. Here for example (see frontispiece), are
two balconies, from two different houses: one has been a
cardinal's, and the hat is the principal ornament of the balcony,
its tassels being wrought with delightful delicacy and freedom;
and catching the eye clearly even among the mass of rich
wreathed leaves. These tassels and strings are precisely the
kind of subject fit for ironwork - noble in ironwork, they
would have been entirely ignoble in marble, on the grounds
above stated. The real plant of oleander standing in the window

enriches the whole group of lines very happily.»
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II brano e tratto da una conferenza tenuta da
Ruskin nel 1858 e pubblicata con illustrazioni
nell'anno successivo39 (ill. 25, 26). Nel 1858 egli
era venuto in Svizzera col proposito di ritrarre le
cittä di Sciaffusa, Lucerna, Thun, Friborgo40,
Sion e Bellinzona per fame il soggetto di incisio-
ni - «elaborately to illustrate Turners multitudinous

scetches of them. There are at least... thirty

of Bellinzona». Incluse Basilea in onore di
Holbein e auspicö «that berne and geneva will
be properly humiliated at being left out of the
list, as too much spoiled to be worth notice»41.
La mattina di domenica 13 giugno 1858, dal bal-
cone dell'albergo Aquila d'Oro di Bellinzona il
Piano di Magadino si offri alio sguardo di
Ruskin:

«A green sea of vines opens wide from below my window,
about two miles broad, and endless, losing itself in blue mist
towards the hollow where the Lago Maggiore lies, and on each
side of the vine-sea rise the large soft mountains in faint
golden-green and purple-gray42.»

In quell'anno Bellinzona era davvero ancora
un'isola nel mare di vigneti, una piccola cittä di
un cantone rurale. Con l'accentramento della so-
vranitä viaria e doganale, la Costituzione federa-
le del 1848 aveva privato il Ticino del controllo
delle sue piü importanti fonti d'entrata e pertan-
to le premesse per un'espansione economica non
erano migliorate. I fiori del gelso bianco nei din-
torni di Bellinzona, menzionati e ammirati da
Ruskin, denunciano la presenza di un'industria
locale della seta. La maggiore filanda fu fondata
nel 1834 da Fulgenzio Paganini in zona Prato Ca-
rasso (Via Filanda); trattasi di un tipico comples-
so preindustriale, configurato e organizzato a
mo' di grande fattoria (ill. 27). La fabbricazione
ticinese della seta tramontö proprio quando si

111. 27 Bellinzona, la Filanda Paganini a Prato Carasso,
fondata nel 1834. Dipinto del 1866 di Giovanni Varrone (1832—

1910).

profilava un potenziamento di tipo industriale,
durante l'ultimo ventennio del XIX secolo. Ac-
canto alia forte concorrenza estera ed ai danni
provocati da un'epifitia del gelso, le cause del
declino facilmente si rintracciano nell'organizza-
zione di tipo patriarcale degli opifici.
Trascorso qualche giorno a Bellinzona, con l'ani-
mo sereno Ruskin inizia a disegnare:
«My scetching place here is the pleasantest without exception
I have ever had to work in The castle of Schwytz, though
roofless, is complete in its circuit of wall and tower, which
encloses a farm of considerable extent... There is no dwelling-
house, as at Habsburg, and though the place professes to be

always locked up, one has nothing to do but to slide the bolt of
the old gate, and slide it back again, and one may choose one's

place to sit in all day long - nobody ever coming near
one43.»

Ma poi il quadro si offusca: i disegni non gli rie-
sccno, i «brick Boors and bad dinners» della
semplice pensione lo irritano e la «superfluitä»
dei riti religiosi popolari lo deprime.
«No pity nor respect can be felt for these people, who have
sunk and remain sunk, merely by idleness and wantonness in
the midst of all blessings and advantages: who cannot so much
as bank out - or in - a mountain stream, because, as one of
their priests told me the other day, every man always acts for
himself: they will never act together and do anything at common

expense for the common good; but every man tries to
embank his own land and throw the stream upon his neighbours;
and so the stream masters them all and sweeps its way down
all the valley in victory. This is heard from the curate of a

mountain chapel at Bellinzona, when I went every evening to
draw his garden44.»

Ruskin fugge infine a Torino, dove al cospetto
della Regina di Saba di Paolo Veronese si con-
verte al barocco «pagano»-cattolico. Come
Friedrich Nietzsche, anche Ruskin fu colpito da
infermitä mentale nel 1889 e, proprio come il fi-
losofo tedesco, trascorse i successivi undici anni
in questa condizione morbosa. In quell'esegesi
della sua vita, lambiccata e impegolata in que-
stioni di mitologia privata, che e Lopera Praeteri-
ta... pubblicata poco tempo prima, Ruskin aveva

interpretato i fatti del suo soggiorno bellinzo-
nese come segni di cattivo auspicio:
«the real new fact in existence for me was that my drawings
did not prosper that year, and, in deepest sense, never
prospered again45.»

Anziehe riproporre la maniera delle vignette di
Rheinfelden46, egli si smarri nel tentativo forsen-
nato di raffigurare i castelli e i monti di Bellinzona

in modo da cogliere «ogni pietra» - non fosse
altro che del tetto di una torre47. II disegnatore
che e in Ruskin vede le cose come uno statistico:
lui, che si propone di salvare i monumenti del

passato dall'azione distruttrice di tecnici e inge-
gneri, nella smania di far suo un oggetto e in
realtä loro molto affine - «stone by stone, to eat
it all up in my mind, touch by touch .».
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111 28 Bellinzona, veduta a volo d'uccello Ehotipia da un disegno di L Wagner, 1884 Edizioni B Schwendimann, Soletta, tratta
da una sene di vedute delle piu importanti citta svizzere

2.3 II «progresso»:
ferrovia del San Gottardo
e arginatura del fiume Ticino

Non solo nel suo habitus di disegnatore, ma
anche nell'avversione per la crescente tortuosita
del fiume Ticino Ruskin era vicino piü di quanto
credesse ai tecnici del suo tempo, fautori del
progresso. Proposte di correzione del corso d'acqua
erano state avanzate fin dal primo Ottocento.
Nel 1851, il repubblicano milanese Carlo Catta-
neo (1801-1869), esule in Ticino dal 1848, presen-
to un progetto. In precedenza il giurista Catta-
neo aveva avuto modo di dimostrare i suoi inte-
ressi in campo tecnico con la fondazione, nel
1838, della rivista «II Politecnico», divenuta base
ideale del Politecnico milanese istituito nel 1863.
Dal 1845 egli era segretario della «Societä di in-
coraggiamento delle arti e dei mestieri» fondata
daH'industriale Enrico Mylius. II progetto di
Cattaneo per la bonifica del Piano di Magadino
faceva assegnamento sulle ricerche dell'ingegne-

re milanese Filippo Bignami; si espose l'oppor-
tunitä di formare un consorzio di proprietari e

una societä anonima.
«Su questo Piano infehce ove ora sono in conflitto le leggi, le

tradi7ioni e li interessi, ove la pastorizia e la pesca fanno guer-
ra alTagncoItura e alia salute pubbhca, la servitu al possesso, il
passato al presente, la natura alle famighe e alio Stato, e ne

scaturisce un ineluttabile effetto di steniita e di desolazione,
abbiam tentato archittetare codesto cumulo di forze disordina-
te in un edificio razionale e sociale48 »

Non da ultimo, il fallimento del progetto va im-
putato ai patriziati rurali e alle corporazioni, ti-
morosi di perdere i propri dintti di pascolo e di
pesca. Ne il repubblicano Cattaneo, ne il «tory
comuntsta» Ruskin poterono spiegarsi le resi-
stenze opposte a una simile «opera di pubblico
bene» altrimenti se non come un atto di egoi-
smo. Eppure era quella gente la vera erede del si-
stema corporativo medievale idealizzato da
Ruskin, e non la corrente riformatrice che attorno al
1900 sul Monte Veritä presso Ascona intese rea-
lizzarne le Utopie49. Ruskin avversava la ferrovia
e nel contempo lamentava la mancata arginatura
del fiume Ticino, ma nel XIX secolo la correzio-
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III. 29 Bellinzona, capannone di moniaggio per locomotive
elettriche delle FFS sul sedime delle officine di riparazione
della Ferrovia del Gottardo; eretto nel 1919. Fotografia tratta
dalla Rivista Tecnica della Svizzera italiana, 1922, no 12, p. 137.

ne dei corsi d'acqua e la costruzione delle ferro-
vie andavano di pari passo: nel 1844, anno in cui
l'ingegner Pasquale Lucchini diede l'avvio al-
1'edificazione del ponte di Melide, Cattaneo
inoltrd la domanda di concessione per una «ro-
taia americana a trazione animale» tra Magadi-
no e Bellinzona50. Cattaneo, dopo aver stabilito
la sua dimora in Ticino, insieme con il politico
Giovanni Battista Pioda (1808-1882) e Pasquale
Lucchini era un propugnatore della linea ferro-
viaria del San Gottardo. L'ingegner Carlo Fra-
schina (1825-1900), che nel 1866 elaborö un pro-
getto completo per la correzione del Fiume
Ticino51, con il naturalista Luigi Lavizzari
(1814-1875) fece domanda nel 1868 per la concessione

della linea ferroviaria Lugano-Chiasso;
piü tardi egli lasciö il suo posto di ingegnere can-
tonale per collaborare alia costruzione della
ferrovia del San Gottardo.
Una convenzione fra la Svizzera e l'ltalia ormai
pressoche unificata comporto nel 1869 la vittoria
dei «gottardisti» sui loro maggiori avversari: i
sostenitori di una linea del Lucomagno52. Questi
si appellarono inutilmente a un accordo firmato
nel 1847 dai cantoni Ticino e San Gallo con il
Regno di Piemonte, che prevedeva un collega-

mento ferroviario tra Genova e il Lago di Co-
stanza53. Nella lotta per la linea del San Gottardo,

le coalizioni si formarono indipendentemen-
te dalle ideologic dei diversi partiti politici; cosi,
liberali come Cattaneo e Lucchini si trovarono
dalla stessa parte del conservatore Karl Emanuel
Müller (1804-1869) di Altdorf54. Nel 1871 fu co-
stituita la Societä delle Ferrovie del Gottardo;
nel 1874 vennero inaugurati i tratti Chiasso-Lu-
gano, Bellinzona-Biasca e Bellinzona-Locarno,
per giungere infine nel 1882 all'apertura al traf-
fico dell'intera linea del San Gottardo.
L'esecuzione fu prevalentemente opera della
nuova generazione. Per la sua attivitä indefessa -
«perdee mia temp! perdee mia temp!» -, l'inge-
gnere e imprenditore Fulgenzio Bonzanigo
(1842-1911) si guadagnö il soprannome di «formi-
ga rossa»55. Allievo di Carlo Cattaneo al liceo di
Lugano e in seguito studente al Politecnico fede-
rale di Zurigo da poco inaugurato, Bonzanigo
prese parte attiva alia progettazione e realizza-
zione delle linee ferroviarie Bellinzona-Locarno
e Bellinzona-Lugano attraverso il Monte Ceneri,
dopo essere stato impegnato dal 1863 al 1866 con
la costruzione della linea Genova-Ventimiglia e

dal 1866 al 1872 con studi topografici e geodetici.
Durante il XIX e XX secolo, nelle estese ramifi-
cazioni dell'albero genealogico bellinzonese dei
Bonzanigo gli ingegneri si susseguono con quella
frequenza che un tempo caratterizzava la com-
parsa di architetti e scultori in seno a numerose
famiglie ticinesi. Anche Giuseppe Bonzanigo
(1838-1919) studio prima a Zurigo e poi a Torino,
collaborö alia costruzione della tratta ferroviaria
Genova-Nizza, progettö la tratta Bellinzona-Locarno,

partecipo ai lavori della tratta Lugano-
Chiasso, diresse nel 1885 la pianificazione di
linee ferroviarie in Sicilia e nel 1886 la realizzazio-
ne della prima ferrovia in Sardegna. Suoi colla-
boratori sia in Sicilia che in Sardegna furono i

due figli Rocco (1867-1937) e Carlo Alessandro
(1868-1929); dei quali il primo doveva diventare
nel 1912 capotecnico della sua cittä d'origine,
mentre il secondo avrebbe operato nell'ambito
della costruzione di parecchie centrali elettriche
svizzere, per distinguersi poi come antesignano
dello sviluppo economico del Ticino e di Bellinzona.

Al figlio di Fulgenzio, Carlo Bonzanigo
(1869-1931), temporaneamente attivo come
ingegnere sui cantieri della linea del San Gottardo, si
devono i piani dell'arcata in ferro che negli anni
1900-1901 sostitui gli archi mediani del Ponte
della Torretta (ill. 30).
II campo d'attivitä prediletto da Fulgenzio
Bonzanigo era la stessa Bellinzona, dove egli ebbe
una parte analoga a quella svolta ad Altdorf da
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K.. E.Müller e in seguito da Gustav Muheiin
(1851-1917). Come Muheim, in nome degli inte-
ressi locali egli combatte dapprima i progettisti
della Societä delle Ferrovie del Gottardo, senza
riuscire peraltro a imporsi circa l'ubicazione del-
la stazione, ma determinando tuttavia un cam-
biamento di tracciato della strada che conduce
alia cittä vecchia (cfr. cap. 3.3: Ferrovia del Gottardo

e Viale Stazione).
Tra questo nuovo asse e la vecchia strada princi-
pale, la Via Codeborgo, Bonzanigo realizzö una
comunicazione mediante la creazione di una gal-
leria - unica nel suo genere in quanto risultata
dallo svuotamento della chiesa barocca un tempo

annessa al convento dei Benedettini (ill. 5).

Negli anni 1876-1877, poco dopo l'apertura del
Viale Stazione. un gruppo di azionisti animati
dal medesimo spirito d'iniziativa fecero edificare
il «Palazzo Sociale» (Ni 2-6) accanto alia Colle-
giata. Canzonata dalla voce popolare come il
«fabbricon», la costruzione venne adibita a

«Hotel Schweizerhof et de la Poste» per acco-
gliere la moltitudine di turisti che ci si attendeva
dalla ferrovia (ill. 121). Ma la carrozza per il tra-

sporto delle persone dalla stazione poteva venir
noleggiata in occasione di funerali, poiche i turisti

non giunsero nemmeno dopo l'apertura del
traforo del San Gottardo. Anzi: l'avvento della
ferrovia privö Bellinzona della sua importanza
quale stazione intermedia del traffico nord-sud.
Per la loro posizione in riva a un lago, erano ora-
mai Lugano e Locarno i centri in cui vennero a

crearsi le premesse per uno sviluppo dell'indu-
stria del turismo e, di conseguenza, per la nascita
di un'architettura alberghiera internazionale.
Bellinzona per contro, che dal 1814 ospitava a

turno con Lugano e Locarno la sede del Gover-
no, nel 1878 riesce ad affermarsi come capitale
stabile del cantone. E la cittä, in concorrenza con
Altdorf, Biasca e Erstfeld, nel 1884 viene prescel-
ta per l'installazione delle officine di riparazione
della ferrovia del San Gottardo, grazie soprattut-
to all'intervento di Fulgenzio Bonzanigo. Si ele-

varono i capannoni dello stabilimento nella pia-
nura sottostante la stazione, su una superficie
complessiva estesa quasi quanto l'intera cittä
vecchia (ill. 29). Entro un reticolato di strade, negli

anni novanta del secolo scorso vi sorse accan-

III. 30 Bellinzona, Ponte della Torretta, gettato negli anni 1813-1815. Durante i lavori di correzione del fiume Ticino le arcate centra-
li furono sostituite con un arco in ferro. Sullo sfondo, la cimmiera della Birreria Bonzanigo. Fotografia del 11.1.1901. Vedi ill. 15.
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to il quartiere San Giovanni, costituito di immo-
bili locativi e «ville» plurifamiliari circondati da
ristretti giardini recintati (ill. 106). Tra le prime
costruzioni del quartiere ricordiamo una scuola

per bambini di lingua tedesca. L'apertura delle
officine ferroviarie aveva comportato la massic-
cia immigrazione di ferrovieri svizzerotedeschi -
principalmente impiegati dei quadri e operai
specializzati integrati da «badilanti e carrio-
lanti» italiani. Contemporaneamente perö, l'emi-
grazione rurale ticinese continue» senza sosta fino
alia prima guerra mondiale56. L'installazione
delle officine di riparazione segno per Bellinzona

l'inizio del processo d'industrializzazione; solo

allora, tanto tempo dopo i moti liberal-filan-
tropici di sinistra della metä del secolo, si forma-
rono organizzazioni socialiste come la Societä
svizzera Grütli e l'Unione operaia37.
Preparata dal pubblicista, storico e insegnante
Eligio Pometta (1865-1950), nel 1909 usci una
guida della cittä, ricca di informazioni. Nello
stesso anno venne anche stampato un lussuoso
volume commemorativo, edito in occasione del-
l'assemblea annuale della Societä degli ingegneri
ed architetti (SIA) tenutasi in Ticino e alia cui
realizzazione Fulgenzio Bonzanigo aveva contri-
buito in modo determinante. Nello stesso si fa
un bilancio dell'espansione edilizia ed economi-
ca del cantone. Si era allora alia fine di una tu-
multuosa fase di sviluppo. Dagli anni ottanta del
'800 alio scoppio della prima guerra mondiale la
popolazione bellinzonese era piü che raddoppia-
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111.31 Veduta di Bellinzona nel 1500, dipinto a tempera su

cartone di Leonhard Steiner, 1906. Veduta immaginaria della
cittä medievale sulla pianura paludosa.

ta, per rimanere poi praucainente costante fin
verso il 1950. L'urbanizzazione si era estesa a tal
punto, che nel 1907 i comuni limitrofi di Daro,
Carasso e Ravecchia furono annessi alia cittä. AI
1890 risale l'impianto della prima centrale elettri-
ca e a dieci anni piü tardi quello della seconda,
maggiore della precedente; Fulgenzio Bonzanigo

fu l'autore di entrambi i progetti e a lui va pure

riconosciuto il merito di aver appoggiato la
fondazione di una scuola cantonale di commer-
cio, che insieme con il liceo di Lugano doveva
supplire alia mancanza di un'universitä ticinese.
L'edificio scolastico venne eretto negli anni
1894-1895 sul Viale Stefano Franscini, tracciato
contemporaneamente al fine di schiudere la par-
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111. 32 Gudo presso Bellinzona. Piano per il raggruppamento dei terreni alluvionati situati ai lati del flume Ticino, febbraio 1909.

In: XLIIl Assembled generale della Societä Svizzera Ingegneri ed Architetti nel Cantone Ticino, 4-5 e 6 settembre 1909, Locarno 1909.
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III 33 Planta di Bellinzona, in Guida di Bellinzona di bligio Pometta (1865-1950), pubbhcata nel 1909

te meridionale delta cittä. La quale, con la co-
struzione della stazione (1874-1876), si era svi-
luppata principalmente verso nord, dove 1'insie-
me della caserma, della posta e delle officine fer-
roviarie formava una zona d'industria e di traffi-
co. La parte meridionale privilegiö allora il sor-
gere di stabili amministrativi, scuole e ville. Tale
sviluppo era venuto delineandosi fin dalla metä
del secolo, quando i «sudisti» vinsero la causa
contro i «nordisti», ottenendo che il teatro fosse
ubicato in prossimitä della Porta Locarno, e

quando la sede del Governo cantonale venne tra-
sferita dal convento che fu degli Agostiniani (a
settentrione) all'ex convento delle Orsoline sulla
piazza del teatro.
Sul finire del secolo la cittä si estese anche in di-
rezione del flume, verso la grande pianura che
Tino a quel momento era rimasta quasi intatta.
Svani il timore delle inondazioni che un tempo
colpivano la zona. L'inizio dell'opera di argina-
tura del Ticino - una delle maggiori imprese di
questo genere in Svizzera unitamente alia corre-
zione dei fiumi Rodano, Aare, Reuss e Reno -
cadde quasi in concomitanza con la costruzione
della hnea ferroviaria del San Gottardo. Fra il
1884 e il 1885, Tingegner Giuseppe Martinoli ela-

borö il progetto definitivo secondo le direttive
impartite dal capo dell'ispettorato federale delle
costruzioni Adolf von Salis (1818-1891) di Soglio;
all'opera fu dato avvio nel 1888. Fulgenzio Bon-
zanigo, fondatore del consorzio del Ticino e inte-
ressato ai lavori in qualitä d'imprenditore, ritene-
va che le direttive federali fossero inadeguate, in
quanto a parer suo la situazione delle acque tici-
nese non era paragonabile alle condizioni meno
estreme del resto della Svizzera. Nel 1895 egli si
fece ritrarre da Luigi Faini; il dipinto murale,
apposto a una casa di Piazza Collegiata, mostra
Bonzanigo nelle vesti di Guglielmo Tell che ucci-
de Gessler. Nel landfogto, rappresentante di do-
minatori stranieri, colpito dalla freccia mortale,
si ravviserebbe la persona dell'ingegner Martinoli

(ill. 10).

La bonifica del Piano di Magadino si compi sol-
tanto negli anni trenta e quaranta di questo secolo.

Incoraggiate dalla Confederazione che intese
attuare un programma di «colonizzazione interna»,

una sorta di impresa «New-Deal» svizzera,
vi sorsero numerose fattorie. Occorse dunque
quasi un secolo perche si realizzasse il sogno di
Carlo Cattaneo del Piano di Magadino sfruttato
in maniera agricola58.
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2.4 Bellinzona nella storia dell'arte:
appunti di viaggio e statistiche

«Der nordische Wanderer, der die Wunder des Gotthards im
Rücken hat, trifft bald auf ein hübsches, schon ganz südlich
beschaffenes Städtchen; es ist Bellinzona. Schon hier umweht
ihn ein milderes Klima als in Luzern oder Zürich; ja dasselbe
gibt sich im Sommer als bedeutend erhöhte Hitze kund; der
Strassenstaub zeigt sich um ein Gutes tiefer als auf den Chausseen

der nördlichen Schweiz. Die grosse Hauptkirche zu San
Stefano strotzt von marmornen Geländern und Altären, und
einige gute Gemälde (unter vielen schlechten), besonders innen
über den Eingangstüren, deuten darauf, dass wir uns im Lande
der Kunst befinden. Schroff über der Stadt ragen drei grosse,
majestätische Schlösser, durch Mauern von einer halben Stunde

Länge miteinander verbunden; kurz, der ganze Anblick der
Stadt ist durchaus fremdartig und muss dem neu Ankommenden

als frohe Verheissung all der Wunder erscheinen, die er
sich aufbehalten weiss in dem schönen Ausonien59.»
(II viaggiatore nordico che si lascia alle spalle le meraviglie del
San Gottardo. ben presto incontrerä una bella cittadina, giä
tutta meridionale; e Bellinzona. Qui gli spira intorno un clima
piü mite che non a Lucerna o Zurigo; d'estate fa assai caldo;
dalle strade si solleva molta piü polvere che dalle vie della
Svizzera settentrionale. La collegiata di Santo Stefano trabocca

III. 34 Ravecchia (Bellinzona), Chiesa di San Biagio. Affre-
sco raffigurante San Cristoforo, databile attorno al 1400, sulla
facciata. Disegno del 1880 di Johann Rudolf Rahn.

di balaustre ed altari marmorei, e qualche buon dipinto [fra
tanti scadenti] specialmente alfinterno sopra gli ingressi indica
che ci troviamo nel paese delfarte. Erti sopra la cittä si elevano
tre grandi e maestosi castelli, uniti fra loro da mura lunghe
mezz'ora di cammino. In breve: tutta la veduta della cittä e in-
solita e al nuovo arrivato deve apparire foriera di molti felici
piodigi che egli sa di potersi attendere nella bella Ausonia.)

11 «viaggiatore nordico» era il ventunenne basi-
lese Jacob Burckhardt, che nel 1837, 1838 e 1839

compi i suoi primi tre viaggi in Ticino e in Italia.
«Magnifici propilei d'Italia» egli chiama il can-
tone Ticino e aggiunge che chi abbia visto le val-
li del Ticino e di Agno non se ne poträ scordare.
La relazione di Burckhardt e contenuta in Der
Wanderer in der Schweiz, eine malerische

Zeitschrift60.

Nel 1855, anno in cui a Burckhardt venne as-

segnata la cattedra di storia dell'arte del Politec-
nico di Zurigo, usci il suo Cicerone. Guida a! go-
dimento delle opere d'arte in Italia. «Der
Fortschritt des Maschinenwesens und des
Eisenbahnbaus wird dem Buch zur verdienten
Verbreitung verhelfen» (i progressi della meccanica
e della costruzione ferroviaria favoriranno la me-
ritata divulgazione deH'opera)61. Burckhardt si

rivolge a un fruitore a lui affine, a un lettore che
abbia visto o debba vedere ciö di cui si parla.
Scostandosi dalle guide turistiche che «bastano
per un rapido orientamento», egli si prefigge «di
delineare contorni che la sensibilitä del visitatore
potesse animare con un sentimento vivo»62. Sia

per il viandante, sia per Burckhardt che viaggia
in treno, le opere d'arte ticinesi sono accolte nel
piu vasto contesto italiano.
«Der Schöpfer und Meister der schweizerischen
Kunstgeschichte»63 (il Creatore e maestro della
storia dell'arte svizzera) Johann Rudolf Rahn ha
invece perlustrato ancora una volta il Ticino alio
scopo di «cautelarne» i beni artistici per la co-
scienza nazionale. Anche Lopera principale di
Rahn, pubblicata negli anni 1873-1876 e intitola-
ta Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz
von den ältesten Zeiten bis zum Schluss des

Mittelalters, era sostanzialmente un lavoro sche-
matico che in seguito perö l'autore elaborö nel

dettaglio. A partire dal 1872, nc\VAnzeiger für
schweizerische Altertumskunde apparvero com-
pendi di Rahn sull'entitä dei monumenti artistici
dei singoli cantoni. Con il titolo programmatico
di Statistik egli intese distinguere inequivocabil-
mente questi inventari dalle descrizioni letterarie
dell'arte64.
Rahn, che era attivo all'Universitä di Zurigo Tin

dal 1869, nel 1883 fu nominato professore titolare
della cattedra di storia dell'arte del Politecnico e

nel medesimo anno pubblicö uno scritto sull'arte
del Rinascimento in Ticino. Sempre nel 1883
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111.35 Bellinzona, Ca-
stello di Montebello. Di-
segno di Johann Rudolf
Rahn, 1889.

apparvero le Kunst und Wanderstudien aus der
Schweiz, che come pezzo forte contenevano le

Wanderungen im Tessin. II breve saggio - fra tut-
ti gli scritti di Rahn quello piü cattivante per il
suo linguaggio poetico65 - era dedicato all'amico
Conrad Ferdinand Meyer. Alio statistico viag-
giante Rahn le vallate del Ticino non interessa-
vano in quanto «propilei d'Italia», bensi per le
loro peculiaritä stilistiche non riconducibili al
tradizionale processo evolutivo della storia del-
l'arte.
«Während in der übrigen Schweiz ein ruhiges und organisches
Herauswachsen der Gotik aus der romanischen Kunst durch
das Medium des Übergangsstiies zu verfolgen ist, sind Denkmäler

dieses letzteren weder in Bünden noch im Tessin zu
finden. Erst im XV. Jahrhundert, als die Ausbildung der Gotik
schon längst eine vollständige war, sind einzelne Bauten in diesem

Stile errichtet worden, während gleichzeitig die romanischen

Traditionen noch fortwährend ihre Geltung behielten
und an beiden Abhängen der Alpen das System des Turmbaues

bis tief ins XVII. Jahrhundert bestimmten66.»
(Mentre nel resto della Svizzera si assiste al fiorire articolato e

organico dell'arte gotica dalla civiltä del romanico attraverso
momenti di transizione, nei Grigioni e nel Ticino non si trova-
no monumenti legati ai modi vicini al trapasso. Solamente nel
XV secolo, quando il gotico era ormai giunto a maturitä, sorse
qualche edificio in questo Stile; frattanto perö le tradizioni ro-
maniche non persero vigore, determinando il sistema di costru-
zione delle torri, sia a nord che a sud deile Alpi, fin nei XVII
secolo inoltrato.)

Jacob Burckhardt si era lasciato fuorviare da si-
mili spostamenti stilistici, allorquando nel 1850

descrisse l'affresco di San Cristoforo che cam-
peggia sulla chiesa di San Biagio a Ravecchia,
presso Bellinzona; nel santo «mit dem milden,

rosenfarbigen Riesenantlitz und dem für die Zeit
um 1200 ganz gut durchgeführten Nackten» (dal
grande volto mite e roseo e dal nudo assai ben
reso per l'epoca attorno al 1200), egli credette di
ravvisare il prototipo ottimamente conservato
delle numerose effigi di San Cristoforo67. Rahn
per contro, che alia raffigurazione del santo pro-
tettore dei pellegrini, assai diffusa sul versante
sudalpino, aveva dedicato uno studio nelle
Wanderungen, riconobbe in quell'affresco un'opera
nata tra il volgere del XIV secolo e l'aprirsi del
Quattrocento68 (ill. 34; cfr. cap. 3.3: Via San Biagio

No 2).
Quando nel 1897 la Societä dei Commercianti di
Bellinzona sollecitö la Societä svizzera per la
protezione dei monumenti d'arte e di storia a
curarsi dei «primitivi castelli» («alt-urthümliche
Schlösser») bellinzonesi, basandosi sul sistema
storicistico di riferimenti di allora celebrö le for-
tificazioni del XV secolo come «un capolavoro
dell'arte edile del lontano medioevo»69.
Nel 1883, ossia un anno dopo l'inaugurazione
della linea ferroviaria del San Gottardo, «[war
Bellinzona] was den malerischen Reiz seiner
Umgebungen und der inneren Veduten betrifft,
keineswegs die erste unter den tessinischen
Städten»70 (Bellinzona non era la prima fra le
cittä ticinesi quanto a fascino pittoresco dei
suoi dintorni e delle vedute interne). II giudizio
di Rahn discorda nettamente dall'entusiasmo
di Ruskin; nel frattempo infatti «[waren] die
Circumvallationen... bis auf wenige Reste
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zerstört und diese... durch Breschen und
moderne Anbauten entstellt». «Dennoch wird
man gerne diese verlassenen Höhen ersteigen»
(le circonvallazioni... erano cadute, tranne po-
chi resti peraltro deturpati da brecce e aggiunte
moderne. Eppure si risaliranno volentieri que-
sti colli abbandonati); al Castello di Montebel-
lo, ad esempio, «ist Alles vereinigt, was die
Natur, die Zeit und Menschenhände von
malerischen Reizen zu gestalten vermögen»71 (si
trova tutto quanto di incantevole e pittoresco
vi abbiano creato la natura, il tempo e la mano
dell'uomo). Di Rahn ci sono pervenuti numero-
si disegni eseguiti dall'altura di questo castello,
dove pure Ruskin amava molto trattenersi (ill.
35).
E come per Ruskin, anche per Rahn la riprodu-
zion.e disegnata di un monumento d'arte era stru-
mento d'analisi e di memorizzazione; entrambi
vissero momenti di conflitto fra intento artistico
e intento documentario. Per lottare contro la li-
cenza pittorica, Rahn si armö di binocolo e ri-
ga72. La sua «statistica» intitolata Die mittelalterlichen

Kunstdenkmäler des Cantons Tessin, ap-
parsa riccamente illustrata negli anni 1890-1893,
era il primo lavoro puramente di storia dell'arte
e comparativo di tali monumenti. II Dipartimen-
to cantonale della Pubblica Educazione ne fece

stampare giä nel 1894 il testo tradotto in italiano
dallo storico Eligio Pometta: I Monumenti del
Medioevo nel Cantone Ticino, esclusivamente do-
cumentati da disegni, concludono un'epoca della
letteratura artistica. Quando nel 1912 Edoardo
Berta (1867-1931), originario di Giubiasco, iniziö
a pubblicare i volumi di tavole Monumenti storici
e artistici del Cantone Ticino, si servi quasi unica-
mente della macchina fotografica, sebbene fosse
artista pittore di professione, contrariamente a

Rahn che si professava dilettante.
Come storico dell'arte, Rahn fece a Bellinzona
cose da pioniere. Quanto alia documentazione
basata sullo studio delle fonti, egli pote peraltro
appoggiarsi al «lavoro utilissimo» dello storico
ticinese Emilio Motta (1855-1920) e alia sua storia

dei castelli di Bellinzona apparsa nel Bolletti-
no storico della Svizzera Italiana del 1889. Con
questa rivista, Motta aveva creato un'istituzione
che gli valse la designazione di «padre e maestro
della storiografia ticinese»73. La predilezione per
gli inventari, la passione per il dettaglio, un vasto
interesse storico-culturale, oltre che l'inclinazio-
ne a rendere il sapere sotto forma di «briciole»,
fecero di lui una personalitä di ricercatore nella
quale i tratti dello statistico moderno si combina-
rono con quelli dell'intenditore di storia non ac-
cademico.

2.5 I «selvaggi» in Svizzera:
Bellinzona nella preistoria

Con la scoperta di «palafitte» nel 1854, la Svizzera

divenne un centro di archeologia preistorica.
La ricostruzione delle abitazioni lacustri permet-
te di riconoscere l'immagine di esotici insedia-
menti primitivi descritta e portata in Europa da-

gli etnografi. Donde provenivano gli oggetti in
bronzo dei «selvaggi» svizzeri, fino allora sem-

pre classificati come Celti? Edouard Desor
(1811-1882), geologo e studioso di palafitte a

Neuchätel, riprese la controversa teoria di un'etä
del bronzo autonoma fra etä della pietra ed etä
del ferro e ipotizzö che fossero stati gli Etruschi
ad aver introdotto l'industria del bronzo74. Nella
sua pubblicazione degli anni 1859-1863 intitolata
Escursioni nel Cantone Ticino, il collezionista di

III. 36 Giubiasco, tomba di guerriero dell'etä del ferro.
Ricostruzione tratta da: Johann Rudolf Ulrich, Die Gräberfelder in
der Umgebung von Bellinzona Kt. Tessin, 2 Voll., Zurigo 1914

(Tav. LXXXVIII, No 330.6).
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minerali e antichitä Luigi Lavizzari (1814-1875)
attribui agli «Etruschi Euganei» alcune tavole
d'iscrizioni rinvenute da tempo in Ticino:
«II Ticino offre non lieve interesse alFarcheologo, poiche sem-
bra che vi prendessero stanza gli Etruschi, prima delTinvasione
dei Galli Insubri, ai quali seguirono i Romani, essendo qua e

la rimaste anche alcune vestigia di castelli longobardi7S.»

Nel 1874 Lavizzari vendette tre piccole iscrizioni
etrusche a Peter Conradin von Planta (1815-1902)
per il Museo retico fondato da questi76. Durante
i due anni successivi, von Planta ehe indagava
suH'«origine dei vecchi Reti», attraverso VAnzeiger

für Schweizerische Alterlhumskunde pote far
conoscere 1'esistenza di «antiche tombe etrusche
in Ticino» scoperte a Molinazzo d'Arbedo, pres-
so Bellinzona77. Incoraggiato da E. Desor e dal
conte G. Gozzadini, von Planta mise in relazione
i ritrovamenti in bronzo con la necropoli «pa-
leoetrusca» che fin dalla metä del secolo Gozzadini

stava scavando a Villanova (Bologna) e con
quella scoperta poco prima dall'archeologo mi-
lanese Pompeo Castelfranco in localitä Golasec-
ca, dove il fiume Ticino scarica le acque del La-
go Maggiore. Nel 1875 Castelfranco pubblicö i

reperti tombali della tarda etä del bronzo rinve-
nuti a Rovio, sul pendio occidentale del Monte
Generoso78. In seguito, tranne un altro ritrova-
mento in Val Mesolcina, sulla preistoria del Ticino

cald il silenzio.
Ma nel 1892 - era imminente 1'inizio della costru-
zione del Museo Nazionale - alia direzione
dell'istituto giunse un invio da Bellinzona conte-
nente degli oggetti funerari raccolti durante gli
scavi per la stazione di Castione presso Arbedo.
Li aveva comperati un certo Gotthard End che

ora ne proponeva l'acquisto al Museo Nazionale.
Accanto a qualche teschio, vi si sarebbero tro-

vati anche alcuni vasi:
«Drei derselben habe ich angekauft, von diesen sandte ich
zwei an einen Antiquitätenhändler in Schiers, den dritten habe
ich noch zu Hause, er ist oben zerbrochen, trägt aber eigentümliche

Zeichen, wie Stempelmarken, an seinem Bauche. Später
erwarb ich noch zwei weitere Töpfe. Man fand viele Haftnadeln,

Armringe, sowie Ringe zum Aufreihen an Schnüren, alles
aus Bronze. Die meisten Stücke wurden von den Hirtenjungen
verschleppt, andere von den Passanten weggenommen79.»
(Di questi ne comperai tre, di cui due andarono a un antiqua-
rio di Schiers, mentre io stesso conservo ancora il terzo. Esso e

rotto nella parte superiore, ma sul ventre riporta strani segni,
simili a marchi impressi. Successivamente acquistai altri due

recipienti. Furono trovati numerosi spilloni, braccialetti e anel-
li destinati a formare collane; tutto in bronzo. Molti pezzi ven-
nero dispersi dai pastorelli, altri portati via dai passanti.).

Le trattative conclusesi con la vendita degli
oggetti al Museo Nazionale scatenarono una caccia
al tesoro che vide protagonisti soprattutto i pro-
prietari di quell'area situata a Molinazzo d'Arbedo,

dove giä nel 1874 era stata rinvenuta una

III. 37 Bellinzona, tomba dell'etä del ferro scoperta a Gudo.
Ricostruita nel 1910 nella corte del Castello di Montebelio per
il Museo storico. Fotografia tratta da: Bellinzona. Album Ricor-
tio Tiro Federale, luglio 1929.

tomba. Le ricerche nei dintorni di Bellinzona
furono coronate dal ritrovamento di sempre nuove
necropoli; delle quali la maggiore, ubicata a

Giubiasco, contava 472 sepolcri dissoterrati fra il
1900 e il 1901. Sebbene sovrintendenti agli scavi
fossero stati in parte degli impiegati del Museo
Nazionale, i risultati si rivelarono scientifica-
mente privi d'utilitä. Perciö nel 1905 il museo
stesso intraprese in proprio ulteriori scavi a
Giubiasco. La direzione dei lavori venne affidata al-
l'archeologo vodese e futuro vicedirettore del
Museo Nazionale David Viollier (1876-1937),
che nel 1927 redigeva una prima sintesi della
preistoria ticinese. Sempre nel 1905, il pittore
Edoardo Berta e lo scultore Carlo Carmine orga-
nizzarono per conto del museo di Lugano degli
scavi a Pianezzo, sopra Giubiasco, che l'archeo-
logo comasco Antonio Magni venne invitato a

sorvegliare80.
Ancora nel 1905, su proposta avanzata da Eligio
Pometta al fine di porre sotto controllo il com-
mercio privato del patrimonio culturale e l'espa-
trio dei beni verso musei svizzeri ed esteri, una
legge cantonale ticinese disciplinö le ispezioni
archeologiche. Allorquando nel 1909 durante
Lopera di correzione del Ticino nei pressi di Gudo,

a sudovest di Bellinzona, si scopri un altro
sepolcreto, fu il Cantone a designare dapprima il
parroco Siro Borrani e in seguito l'insegnante
bellinzonese di disegno Arturo Ortelli a direttori
degli scavi. Deila sovrintendenza vennero incari-
cati Giovanni Baserga, membro della Societä Ar-
cheologica di Como, e, a partire dal 1910, una
commissione nominata dal comune di Bellinzona

e responsabile della fondazione di un
museo81. Si sistemarono gli oggetti rinvenuti nel
Castello di Montebelio restaurato dal 1901 al 1903;
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111. 38 Franchi e Longobardi a Bellinzona. Illustrazione di
Angelo Cassina (1875-1963) in: Quadri di Storia Ticinese, 1924

Testo di Eligio Pometta (1865-1950): «I Franchi, guidati da
Olone, assediano Bellinzona, difesa dai Longobardi. Morte di
Olone sotto le mura, colpito da giaveliotto (590)... Ultimo ten-
tativo deirimpero Bizantino, alleato dei Franchi, di liberare
dai Longobardi le nostre terre e l'ltalia...»

il cortile accolse la ricostruzione di un monu-
mento funebre in pietra dell'etä del ferro, definite

da un coronamento a stele (ill. 37). Nonostan-
te diversi impulsi decisi ad allestire il museo
locale, esso cadde in rovina per rinascere soltan-
to negli anni settanta.
Nel 1914 usci un catalogo in due volumi dal tito-
lo Die Gräberfelder in der Umgebung von Bellinzona,

edito dal Museo Nazionale, che fece il
punto della fase ventennale di febbrile attivitä
archeologica svolta nelle necropoli dei dintorni
di Bellinzona. Ne era autore l'ex conservatore
della sezione preistorica del Museo Nazionale,
lo zurighese Johann Rudolf Ulrich (1837-1924).
In sostanza egli avvalorb le ipotesi espresse da
von Planta nel 1874, giunse perö alia conclusione
che le valli ticinesi furono stabilmente occupate
da genti solo a partire dalla prima etä del ferro e

non giä durante il «bei äge du bronze»82. Consi-
derazioni filologiche a proposito della topono-
mastica di Giubiasco, oltre che la similitudine
tra i graffiti di cocci in terracotta rinvenuti in
quel luogo e gli «alfabeti nordetruschi di Lugano»

menzionati dal collezionista di antichitä
Luigi Lavizzari, fecero pensare che i primitivi
abitatori appartenessero al gruppo etnico dei Li-
guri. Fin dal primo periodo della cultura di La-
Tene essi si sarebbero mescolati ai Galli invaso-
ri, divenendo dei «Celto-Liguri», i quali si ritie-
ne siano a loro volta stati romanizzati tra gli anni
25 e 7 prima di Cristo. Le tombe piü recenti
paiono essere di origine longobarda e risalireb-
bero pertanto al periodo della migrazione dei
popoli (ill. 36) 83.

Sorprendente non e tanto il perfezionamento
della cronologia, quanto piuttosto il fatto che le

ipotesi sulla popolazione primitiva vengono
esplicitamente considerate come semplici suppo-
sizioni e costituiscono il modesto epilogo del-
l'opera anziehe la sua parte centrale. Questa si

compone invece di centinaia di pagine di catalogo,

dove per ogni luogo di ritrovamento ciascun
oggetto e inserito cronologicamente in uno schema

a fasi, senza peraltro riportare ancora una
datazione definitiva. Si tratta insomma di una
«cronologia relativa», basata, come nel caso dei
fossili guida, sulla tipologia di fibule e spille84.
Alle culture «selvagge» della preistoria spet-
tö con cid una propria logica del tempo, non
partecipe degli inizi «primitivi» previsti dalla
«cronologia assoluta» dell'evoluzione storica,
con la quale essa si trova in un rapporto parago-
nabile a quello che intercorre fra dialetto e

lingua scritta.
Ulrich dedicö il suo catalogo aU'antiquario sve-
dese Oscar Montelius (1843-1921), autore del
classico La Civilisation primitive en Italie (Stoc-
colma 1895). Montelius vien considerato l'inizia-
tore del metodo tipologico e della disgiunzione
dell'asse di riferimento temporale in una doppia
cronologia, quella relativa e quella assoluta. Se-

guendone l'esempio, Ulrich scrisse una «storia
dell'arte senza nome» sulle culture preistoriche
dei dintorni di Bellinzona, attenendosi ancor piü
strettamente all'ideale scientifico della statistica
di quanto non abbia fatto Rahn nella sua opera
d'inventariazione dei monumenti d'arte.
La scoperta di una logica che si potrebbe definite

dialettale consent! non soltanto di rimuovere
certe opinioni nazionalistiche sorte attorno alia
questione delle origini; Iasciö anche che questa
si accrescesse a una forma di razzismo. Mentre
al Museo Nazionale gli studiosi di preistoria si
astennero da ogni valutazione etnica, nella «lotta
per la cultura germanica»85 l'argoviese Jakob
Hunziker (1827-1901), linguista ed esperto di case

rurali, dapprima contrappose la romanica
architettura rurale ticinese in pietra ai fabbricati
in legno dei Germani, per poi riconoscervi un
tipo di costruzione «longobardo» che in realtä
avrebbe originato la primitiva abitazione germa-
no-svizzera. Contrariamente alia Svizzera setten-
trionale, la popolazione penetrata in Ticino
avrebbe perpetuato la tradizione edilizia anziehe
la lingua86. Le tesi di Hunziker subirono una dura

critica da parte del bellinzonese Carlo Salvio-
ni (1858-1920), docente di studi dialettali presso
universitä italiane:
«I longobardi furono per eccellenza i germani d' Italia ; e

alle loro traccie architettomche non e da attribuire maggior va-
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lore specifico che non sia da attribuire alle vestigia della loro
lingua87.»

Salvioni non biasimo invece la passione di Hun-
ziker per la lingua e la cultura della propria raz-
za:
«Perche un ugual ardore non dovrebbe scaldare noi ticinesi:
noi, che per essere nella compagine elvetica una esigua mino-
ranza, vediamo la lingua nostra, - che dalle costituzione e pur
riconosciuta pari alia francese e alia tedesca. - ogni di mag-
giormente conculcata da chi piü puote88?»

Ticinese «irredento», Salvioni cerco di formula-
re sul piano culturale quella «rivendicazione
ticinese» che oramai si perseguiva anche nell'ambi-
to politico-economico89. Nel 1907 egli promosse
la fondazione del Vocabolario dei dialetli della
Svizzera italiana, cui collabord pure quel pittore
Edoardo Berta che aveva preso parte agli scavi
della necropoli di Pianezzo. Berta si occupava
nel contempo della ricerca di un modo di espri-
mersi tipicamente ticinese [«vernacular»] anche
in campo architettonico. E tale indagine portö
alia riconsiderazione dei castelli di Bellinzona.

2.6 La Bellinzona dei castelli

11 primo autentico interessamento dedicato al-
1'aspetto architettonico dei castelli bellinzonesi
non ha lasciato alcuna traccia. Un progetto di
trasformazione delle rovine del Castello di Sasso
Corbaro in un «Albergo Unterwaiden» (ill. 39),
affidato all'architetto Luigi Fontana (1812-1877),
tranne il nome non aveva nulla in comune con
l'antica fortezza. Inutilmente ci si rivolse ancora
a Fontana, conosciuto per essere un classicista
rigoroso, affinche:
«procuri di dare al fabbricato un carattere che assimili, per
quanto e fattibile, quale di un castello, con torricelle ai lati suf-
ficientemente mosse e svariate nel prospetto verso la cittä90.»

L'ingegnere e architetto ticinese Antonio Barera
(1835-1906), rientrato da Montevideo, presentö
allora i suoi piani. Infine fu la volta dell'architet-
to Giovanni Sottovia", il cui disegno del 1874 in
effetti mostra degli elementi scenici propri di
uno stile neogotico dei castelli; e peraltro possi-
bile che si trattasse di un'immagine pubblicitaria
piü che di un progetto concreto (ill. 40). Verosi-
milmente Barera fu escluso dal concorso per il
fatto di essersi trasferito in Messico. 1 piani da
lui eseguiti nel 1886 per la signorile Villa Messico

al No 24 di Viale Stazione denunciano la sua
adesione alia tradizione classicistica tenuta alta
da Fontana.
L'architettura complessa e ricca di motivi intel-
lettuali ispirati a valori tramandati dalla storia
dell'arte, che fiori nelle grandi cittä dopo il 1850

e che con la ricostruzione di castelli assolveva un
compito ambito, a Bellinzona attecchi soltanto
con il «boom» edilizio dei primi anni di questo
secolo. Come il «Palazzo Sociale» eretto all'ini-
zio di Viale Stazione (Ni 2-6, ill. 121), tutte le co-
struzioni importanti della seconda metä del XIX
secolo non erano altro che «fabbriconi» - grandi
costruzioni cubiche dalle superfici esterne e

interne scarsamente articolate e dal frasario deco-
rativo limitato a pilastri e frontoni mistilinei -,
testimoni di una tradizione edilizia tardobaroc-
ca-classicistica senza soluzione di continuitä.
Cio vale per la vecchia caserma, la vecchia po-
sta, l'ala d'ingresso del Palazzo del Governo (cfr.
cap. 3.2) e per la casa Bonzanigo al No 4 di Via
Nocca. Anche gli edifici aziendali e d'abitazione
sulla Piazza Rinaldo Simen si rifanno stilistica-
mente alfepoca Biedermeier, furono innalzati
perö soltanto attorno al 1870.

Verso la fine del secolo si vedono sorgere grandi
palazzi cittadini accanto ai «fabbriconi», e ville

111. 39 Bellinzona, progetto di Luigi Fontana (1812-1877) per
un «Albergo Unterwaiden» al posto del Castello di Sasso
Corbaro, 1872. Archivio Cantonale, Bellinzona.

111.40 Bellinzona, progetto di Giovanni Sottovia per un
albergo nel ristrutturato e ricostruito Castello di Sasso Corbaro,
1874.
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111. 41 Bellinzona, Castello di Montebello, restaurato negli anni 1902-1910 da Eugen Probst. Rilievo eseguito nel 1903 da Enea Tal-
lone. Da: XLIII Assemblea generale della Societa Svizzera Ingegneri ed Architetti nel Cantone Ticino, 4-5 e 6 settembre 1909, Locarno.

o villini suburbani accanto alle case patrizie di
campagna. Solo ora, con la nascita di case d'ap-
partamenti, di ncgozi, uffici, scuole e albcrghi si
verifica una frantumazione della tipologia archi-
tettonica. Dopo il 1905, l'accento che distingue
molte nuove costruzioni e un genere di decora-
zione in cemento a stampo ispirato al «liberty»,
l'espressione italiana dello stile floreale o «art
nouveau». II Villino Stoffel (Via Lugano No 9,
ill. 100), assai impreziosito da simili ornamenti,
venne definito nella guida di Eligio Pometta del
1909 come un «capriccioso sogno d'artista».
Maurizio Conti (1857-1942) che l'aveva creato
era tutt'altro che un sognatore; fu lui infatti l'ar-
chitetto locale pit) impegnato di allora e dal 1907

al 1911 il primo capotecnico della cittä. General-
mente egli si atteneva ad un tardoclassicismo
moderato. II cambiamento piü evidente nella fi-
sionomia degli edifici fu apportato dalla moda
diffusa all'inizio del secolo di dipingerne le fac-
ciate con motivi ornamentali o con fregi architet-
tonici illusionistici. L'esempio piü rappresentati-
vo sta in Piazza Collegiata No 1, sorto in vista
delle celebrazioni del centenario di fondazione
del cantone (1903): elementi di cultura neobaroc-
ca si accompagnano con noncuranza a motivi
floreali, e vari busti e ritratti costituiscono in
ugual misura un omaggio a grandi personality
del mondo artistico e ad eroi del progresso tec-
nologico (ill. 70, 71).
Nel 1907 la casa ubicata al No 2 di Piazza Noset-
to suscitb una polemica. Giuseppe Weith (1872—

1958) giudicava che le pitture pretenziose rendes-
sero banale il semplice edificio92. Con la Villa
Elia (Via Ospedale No 10) da lui costruita a quel
tempo, Weith, futuro restauratore di castelli e

cinte murarie, dimostra di aver creduto trovare
nei fregi a viticcio dipinti in stile tardorinasci-
mentale e negli stemmi dei cantoni l'equivalente
architettonico della parlata bellinzonese. Con-
temporaneamente il pittore Edoardo Berta pro¬

pone di ripristinare il Palazzo comunale sulla
Piazza Nosetto; egli vuole
«conservate ed anzi migliorare il caraiteie antico deU'edificio e

della Piazzetta, e piü ancora quel particolare cachet vecchio
ticinese, tanto da preferirsi all'attuale ripugnante banalitä... A
corona deU'edificio, troppo tozzo e pesante, il Berta propone
una merlatura, stile dei Comuni italici, forte, elegante, severa,
ed in consonanza storica e pittoresca colla merlatura dei castelli.

Anche la Torre perde l'attuale barocco copricapo per cinger-
si di merli93.»

II fatto che la merlatura sia divenuta a Bellinzona

il tema architettonico ricorrente e verosi-
milmente da collegare al restauro del Castello
Sforzesco di Milano, in atto dal 1893 e concluso
proprio nel 1905. Si dovette all'architetto italiano
Luca Beltrami (1854-1933), soprintendente ai
Monumenti della Lombardia, l'intervento che
evitb la demolizione del castello. Un impulso dato

da quest'impresa pub essere intravisto anche
nella trasformazione delle rovine del Castello di
Sasso Corbaro in residenza estiva, attuata da
Maurizio Conti durante il biennio 1898-1900. A
seguito della richiesta di sovvenzione, la Societa
svizzera per la protezione dei monumenti d'arte
e di storia, il cui consiglio direttivo fungeva da
commissione federale, aveva inviato come perito
Johann Rudolf Rahn; il quale, al fine di preve-
nire un rimaneggiamento futuro ancor piü scon-
siderato, diede il suo benestare. I committenti
non vollero tuttavia sottostare alle condizioni di
Rahn e compirono l'opera senza assistenza.
«N'y touchez pas!» aveva scongiurato Rahn nel
1887, in vista del restauro del castello di Chillon
sul Lago Lemano. Ai suoi occhi le correnti prati-
che di restauro significavano generalmente la
distruzione di un documento storico94. Nell'im-
minenza dei festeggiamenti per il centenario del
cantone, il Governo ticinese risolse nel 1901 di
dare avvio ai restauri del Castello di Montebello.
Si opto per l'architetto basilese Eugen Probst
(1873-1970), autore della ristrutturazione del
castello di Sargans nel 1900. Fra gli altri esperti
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venne chiamato anche Luca Beltrami. Uno dei
tre specialisti incaricati dalla Societä dei monu-
menti era l'archeologo cantonale vodese Albert
Naef (1862-1936), dal 1897 direttore dei lavori di
ripristino del castello di Chillon. Rahn ne rimase
a tal punto impressionato, che Ii lodö come
un'opera di restauro esemplare, paragonabile a

un modello anatomico in cui ogni fase costrutti-
va vi scorga il suo riflesso95. Idea tematica di
quello stile di restauro era la «conservation», nel
suo significato di netta demarcazione delle parti
reintegrate96. Tale metodologia fu applicata
anche al Castello di Montebello97. Dalla folta
vegetazione che avvolgeva la fortezza diroccata
rinacque un «modello per i cultori dei castelli»:
furono ricostruiti mura, tetti, merli, ponti levatoi
e due piccoli fabbricati ausiliari; gli spazi interni
divennero nuovamente agibili (ill. 41-43).
II rialzamento e la nuova copertura del torrione
principale - un tetto a padiglione sopra una mer-
latura di coronamento, in luogo di un semplice
tetto a un solo spiovente - sono testimoni della
generositä interpretativa del principio di conser-
vazione da parte di Probst. Nonostante 1'appro-
vazione di Naef, il consiglio direttivo della
Societä dei monumenti non voleva accettare questo

111.42 Bellinzona, porta principale del Castello di Montebello.

Xilografia da un dtsegno di Johann Rudolf Rahn, 1879.

Illustrazione dell'opera del Rahn: I monumenti del Medioevo
nel Cantone Ticino, tradotto dal tedesco da Eligio Pometta,
Bellinzona 1894.
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111. 43 Bellinzona, porta principale dal Castello di Montebello.

Disegno a penna di Eugen Probst, 1901, per il suo progetto
di ricostruzione della rocca. Archivio federale dei monumenti
storici, Berna.

che defini essere un intervento del tutto arbitra-
rio; considerava infatti lo spiovente unico non
una mutilazione, bensi un particolare caratteri-
stico98. Albert Naef caldeggiö una centralizzazio-
ne della tutela dei monumenti a livello federale;
ciö gli costd la presidenza della societä, procu-
randogli peraltro quella della Commissione federale

dei monumenti storici, istituita nel 1915. Ma
dodici anni dopo, il battagliero Eugen Probst
fondö l'Associazione svizzera per la conservazio-
ne dei castelli e delle rovine, il cosiddetto
«Burgenverein». Nel 1929, in occasione della terza as-
semblea annuale, i suoi membri visitarono i
castelli di Bellinzona e Locarno99.
Non da ultimo, e all'iniziativa di Giuseppe
Weith che si deve la ripresa, negli anni venti, del-
l'attivitä di restauro delle fortificazioni bellinzo-
nesi. Assistente dell'architetto Enea Tallone
durante i restauri di una porzione di cinta muraria
sottostante il Castello di Montebello eseguiti nel
1922, egli «ricostrui» successivamente le mura e

le porte della cittä in diversi punti; il lavoro piü
notevole risale al 1939 e interessö la Via Dogana.
L'opera di Weith si ricongiunge alle mura fortifi-
cate di Sementina erette dal 1853 al 1854 (ill. 21,

22). Allorche nel 1953 ristrutturava il Castel
Grande, Parchitetto e pittore basilese Max Alioth
deplorö gli interventi arbitrari dell'assistente
Weith; ma a sua volta il restauro di Alioth fu sot-
toposto a tali critiche da venir sospeso100.
Ben presto anche le chiese divennero obiettivo
della passione per il restauro. Alia «Chiesa ros-
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III. 44 e 45 Ravecchia (Bellinzona), chiesa di San Biagio prima e dopo il restauro degli anni 1913-1914. Fotografie riprese attorno al
1905 e nel periodo 1915-1925; la seconda fotografia e di Rudolf Zinggeler.

sa» San Paolo di Arbedo segui nel 1910 San Biagio

di Ravecchia (Via San Biagio No 2), dove
per la prima volta la Commissione cantonale dei
monument! storici ed artistici fondata nel 1909

sorvegliö l'impresa:
«Cosi il nostro paese, dopo un secolo di trascuranza, poca sti-
ma e talora disprezzo, si converti al rispetto dei suoi monu-
menti10i.»

Le parole sono dello scrittore e docente luganese
Francesco Chiesa, che per molti anni fu ppesi-
dente della commissione. Sebbene i lavori di San
Biagio fossero condotti dal perito federale
Albert Naef, vero artefice ne fu il membro della
commissione Edoardo Berta, che nel rapporto
conclusivo del 1915 riassunse cosi i suoi proponi-
menti:
«Abbiamo... approfittato delPoccasione favorevole che si pre-
sentava per tentare di ridonare al nostro paese almeno un
esempio (il pni possibilmente completo) di un piccolo tempio
che fosse, oltreche pregevole opera d'arte, una genuina espres-
sione del sentimento mistico dominante in un'epoca in cui la
religione era cosi pura e sentita. Per raggiungere tale scopo
(sebbene sia grande in noi il sentimento di rispetto per tutte le
nobili attivitä dei nostri padri), non abbiamo esitato ad ordinäre

la distruzione dei pochi avanzi di forme dell'epoca barocca
e neo-classica (cantoria, pulpito, nicchie per statue di Santi,
ecc.), opere d'altronde non certamente atte a ben testimoniare
del valore e dei caratteri del Parte di quelle epoche. Abbiamo
cosi ridonato alPedificio le sue semplici, eleganti e ad un tempo

severe forme primitive102» (ill. 44, 45).

L'edificio di culto subi una modifica e un ripri-
stino sostanziali: si liberarono dallo scialbo nu-
merosi affreschi, si riaprirono antiche finestre, il
tetto venne trasformato e il pavimento abbassa-
to. Stucchi e intonaco furono asportati, «lascian-
do a nudo la costruzione regolarmente alternata
di granito e di mattone». Le volte barocche la-

sciarono il posto a un soffitto in legno assai «ar-
dito»:
«Niente fronzoli, "asto ed orpello per sorprendere e stupire il
volgo, ma pura e spontanea forma d'armonia, testimonio di no-
biltä di sentimentil03.»

Con la demolizione dell'oratorio della confrater-
nita nel 1929, si assicurö infine la visione d'assie-
me dell'«organismo architettonico».

2.7 La «vecchia Bellinzona»:
dal palazzo cittadino lombardo
alia casa ticinese

II Castello di Montebello, rinnovato e illuminato
di notte, fu l'imponente scenario dei festeggia-
menli del 1903 per il centenario del cantone. Ma
l'evocazione del passato confederale aveva an-
che un sapore amaro; incominciava a divenire
manifesto che la ferrovia non aveva comportato
l'auspicata paritä economica fra Ticino e Svizze-
ra tedesca, bensi una forte immigrazione prove-
niente da quella regione104.
Preoccupato per Fitalianita della popolazione
ticinese, il «lepontius» Carlo Salvioni sospettö
che il volume dello storico lucernese Karl Meyer
Blenio und Leventina von Barbarossa bis Heinrich
VII fosse stato scritto con l'intento di rafforzare
il «dominio oltremontano». In realtä il saggio di
Meyer verteva sulla comprensione del mito di
costituzione della Svizzera nel contesto dei moti
di liberazione dei paesi alpini, trovando riscon-
tro nell'idea dello storico bellinzonese Eligio Po-
metta di ancorare l'«esprit suisse» 105 nel com-
portamentismo etnico. Nel 1912 usci il suo Bellin-
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zona e le Tre Valli, primo dei tre volumi che com-
pongono Lopera Come il Ticino venne in potere
degli Svizzeri. Contemporaneamente Francesco
Chiesa ravvisö nella tradizione degli «artisti tici-
nesi» un tema che permetteva di dimostrare effi-
cacemente come la peculiaritä regionale fosse un
sostrato di quella svizzera.
Consapevoli di appartenere a un «popolo d'arti-
sti», nel 1917 alcuni architetti ticinesi vollero che
il previsto edificio postale venisse costruito da
uno di loro106. Arnoldo Brenni (1888-1957), figlio
di un imprenditore edile del luogo, realizzo nel
1924 un sobrio palazzo neobarocco, giudicato
ben inserito nella tradizione architettonica della
cittä e sentito come valida alternativa al «masto-
dontico ufficio postale di Lugano» sorto negli
anni 1908-1912 su progetto di Theodor Göhl107

(ill. 115). Francesco Chiesa inizialmente non rico-
nosceva pero nello stile barocco il periodo aureo
dell'architettura ticinese. La sua conoscenza del-
l'arte si era formata attraverso i contatti con

111. 46 Bellinzona nel sec. XVIII. Veduta a volo d'uccello, di-
segno di Baldo Carugo (1903-1930) su indicazione di Giuseppe
Weith, 1928.

Edoardo Berta. Entrambi si erano battuti nel
1906 per una riforma dell'insegnamento del dise-

gno e insieme sedevano nella Commissione can-
tonale dei monumenti storici ed artistici. Berta

111. 47 Bellinzona vista da Sud-Sud-Ovest. Fotografia aerea scattata da Walter Mittelholzer (Zurigo) attorno al 1920 da un'altezza di
700 m.
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111 48 Bellinzona, Palazzo comunale, progetto di Enea Tallo-
ne per la trasformazione e la ncostruzione, 1922

inizid a pubblicare nel 1912 i fascicoli dei Monu-
menti storici ed artistici del cantone Ticino e voile
che le tavole venissero considerate alia stregua di
modelli per gli allievi del corso di disegno. Fa-
cendo sue le parole dell'inglese riformista del-
I'arte William Morris, egli propose un ritorno al-
l'arte del medioevo «perche ivi ritroveremo le
tradizioni nostre che abbiamo perdute alia loro
fönte piü pura...»108. Non stupisce che ci si ricor-
do allora per la prima volta del soggiorno bellin-
zonese di John Ruskin109.
Nel 1912 Finsegnamento del disegno venne rin-
novato nel senso di una formazione piü aderente
alle attivitä professionali. Legato a Chiesa e a

Berta, Luigi Brentani (1892-1962) fu nominato
ispettore delle scuole professionali cantonali e a

Lugano venne fondata la Scuola tecnica e d'arti
decorative. All'esposizione nazionale di Berna
del 1914, i riformatori diffusero la loro concezio-
ne per il tramite di una decorazione ispirata al
Romanico, peraltro suscitando il disappunto de-

gli organizzatori della manifestazione: all'inse-
gna del regionalismo e dello Heimatstil, la Sviz-
zera tedesca aveva infatti riscoperto una certa
espressione provinciale del Barocco. Ma proprio
perche in Tidno lo stile neomedievale non aveva
mai attecchito a causa di una continuitä della

tradizione edihzia che affondava le sue radici nel
Barocco, i rappresentanti ticinesi ricorsero al
Romanico - «Stile che, col rinascimento, e la forma
d'arte maggiormente nostra»110.
II movimento riformista di Berta, Brentani e

Chiesa ebbe una risonanza hmitata. La scuola
tecnica e d'arti di Lugano si ridusse presto a una
scuola per capomastri. Sebbene per la benevo-
lenza dell'ispettore delle scuole professionali
Brentani l'officina per apprendisti a Bellinzona,
voluta dall'Unione operaia educativa, fosse chia-
mata «Scuola d'arte e mestieri», essa in realtä
formava principalmente meccanici per le offici-
ne ferroviarie.
Eppure l'ideale architettomco perseguito dai
conservatori dei monumenti e dai riformatori
della scuola di disegno pote ugualmente venir
realizzato grazie al genius loci della Tuirita e alia
personalitä dell'architetto Enea Tallone (1876-
1937). Originario di Bergamo, egli aveva giä pre-
so parte dal 1902 al 1903 al restauro del Castello
di Montebello. Sempre a Bellinzona, nel 1913

edified la Villa Bonetti (Via Emdw Motta No 5),
facendone una «interpretazione scrupolosa dello
stile lombardo», poiche considerava il Ticino
«un lembo della grande e gloriosa terra lombar-
da» (ill. 101). Nello spirito di Berta, Chiesa e

111 49 Bellinzona, Palazzo comunale, progetto di Josef Zemp
per la nstrutturazione della facciata prospiciente la piazza,
1923
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111 50 Bellinzona, Palazzo comunale nuovo edificio realizzato da Enea Tallone negli anni 1923-1924 Fotografia di Antonio
Brunei, 1925-1930 ca
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Brentani, la «semplicitä» e la «sobrietä
ornamentale» si contrapposero qui alle «orgie intem-
peranti di cemento»"1 riferite a costruzioni qua-
li la Villa Gloria al No 6 di Via Federico Pedotti
o il Palazzo Resinelli (1908-1910) in Viale Stazio-
ne Ni 21-25 (ill. 118). Si guardava ai muri in mat-
toni rossi, ai portici ad arco tondo, ai pergolati e

alle terrazze, ma soprattutto alia «caratteristica
torre..., terminante colla classica loggetta», che
Tallone aveva voluti per la Villa Bonetti, come a
elementi specificamente lombardi. Questi erano
allora largamente diffusi tra i costruttori di ville
e particolarmente fra coloro che appartenevano
alia cerchia dell'architetto italiano Camillo Boito
(1836-1914), docente al Politecnico milanese e al-
l'Accademia di Brera. Tallone perct non aveva
studiato a Brera, dove suo padre Cesare era pro-
fessore di disegno, bensi al Politecnico di Zurigo
sotto Alfred Friedrich Bluntschli (1842-1930), al-
lievo di Semper, e presso il francese Charles Gi-
rault (1851-1932), l'architetto del Petit Palais di
Parigi112. Derivano dunque dalla formazione ri-
cevuta alcune delle particolaritä riscontrabili nel-
l'architettura «lombarda» di Tallone e assenti,
per esempio, nello «stile Boito» dell'architetto
luganese Bernardo Ramelli. Meno evidenti nella
Villa Bonetti, tali particolaritä sono invece manifeste

nell'opera maggiore di Tallone: il Palazzo
comunale di Bellinzona fabbricato dal 1924 al
1925 (ill. 50).
In origine l'impresa era stata concepita come ri-
strutturazione dell'edificio che sorgeva sulla
Piazza Nosetto. Non ne rimasero perö che pochi
resti. La popolazione bellinzonese, e i patrizi in-
nanzi tutto, ambivano a un nuovo palazzo muni-
cipale che da un lato si riallacciasse all'epoca
gloriosa dei castelli e dall'altro fosse significati-
vo dell'indipendenza comunale da contrapporre
ad essi. Enea Tallone, incaricato nel 1921 di ese-
guirne i piani, nel suo primo progetto si rifece
chiaramente al Palazzo Vecchio di Firenze e al
Palazzo Pubblico di Siena (ill. 48). Tali modelli
furono recepiti con gli occhi di un Gino Coppe-
de (1866-1927); questo fiorentino attivo a Geno-
va, con il Castello Cattaneo di Paradiso (Lugano)

aveva creato negli anni 1908-1912 un palazzo
comunale italiano di dimensioni ridotte113.
Alia progettata trasformazione del vecchio stabile

non si opposero ne gli esperti dell'Ufficio fe-
derale dei monumenti Josef Zemp e Martin
Risch, ne la Commissione cantonale. Su consi-
glio di quest'ultima, Tallone cambio gli archi
acuti delle Finestre in archi pieni, «ispirandosi ad
analoga costruzione esistente in Morcote e nel
Castello di Locarno, mantenendosi cosi in uno
stile locale». Se Berta e Tallone convenivano su

questo punto, Zemp e Risch volevano ora a tutti
costi che si rinunciasse alia stilizzazione «roma-
nica» della facciata:
«Die Entwicklung der neuzeitlichen Baukunde hat von der
Imitation der mittelalterlichen Stile fur öffentliche Gebäude,
wie Rathauser, Banken, Schulhauser, Bahnhofe u dgl ganz
hinweggefuhrt Mit einer weiteren Wiederholung dieser heute
überwundenen Imitationsarchitektur wurde die Stadt Bellinzona

eine peinliche Ruckstandigkeit bekunden115 » (Con lo svi-
luppo delTarchitettura moderna ci si e ormai discostati dal-
Timitazione di still medieval! per quanto attiene a edifici pub-
blici quali municipi, banche, scuole, stazioni e cost via L'ulte-
nore npetersi di quest'architettura di contraffazione ormai sor-
passata significherebbe per Bellinzona una penosa arretratez-
za)
1 controprogetti schizzati e commentati da Zemp
e Risch dimostrano che entrambi erano dell'avvi-
so che la torre dovesse mantenere la forma tradi-
zionale della cupola a bulbo e che l'incongruen-
za fra ie arcate tardoromaniche e gli assi di finestre

dei piani superiori fosse in realtä un vantag-
gio estetico, in quanto la facciata del palazzo ac-
quistava in «larghezza e in nobiltä»1'6 (ill. 49).
Qui si ripresenta il medesimo «stile della casa
borghese», retaggio del Barocco, che giä in occa-
sione dell'esposizione nazionale del 1914 a Berna
era entrato in conflitto con l'allestimento «roma-
nico» della mostra da parte dei Ticinesi117.
Nonostante le argomentazioni contrarie, le auto-
ritä comunali di Bellinzona si attennero al
progetto «lombardo» di Tallone, i cui tratti medie-
vali solo vent'anni prima erano ancora sentiti
come «germanici» - al pari della prevista opera
muraria in ruvidi conci di granito. In Ticino
l'uso dello gneis e del granito era limitato alle
chiese di campagna, alle case rurali e alle costruzioni

stradali; l'ambito cittadino prediligeva muri
intonacati e marmi di Arzo, Besazio e Saltrio.

Dopo I'apertura della linea ferroviaria del San
Gottardo (1882), le cave di granito si trasforma-
rono nelLindustria piü fiorente del cantone; le

pietre venivano perlopiü esportate in Italia e nella

Svizzera tedesca118. Allorquando dal 1904 al
1906 l'architetto zurighese Arnold Huber innalzö
a Bellinzona l'edificio della Banca Popolare Tici-
nese Via Jauch No 1, ill. 97) «tutto in vivo granito

della Riviera e della Verzasca» ll9, un critico
lodö sarcasticamente la «superba originalitä»
della massiccia costruzione «liberty»:
«Contro ogni banalita (parla.) Timmane ammasso di granito
che sorge a sfidare la vetusta merlatura dei castelli, coi quali
sembra concordare nelTimponenza medioevale mun senso
del bello' Ma lo stile non e banale E violentemente assonante,
ruvido, pesante come un elmo alemannico, ma non banale120 »

Con il Palazzo comunale di Bellinzona, il granito
assurse a materiale rappresentativo della tipicitä
locale, sebbene l'industria ticinese di quella pie-
tra fosse da tempo in regresso121. Si inaugurö uf-
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ficialmente il municipio soltanto nel 1929, anno
del Tiro Federale di Bellinzona. In luogo dei
guerrieri confederati che avevano sfilato durante
il corteo organizzato nel 1903 per il centenario
del cantone, c'erano adesso gruppi in costume;
gli scenari dello spettacolo teatrale raffiguravano
case rurali ticinesi in pietra viva sullo sfondo di
cime innevate. 11 «Grottino Ticinese» che Tallo-
ne costrui a Prato Carasso e il ricordo in pietra
del Tiro Federale (ill. 51):
«Nel Grottino, Parch. Tallone ha ben saputo sintetizzare tutte
quelle piccole ma piacevoli e sobrie particolanta, come i cami-
ni, i loggiati, le scale esterne, i soffitti rusuci, le rientranze a

corpi avanzati le quali particolanta, oltre che svagare Pocchio,
nspecchiano fedelmente il nostro sentimento122 »

Dopo le ville signorili con torretta a loggia, i! ti-
po della «casa di campagna italiana» fu reinter-
pretato secondo canoni propriamente ticinesi, al-
l'insegna dello Heimatstil. Era Fannuncio della
cooperazione indigena all'architettura delle case
di vacanza che iniziavano a disseminarsi nelle
valli montane spopolate e sulle rive dei laghi del
Ticino m.
L'ultima grande impresa edilizia di Bellinzona
prima della seconda guerra mondiale riguardo la
costruzione della Banca dello Stato del Cantone

Ticino (Piazza Collegiata 12). Nel massiccio pa-
lazzo, eretto negli anni 1930-1932, si pud cogliere
un contrappunto «barocco» al Palazzo comuna-
le «medievale». L'architetto fu Mario Chiattone
(1891-1957), il futurista di un tempo e compagno
di Antonio Sant'Elia, che qui perö non aveva
cercato di profilarsi come rappresentante della
«modernitä architettonica», considerata «inadat-
ta alio speciale ambiente della piazza» dai giudi-
ci del concorso organizzato nel 1927124.

II figlio di Enea Tallone, Raffaello, nel 1933 emigre)

in Argentina, dove parteeipö all'edificazione
di grattacieli per conto di un'impresa di costru-
zioni in cemento armato. Tornato a Bellinzona
nel 1939, egli non pote dapprima applicare le
esperienze acquisite. Con i loro tetti a due spio-
venti e la muratura rustica in conci a vista, le case

coloniche che costrui nel Piano di Magadino
si accostano alio Heimatstil insegnato dal padre
con il «Grottino Ticinese». In qualitä di capotec-
nico di Bellinzona, nel 1946 Raffaello Tallone di-
resse i lavori dello stadio comunale progettato
dal bernese Hans Beyeler: la tribuna centrale
realizzata in cemento a vista e fra le prime testi-
monianze dell'architettura moderna («Neues
Bauen») a Bellinzona.

Ill 51 Bellinzona, Via Lavizzari no 13 Grottino Ticinese, ideato da Enea Tallone per 1! Tiro Federale del 1929. Fotografia di Ernst
Stememann (Locarno).
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3 Inventario topografico

3.1 Pianta della cittä

111. 52. Pianta di Bellinzona, scala 1 5000, nlevata dallo Studio tecnico geometra B Ferretti maggio 1938, aggiornato il I 11 1972 dal-
rUfficio tecnico comunale di Bellinzona I settori indicati sono tratti dalla Carta dei numeri cmci di Bellinzona, scala 1 2000, nlevata
dairUfflcio tecnico comunale e aggiornata il 2 1 1986 (ill. 54-56)
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111. 53 Bellinzona. Zona di espansione urbanistica verso Nord-Est con la stazione, le Officine di riparazione delle FFS, il quartiere
di San Giovanni e il sedime della caserma di Via Henri Guisan, demolita nel 1973. Dettaglio della Carta dei numeri civici (vedi ill. 52).
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111. 54 Bellinzona, zona centrale della cittä, compresa fra il Castel Grande e il Castello di Montebello, tracciato della ferrovia e zona

d'espansione urbanistica verso Sud-Ovest, fra Via Lugano e Viale Stefano Franscini. Dettaglio della Carta dei numeri civici (vedi
ill. 52).
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III. 55 Bellinzona, Castel Grande, parte occidentale del nucleo storico con Piazza del Governo e zona d'espansione urbanistica verso

occidente, fra Viale Stefano Franscini e Viale Portone. Dettaglio della Carta dei numeri civici (vedi ill. 52).
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3.2 Repertorio
geografico

L'elenco comprende tanto gli edifici
pubblici quanto quelli commerciali o
industrial! suddivisi per categorie, trat-
tati nelFinventario (Capitolo 3.3). Si so-
no tenuti in considerazione anche edifici

demoliti o che nel frattempo hanno
mutato destinazione. Non sono menzio-
nate per contro le singole case.

Approvvigionamento (Tacqua
potabile
Piazza Rinaldo Simen. Vedi Cap. 1.1:

1869, 1907.

Archivio
Via Carlo Salvioni No 14.

Banche
Piazza Collegiata No 12. Piazza Ir.di-
pendenza No 2. Via Jauch No 1. Viale
Stazione Ni 9, 26-28.

Campo d'aviazione
Via Mirasole.

Campo di tiro
Viale Portone Ni 23-33. Saleggi.

Casa parrocchiale
Via Stefano Franscini No 1.

Castelli
Castello di Montebello. Castello di Sasso
Corbaro. Casiel Grande. Vedi Fortifica-
zioni.

Chiese
Chiesa dei Benedettini: Piazza Colle¬

giata No 12. Viale Stazione. dopo il
No 1.

Chiesa evangelica: Viale Stefano Fran¬
scini No 1.

Collegiata: Piazza Collegiata.
Madonna della Neve: Via Sasso Corbaro.
San Biagio: Via San Biagio No 2.

San Giovanni Battista ed Evangelista:
Via Henri Guisan No 4.

San Paolo (chiesa rossa): San Paolo.
San Rocco: Piazza lndipendenza.
Santa Maria delle Grazie: Via Convento.
Santa Maria di Loreto: Piazza Governo.
Santa Marta: Vicolo Santa Marta No 4.

Chioschi
Piazzale Benigno Antognini. Piazza
Collegiata. Piazza Rinaldo Simen. Piazzale
Stazione.

III. 56-58 Bellinzona, Piazza Collegiata.
Progetti per il concorso del 1927 per

la costruzione della nuova Banca dello
Stato del Cantone Ticino. Lavori di
Mario Chiattone, Ferdinando Berna-
sconi coadiuvato da Pierino Borradori
e Augusto Guidini.

Cimitero
Via Convento.

Cinema
Via Dogana. Piazza Nosetto Ni 3-4.
Via San Giovanni No 7. Viale Stazione
No 33. Vedi Cap. 1.1: 1908.

Conventi
Via Codeborgo Ni 2-8. Via Convento.
Via Henri Guisan No 2.

Cooperative
di consumo
Largo Elvezia. Via Murale. Via Claudio
Pellandini No 4.

Dogana
Via Dogana.

Edifici commerciali e

industriali
Autorimesse: Viale Portone Ni 17, 10.

Birrerie: Via Birreria Ni 31, 34-38. Piaz¬
za lndipendenza No 4. Viale Portone
No 39.

Cappellificio: Via Filanda. Viale Stefa¬
no Franscini No 30.

Conceria: Via Mirasole Ni 2-4.
Cooperativa agricola ticinese: Via San

Giovanni Ni 9-11.
Farmacia: Viale Stazione No 21.

Filande di seta: Vicolo Cusa. Via Filan¬
da. Vedi Cap. 1.1: 1834-1846.

Grandi magazzini: Viale Stazione Ni 1,

3, 5.

Industria chimica: Via Carlo Salvioni
No 14.

Laboratorio fotografico: Via Claudio
Pellandini No 1.

Materiali edili: Viale Portone No 31.

Negozio di mobili: Via Camminata Ni
5-7.

Officina di pittura e verniciatura: Vico¬

lo Cusa No 1.

Officine di riparazione FFS: Viale Offi¬
cina No 18.

Tipografie: Via Canonico Ghiringhelli
No 9. Via Lugano No 3.

Edifici temporanei
Piazza Collegiata. Porta. Prato Carasso.
Vedi Cap. 1.1: 1903.

Kerroviarie, costru/.ioni
Area ferroviaria. Via Mesolcina No 3.

Viale Officina No 8. San Paolo, stazione.

Stazione FFS. Piazzale Stazione.

Fontane
Via Camminata No 9. Piazza Collegiata.

Piazza Governo. Vicolo Muggiasca
Ni 2—4. Piazza Nosetto No 5. Via Fede-
rico Pedotti No 5. Piazza Rinaldo
Simen.

Fortificazioni
Via Dogana. Fortificazioni. Mura di cin-
ta e murata del XV secolo, Fortificazioni

del XIX e XX secolo. Piazza Governo.

Viale Portone. Viale Stazione No 10.

Vedi Castelli.

Gabinetti pubblici
Piazza Collegiata. Piazza Rinaldo
Simen.

Galleria
Viale Stazione. dopo il No 1.

Giardini pubblici
Piazzale Benigno Antognini. Piazza
Governo. Piazza Rinaldo Simen.

Idrauliche. opere
Torrente Dragonato. Roggia dei Mulini.
Ticino.

Istituti assistenziali
Via Convento. Via Ospedale No 4.

Militari, costruzioni
Arsenali: Castello Grande. Viale Porto¬

ne No 8.

Caserma e campo militare: Via Henri
Guisan No 5. Saleggi.

Depositi: Via Convenuto, Viale Portone
No 8.

Fortificazioni.
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Monumenti
Piazzale Bemgno Antogmni Via Con-
vento. Cimitero Via Dogana Piazza
Indipendenza Piazza Rinaldo Sirnen

Municipio (Palazzo comunale)
Piazza Nosetto No 5

Musei
Castello di Motuebello Castello dt Sasso
Corbaro

Officine elettriche e impianti
Piazzale Bemgno Antogmni Sahta al
CasteI Grande Via Daro Via Dogana.
dopo il No 5 Viale Stefano Franscim,
presso il No 26. Valle di Gorduno Valle
Morobbia Via Federico Pedotti Vedi
Area ferroviaria. Ferrovia Bellinzona-
Mesocco (Bibl 2, 3).

Officine di ripara/ione FFS
Viale Offiana No 8

Ospedale
Via Federico Pedotti No 14

Ossenatorio meteorologico
Piazza Governo

Palazzo governativo
Via Codeborgo Ni 2-8. Piazza Governo
No 6 Via Henri Guisan No 2.

Palestre
Via Giuseppe Motta No 1 Piazza Rinaldo

Simen No 7

Ponti
Viale Stefano Franscim. dopo il No 30
Via Giuseppe Motta. dopo i Ni 6-24

Porte
Piazza Governo Piazza Indipendenza
Viale Portone No 39 Piazza del Sole.

Poste e telegrafo
Piazza Collegiata No 1. Piazza Indipendenza

No 1 Piazza Rinaldo Simen No
8. Viale Stazione No 15.

Pretorio
Viale Stejano Franscim No 3

Ristoranti (Osterie, pensioni, alberghi,
ristoranti, trattone, birrene, bar, caffe)
Angelo Via Cammmata No 8.

Aquila. Piazza Indipendenza Ni 6-7
Bahnhof-Terminus: Viale Stazione No

29 B.

Bavarese: Viale Stazione No 34
Brambilla Vicolo Santa Marta No 1

Viale Stazione No 9.
Buffet Stazione FFS Stazione FFS.
Buon Gusto: Viale Stazione No 12 A.
Casa del Popolo. Viale Portone Ni

31-33.
Castel Grande: Viale Portone No 23

Cervo. Piazza Nosetto Ni 3-4
Codeborgo' Piazza Collegiata No II.
Continental-Zortea: Via Alberto di Sac-

co No 6.

Corona Via Cammmata Ni 5-7.
Croce Federale' Viale Stazione No 12 A
Dogana: Via Dogana No 8

Eden. Sahta al Castel Grande No 14.

Elvezia: Viale Stazione No 14

Federale Piazza Collegiata No 12

Ferrari Piazza Rinaldo Simen No 7

Flora* Viale Stazione No 5

Gambnnus' Largo Elvezia
Gioconda Via Lodovico il Moro No 3

Grottino Ticinese- Via Luigi Lavizzari.
Grotto Barberis. Viale Stefano Fransci-

m Ni 17-19
Haas: Viale Portone No 39

Indipendenza: Piazza Indipendenza No I

Internazionale: Via Lodovico il Moro
No 1. Viale Stazione No 35.

Jelminr Piazza Indipendenza No 1

Metropole Piazza Rinaldo Simen No 6.

Moretti. Via Lugano No 1

Posta: Piazza Nosetto Ni 3-4 Piazza
Rinaldo Simen No 8

Schweizerhof et de la Poste- Viale Sta¬

zione Ni 31-33, 2-6.
Svizzero Viale Stazione No 10.

Teatro. Piazza Governo No II.
Ticinese Viale Portone No 5

Turista Via Fulgenzio Bonzamgo No 1.

Unione. Via Henri Guisan No 1.

Villani-Centrale Sahta Castello di
Motuebello No 1

de la Ville, de la Ville et Poste Piazza
Indipendenza Ni 6-7

de la Ville-Stadthof Viale Stazione Ni
31-33

Zur Burg Piazza Collegiata No 11

Scuole
Collegio dei Gesuiti nspettivamente dei

Benedettini Via Codeborgo Ni 2-4
Collegio Francesco Soave. Via Canom-

co Ghiringhelh No 13.

Giardino d'infanzia. Via Fulgenzio Bon¬

zamgo No 5

Ginnasio: Via Codeborgo Ni 2-4.
Istituto Dante Ahghierr Via Canomco

Ghiringhelh No 13.

Istituto femminile Santa Maria- Via
Nocca No 4

Scuola cantonale di commercio Viale
Stefano Franscim No 7

Scuole comunalr Via Codeborgo Ni
2-4 Via Henri Guisan No 7 Via

Lugano No 6

Scuola di lingua tedesca- Viale Officina
No 5.

Scuola d'arti e mestieri Viale Portone
No 25.

Scuola per apprendisti meccanicr Viale

Officina No 5.

Scuola professionale femminile. Viale
Officina No 8

Stadio comunale
Via Giuseppe Motta

Stand di tiro
Saleggi Via Carlo Salviom.

Tiro federale
Prato Carasso.

Teatro
Piazza Governo No 11

Vigili del fuoco
Vedi Cap 1 1 1829
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3.3 Inventario

L'inventario concerne l'attivitä ediiizia
bellinzonese del periodo compreso fra
ll 1850 e il 1920. Costruzioni sorte prima
del 1850 e dopo il 1920 vengono
considerate qualoia abbiano rapporti diretti
con il lasso di tempo considerato. Tutti
gli oggetti descritti sono reperibili sotto
il nome delle relative vie ordinate alfa-
beticamente, nonche sotto il numero ci-
vico (stampati in grassetto). Laddove le

vie sono intitolate a determinate perso-
ne Pordine sarä sempre alfabetico, se-
condo i cognomi delle Stesse (p. es.

Bonzanigo, via Fulgenzio). I rinvii ad

altre strade sono stampati in corsivo. 1

numeri in margine al testo rinviano alle
illustrazioni. Le descrizioni delle singo-
le vie si aprono con alcune osservazioni
generali riguardanti la loro situazione
urbanistica, per proseguire con 1'enu-

merazione dei singoli oggetti: dapprima
i numeri dispari, poi quelli pari. Vien
fatta eccezione per le piazze, dove i
numeri civici si susseguono secondo il si-
stema circolare. Troviamo anche le
descrizioni di varie zone urbane (Quartiere

del Portone, Quartiere di San Giovanni,

Prato Carasso, Saleggi). Pure i corsi
d'acqua sono ordinati alfabeticamente,
sempre che abbiano una certa impor-
tanza alPinterno dello sviluppo urbani-
stico (Torrente Dragonato, Roggia dei
Mulini, Fiume Ticino). I ponti sono cita-
ti nelPambito della strada che vi fa
capo. Menzione particolare, e quindi da

ricercare sotto questi termini, hanno
ottenuto Parea ferroviaria, la Stazione
FFS, le fortificazioni, i Castelli (di Mon-
tebello, Grande, di Sasso Corbaro) nonche

le officine elettriche ordinate
secondo le localitä in cui si trovano
(Valle di Gorduno, Valle Morobbia). Per
l'ubicazione di edifici pubblici e tem-
poranei si veda al cap. 3.2. Le piantine

inserite nel cap. 3.1 permettono di re-
perire le strade e le costruzioni che
Pinventario propone in ordine
alfabetico.

L'inventario contempla in primo luogo
il territorio appartenente al comune di
Bellinzona, cntro i confini stabiliti dalla
pianta generale del cap. 3.1. Le costruzioni

che si trovano a monte della linea
ferroviaria sono state considerate solo
in poche eccezioni. Si e cercato invece
di caratterizzare la fisionomia urbanistica

di localitä periferiche, come per
esempio Montecarasso e San Paolo, op-
pure frazioni come Carasso, Darot Ra-
vecchia entrate a far parte del comune
di Bellinzona nel 1907. Per quanto ri-
guarda la datazione degli edifici, 1'ab-

breviazione «prog.» (progettato) riman-
da ai piani conservati presso 1'Ufficio
comunale di pianificazione (UPC). Sono

stati inoltre consultati I'Archivio
cantonale (AC) e I'Archivio comunale
(ACo) (vedi cap. 4.3 e 4.7). La menzione

«Elenco delle opere di Conti» si ri-
ferisce all'arch. Maurizio Conti, 1857—

1942, di cui e conservato tale elenco
alPAFMS di Berna. Un documento im-

portante per la storia e la datazione dei
vari oggetti e rappresentato dai contri-
buti di Plinio Grossi nella Rivista di
Bellinzona (RB). Per la storia del Quartiere

di San Giovanni ci siamo valsi dello

studio degli architetti Giorgio Am-
brosetti e Sergio Cattaneo (Ambrosetti-
Cattaneo 1981).

Antognini, piazzale Benigno
Giardino pubblico di forma triangola-
re, alia biforcazione di via Henri Guisan
e viale Ofßcina; dedicato a B.A.
(1837-1902) che aveva donato un terre-
no per la costruzione delle strade nel

contiguo quartiere di San Giovanni.
Chiosco, piccola costruzione ottagonale
eretta attorno al 1905. Stazione di tra-

sformatori, costruita attorno al 1890

secondo un modello standard, in laterizi
ed elementi prefabbricati, decorata con
10 stemma cittadino.

60 Monumento alia memoria dei ferrovieri
periti nello scontro ferroviario avvenu-
to a San Paolo nel 1924. Opera di
Giuseppe Chiattone. Pubblica sottoscrizio-
ne nel 1925 su iniziativa del personale
delle FFS. Pubblicazione del concorso
11 15.2.1926 e prevista ubicazione nel ci-
mitero. Giuria composta da Luigi Va-
salli, direttore della Scuola per capoma-
stri di Lugano; Augusto Sartori, pitto-
re; Ginevro de Marchi, architetto. Pre-
miati: 1. Giuseppe Chiattone (Lugano),
2. Agostino Balestra (Bellinzona), 3.

Pietro Bianchi (Bellinzona), 4. Pompeo
Maina (Locarno). Inaugurato il
17.4.1927. Altorilievo in bronzo (inizial-
mente previsto in marmo) con cornice
di granito e scritta: «I FERROVIERI
SVIZZERI AI COLLEGHI CHE QUI
LA FORZA DOMO'...». Bibl. 1) Werk
13 (1926), Nr. 4, p. XXX. 2) RB 1974,

No 5, pp. 16-18.

Benedittini, galleria
Vedi Viale Stazione, dopo il No 1.

Birreria, via
59 Ni 31, 34-38 Birreria. Birreria Bonzani-

go-Jauch fondata nel 1878 da Giovanni
Bonzanigo e suo figlio Giovanni Bon-
zanigo-Jauch, che rilevarono altre birre-
rie (vedi Piazza Indipendenza No 4 e

Viale Portone No 39). Nel 1900 il nome
viene tramutato in «Birreria giä Bonza-
nigo-Jauch S.A.» e la fabbrica, amplia-
ta e modernizzata, diviene la piü impor-
tante birreria del Ticino. Direttore tec-
nico e il bavarese Giorgio Lippmann.
Fra il 1915 e il 1962 e direttore Carlo
Born (1888-1965). Dal 1928 e denomina-
ta «Birreria Bellinzona S.A.». L'edificio
principale del sempre crescente com-
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plesso risale al 1900: articolazione di
granito e laterizi rossi e gialli. Costru-
zione annessa a forma di torre in ce-
mento a vista. Scuderie e rimessa con
piano d'abitazione addossata alia roc-
cia, datate 1924. Reminiscenze del Grotto

«Belvedere», esistente giä prima del
1878, trasformato nel 1903 con conse-
guente riapertura, sono alcuni tavoli
con panchine in pietra sotto un gruppo
d'aceri. Bibl. 1) RB 1975, No 4, pp. 14—

17; No 5, pp. 18-22. 2) Grossi 1980, p. 6.

Bonzanigo, via Fulgenzio
Tracciata nel 1926 unitamente alia co-
struzione del sottopassaggio che sosti-
tui i passaggi a livello del Vicolo Cusa e

del Vicolo von Menden; collega la Piazza

Indipendenza con la zona di Nocca.
No 1 Ufficio tecnico comunale. Casa
d'abitazione di proprietä dell'impresa-
rio Sala-Casasopra ampliata fra il 1910

e il 1920 tramite la costmzione di un
avancorpo centrale sopraelevato e Pag-
giunta di un'ala simmetrica. Ospito fino
al 1975 Palbergo «Turista» con ristoran-
te sulla terrazza. I motivi architettonici
dipinti sulla facciata sono ormai scom-
parsi. Bibl. 1) RB 1976, No 2, pp. 16-20.
No 5 Giardino d'infanzia, fondato nel
1855 quale asilo infantile. Nel 1896 ven-
dita dell'edificio fino allora destinato a

tale scopo (vedi Via Nocca No 4) in se-

guito alia donazione di un terreno da

parte di Valeria von Mentlen. Progetto
e direzione dei lavori per opera di Mau-
rizio Conti, nel 1897; eseguito dalla Dilta

Claudio Casasopra. Inaugurazione
delPasilo, previsto per 200 bambini, nel
1898. Demolito. Bibl. 1} A. Tamburini,
Asili infantili, in Almanacco 1905 (con
storia dei giardini d'infanzia nel Canton

Ticino) (AC Div. 384). 2) RB 1977,

No 12, pp. 20-22; 1978, No 1, pp. 20-22,
No 2, pp. 19-22.

Bonzanigo, via Giuseppe Maria
11 2.5.1846 una societä per azioni fon-
data in vista della costruzione di un tea-
tro, propose la distruzione di Porta
Locarno e della murata attigua (vedi Forti-
ficazioni): «... verrä a risultare una nuo-
va, spaziosa, amena contrada, un lato

della quale sarebbe il teatro e qualche
nuovo edificio da erigervi; Paltro lato
verrebbe formato da quelPordine di case

interne che attualmente sono oscura-
te e per cosi dire oppresse dalla mura-
glia di cui si chiede la demolizione e

che, liberate che saranno da quell'im-
portuno impedimento, verranno ad as-

sumere un aspetto importante e civile.»
11 progetto fu realizzato I'anno seguen-
te. Bibl. 1) RB 1973, No 3, p. 10.

61 No 4 Giä abitazione del commerciante
e tipografo Carlo Salvioni (1826—1902).

Eretta attorno al 1850 dopo la demolizione

di parte delle mura cittadine.
Semplice facciata classicheggiante di-
pinta verso il 1900 da Luigi Faini con
motivi architettonici, restaurati nel 1929

da Federico Cassina e Mario Bernasco-
ni. Una lapide commemorativa del 1919

ricorda Ferruccio ed Enrico Salvioni,
figli del linguista e dialettologo Carlo
Salvioni, caduti in Italia nella prima
guerra mondiale. Bibl. 1) RB 1974, No
2, p. 15. Ni 6-8 Case d'abitazione; con
il No 4 esse formano una linea di stabili
eretti nel medesimo periodo; riquadri
delle finestre dipinti attorno al 1900.

Camminata, via Una delle tre arterie
principali del nucleo medievale; unisce
Piazza Nosetio a Piazza Indipendenza.
No 1 Casa d'abitazione antica. Attorno
al 1920-1930 decorazione della facciata;
graffiti e fregio a fresco con motivi or-
namentali policromi di stile tardogoti-

62 co. Ni 5-7 Palazzo Ferraresi, costruito
nel 1932-1935 da Eugenio e Agostino
Cavadini (Locarno) per il mobilificio di
Luigi, Arturo e Ernesto Ferraresi sul-
1'area del vecchio Albergo della Corona.

Mantenimento deU'architettura tra-
dizionale a portici interpretata secondo
il linguaggio oggettivo. Al pianterreno
ristorante e galleria d'accesso alia «ro-
tonda» destinata all'esposizione permanente

dei mobili. Bibl. 1) Cavadini 1935.

2) RB 1982, No 4, p. 12 ss. No 9 Nel cor-
tile fontana a forma di vaso, datata 1869

(vedi Piazza Rinaldo Simen). No 11 Vedi

Piazza Indipendenza No 1.

No 8 Giä Albergo dell'Angelo o de

I'Ange. Edificio acquistato nel 1834 da

Giovanni Maddalena; albergo inaugurate

nel 1836. Discordie a causa della
destinazione della porzione sud delle
mura con torre a terrazza panoramica.
Infine fu demolito il segmento di muro
fra la torre e la Porta Camminata. La
stretta a la adiacente le mura fu trasfor-
mata in costruzione a quattro piani con
facciata classicheggiante verso Piazza
Indipendenza. Ampliamento verso il

2 1860, al momento della demolizione di
Porta Camminata, della quale soprav-
visse un pilastro sull'angolo della
costruzione. Balcone collegato a una
camera al primo piano della nuova ala
sud attraverso una scala (Bibl. 1). La

parte classicheggiante sovrasta la vec-
chia costruzione come una facciata a

vento. Nel timpano affresco fortemente
sbiadito raffigurante un angelo. Dopo
la chiusura dell'albergo, nel 1887, 1'edi-
ficio fu trasformato in casa d'apparta-
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menu. Risale al 1907 il progetto per la
trasformazione in Palazzo Comunale
(vedi Piazza Nosetto No 5). Bibl. 1) Berta,

Monumenti (U metallo, 1912). 2) Ca-
sa Borghese 1936, p. XX, 19. 3) RB 1979,

No 12, pp. 24-27; 1980, No 1, pp. 24-27.

Campo Marzio, via
Parte da Viale Portone. in direzione
delhex Campo militare e attraversa il
Quartiere del Portone, sistemato negli
anni 1900-1905.

No 1 Giä Scuderia Carmine (vedi No
3), trasformata in casa d'appartamenti
negli anni 1905-1915. La forma dello
stabile, retrocesso rispetto alia strada,
corrisponde al corso originario della
Roggia dei Mulini. No 3 Villa eretta nel
1908 per il macellaio Francesco Carmine.

Facciata principale rivolta verso il
Castel Grande, con avancorpo turrito e

scala esterna coperta da un balcone in
ferro. Costruzione classicistica con det-
tagli liberty. No 5 Villino costruito negli
anni 1920-1930; decorazioni dipinte
sulle facciate. No 9 Casa eretta attorno
al 1910. No 11 Casa unifamiliare costrui-
ta attorno al 1930; volume cubico a due
piani con muratura a bugnato di grani-
to irregolare. No 13 Villino realizzato
attorno al 1905. Verso il giardino:
avancorpo sopraelevato con bifora; pitture
di stile rinascimentale, fortemente sbia-
dite.
Ni 6, 8 Due case d'appartamenti co-
struite attorno al 1905-1910; semplici
volumi cubici con tetto a padiglione.

quindi provvisto di alcuni grotti e oste-
rie con giardino, Carasso era meta ap-
prezzata di passeggiate. Nei pressi di
uno di tali grotti sorse la Birreria Bon-
zanigo (vedi Via Birreria). Bibl. I) GLS
1 (1902), p. 418.

Castel Grande
Pure chiamato Castello d'Uri o Castel
vecchio, e dal primo Ottocento Castello
di San Michele, per volere del Gran
Consiglio. E la piü importante delle tre
fortificazioni bellinzonesi, tanto per
l'immagine della cittä che per il suo
ruolo nella storia locale. Le origini della

cittä vanno ricercate proprio in que-
sta zona, infatti giä nell'alto e nel tardo
Medioevo sul culmine ovale del colle
roccioso (prodotto da un filone di
gneiss che scende dal Monte della Cro-
ce) esisteva un complesso con varie
funzioni, sorto sopra rovine romane
preesistenti. Tra le varie costruzioni; la
chiesa battesimale di San Pietro, il pa-
lazzo vescovile, le dimore dei canonici
e due altre chiesuole, solo la Torre nera
e la Torre bianca con il ridotto sono an-
cora superstiti. Nel XV secolo la rocca
fu rinnovata e trasformata riassumendo
la sua funzione militare.
I cambiamenti del XIX secolo concer-
nono essenzialmente la parte di
fortificazioni rivolta verso il centro storico e

sono connessi con la costruzione del-
l'arsenale e delle carceri, da parte del
Cantone. Sul fianco occidentale Larse-
nalc, eretto probabilmente nel 1820:

lungo edificio a due piani con frontone
sull'asse mediano (in seguito demolito).
Verso il 1850-1860 ampliamento della
costruzione che ottiene, come parete
esterna meridionale. una porzione delle
mura di cinta, nelle quali fu aperta una
serie di finestre archiacute; i merli furo-
no murati (piano dell'ingegnere canto-
nale Lucchini, AC, Fondo Fabbricati).
Lo stesso si fece per le costruzioni
preesistenti lungo la murata meridionale,
nelFambito di una campagna di unifor-
mazione delle altezze e dei piani. Alia
fine di giugno del 1873 i detenuti della

«Casa bianca», il penitenziario canto-
nale sistemato nel castello almeno dal
1807 (Documenti ail'AC), vennero tra-
sferiti nelle nuove prigioni di Lugano.
Nel 1882-1884 fu tracciata una nuova
strada carrozzabile che permise di acce-
dere al cortile dell'arsenale. Chiamata
Salita a! Castel Grande essa sale a

Spirale sul pendio, taghando la cinta mu-
raria al di sotto del ridotto. per raggiun-
gere la corte occidentale attraverso il
«pasquerio», a nord. Nel 1884 I'arsena-
le fu ampliato ulteriormente: aggiunta
di due ali poste a lato delle mura fra le
due torri; un'altra ala fu aggiunta sul
lato delle mura verso il fiume, dove giä
sorgeva il vecchio arsenale. Alio stesso
modo fu costruito, attorno al 1910, un
secondo arsenale, isolato, coperto da
tetto a due falde (planimetria F 12 del
1935, AC, Fondo Fabbricati).
Nel XX secolo si accentua hinteresse

per la tutela del patrimonio storico-arti-
stico, si formulano progetti di restauro
e si avviano discussioni non ancora del
tutto concluse. Nel 1925 la collina del
castello venne dichiarata proprietä del
Cantone; nel 1935 Eugen Probst (Zuri-
go, il restauratore del Castello di Mon-
tebello), Max Alioth (Basilea), con
Giuseppe Weith e Emilio Benoit in qualitä
di assistenti, furono incaricati di esegui-
re sondaggi, scavi archeologici e di for-
nire indicazioni per le ricostruzioni e i
restauri necessari. Un progetto di
restauro, presentato nel 1939 da Giuseppe
Weith, non fu realizzato (nel castello e

64 conservato un modellino in gesso di ta¬

le progetto, eseguito da L. Bullani nel
1938). Nel 1944 fu inserito nel secondo
piano delhala meridionale un interno
rinascimentale rivestito di tavole lignee
proveniente da Olivone.
Nel 1953, in occasione dei festeggia-
menti per i 150 anni del Canton Ticino,
furono promossi restauri condotti da
Max Alioth, consistent! nella demoli-
zione del granaio nella corte occidentale

e delle rimesse ai lati della porzione
di mura fra le due torri; ricostruzione
delle mura fino alia presunta altezza

Carasso
Villaggio situato sulla sponda destra
del fiume Ticino, quasi dirimpetto a

Bellinzona, cui fu annesso nel 1907 uni-
tamente a Daro e Ravecchia. A Carasso

apparteneva anche Prato Carasso, po-
sto sulla riva sinistra del fiume. Inizial-
mente il collegamento tra le due sponde
del Ticino avveniva tramite un traghet-
to, poi attraverso una passerella in le-

gno e infine mediante un ponte di ferro,
demolito pochi anni orsono (vedi Via
Giuseppe Motta). Noto per il suo vino e
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onginaria e coronamento a merli, ri-
strutturazione delle torn, demolizione
del 1'ala dell'arsenale ai piedi della Torre

Nera e ricostruzione dell'antico por-
tone principale, nonche di un muro di-
visorio a merli fra le corti esterne e di
una porta (nel frattempo tutte queste ri-
costruzioni sono state di nuovo demoli-
te; bibl. 5, vedi Salita al Castel Grande).
Date le divergenze d'opinione in materia

di «ricostruzione» tra Alioth e fin-
traprendente assistente Weith, sorsero
difficoltä. I lavori furono percio inter-
rotti, attendendo risultati piü espliciti
dalle indagini archeologiche; nel 1967

lnizio una campagna di scavi sotto la

guida di Werner Meyer.
Bibl. 1) E. Probst, Annuario S1A
1899-1901. pp. 121-127. 2) Rahn 1894,

pp. 30-39. 3) Chiesa 1946, pp. 37-40. 4)
Gilardoni 1955, p. 31 ss. 5) NVBR 4

(1955), pp. 90-95. 6) Henk Blok, Croni-
storia degli interventi di restauro in Castel

Grande di Bellinzona, AST 32

(1967), pp. 277-295. 7) Meyer 1976.

Castel Grande, salita al
Strada carreggiabile tracciata nel 1882—

1884 al di sotto del vicolo preesistente.
Partendo da Piazza Orico essa sale a

spirale lungo le pendici della collina
del castello (vedi anche Vicolo al Sas-
sö). La breccia nelle mura, resasi neces-
saria per Fapertura della strada, poco
sopra Piazza Governo, fu richiusa da

22 Giuseppe Weith nel 1929, che al suo
posto apri un portale ad arco. Accanto
alia torre d'angolo che sovrasta il pas-
saggio fu costruito attorno al 1930 un
trasforrnatore a forma di torretta, in
pietra viva.
No 14 Casa Carugo, giä Grotto Birreria

66 Eden, inaugurato il 3.4.1898 e rimoder-
nato nel 1912. Piü tardi acquistato da
Giuseppe Carugo che lo fece trasforma-
re in casa d'abitazione dal restauratore
dei castelli Giuseppe Weith e decorare
da suo figlio Baldo. 11 grotto era una
casetta stile chalet, con riquadri a punta
di diamante dipinti al pianterreno, si-
tuata sul declivio sottostante il Castel

Grande. Weith ne fece un villino con
loggia d'angolo e facciata dipinta: fre-
gio di ghirlande con gli stemmi dei can-
toni svizzeri. Bibl. 1) Grossi 1980, p. 49.

65 Porta merlata che da accesso all'area
del castello, ripnstinata nel 1947 da

Giuseppe Weith; la costruzione fu criti-
cata in quanto storicamente infondata.
Recentemente demolita, in occasione
dei lavori di restauro. Bibl. 1) 4.97 32

(1967), p. 283 ss.

35 Castello di Montebello
42 Detto pure Castello piccolo; durante la

dominazione confederata era chiamato
anche Castello di Svitto e dopo la deci-
sione granconsigliare del 1818, Castello
di San Martino. Si erge su uno sperone
roccioso che sovrasta Bellinzona ad
Oriente. II nucleo delle fortificazioni ri-
sale al tardo XIII secolo; le aggiunte e

Pinclusione nel sistema di mura cittadi-
ne, sono invece della seconda metä del
XV secolo. La fortificazione, che appa-
re come un imponente complesso di
mura e di torri, divenne proprietä priva-
ta dopo il 1798 per poi passare al Can-
tone, che l'acquistö all'inizio del XX
secolo e la fece restaurare in occasione
del centenario di fondazione. Vedi cap.
1.1: 1903. lniziativa, progetto e direzione

43 dei lavori da parte di Eugen Probst di
Zurigo, con la collaborazione di Enea

41 Tallone e Tassistenza del capomastro
Colombi. Esperti cantonali erano Mau-
rizio Conti, Augusto Guidini e Emilio
Motta; fu interpellato anche Luca
Beltrami, il restauratore del Castello Sfor-
zesco di Milano. Rappresentavano la

EKESA (Eidg. Kommission für Erhaltung

schweizerischer Altertümer)
August Hardegger di San Gallo, Albert
Naef di Losanna e Heinrich Zeller-
Werdmüller di Zurigo. Naef fu poi so-
stituito, essendosi ritirato. da Josef
Zemp di Friborgo. I restauri, iniziati
nel 1902, furono conclusi per la mag-
gior parte verso il 1910. Su richiesta degli

esperti le parti nuove dovettero esse-
re contrassegnate da linee rosse e data-
te. Contro il parere degli esperti furono

ricostruiti il forno per il pane e gli edifi-
ci di servizio, e fu sistemato un apparta-
mento del castellano. Inoltre fu intra-
presa la ricostruzione completa dei
cammini di ronda e dei reiativi corona-
menti di merli a coda di rondine. nonche

quella dei ponti levatoi. II mastio fu
rialzato per volere di Probst, e coperto
con un tetto a padiglione. Dalle roman-
tiche rovine risultö in tal modo una roc-
ca-modello per cultori di castelli. (Atti,
fotografie, vedute e piani aH'AC e al-
PAFMS). Durante le manifestazioni del
Centenario, nel 1903, il castello fu illu-
minato e nel 1929, in occasione del Tiro
federate (vedi cap. 1.1: 1903, 1929) fu in-
stallato un impianto d'illuminazione
elettrica. Nel frattempo, la Commissio-
ne cantonale dei monument! storici e

artistici, creata nel 1909, aveva dato al-
PAssociazione per il museo bellinzone-
se l'autorizzazione di inserire nei locali
del castello un museo civico; ciö fu rea-
lizzato nel 1910 sistemando in semplici

37 vetrine (bibl. 4,6) le collezioni archeologiche

ed altri document!. Nel 1934

Giuseppe Weith restaurö la cappella di San
Martino e, tra il 1971 e il 1974, Mario
Campi, Franco Pessina e Niki Piazzoli
sistemarono il battifredo e i locali del
castello trasformandoli in Museo.
Bibl. 1) Rahn 1894, pp. 39-45. 2) BSSI
24 (1902), p. 204. 3) Assemblea SIA
1909, pp. 49-64, 377 ss. 4) Chiesa 1946,

p. 40. 5) Gilardoni 1955, pp. 37-40
(bibl. e indicazione delle fonti). 6) AST
32 (1967). 7) RB 1971, No 7, p. 3 ss.

Castello di Montebello, salita al
Si inerpica in diagonale sul pendio, tra
piccoli giardini a terrazze, dopo essersi

staccata dalla salita alia Motta dietro la

Collegiata; raggiunta la murata cittadi-
na, la fiancheggia fino al castello.
No 1 Giä Grotto Villani-Centrale;
costruito negli anni 1925-1935 e piü tardi
trasformato in villa con arcate rinasci-
mentali di tipo «lombardo», eseguite
con materiali policromi. E Tunica
costruzione di grandi dimensioni esistente
sulla collina di Montebello, sul lato che
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guarda la cittä. No 3 Piccola casa d'abi-
tazione eretta attorno al 1915 al posto,
oppure in trasformazione, di un grotti-
no. Originariamente intonacata in az-

zurro, essa e provvista di terrazze, per-
golati e annessi. No 5 Villino, posto al
di sotto del castello di Montebello, so-

pra Fuscita meridionale della galleria
ferroviaria (vedi area ferroviaria), pro-
gettato nel 1924 da A. Fogliardi per
Giacomo Balestra. Tetto del lipo chalet,

con spioventi fortemente aggettanti
e una banderuola segnavento di latta;
la decorazione comprende motivi archi-
tettonici originali e tipici del luogo, di-
pinti su intonaco giallo, in cui appare
una combinazione di elementi ispirati
alio «stile dei castelli» e al Rinascimen-
to «lombardo»: fregio di archetti, ghir-
lande e lunette delle finestre decorate
di viticci.

Castello di Sasso Corbaro
Detto anche Castello di Cima e, durante

la dominazione confederata, Castello
di Unterwaiden. II nome scelto dal
Gran Consiglio nel 1818, Santa Barbara,
non ebbe fortuna alcuna. Eretto nel XV
secolo, su un promontorio del pendio
che sovrasta la cittä, esso e il minore e

il piü recente dei castelli bellinzonesi:
un complesso con corte quadrata e pos-
sente torre d'angolo.
Nel 1871 fu fondato un comitato (il cui
presidente era Paw. Guglielmo Bruni)
che intendeva trasformare le rovine del
castello in un albergo, e che le ottenne
gratuitamente dal cantone. Tre architet-
ti entravano in considerazione per i

lavori di trasformazione: fu prescelto
39 Luigi Fontana al quale fu affidato il

progetto per un albergo di 200 letti che
mantenesse esteriormente il carattere
del castello. Ma nel suo progetto, ulti-
mato nella primavera del 1872, il Fonta-
na non aveva mantenuto le antiche mu-
ra ne conferito carattere di rocca al suo
albergo, cosi fu suggerita una rielabora-
zione «con torricelle ai lati sufficiente-
mente mosse e svariate verso la cittä»
(progetto nel lascito Fontana, all'AC).
Seguirono discussioni a causa del com-
penso richiesto dall'architetto, conclu-
sesi con il rifiuto di un progetto di com-
promesso, nel settembre dello stesso

anno. II progetto alternativo e opera di
Antonio Barera. II 16.9.1872 fu fondata
la «Societä del Grande Albergo al
Castello di Unterwaiden» che nel marzo
1873 diede inizio ai lavori per la costru-
zione dell'albergo e della strada d'ac-
cesso, rilasciö le azioni e nomino, quale
esecutore definitivo del progetto, Gio-

40 vanni Sottovia (vedi bibl. 4). Fu realiz-
zata pero solo la strada, secondo i pro-
getti delPing. Fulgenzio Bonzanigo (do-
cumenti alPAC, «Castelli di Bellinzona»

Div. 415). Nel 1897 la Societä dei
Commercianti di Bellinzona introdusse
una domanda di restauro alia SGEK

(poi SSAS) con relativa richiesta di sus-
sidio (per intervento di Eugen Probst,
Zurigo) indirizzata anche alia Confede-
razione. A rappresentare la EKESA per
la questione dei restauri fu inviato
Johann Rudolf Rahn, Zurigo, che si di-
mosiro, il 25.9.1898, contrario ad inler-
venti radicali, ma pronto ad accettare
soluzioni di compromesso al fine di
prevenire eventuali progetti ancor piü
sconsiderati. Negli anni seguenti il
castello fu restaurato e destinato a resi-
denza estiva e ristorante. II 1.6.1900 la
EKESA raccomando un rifiuto di sussi-
dio respingendo anche la richiesta del
Cantone di ricostruire il coronamento
di merli sulla cinta di mura a nord, non
essendo documentabile 1'esistenza dello
stesso nei secoli passati (documenti al-
PAFMS con piani del febbraio 1898 di
Maurizio Conti e disegni delle rovine
del 30.9.1898 del Rahn).
Nel 1919 Pirredentista Adolfo Carmine
tentö di acquistare il castello dallo Sta-

to, per trasformarlo in palazzo di lusso,
collegato alia Piazza Indipendenza per
mezzo di una funicolare; nei giornali
del tempo si parla di un progetto di
Enea Tallone e Augusto Fogliardi.
L'iniziativa di Carmine suscito in
Consiglio di Stato un dibattito sui compiti
del Cantone in materia di restauro e di
tutela dei monumenti, tanto che la ven-
dita fu rifiutata, la costruzione dichiara-
ta di interesse pubblico e posta sotto
tutela. Negli anni 1930-1935 restauro «ri-
costruttivo» ad opera di Giuseppe
Weith; nel 1963-1964 altre trasforma-
zioni per far posto al «Museo dell'arte
e delle tradizioni popolari del Ticino».
Bibl. 1) Rahn 1894, pp. 45-52. 2) Chiesa
1946, p. 41. 3) Gilardoni 1955, pp. 42-44.
4) RB 1969, No 4, p. 19; No 1, pp. 14-18.

Codeborgo, >ia
Giä Contrada Ticinese o Via Porta Ti-
cinese. Angusta e tortuosa, dal tipico
tracciato medievale, questa via era Fasse

principale della parte nord della cittä.

Nel 1857 fu demolita la porta che

era stata ricostruita nel 1824 verso Piazza

del Sole. In seguito vennero aperti
vari negozi e botteghe, alcuni dei quali
si trasferirono poi sul nuovo e parallelo
Vi'ale Stazione aperto nel 1873-1875 e

divenuto la via commercialmente piü
importante.
No 3 Facciata intonacata di grigio con
decorazioni punzonate del 1905-1910.

Fra le case Ni 7 e 15 Piazzetta Gabuz/.i,
aperta nel 1919 dopo Fincendio che di-
strusse Casa Gabuzzi, la cui demolizio-
ne era giä stata proposta nel 1910 per
ampliare la piazza risultata dalla prece-
dente demolizione di Casa Gedeone
(da questa piazza doveva poi partire
una «nuova strada» con portici su Piazza

del Sole). Bibl. 1) RT 2 (1910), p. 17

ss.,Tav. III.
23 Ni 2-8 Giä Convento dei Benedettini e

Collegio. La scuola fu diretta fra il 1649

e il 1675 dai Gesuiti di Lucerna. Nel
1782 segui la trasformazione e Famplia-
mento dello stabile per opera dei
Benedettini di Einsiedeln. Nel 1798 gli uffici
cantonali occuparono alcuni locali. Nel
1803 vi si tenne la prima riunione del
Gran Consiglio. II 28.5.1852 fu sop-
presso il convento con conseguente
nuova destinazione a Ginnasio canto-
nale e Arsenale per 1'artiglieria. Di pro-
prietä della cittä dal 1879. II 26.6.1893
acquistato alFasta da Carlo Andreazzi
su commissione delFing. Fulgenzio
Bonzanigo. La chiesa fu adibita a «Galleria

Benedettini» nel 1896 (vedi Viale
Stazione Ni 1-5). Le ali delFedificio fra
la Galleria e Piazza Collegiata No 12 fu-
rono trasformate e rialzate nonche adi-
bite ad alloggi popolari le antiche celle
dei monaci e le aule scolastiche. Bibl. 1)

Casa Borghese 1936. p. XX111 s. 2) Ta-
lamona 1954, pp. 67, 78-81. 3) Grossi
1980, pp. 10-12. 4) Grossi 1982, pp.
59-61.
No 12 Facciata di negozio del 1905, in
stile liberty, con bassorilievi in cemento
dipinto, fogliami, fiori e la scritta «Pa-
netteria Peverelli».

Collegiata, piazza
Con Piazza Nosetto essa costituisce il
nucleo del centro storico. L'elemento
determinante per il suo aspetto e la
facciata rinascimentale della Collegiata ri-
maneggiata nel Barocco. Gli edifici che
la circondano sono in maggioranza pa-
lazzi del XVIII secolo, di cui giä il Ru-
skin aveva ammirato i balconi in ferro
battuto (vedi Cap. 2.2). Contrariamente
a Piazza Nosetto, in cui predomina Fa-

spetto medievale o rinascimentale, qui
gli interventi delFincipiente XX secolo
e degli anni trenta ebbero come punto
di riferimento il Barocco. Con la
costruzione di Viale Stazione, nel
1873-1875, la piazza divenne parte inte-
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grante del nuovo asse nord-sud formato
dal viale, e in tal modo la forza rappre-
sentativa del frontespizio della Colle-
giata fu sminuita. Nel 1883 il viale fu
selciato con lastre di granito. Presso lo
sbocco di Viale Stazione, addossata alia

67 terrazza della Coilegiata, c'e una fonta-
na in ghisa (ca. 1880), proveniente vero-
similmente dalla torre del vecchio mu-
nicipio donde fu asportata nel 1906 e

posta al fianco meridionale della Coilegiata.

Comprende un'edicola neobaroc-
ca, un mascherone in rilievo e una con-
chiglia sostenuta da una coppia di del-
fini. Temporaneamente, al posto della
fontana c'era prima un «pissoir» in la-
miera. Bibl. 1) Grossi 1980, p. 17.

Chiosco in lamiera, eretto al centro della

piazza nel 1884 per Elia Colombi e

per il fotografo Francesco Martinetti.
Demolito nel 1919. Bibl. 1) Grossi 1982,

pp. 50, 53. Porta eretta alio sbocco di
Viale Stazione in occasione delle feste

per il Tomeo di ginnastica del 28-29
giugno 1919. Portale a tre arcate ispirato
alio «stile dei castelli» progettato da
Augusto Fogliardi. Bibl. 1) RB 1973, No
6, p. 21.

Coilegiata dei SS. Pietro e Stefano
lniziata nel 1517, voltata a partire dal
1542. Campanile degli anni 1567-1583.

Trasformazioni e ampliamenti nella re-
gione della crociera e del coro fra il
1733 e il 1764. Nel 1784 Grazioso Gero-
lamo Rusca realizzo il pulpito in stucco
lustro. Nel 1811-1812 fu sistemata la

cappella della Madonna del Rosario,
nel braccio nord del transetto; affreschi
del 1812 ai lati delPaltare attribuiti a

Rocco Torricelli (S. Domenico e S. Rosa

da Lima). Raccordo con I'altare ba-

rocco risolto con una decorazione di
finte cornici. Architetture illusionisti-
che sopra I'altare contemporanee (o del
1770 ad opera di G. A. F. Orelli come
quelle della cappella dirimpetto, nel
braccio sud del transetto?). Nel 1849 e

nuovamente nel 1875 (neU'ambito della
costruzione di Viale Stazione) fu rinno-
vata la scalinata prospiciente la faccia-
ta, su piani di Alberto Artari (cfr. dise-

69 gni del 1848 e del 1870, in bibl. 13, e

pianta della cittä di Artari, 1845). Nel
1849 fu bandito un concorso per la
decorazione a fresco delle volte. Da esper-
ti fungevano Luigi Gabuzzi e Pietro
Bonzanigo, consulenti erano gli ing.
Celso Sacchi e Pietro Bonzanigo fu Pietro,

Pietro Chicherio, Alberto Artari.
Furono inviate 13 proposte: Antonio
Solari s'ispiro alio «stile Bramantesco»
deU'edificio, Giacomo Pedrazzi di Ce-
rentino voleva presentare un «dissegno

di stile gotico, con molte medaglie a

fresco» (lettera all'ACo e bibl. 13). II

compito fu affidato a Federico Boni o
de Bonis, di Campione (il cui progetto
era il piü vantaggioso da realizzare). II
6. 7.1849 arrivo a Bellinzona il pittore
Airaghi incaricato di eseguire le figure
degli affreschi, che si dimoströ favore-
vole al mantenimento degli stucchi degli

anni 1748-1750 poiche essi armoniz-
zavano con le nuove pitture ornamenta-
li (bibl. 13). Nella lunetta della parete
occidentale si ripete il motivo della ro-
setta; re Davide e raffigurato in atto
di suonare l'arpa nella posa di un'anti-
ca divinitä fluviale, in toni monocroma-
tici. Sulle volte le rosette e le bände
decorate formano una struttura di volte a

crociera; altri motivi a candelabro e a

girali di tralci arricchiscono gli orna-
menti. Nelle otto lunette delle volte:

68 tondi con Sibille e Profeti ispirati a

quelli della Cappella Sistina. Cupola
sulla crociera decorata a cassettoni con
rosette illusionistiche, nei quattro pen-
nacchi gli Evangelisti. Nelle volte dei
bracci del transetto e del coro; altri me-
daglioni a figure. II programma icono-
grafico di queste pitture ricalca quello
degli stucchi della seconda metä del
Seicento nei pennacchi delle arcate.
Nel 1850 fu introdotto un nuovo altare
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nella terza cappella a sinistra, dedicata
alia Madonna di Lourdes, realizzato
dal marmorino Elia Buzzi coadiuvato
da Maurizio Callö (bibl. 12). Nel 1875

Alberto Artari apporto alcune variazio-
ni alia scalinata della chiesa in seguito
all'apertura del Viale Stazione. (II pro-
getto del 1875 di Luigi Fontana di Mug-
gio non fu accettato.) Esecuzione di
Luigi Galli e Antonio Fontana di Besa-

zio (bibl. 14): riduzione deirimpianto
che conduce alia terrazza; ricopertura
dei basamenti della terrazza con bloc-
chi di granito di Cresciano, che Eligio
Pometta ebbe a definire piü tardi «mu-
raglione tipo sottostruttura ferroviaria»
(bibl. 13). Anche i muri di sostegno del-
rOratorio di Santa Marta, adiacenti alia

scalinata, furono costruiti secondo i

piani di Alberto Artari da Giuseppe
Aglio nel 1880.

L'arciprete della Collegiata, e piü tardi
amministratore apostolico del Canton
Ticino, Vincenzo Molo, promosse di-
versi lavori di abbellimento della chiesa

durante il suo ufficio (1878-1887): lo ri-
corda una lapide con il suo ritratto in
bassorilievo, opera di Giovanni Lepori,
1929 (sul terzo pilastro a sinistra). Un
dipinto a olio di Melchior Paul von De-
schwanden di Stans decora la prima
cappella a sinistra (pala d'altare e pro-
babilmente anche un'altra tela a

sinistra); altri sono nella quarta cappella a

sinistra (pala d'altare e due quadri sulle
pared laterali) e anche nella quarta
cappella a destra si trova un suo dipinto
sulla parete di sinistra. Agostino Cairo-
ni di Milano realizzo nel 1885 i due
grandi affreschi sulle pareti orientali
dei bracci del transetto: a sinistra la Ca-
duta di Simon Mago, a destra la Lapi-
dazione di Santo Stefano, giä rappre-
sentata in un medaglione in stucco del-
Tarco trionfale. Le imponenti scene del
Caironi dialogano con le vicine pitture
illusionistiche barocche sottolineando
il carattere scenografico tipicamente
barocco delTinterno della Collegiata,
dal quale cercano nello stesso tempo di

staccarsi attraverso il marcato classici-
smo delle architetture rappresentate.
Fra il 1900 e il 1905 fu possibile rifare i!

pavimento in lastre di marmo policro-
mo, secondo i piani dell'ing. Giuseppe
Martinoli, grazie ad un lascito dell'av-
vocato Luigi Gabuzzi (t 1894).

Negli anni 1911-1912 furono restaurati
la facciata e il tetto sotto la guida del
pittore Arturo Ortelli: sostituzione della

statua del re David, a mo d'acroterio
a nord, con una copia di Antonio Cas-
lano di Arzo (I'originale venne spostato
sul fianco nord della chiesa). Negli anni

1910-1915 fu eseguita una documen-
tazione fotografica della Collegiata su
iniziativa deH'«Opera di riproduzione
dei monumenti ticinesi» (pubblicata in
bibl. 2, 4 e 5). Un progetto per il restau-
ro dell'interno risale al 1913 ed e opera
deH'ingegnere della cittä Rocco Bonza-
nigo (bibl. 3). I disegni di Enea Tallone,
del 1916, riportati in bibl. 4, presentano
la Collegiata nel suo aspetto del 1630 e

la ricostruzione della rinascimentale
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«fontana Trivulzio» che ora e in fun-
zione quale acquasantiera, a destra del

portale principale. (Una riproduzione
in marmo della stessa, fatta eseguire da
Luca Beltrami fra il 1900 e il 1905, fu
posta come fontana nel castello Sforze-
sco di Milano da lui stesso restaurato.)
Negli anni 1934-1935 Giuseppe Weith
rinnovö fadiacente Oratorio di Santa
Mana facendo demolire la pittoresca
scala a due rampe della prima metä del-
TOttocento. Tita Pozzi puli le pitture
dell'Oratorio. Nel 1935 Emilio Ferrazzi-
ni puli la pala dell'altar maggiore della
chiesa (di Simone Peterzano, preceden-
temente attribuita anche al Tintoretto).
Diversi rinnovamenti furono infine in-
trapresi da Giuseppe Weith nel 1937.

Bibl. 1) Siro Borrani, Bellinzona - La
sua chiesa ed i suoi arciprcti, Bellinzona
1909. 2) Berta Monumenti (La Pietra,
1914). 3) SB 5 (1913) p. 235. 4) Luigi
Brentani, La storia artistica della Colle-

giata di Bellinzona, Lugano 1916. 5)
SIAN 1923. 6) Brentani 1928/1934. 7)
Njhl. Zurigo 1946, pp. 20-23. 8) Chiesa
1946, p. 15 ss-, 53. 9) Gilardoni 1955,

pp. 65-100. 10) Adolfo Caldelari, La
Collegiata di Bellinzona, Bellinzona
1973. 11) KFS 2 (1976), pp. 411-414. 12)

Briciole 1977, p. 441. 13) RB 1979, No 3,

p. 21 ss.; 1980, No 12, pp. 22-27. 14)

Grossi 1982, pp. 32-35,41.
No 1 Casa giä Bruni, con cortile inter-
no, eretta nel 1722-1725 per 1'arciprete
Carlo Francesco Chicherio. Nel 1845 in
funzione quale «Ufficio della Posta»,
dal 1852 anche «Ufficio dei Telegrafi»,
dal 1890 «Ufficio dei Telefoni». Nel
1927 gli uffici furono trasferiti (vedi
Viale Stazione No 15). Probabilmente al
momento delle feste per il centenario
del Cantone (1903) fu dipinta la faccia-
ta da Emanuele Riva coadiuvato forse
da Luigi Faini: opulenti ornamenti tar-
dobarocchi ispirati ad una decorazione
preesistente; i busti di Galileo Galilei,
Torquato Tasso, Dante Alighieri,
Francesco Petrarca, Ludovico Ariosto, Ales-
sandro Volta (1745-1827) nelle nicchie
ovali sono contemporani. Sulla facciata
laterale, verso Via Motta, erano dipinti
originariamente altri tre busti di Galileo

Ferraris (1847-1897), Samuel Morse
(1791-1872) e Thomas Alva Edison
(1847-1931). Questi Ultimi sono stati ri-
dipinti durante i restauri del 1984. La
torretta di trasformatori, un tempo sul
tetto della casa, e stata demolita. 1 bal-
coni barocchi di ferro battuto, sopra al

pianterreno, furono fotografati da John
Ruskin (vedi No 9 e cap. 2.2). Bibl. 1)

Berta Monumenti 1912 (II Metallo). 2)
Casa Borghese 1936, p. XXII ss., 3, 5. 3)
Gilardoni 1955, p. 48. 4) RB 1981, No
12, pp. 19-23.
No 2 Casa giä Eredi fu Daniele Bruni.
Eretta nel XVIII secolo. Decorazioni
dipinte in facciata nel 1902-1903, in oc-
casione delle feste per il centenario del

Cantone, da Emanuele Riva e Luigi
Faini (figure). Stile floreale baroccheg-
giante con bände intrecciate; in alto,
nel fregio: serie di medaglioni conte-
nenti i ritratti (stando alle iscrizioni) di
Michelangelo, Francesco Borromini,
Domenico Fontana, Giocondo Alber-
tolli, Leonardo, Luigi C'anonica, Vin-
cenzo Vela, Antonio Ciseri e Raffaello.
Alfinterno sala con soffitto figurato.
Nel 1928 furono introdotti negozi al

pianterreno. Nel 1929 vennero restaura-
te le pitture da Vittorio Galbusera, in
occasione delle feste per il Tiro Federale.

Altre ristrutturazioni nel 1953 e nel
1981. Bibl. 1) Casa Borghese 1936,

p. XXI, 4ss. 2) RB, No 12, pp. 19-23.
No 4 e Via Magoria Ni 2-4. Imponente
stabile commerciale e locativo eretto
nel 1900 da Maurizio Conti (bibl. 1) per
Alessandro Bomio, grossista in colonia-
li. Trasformato dallo stesso Conti nel
1907. Pianterreno in granito; piani su-
periori rivestiti di pietra artificiale. Del-
fedificio, che fu una delle prime costru-
zioni moderne sorte nel nucleo storico,
era visibile alforigine solo una delle
facciate minori, verso Piazza Collegiata.

Bibl. 1) Elenco delle opere di Conti.
No 6 Casa Tettamanti, giä Colonetti.
Ristrutturata nel 1893 secondo i piani
delfing. Antonio Barera dalfimpresa
Brenni & Soldini.
No 8 Casa d'appartamenti e negozi, fa-
cente parte del nucleo storico. Decorazione

illusionistica della facciata realiz-
zata nel 1909 da Emanuele Riva per
Enrico Croce. Finestre incorniciate da co-
lonnine tortili e archi di pietre cuneifor-
mi rosse. A destra finestre finte con ante

a tondi di vetro, putti e raffigurazio-
ne di Diana. Bibl. 1) RB 1975, No 8,

p. 14.

No 9 Casa giä Ponzio. II balcone in ferro

battuto del XVIII secolo al primo

piano (due balconi minori si trovano al
25 secondo piano) fu fotografato e dise-
26 gnato da John Ruskin negli anni cin-

quanta del secolo scorso (vedi cap. 2.2).
Bibl. 1) Berta Monumenti 1912 (II Ferro).

2) Casa Borghese 1936, p. XXII, 12.

No 11 Casa «Zur Burg» con Caffe al

pianterreno. Sulla facciata laterale: af-
10 fresco ormai deperito raffigurante Gu-

glielmo Teil che uccide Gessler, realiz-
zato nel 1895 da Luigi Faini. La figura
di Teil dovrebbe essere un ritratto del
committente, ing. Fulgenzio Bonzanigo
e in quella di Gessler si dovrebbe ravvi-
sare fing. Giuseppe Martinoli (vedi 77-

cino). Nel 1905 Emanuele Riva esegui le

rieche decorazioni (ora scomparse) delle

facciate di questa casa e dell'adiacen-
te Casa Carmine (No 10): si trattava di
motti in latino e tedesco, emblemi bel-
linzonesi, rappresentazione della bat-
taglia di Arbedo, e di scene dalla leg-
genda di Teil.
No 12 Banca dello Stato, giä Casa An-
tognini con Birreria Caffe Federale.
Dal 1915 sede deH'allora istituita Banca
dello Stato del Cantone Ticino. Demolita

nel 1926-1927 assieme ad alcune
parti dell'antico convento dei Benedet-
tini (vedi Via Codeborgo Ni 2-8). Nel
1927 fu bandito un concorso per la riat-
tazione delfala verso la piazza. Faceva-
no parte della giuria Carlo Alessandro
Bonzanigo (ingegnere e presidente della

Banca), Americo Marazzi, Arnoldo
Brenni, Domenico Bottani (imprendito-
re), F. Siedler (direttore della Banca). I

vincitori furono (ex-aequo): 1. Augusto
58 (II) Guidini (Barbengo), 2. Mario
56 Chiattone (Lugano), 3. Ferdinando Ber-
57 nasconi (Locarno) e Pierino Borradori

(Gordola). (Rapporto della giuria e piani

in possesso della Banca.) Nel 1930—

73 1932 fedificio fu ricostruito sui piani
rielaborati di M. Chiattone dalle impre-
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se Onorato Bettehni e Giuseppe Noda-
n Sul Camino banderuola segnavento
in ferro appartenuta al campanile del la

chiesa dei Benedettini demolito nel
1927 Bibl 1) R1 16 (1927), No 6

pp 58-59 2) Talamona 1954, p 85 3)
Grossi 1980, pp 10, 13, 16 4) RB 1983

No 12, pp 26-29

Convento. via
Chiesa di Santa Maria delle Gra/ie e

ex convento dei I rancescani /occolanti
o Minori. entrambi situati nella pianura
a sud della citta La chiesa del tardo
XV secolo, contiene prestigiosi alfre
schi nnascimentali Ne! 1853. dopo la

chiusura del convento dei Minonti av-
venuta nel 1848, la chiesa e ll con\ento
divennero proprieta della citta (piani
del 1849 all AC) Nel 1854 progetto del

capitano di stato maggiore e ispettore
delle costru7iom del Canton Zurigo Jo
hann Caspar Wolff per la costruzione
di magazzini militari sull area del
convento, facenli parte delle opere di dife-
sa di Bellinzona erette nel 1853-1854

(due piani all AF 27/1791 Ia) (vedi Forti-
ficazioni) Nel 1911 prime indagini sugh
affreschi in parte nascosti, in parte ca-
denti e pnmo restauro ad opera del pit
tore Arturo Ortelli Su miziativa del sa
cerdote don Giosue Prada furono mtra-
presi importanti lavori di ristrutturazio-
ne negh anni 1926-1931 Gli affreschi
furono restaurati da Emilio Ferrazzmi,
Carlo Cotti, Christian Schmid (Zurigo),
G Villena, A Bassi e Bruno Nizzola
sotto la guida di Edoardo Berta (docu
menti all ACo) Sul lato settentrionale
della chiesa, protetta da un tettuccio
statua di San Francesco d Assisi, realiz
zata nel 1924, per ll settimo centenano
della stigmatizzazione del Santo Lex
convento fu trasformato nel 1919 in ri-
covero per anziani della fondazione Pa-

ganim Re (il balcone in ferro fu tra
sportato qui m occasione della demoh
zione del vecchio Palazzo ComunaJe in
Piazza Nosetto, nel 1924) Nel 1926, m
occasione del settimo centenano della
morte di San Francesco, furono restau
rati gli affreschi del chiostro il pittore
Baldo Carugo ridipinse due degh affre
schi Nel 1932-1933 costruzione di un
«conventino ospizio dei Frati France

scani», in pietra viva con arcate archia
cute, su piani di Giuseppe Weith (AC)
«la sua leggiadra architettura inquadra
armonicamente il vasto piazzale della
Chiesa, ombreggiato da secolan ippo-
castani e maestosi platani» (bibl 3) In
un giardinetto a ndosso dell edificio,
statua della Madonna, entro un chiosco
di ferro
Bibl 1) Kissling 1931, p 288 2) Chiesa
1946, p 26ss 3) Padre F Rovere, Santa
Maria delle Grazie di Bellinzona Bell in
zona 1969 4) Adolto Caldelan, Mezzo
secolo di atttvita del Ricosero Paganint-
Re» Bellinzona, 1971

No 2 Vedi Via Lugano Ni 19-21

Cinntero Costruito nel 1836 (contratto
e capitolato all ACo) dinnanzi alia chie
sa di Santa Maria delle Grazie, in forma

di rettangolo con cappella sull'asse
mediano Con i lavori d'ampliamento,
diretti nel 1896 da Maunzio Conti fu
triphcata la sua area che raggiunse Via

Ghiringhelh L originale lato sud diven
ne il nuovo asse longitudinale in segui-
to ad un ultenore amphamento degli
anni 1920-1925 A quel tempo fu demo
lita la cappella (si conserva all AC,
Fondo Fabbncati, un piano per il suo
mantenimento corredato da una veduta
della costruzione ad opera di Giuseppe
Weith) ed eretto il famedio sul lato verso

la citta Lungo il muro Orientale -
fungente anche da sottostruttura a Via
Convento, situata piu in alto - si con
servano le lapidi piu antiche, in parte
ancora degli anni trenta del secolo scor
so Lungo i viah pnncipah e laterali
numerose tombe di famiglia con scultu
re di Fiorenzo Abbondio, Agostino Ba

lestra, Carlo Carmine, Antonio Chiatto-
ne, Apollonio Pessina Antonio Soldini
e altn Fra queste dovrebbero trovarsi
anche opere giovanili di Vmcenzo Vela
(angelo sulla tomba Chicheno, vedi
bibl 1, 2) Esempi piu sigmficativi a

destra dell entrata, verso Via Convento,
monumento funebre con sarcofago per
Don Gaetano Gabuzzi (1810-1892) e per
Luigi Gabuzzi (1812-1894), con obeh-
sco Lungo il lato verso la citta, monu
mento per Carlo Gatti di Dongio (1817—

1878), capostipite di una lamiglia di

emigrati arncchitisi a Londra nel ramo
alberghiero, eretto dai suoi discendenti
nel 1883 (Protocollo Risoluzioni muni
cipali, settembre 1883, ACo) Sul viale
pnncipale, verso il fiume, tomba della
famiglia Arturo Stoffel (1851-1910), ri
sultata probabilmente dall ampliamen
to della tomba di suo padre Celestino

74 Stoffel (1822-1890) il cui busto orna il
tabernacolo neogotico del monumento
Sull asse orizzontale, verso la citta, torn
ba della famiglia Brum con busto del
law Ernesto Brum (1815-1898) «tri
buno del popolo» e lapide a forma di
libro per Germano Brum (1850-1932)
Lungo il muro verso la citta, tomba di

famiglia del sindaco Giovanni Jauch
(1803-1877) e di sua moglie, con busti in
rihevo all mterno di una nicchia neogo
tica Nella parte bassa del cimitero nu
merose tombe con sculture degli anni
trenta, di Apollonio Pessina e Fiorenzo
Abbondio notevole la tomba di fami
glia di Giovan Battista Bonetti (1862-
1936) con bassonlievo in bronzo su
sfondo a mosaici iscritto in una lunetta
incorniciata in marmo verde scuro, ope
ra di Apollonio Pessina, 1931

Bibl I) Pometta 1909, p 51 2) Das
Stadtische Museum von Bellinzona a

cura di G Martmola, Bellinzona 1975

p 21

Cusa, \icolo
Divenuto vicolo cieco dopo la chiusura
del passaggio a livello (vedi Via Fulgen-
zio Bonzamgo) Tra le costruzioni retro
stanti la chiesa di San Rocco, ebbe sede

temporanea la fllanda di seta A Cusa e

figh, attiva ira il 1846 e il 1854 Bibl 1)

Bonzamgo 1972, p 43

No 1 Casa d abitazione a quattro piani,
di volume cubico sul retro, un annesso
ad uso commerciale, addossato alia

75 murata Eretta dopo il 1884, fu piu tardi
alzata di un piano !1 muro cieco del
1 annesso portava originariamente la
scntta «Balestra Pietro Pittore Inverni
ciatore» e 1 originale decorazione di fi

nestre a imposte aperte o chiuse Proba
bilmente in occasione del centenano
dell indipendenza cantonale, nel 1903, e

anche nel 1929 (vedi cap 1 1), la faccia
ta fu ndipinta imitando un muro m la

tenzi rossi, con finestre archiacute, ora

scomparse Nel 1900-1905 fu dipinta
con motivi architettonici anche la casa
d abitazione Sul lato rivolto verso la
colhna medaglioni con i ntratti di Raf
faello e Michelangelo (vedi Piazza Indi
pendenza No 2 e Piazza Collegiata No
2) L'insieme di questi edifici offre un
esempio dell antico intersecarsi di mura
e quartieri del centro stonco e della
reinterpretazione neogotica del Me
dioevo No 3 Casa d'abitazione a tre

piani del 1905 circa Minuscola scala
con parapetti liberty e, nel giardino,
porta in ferro fra montanti di pietra
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D'Alberti, >ia Vinccnzo
Tracciata dopo il 1909 nel nuovo Quartiere

del Portone.
No 1 Casa d'abitazione plurifamiliare.
del 1900 circa. Decorazione di pilastri
bianchi su intonaco tinto, in concor-
danza con i timpani incrociati. No 3

Villino del 1910 circa. No 7 Magazzini
Comunali, del 1900-1905. Stabile ammi-
nistrativo e d'abitazione riccamente de-

corato, affiancato dai magazzini, piü
bassi, sotto tetti paralleli. No 8 Casa
d'abitazione plurifamiliare, del 1920

circa.

Daro
Frazione situata sulle pendici del Motto

della Croce, a nord-est del nucleo
storico. Dopo la costruzione della sta-
zione ferroviaria, negli anni 1874—1876,

Daro divenne quartiere suburbano.
Durante il «boom» edilizio del 1900-1910

sorgono sul pendio soleggiato numero-
se case d'appartamenti. Con Tannessio-
ne del 1907 Daro, Ravecchia e Carasso
formano con la cittä un unico comune.

La chiesa di San Quirico con il suo
campanile cinquecentesco, sulla colhna
dominante la cittä da nord, e parte inte-

grante del panorama di Bellinzona.
Bibl. 1) GLS 1 (1902), p. 954.

Daro, via
Conduce da Viale Stazione a Daro. pas-
sando sotto la ferrovia. Sta/ione di tra-
sformatori, del 1905 circa Demolita
(vedi Viale Stazione No 15).

Delia Torrctta, Ponte
Vedi Viale Stefano Franscini.

Di Saceo, via Alberto
Aperta nel 1899 quale asse mediano del

Quartiere di San Giovanni, ad ovest della

stazione. Costeggiata da case d'ap-
partamenti e villini alfinterno di giar-
dini.
No 1 Semplice casa bifamiliare con tet-
to a padiglione, eretta nel 1895-1900.
No 5 Casa progettata nel 1905 da Ettore
Rusconi per Achille Vedani, Risalto a

torre sul fianco. Bibl. 1) Ambrosetti-

Cattaneo 1981. No 7 Villino progettato
nel 1909 dalfing. Emilio Kronauer per
il farmacista Giuseppe Bonioli. Medesi-
mo tipo della casa No 9. Sala con vetra-
te liberty. Bibl. 1) Ambrosetti-Cattaneo

77 1981. No 9 Casa progettata nel 1909 dal-
Ting. Emilio Kronauer, impiegato alle
Officine FFS, situate poco lontano

Viale Officina No 18). Bibl. 1) Ambro-
setti Cattaneo 1981. No 11 Casa progettata

nel 1909 da Maurizio Conti per
Fing. Secondo Antognini, abitata origi-
nariamente da Celeste Martignoni, pro-
prietario di una ditta di trasporti.
Costruzione in cemento armato secondo il
sistema Brazzola che Antognini rappre-
sentava (vedi Viale Stazione Ni 21-25).
Bibl. 1) RB 1975, No 4, p. 20. 2)
Ambrosetti-Cattaneo 1981. No 13 Vedi Via Lo-
dovico i! Mora No 13.

No 2 Casa progettata nel 1925 da
Giovanni Gualzata per Teresa Catto. Bibl.
1) Ambrosetti-Cattaneo 1981. No 4 Casa
a volume cubico eretta nel 1905 per
Alfredo Gyr, impiegato alle Officine FFS.
No 6 Casa d'appartamenti e uffici co-
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struita nel 1908 su piani del Pedrazzi

per falbergatore Giorgio Zortea; negli
anni 1909-1973 Albergo Continental-
Zortea, No 8 Casa d'appartamenti pro-
gettata nel 1915 da Giuseppe Weith per
gli imprenditori Giuseppe Bernasconi e
Pietro Rezzonico. Facciate decorate da
finestre barocche a edicola su sfondo di
mattoni rossi. Bibl. 1) Ambrosetti-Catta-
neo 1981.

Dogana, via
Collega Piazza Governo a Piazza Indi-
pendenza. Con lo stabile d'angolo (Ni
1-3), la costruzione del Teatro nel 1847,

e rampliamento degli edifici a sud di
Via Dogana, si formd uno spazio chiu-
so d'impronta classicheggiante. Con la
demolizione del palazzo delle Dogane e

il restauro conservativo della murata, in
tal modo ricuperata, questa strada la-
stricata di porfido e costeggiata da ip-
pocastani assunse il carattere di piazza.
Vecchia Dogana. Costruita nel 1815 da
Carlo Colombara (per le spese vedi
document del lascito all'AC). Dopo la
centralizzazione dei diritti di pedaggio,
stabilita dalla costituzione del 1848,
assunse nuove funzioni. Nel 1859 fedifi-
cio fu rilevato da Johann Caspar Wolff
(Zurigo), capitano di stato maggiore,
che voleva destinarlo ad arsenale al

momento della costruzione delle opere
di difesa del 1853-1854 (piani all'AF:

No 27/17911a; vedi anche Fortificazio-
ni). Nel 1866 l'edificio fu acquistato al-
1'asta da Giovanni Battista Bonzanigo-
Jauch che lo trasformö in casa d'appartamenti

e uffici. Nel 1908 fu aperto al

pianterreno il Cinema Centrale (bibl. 1),

ma giä dal 1913 i locali furono occupati
dalla ditta di commestibili Rupp. Nel
1935 un incendio demoli il palazzo.
Costruzione a volume cubico, intonacato
di bianco, di carattere classicheggiante,
con timpani triangolari e ampi portali
ad arco per i magazzini al pianterreno.

79 La facciata verso Piazza Indipendenza
venne coronata nel 1900 da una fila di
merli che continua quella dell'adiacen-
te torre della murata. Nel 1923 Augusto
Fogliardi esegui un progetto, poi ab-
bandonato, per la trasformazione della
facciata «nello stile dei castelli» (bibl.
2). Bibl. 1) RB 1972, No 9, pp. 79-84. 2)
Grossi 1980, p. 34 ss.

Murata Nel 1925 fu aperta una porta
nella torre all'angolo di Piazza Indipendenza

per dare accesso al nuovo muni-
cipio (Piazza Nosetto No 5). Sopra vi fu
murato uno stemma marmoreo dei
Visconti, del XV secolo. La porzione di
murata ricuperata con la demolizione
del vecchio palazzo delle Dogane venne

restaurata e ricostruita nel 1939 da
Giuseppe Weith che vi apri anche un
portone d'accesso ad un cortile privato.
Bibl. 1) G. Weith, in: HS 34 (1939), pp.

108-110. 2) Chiesa 1946, p. 39. 3) Gilar-
doni 1955, p. 26.

81 Addossato alia murata: monumento ai
caduti della prima guerra mondiale,
opera di Apollonio Paolo Pessina, 1920.
Precedentemente posto in Piazza
Governo. Iscrizione: «PERCHE SICURI I

FOCOLARI SALVE LE VITE E IL
PANE ACCETTAMMO LA MORTE»
Nel 1948 il monumento fu trasformato
dallo scultore in un trittico dedicato ai
caduti delle due guerre mondiali e tra-
sferito qui.
Ni 1, 3 e Ni 4-8 di Via Bonzanigo: tdifi-
ci appartenuti al centro storico, rinno-
vati dopo la demolizione della murata,
nel 1847. No 5 Facciata posteriore del
Teatro (Piazza Governo No 5), ospita
oggi il Grottino del Ristorante Teatro.
La lanterna in metallo e del 1900 circa.
Ni 2-6 vedi Via Lugano No 1. No 8 Casa

doppia adiacente ai Ni 2-6; la secon-
da parte fu modernizzata fra il 1920 e il
1930 e ornata di cornici dipinte attomo
alle finestre. Fra gli stabili Ni 8 e 10:

muro con portale mediano d'accesso
agli ampi giardini sul retro della fila di
case. Ni 10-16 Fila di case di carattere
omogeneo, conferito dalla successione
alternata di finestre e arcate cieche ad
arco ribassato al pianterreno. Gli im-
mobili risultano dalla trasformazione e

riattazione di un complesso agricolo fra
il 1845 e il 1884 (vedi ill. 18, 28). La
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casa d angolo No 10 con finestre incor
niciate di terracotta «alia lomharda» e

ornamenti incisi nell intonaco nsale
agli anni 1890-1910 Nel No 8 Birrena
Dogana I Ni 14-16 presentano assi ac-
centuati da cornici in rihevo, la facciata
e parte integrante di Piazza Governo
Verso Via Jauch si apre una porta da

giardino m muratura, il recmto in ferro
e gh a'ben sono pure degb ann' 1ÄQ0—

1900

Dragonato
Riali e rialetti che dai pendu verso est

calano a valle e si gettano nel Hcwo al

lagavano in caso di piena villaggi e

campagne II piu importante incanala-
mento fu quello del torrente Dragona
to, «spada di Damocle sempre sospesa,
spesso cadente sulla zona niendionale,

la piu fertile della citta e della cam
pagna di Belhnzona» (bibl 1) Dopo
tentativi secolan di arginare il torrente
«per arnvare a costituire una barnera
che nnserra e soffoca la citta e la divide
dalla campagna, con un nlevato deque
dotto » (bibl 1), si canahzzo il torrente
nel 1810, in occasione della costruzione
di Via Lugano tra Via Ravecchia e Via
Bernardino Luim Nel 1857 fu fondato il
C onsorzio del Dragonato, che fino al
1861 fece costruire una sene di chiuse e

di canahzzazioni tra Via Bernardino
Luim e il Tictno mediante una sopra-
elevazione artificiale Nel 1884 e nel
1891 reahzzazione di tre nuove chiuse,
secondo «nuovi entern di sistemazio-
ne» e nnnovamento delle vecchie Nel
1892 il consorzio rifiuta un progetto uf-
ficiale di correzione, ntenendolo sovra
dimensionato Nel 1875 le inondazioni,
un tempo penodiche, cessarono e sopra
la chiesa della Madonna della Neve
(vedi Via Sasso Corbaro) la vegetazione
nguadagno terreno Sopra Pawalla-
mento del Dragonato corre Via Lugano

il torrente e affiancato da Via Ospe-
dale e Via Federico Pedum sotto passa
la linea ferroviana Bibl 1) Assemblea
SIA 1909 pp 230-233, 239, 273-279

Flve/ia, largo
Aperto su commissione di Giovanni
Bonzanigo Jauch (progetto del 1875,

collaudo nel 1877), collega Piazza Ri-
naldo Simen passando dietro la cosid
detta «isold» di Piazza del Sole con
Viale Stazwne Immobile d'angolo verso

Via Cancelhere Molo eretto negh an
ni 1870-1880 Dal 1900 sede del Caffe
Gambrinus, e dal 1906 dei negozi Coop
(vedi Via C Pellandim No 4) Nel 1908

fu indetto un concorso per un nuovo
stabile, vmto da Brunei & Bordonzotti
(Lugano), ma fu realizzata solo una
bassa costruzione sul fianco nord del
sedime Bibl 1) RB 1975, No 6, p 35

Ferroviana, area
La linea ferroviana del Gottardo si
svolge ai piedi del versante Orientale
dell avvallamento, aU'esterno della citta
vecchia La ferrovia a scartamento ri-
dotto Bellinzona-Mesocco conduceva
verso nord est partendo dalla stazione
di Via Mesolcina No 3

ferrovia del Gottardo (per la cronisto
ria vedi cap 1 I 1847, 1853, 1863, 1869

1873-1876, 1882) Nel 1869 il Cantone
accordo I appalto nel 1872 furono mi
ziate trattative per definire il tracciato
della ferrovia e 1 ubicazione delle sta

zioni intermedie Robert Gerwig, ca-

poingegnere della Ferrovia del Gottardo,

aveva concepito un progetto per la

stazione che incontro forti opposizioni
in citta non sembrando la sua posizione
favorevole alio sviluppo urbanistico
Cio nonostante questa idea venne
realizzata in considerazione del fatto che
1 ubicazione della stazione in collina
era stata necessana per permettere ai
treni una salita meno npida verso il
Monteceneri 1 tratti Biasca-Belhnzona
e Belhnzona-Locarno furono aperti al
traffico ferroviario nel 1874, la linea
Bellinzona-Lugano nel 1882 La ferro
via raggiunge Beilinzona da Mohnazzo
(vedi stazione di San Paolo) salendo
lentamente verso la stazione FFS e at
traversa la gallena sotto la collina del

so Castello di Montebello 11 portale sud
della gallena, nvestito di lastre di gram
to, forma, insieme alia murata meridio-
nale e all Istituto Santa Maria (Via Noc-
ca No 4) una pittoresca veduta La li
nea ferroviana passa poi sotto il torren
te Dragonato e Via Federico Pedotti
Passaggi furono costruiti sotto le Vie
Daro e Fulgenzio Bonzanigo (1926) nel
1928 sopra Via Lugano Bibl 1) RB
1972, No 11, pp 14-17 2) Grossi 1982,

p n
Ferrovia a scartamento ndotto Bellin-
7ona-\1esocco Nel 1898 fu costituito
un comitato d miziativa presieduto da

Giovanni Schenardi (Roveredo) e pro-
gettata una tramvia Giovanni Gilli (ca-

poingegnere delle Ferrovie retiche) e

Karl Petrelli (capoingegnere cantonale
dei Gngioni) proposero un nuovo pro
getto per la linea ferroviana Negh anni
1905-1907 si procedette alia sua costruzione,

l lavori furono diretti dalla ditta

Rieter & Co (Winterthur) per conto
della Societa Ferrovia Elettrica
Bellinzona-Mesocco

Fu pianificato anche nel 1908, un pro
lungamento del tracciato fino a San

Bernardino e Thusis nell mtento di
creare un collegamento con la ferrovia
dell Albula, ma i! progetto non venne
reahzzato La ferrovia Bellinzona-Mesocco

non fu mai molto trequentata an
che a causa della distanza della sua sta

zione (Via Mesolcina No 3) da quella
centrale delle FFS (500 m) Nel 1942 fu
nlevata dalla Ferrovia retica Nel 1972

fu naperto il tratto Belhnzona-Castio-
ne-Arbedo con conseguente introdu
zione del servizio autopostale per pas-
seggeri da Castione-Arbedo a Mesoc-
co Nel 1978 anche il trasporto delle
merci e limitato al tratto Castione-Ar-
bedo-Cama Gli edifici delle stazioni di
Beilinzona e Mesocco furono reahzzati
secondo i medesimi piam a Soazza,
Lostallo, Cama, Leggia, Grono, Rove
redo e San Vittore le stazioni ncalcava
no tutte lo stesso tipo ispirato per la di-

sposizione, ma non per Tarchitettura,
alle stazioni intermedie della Ferrovia
retica nel Grigioni settentrionale Bibl
1) Assemblea SIA 1909 pp 141, 153,

177-182 408 2) Wasserscirtschajt 1921

p 229 (impianto ldroelettnco) 3) Wyss
ling 1946, pp 241-244 197, 248, 251,

314, 364 4) Dosch 1984, pp 58-64

Filanda, via
Strada di Prato Carasso

27 I llanda Pagamni. Fondata nel 1834 da

Fulgenzio Pagamni Cessazione dell'at
tivita negh anni 1884-1886 e in seguito
chiusura definitiva Fra il 1899 e il 1909

sede della «Manufacture de Chapeaux
Belhnzona ci devant Ammann, Labhart
et Cie», dal 1923 fabbnea «Maggi», poi
trasformata in stabile d'appartamenti a

basso costo Demohta E documentata
da un dipinto a oho del 1866 di Giovan
ni Varrone, pittore belhnzonese attivo a

Vienna Era un interessante esempio di

insediamento pre industnale quasi au-
tonomo, orgamzzato a forma di vasta
azienda agncola sorta su un canale col-
legato al Ttcino con stagno L edifiuo
centrale a tre piani era affiancato da

due ah aliungate, piu basse La corte
antistante era chiusa da un portone II

complesso comprendeva alloggi per
operai, per lo piu ragazze (all inizio la

filanda occupava 15 persone, ma ne! pe
riodo piu fiorente fino a 180), una scuo
la, una cappella, stalle, ecc ed era cir-
condato da un parco di conifere con un
cedro e un'araucana Bibl I) Assemblea
SIA 1909 p 352 2) RB, No 7, 1973, pp
11-17, 1973, No 8, pp 19-22

Fortifica/ioni
Mura di cinta e Murata
II sistema difensivo della citta fu creato

per la gran parte nel XV secolo durante
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la signoria milanese e si componeva di
una cinta settentrionale ed una meri-
dionale che collegavano le mura del
Castel Grande a quelle del Castello di
Montebeilo, nonche di una lunga mura-
glia, detta «murata» che sbarrava la
valle fra il Castel Grandee il fiume Tici-
no. Nel corso deH'Ottocento la cittä si

sviluppo soprattutto nella zona compre-
sa fra le colline dei due castelli per cui
fu necessaria la demolizione di porte
cittadine e di alcuni tratti delle mura:
nel 1816 cadde Porta Camminata <Piazza

Indipendenza), nel 1824 fu la volta di
Porta Codeborgo (Piazza del Sole), nel
1847 venne demolita Porta Nuova con
Padiacente porzione di mura verso
Piazza Governo Nel 1867 fu distrutta
Pimponente Torre del Portone per col-
legare Viale Portone a Piazza Orico. Per
far posto a Viale Stazione fu demohto
nel 1874—1875 un tratto delia cinta
settentrionale nell'attuale Via Torre. La si-
stemazione della Sahta al Castel Grande.

nel 1882-1884, comportö Papertura
di una breccia nella cinta muraria sotto-
stante il Castel Grande. Bassorilievi in
marmo raffiguranti lo stemma milanese
furono salvati dalle demolizioni e mu-
rati in altri edifici, quali pietre di spo-
glio (vedi Via Dogana. mura cittadine).
Interventi per la salvaguardia delle mura

furono decisi solamente negli anni
venti: per liberare la cinta muraria fu

vietata la costruzione di edifici, si ac-

quistarono i terreni limitrofi e si intra-
presero opere di ricostruzione affidate
in gran parte a Giuseppe Weith. Nel
1926, in seguito ad un decreto grancon-
sigliare, le aree confinanti con i castelli
e le mura furono dichiarate zone protet-
te; alio stesso tempo s'inizio Pelabora-
zione dei relativi progetti. Nel 1922

Giuseppe Weith restauro (con la consu-
lenza di Enea Tallone) una porzione
della murata sotto il Casfello di Montebeilo.

Nel 1929 Weith restauro ancora la

murata fra il Castel Grandee il Portone
e chiuse con un'arcata la breccia della
Sahta al Castel Grande (piani al-
PAFMS). Nel 1939 Weith ricostrui un
segmento della cinta muraria in Via
Dogana. La «ricostruzione» non auto-
rizzata di una seconda porta ad arco sul

punto in cui la Salita al Castel Grande
sbocca nella corte del castello segno la
fine dell'attivita di Weith, nonche di
una politica di restauro molto fantasio-
sa ma poco scientifica.
Bibl. 1) Chiesa 1946, pp. 37-39. 2) Gilar-
doni 1955, pp. 15-30.

Fortificazioni del XIX e XX secolo
(Vedi cap. 2.1). Nel 1844 il Governo
Cantonale ticinese richiese di restaura-
re le fortificazioni di Bellinzona (bibl. 1,

p. 75) per poter difendere il Ticino da
eventuali attacchi armati, almeno fino

alParrivo di truppe di rinforzo. Reazio-

ne, questa, causata dalla sorveglianza
delFistruzione e dell'equipaggiamento
militare nel canton Ticino da parte della

Confederazione, fra il 1840 e il 1844.

Alberto Artan, maestro di disegno, fu
19 incaricato di eseguire una pianta di

Bellinzona nel 1844-1845 (Risoluzioni della

Muncipahta, vol. 12, all'ACo). II
«Memoire sur les moyens de fortifier la

position de Bellinzona», steso il 18.12.
1844 dall'allora colonnello G.H. Du-
four, sosteneva incondizionatamente la

richiesta ticinese, benche egli, in occa-
sione di precedenti progetti per
fortificazioni all'interno del Paese avesse
classificato Bellinzona in posizione del
tutto secondaria. Nel 1848: occupazio-
ne delle frontiere a causa delle insurre-
zioni del Lombardo-Veneto contro
l'Austria e stanziamento di un credito
per il rinforzo delle fortificazioni di
St. Maurice e Luziensteig, nonche per la
costruzione di quelle di Bellinzona. Di-
rettore dei lavori a Bellinzona era il te-
nente colonnello Johann Jakob Dietzin-
ger, comandante delle truppe del genio
del Canton Zurigo, il quale a partire
dal 12.5.1848 inizid, coadiuvato dal-
Ping. Domenico Daldini e da Alberto
Artari, ad esaminare i terreni ed eventuali

casi di esproprio (documenti al-
l'AC, Div. 1151).

Nel 1848 truppe del genio e impresari
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privati costruirono una linea di trincee
all'altezza del torrente Dragonato II

progetto Dietzinger modificava legger-
mente la proposta Dufour del 1844- la
batteria Dragonato fu postata presso la

strada cantonale verso Lugano, ad

ovest le lunette «del Garof» e «di Valia»,

sul canale laterale del Ticino la «ri-
dotta Saleggio». Nel 1851: «Considera-
zioni del Dipartimento Militare intorno
ad un eventuale aggressione del Canto-
ne per parte di una Armata proveniente
dalla terra di Lombardia e modo per
cessarla colle sole forze del Cantone»
(firmate dal consigliere di stato Agosti-
no De Marchi, bibl 3) Di conseguenza
si npresero i progetti per le fortificazio-
ni in occasione delle tensioni fra il Ticino

e la Lombardia austriaca. Dufour ri-
spose il 10.8 1851 Dopo il blocco delle
frontiere con il Canton Ticino e I'espul-
sione dei ticinesi dalla Lombardia, nel
1853, il Consiglio Federale addusse come

pretesto per il progressivo amplia-
mento delle opere di difesa di Bellinzona

e Luziensteig, la maggior mobilita
delle truppe nemiche data dalle ferro-
vie e dal telegrafo La prima commis-
sione svizzera per le fortificaziom ebbe
come presidente il colonnello Johann
Ulrich Ochsenbein, consigliere federale
e capo del Dipartimento Militare, e come

membri il generale G H. Dufour, il
colonnello e ispettore delle truppe del

genio Antoine Joseph Buchwalder, il
colonnello Emanuel Bourgeois-Doxat,
commissario federale nel Ticino, e il
colonnello Eduard von Ziegler. Essa deci-
se, il 23.8.1853 la costruzione di una

20 linea di trincee sul tratto Morobbia Se-

mentina. J J. Dietzinger fu eletto di
nuovo direttore generale dei lavori,
mentre il maggiore J. R. Gottlieb Herzog

(Aarau) dapprima, e piu tardi i! ca-

pitano Johann Kaspar Wolff, ispettore
delle costruzioni del Canton Zurigo, si
divisero l'effettiva esecuzione dell'ope-
ra II 20.8.1853 le truppe ticinesi del
genio dettero avvio ai lavori per questa
«linea esterna», durati 15 mesi, da set-
tembre furono impiegati anche esuli
lombardi e disoccupati e da fine no-
vembre intervennero imprese private
(che furono obbhgate ad assumere i

disoccupati) L'opera principale fu la co-
83 struzione della doppia batteria sul lato
84 est della valle fra Camorino e Giubia-

sco (13 mesi di lavori con in media 100

uomini). Sul pendio sovrastante fu di-
sposta una linea di difesa con 5 torn ro-
tonde sul modello di St. Maurice. Nel
fondovalle, presso il Ticino fu collocata
la batteria della Morobbia, accanto al

ponte di pietra, e ad est della stessa la
lunetta Morobbia e la «ridotta della
Carbonera», posteriormente, sulla riva
sinistra, la batteria Rovede; sulla riva

21 destra, su ambo gli argini del torrente

85 Sementina, furono erette mura con mer-
li e feritoie. La murata nord correva
verso la batteria Sementina, sotto la
strada per Locarno, quella sud nsaliva

82 la china fino al Monte di Pizzorino,
dov'era un'altra torre rotonda. Sopra la
strada fu costruita una porta (piü tardi
verosimilmente amphata da Giuseppe
Weith, poi demolita); sul fondovalle,
verso il Ticmo si trovava la «ridotta
Sementina». La linea posteriore fu raffor-
zata da una batteria presso il Ticino
Documenti relativi alle fortificaziom
del 1848 e del 1853-1854 si trovano al-
1'AF. In particolare ai Ni 17899-17903;
piani ai Ni 27/17911, 17911a, 17913,
17915. planimetrie, piantine e alzati delle

singole opere di difesa, fra i quah
quelli del sottotenente del genio

83 A Kundig (piani per la doppia batteria
84 presso Camorino), dell'aspirante del ge-
82 nio B Muller (libretto con disegni di

tutte le opere al No 17900), di J K.
Wolff (piani per un complesso centrale
con piccola caserma), di Carlo Fraschi-
na (progetti di trasformazione del 1862

per la batteria Morobbia e per la doppia

batteria presso Camorino; No
27/3280). Vedi anche Via Convento
(S. Maria delle Grazie) e Via Dogana
(Dogana vecchta). Planimetrie- una di
Bourgeois-Doxat vedi bibl 2; una se-
conda e nel lascito Largiader alia Bi-
blioteca Centrale di Zurigo
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Trasformazioni dopo il 1854. Nel 1902

la manutenzione delle opcre di difesa
passö dalla sezione delle truppe del ge-
nio alfufficio per la costruzione delle
fortificazioni. Nel 1905 la torre rotonda
presso Sementina fu coperta d'un nuo-
vu tetlo. Nel 1907 cessione della linea
interna di fortificazioni, della batteria
della Morobbia e della lunetta della
Morobbia facente parte della linea
esterna. Nel 1909 il colonnello Johann
Friedrich von Tscharner (Coira) e

Julius Rebold (capo delfufficio per la
costruzione delle fortificazioni dal 1906 al
1921) proposero la realizzazione di ulterior!

opere di difesa alfaltezza della
linea esterna del 1853-1854, in occasione
dello stanziamento di un credito per
fampliamento delle fortificazioni del
Gottardo negli anni 1911-1915. Nella
progettazione del 1911-1912 le opere di
difesa furono perö spostate in avanti,
sulla linea Gordola-Magadino-Monte
Ceneri, secondo il concetto del capo di
stato maggiore Theophil von Sprecher
(in controversia con il colonnello
Robert Weber, comandante delle truppe
del genio) poiche «un isolamento totale
di Bellinzona con fortificazioni» non
sarebbe stato possibile con i mezzi a di-
sposizione (bibl. 4, p. 90). Nel 1912 si

iniziö la costruzione e con lo scoppio
della prima guerra mondiale si creö un
comando delle fortificazioni di Bellinzona

sotto la guida di J. Rebold. Fino
al 1918 fu costruito, a sud di Bellinzona,
un fronte di difesa di 35 km circa (bibl.
4, p. 99) che comprendeva: batterie sul
Monte Ceneri presso Cugnasco e sul-
l'Alpe di Grun, un magazzino per le

munizioni, una rimessa per i pezzi d'ar-
tiglieria, una caserma sul Monte Ceneri,

nonche alloggi per gli ufficiali e lo-
cali per gli uffici nel vecchio albergo;
blocchi stradali con gallerie lateral! a

Gordola, Magadino e sul Ceneri: a Ma-
gadino vi era anche una ridotta fortifi-
cata e una trincea di cemento. Casemat-
te con piazzuole per cannoni furono
poste lungo la Verzasca e sul confine
anteriore del Monte Ceneri; inoltre:
fronti avanzati sul Monte Ceneri e a

Medeglia, baracche d'alloggiamento e

capisaldi, strade e sentieri su diversi al-
pi e punti strategici (fra gli altri sullo
Jorio e sulla Cima di Medeglia); stalle

per cavalli sulla piazza d'armi di Bellinzona;

serbatoi per l'acqua potabile; il-
luminazione elettrica; collegamenti te-
lefonici con numerosi punti di base.
Nel 1920 furono portati a termine i la-
vori di sgombero e liquidazione; fam-
ministrazione e la manutenzione furono
affidate al comando delle fortificazioni
del Gottardo. Parti delle opere di difesa
piü vecchie furono vendute nel 1944 e

nel 1952. Delle ridotte, batterie e lunette
sono giunti a noi solo qualche resto di
muro e qualche traccia di terrapieno.
Una delle torri rotonde sopra Giubia-
sco fu restaurata e fimponente terraz-
zo, costruito per la doppia batteria di
Camorino, fu utilizzato per la costruzione

di nuove case. Le mura e la torre
per i fucilieri presso il torrente Sementina

si sono invece conservati quasi in-
tatti.
Bibl. 1) Werner 1946, p. 75-85, 92-102.
2) BSSI84 (1972), p. 33-36. 3) RB 1977,

No 8, pp. 12-15; 1978, No 2, p. 16ss. 4)
Rebold 1922/1982, pp. 13-99. 5) Le
fortificazioni della fame, a cura di allievi
della Scuola Maggiore di Camorino
guidati da Giuseppe Bomio (Pubblica-
zione del Centro didattico cantonale),
1974. 6) NZZ1985, No 245, p. 33.

Franscini, viale Stefano
86 Sistemazione decisa nel 1893 e realizza-

ta nel 1897-1898 da Giuseppe Aglio su

piani di Maurizio Conti. Nel 1894 furono

piantati 250 ippocastani, in parte so-
stituiti da altri nel 1930. Nella parte alta
del viale gli immobili si susseguono con
ampi interspazi: si tratta per lo piü di
edifici a carattere rappresentativo. II
cappellificio fu per molto tempo la sola
costruzione esistente sulla Pianura del
Ticino. II dislivello, in parte rilevante,
fra il tracciato della strada e fantico let-
to del torrente Dragonato e oggi appia-
nato. Bibl. 1) Grossi 1980, pp. 47, 52, 56.

2) RB 1983, No 11, pp. 22-30.
86 No 1 Chiesa e casa parrocchiale evan-

geliche. Erette nel 1899 da Paul Reber
(Basilea) grazie a sussidi delle comuni-
tä di Basilea e Zurigo e ad un'ipoteca
della Societä delle Ferrovie del Gottardo.

Chiesa consacrata il 26.12.1899.
Bibl. 1) Grossi 1980, p. 51. 2) Stampa
con veduta e pianta della chiesa alia
BNS.
No 3 Pretorio. Costruzione decisa nel

giugno del 1893. Inaugurata nel 1895.

Nel 1905 fu ampliato, trasformato e rial-
zato ad opera di Ferdinando Bernasco-
ni (Locarno); collaudo di Otto Maraini



313 Bellinzona

(Lugano) il 1.7.1908. II Pretorio ospita-
va il tribunale distrettuale, le carceri, il
comando di Polizia, il gabinetto antro-
pometrico e uffici amministrativi. Bibl.
1) Pometta 1909, p. 30. 2) Grossi 1980,

p. 52. 3) Gwmale del Popolo, 30.6.1983.
No 7 Vecchia sede della Scuola Canto-
nale di Commercio, fondata nel 1894, e

delle Scuole di disegno di Bellinzona.
Eretta nel 1894—1895 dall'impresario
Emilio Donati (Astano); stando alle no-
tizie in bibl. 3), partecipo ai lavori an-
che Parch. Maurizio Conti. Iniziatore
principale dell'opera fu verosimilmente
Ping. Fulgenzio Bonzanigo (bibl. 1). 11

complesso originariamente a ferro di
cavallo, fu chiuso a forma di quadrato
da un'ala negli anni 1900-1910. Facciata
neorinascimentale prospiciente Passe

Via Governo-Via Jauch, rivestita in pie-
tra di Osogna. Trasformazioni ne! 1923.

Bibl. 1) Talamona 1954, p. 81. 2) RB
1970, No 11, p. 5 ss. 3) Elenco delle opere
di Conti.
Pipografia, vedi Via Canonico Ghirin-
ghelli No 9.

Ni 11-13 Casa degli anni 1900-1910. Ni
17-19 Casa plurifamiliare e Grotto Bar-
beris, eretta nel 1895. Ampliata nel 1900

su commissione di Siro Bernasconi. De-
molita. No 21 Villetta bifamiliare a due
piani, eretta negli anni 1900-1910. Ver-
sione ridotta delle casette per i ferrovie-
ri di Via Giuseppe Malta Ni 6-24. De-
molita. No 27 Casa degli anni 1900-1910

costruita in stile «chälet suisse». Rima-
neggiata. Banca, vedi Via Jauch No 1.

No 10 Casa bifamiliare. Progettata nel
1906 da Giulio Perlasca su commissione
della famiglia Lussi. Realizzata alia ma-
niera di un capomastro, con frontone e

terrazza con ringhiera di ferro. No 12

Casa unifamiliare progettata verosimilmente

da Giuseppe Weith nel 1924 quale
«casetta Carlo Tanner». Costruzione

cubica coperta da tetto a padiglione,
con logge d'angolo, muratura viva e fi-
nestre con cornici intonacate di stile ru-
stico-barocco. Ni 24. 26 Edifici cubici a

due piani con tetti a padiglione, eretti
nel 1890(7). II giardino ad angolo acuto
del No 26 si estende fino a Via Carlo
Salvioni. Cancello decorato da un ser-

pente avvinghiato ad un'alabarda, data-
bile agli anni 1890-1900. Padiglione di
metallo a pergola con cupola moresca.
Sull'incrocio con Via Carlo Salvioni e

una stazione di trasformatori del 1905,

dalla muratura regolare in laterizi, con
stemma della cittä.
No 30 Giä Fabbrica di cappelli Vittore
Grignaschi & Co, costruita nel 1899—

1900 su piani di Maurizio Conti (bibl.
3) dalPimpresa Natale Tettamanzi e

Pietro Albizzati. Demolita nel 1982.

Complesso simmetrico con corpi a un
piano allungati; nella parte mediana
della facciata vi erano gli uffici
amministrativi. II pennacchio azzurro della
ciminiera «segnerä anche da lontano, il

nuovo centro industriale, di lavoro pro-
ficuo per la nostra gioventü e quindi in
argine alia mania emigratoria delle no-
stre popolazioni, ed un impulso ad altre
iniziative...» (citazione da bibl. I).
Bibl. 1) RB 1975, No 5, p. 20. 2) RT
1983, No 1, pp. 47-49. 3) Elenco delle

opere di Conti.
89 Ponte della Torretta sul Ticino. Eretto
15 da) giugno 18)3 all'agosto 1815 nell'am-

bito dei lavori per la nuova strada can-
tonale per Locarno, secondo i progetti
dell'ing. Giulio Pocobelii (Melide), do-

po che Ping. Francesco Meschini rifiutö
Tincarico. II progetto finale teneva con-
to di uno precedente, dell'ing. Prospero
Franchini, che prevedeva undici arcate
e un casello daziario neociassico
(progetto originale di Pocobelii al Castello
di Locarno). La rovina della torre che
diede il nome al ponte, vestigio del
ponte fatto costruire da Lodovico il
Moro negli anni 1484-1487 e distrutto
da un alluvione nel 1515, fu dapprima
conservata quale «fabrique» romantica,
ma poi demolita nel corso del secolo
scorso. II ponte ha «10 archi della luce
o corda di 18 metri: le pile sono grosse
metri 3 circa, ma un po* basse, e un po'
corti i parti acqua: la lunghezza del
ponte, metri 209.70: costö circa 5 mila
luigi» (bibl. 1). I piani per questo ponte,
cosi come altri modelli per ponti nel
Canton Ticino e i piani per la correzio-
ne del fiume Ticino, furono presentati
alPEsposizione Nazionale del 1883 a

Zurigo (album di disegni all'AC). Al
momento della decisione di prolungare
Tincanalamento del Ticino fino a Ca-

30 rasso si sostituirono le tre arcate mediane

del Ponte della Torretta con una sola

areata metallica. su progetto dell'ing.
Carlo Bonzanigo. L'impresa Albert
Buss & Co. (Basilea) realizzö 1'opera
nel 1899; il collaudo segui in febbraio
del 1901. Prova di stabilita con vagoni
carichi di pietre e con carri pesanti trai-
nati da cavalli. Nel 1969 il ponte fu de-
rnolito. Bibl. 1) Franscini 1 (183*7), p. 293

ss. 2) Adriano Soldini, il Ponte della
Torretta in: Scuola Ticinese 1979. No
78, p. 12 ss. 3) Grossi 1980, p. 56 ss.

Cabuz7i, piazzetta
Vedi Via Codeborgo, fra i Ni 7 e 15.

Ghiringhelli. via Canonico
Dedicata a G. Ghiringhelli (1814-1886).
Aperta nel 1900 sul posto di un vicolo
che dal Monastero delle Orsoline con-
duceva ai Saleggi. Del fitto nucleo cit-
tadino fanno parte le ville con vasti

giardini ai Ni 1-7, ed alcuni grandi edi-
86 fici sul tipo di quelli di Viale Stefano

Eranscini.
No 1 Villa eretta verosimilmente nel
1907 da Maurizio Conti per la famiglia
Pedotti (vedi anche Via Orico No 2).
Costruzione cubica con tetto a

padiglione e avancorpo centrale di tre piani;

I'entrata e sul lato. La folta vegeta-
zione nel giardino e coeva in parte alia
costruzione. No 5 Casa degli anni 1910—

1920. Volume cubico a tre piani con tetto

a padiglione. No 7 «Villino G.
Salvioni» (vedi No 9), progettato nel 1927

dal noto architetto luganese Adolfo
Brunei, utilizzando elementi dello stile
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rinascimentale fiorentino (vedi anche
Via Claudio Pellandini No 1). NelFan-
golo del giardino su Viale Stefano Fran-
scini sorge un grosso cedro. No 9 Sede
della ditta Salvioni & Co. Arti Grafi-
che, eretta nel 1906 da Maurizio Conti
per Emilio Colombi quale «stabilimen-
to litografico» (bibl. 3). Originariamen-
te a ferro di cavallo, oggi Fedificio e

chiuso sui quattro lati ed ha un volume
cubico, simile al No 13. Bibl. 1) Guida
Colombi 1901. pianta della cittä. 2) Tala-
mona 1954, pp. 163-165. 3) Elenco delle

opere di Conti.
No 13 Collegio Francesco Soave; pro-
gettato nel 1894 da Maurizio Conti quale

Istituto Dante Alighieri su commis-
sione della Banca Popolare Ticinese e

della Banca Cantonale Ticinese. Realiz-
zato dairimpresa Natale Tettamanzi e

Pietro Albizzati. inaugurato il 12.3.
1896. Nel 1897 fu stipulato il contratto
fra le Banche e i professori Giuseppe
A. Tini (rettore dell'istituto) e Ressiga.
Lo stesso anno Maurizio Conti presen-
to un progetto d'ampliamento. I Padri
Somaschi di Lugano rilevarono Fistitu-
to nel 1901 dedicandolo al pedagogo e

scrittore somasco Francesco Soave

(1743-1806). II primo rettore fu Giovanni
Sironi. Piü tardi alFedificio fu ag-

giunto un quarto piano con attico, al

posto delForiginale tetto a padiglione.
Bibl. 1) RB 1981, No 4, p. 20ss.
No 15 Casa d'appartamenti di carattere
popolare. Eretta nel 1895-1900 per le
sorelle Stoffel, proprietarie di un nego-
zio di coloniali e di una drogheria. La
soluzione architettonica e originale: gli
appartamenti formano una successione
di compartimenti a due piani, conferen-
do alFedificio Feffetto di un blocco di
forma allungata. No 21 Villa Vera. Eretta

nel 1930 da un impresario formatosi
alia scuola di Enea Tallone, che aveva
introdotto a Bellinzona questo genere
di ville turrite di stile rinascimentale.
Facciate in laterizi arancioni e rossi. I

giardini con pergolati sono rivolti verso
la strada.
No 4 Villi no Anita eretto nel 1936 da
Giuseppe Viscardi, allievo di Enea
Tallone, per Antonio Borsa che ne aveva

realizzato il disegno ispirandosi, per i

motivi neorinascimentali, a fotografie
da lui stesso scattate in Italia.

Giardino, piazza
Vedi Piazza Rinaldo Simen e Piazza
Governo.

Gorduno, valle di
Valle del Riale di Gorduno che si getta
nel Ticino a nord di Bellinzona.
Impianto Idroelettrico. Vedi cap. 1.1 per
le vicende degli anni 1883-1890. Nella
riunione del Consiglio comunale fu
stanziato, nel 1890, un credito per la co-
struzione iniziata nel medesimo anno e

inaugurata il 1.2.1891. La ditta Alioth
(Basilea) forni due gruppi di turbine da
100 HP, messe in funzione lo stesso anno

secondo il sistema a corrente alter-
nata monofase 2000 Volts, 42 periodi. II

1.5.1892 poterono essere serviti 135 ab-
bonati e 891 lampade. Nel 1894 fu in-
stallata una terza unitä di 150 HP e nel
1896 una locomobile a vapore di soc-
corso di 80 HP. Vedi anche Morobbia
(con bibl.). Bibl. 1) Wyssling 1946,

pp. 135,177.

Gorla, via dei
Tratto della rete di strade perpendicola-
ri del quartiere nuovo presso Viale Por-

tone, le cui costruzioni furono in parte
realizzate dalla ditta Antognini.
Ni 1, 3, 2, 6, 8 Case plurifamiliari erette
negli anni 1910-1930 alFinterno di pic-
coli giardini. In parte subirono trasfor-
mazioni. No 2 Casa trifamiliare proget-
tata verosimilmente dalFing. Secondo

Antognini nel 1910. Ha piani molto alti
e finestre incorniciate da motivi a trafo-
ro bianchi.

Governo, piazza
Giä Piazza Giardino e Piazza Teatro.
Originariamente (piano Artari 1845) era
un'area coltivata a vigneti, compresa
fra il convento delle Orsoline e le mura
della cittä, a sud di Porta Locarno. La

piazza fu aperta negli anni 1846-1847 al

momento della costruzione del Teatro.
cosi motivata dal gruppo azionario che
la promosse: «II nostro paese ha... uno

stringente bisogno di dilatarsi, giacche
e esuberante in proporzione dei fabbri-
cati e le costruzioni fuor delle mura che

non hanno, generalmente parlando, un
valore e un pregio pari agli edifici inter-
ni. Ora, il nostro progetto si presta mi-
rabilmente a soddisfare questo bisogno:

associato un tale nostro progetto
al pensiero della demolizione di Porta
Locarno e di quel tratto di muraglia che
ivi si prolunga sino ad un piccolo tor-
rione, noi vedremmo dalFesecuzione
del progetto formarsi una piazza di
conveniente grandezza al luogo di Porta

Locarno e sue adiacenze. Tutta la

parte esteriore, detta di Orico, divente-
rebbe un vero e proprio aggregato della
cittä; di piü verrä a risultare una nuova,
spaziosa amena contrada...» (bibl. 1,

p. 10), Fodierna Via G. M. Bonzanigo.
La facciata principale del teatro fu ri-
volta verso il Castel Grande. Soltanto
con la trasformazione delFex convento
delle Orsoline (No 6) nel 1869 fu co-
struita una facciata rappresentativa
prospiciente la piazza, nella quale furono

piantati nuovi alberi. II giardinetto
di fianco al teatro con il gruppo di im-
ponenti alberi risale al 1900 circa. La
piazza e pavimentata di porfido rosso.
Bibl. 1) RB 1972, No 12, pp. 25-29;
1973, No 3, p. 10. 2) Grossi 1980, p. 36.
Fontana posta a ricordare Fintroduzio-
ne delFimpianto comunale delFacqua
potabile (1869); dal 1920 si trova in
Piazza Rinaldo Simen. Osservatorio
Meteorologico installato nel 1863, era
una delle diciotto stazioni della rete
meteorologica svizzera. Demolito. Bibl.
1) RB 1972, No 12, pp. 25-26; 1973, No
3, p. 10. 2) Grossi 1980, p. 36.

No 2 Casa del XVIII secolo, riattata e

rialzata negli anni 1910-1920. Sopra il
terzo piano corre un largo fregio a graffito

con rose e ghirlande, opera di Emilio

Maccagni. NelFinterspazio fra i Ni
2 e 3 e un padiglione a un piano, eretto
prima del 1884 (ill. 28), con aperture ad
arco tondo e sostegni metallici per il
tetto (ora salone da gioco). No 4 Casa
del XVI11 secolo, riattata negli anni
1905-1910 su progetti delFing. Giuseppe
Martinoli. Elementi decorativi di stile
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liberty sulle facciate e balconcini di ferro

battuto.
No 6 Palazzo del Governo cantonale.
Giä convento delle Orsoline, compren-
dente la chiesa di S. Maria di Loreto,
eretto nel 1743 e soppresso nel 1848. Fra
il 1848 e il 1851 fu trasformato in palaz-
zo del Governo. Pianta a ferro di caval-
lo aperta verso sud, poi chiusa sul quarto

lato da un'ala neoclassica con sala
del Gran Consiglio al primo piano. In
previsione della rielezione di Bellinzona

a capitale del cantone, nel 1869 (vedi
cap. 1: 1814), furono promossi lavori di
restauro e riattamento: I'ala prospicien-
te la piazza fu rialzata di un piano per
gli uffici statali, secondo i piani del ca-
potecnico cantonale ing. Carlo Fraschi-
na; la direzione dei lavori fu affidata
airing. Alessandro Molo, la realizzazio-
ne alia ditta Gaetano Caldirola (Men-
drisio). Nel 1880 furono intrapresi altri
lavori, allorche Bellinzona divenne de-
finitivamente sede del Governo cantonale.

Fu rialzata di un piano Pala nord
e trasformata la scala principale, su

progetti del capotecnico cantonale
Francesco Banchini. Nel 1899 il soffito
della sala del Gran Consiglio fu deco-
rato da un dipinto di Adelchi Maina
con raffigurazioni allegoriche nella tra-
dizione della pittura illusionistica ba-

rocca: finte volte aperte verso il cielo,
nel quale si libra una figura femminile
a rappresentare la Repubblica del Canton

Ticino, accompagnata dal motto:
«Uno per tutti, tutti per uno». Nel 1892

fu demolita la chiesa di S. Maria di
Loreto, sul cui sedime sorse, nel 1921-1922
l'ala ovest del palazzo, secondo i piani
di Giuseppe Bordonzotti, per opera
delPimpresa Sala & Pelossi. Nel 1922

furono apportate modificazioni alia
corte interna e alia facciata prospicien-
te la piazza, su progetto di Americo
Marazzi: articolazione neoclassica e so-
stituzione del frontone semicircolare
con quello triangolare. Altre trasforma-
zioni negli anni 1928, 1940, 1942, 1944,
1958-1960 (demolizione dello scalone
d'onore), 1966 (chiusura delle arcate sul
lato occidentale della corte), 1967-1968
e 1971. Nel corridoio sovrastante la scala

principale: busto-ritratto del Generale

Dufour, di Vincenzo Vela, 1849. Nel
corridoio dinnanzi alia sala granconsi-
gliare: busti in marmo bianco che prima

del 1961 stavano nella sala stessa: lo
statista e scrittore Vincenzo d'Alberti
(1763-1857) di Vincenzo Vela, il gran-
consigliere, consigliere nazionale e con-
sigliere agli Stati Giacomo Luvini-Per-
seghini (1795-1862) pure di Vincenzo
Vela, il consigliere federale e diplomati-
co Giovanni Battista Pioda (1808-1882)
di Ettore Rossi, il granconsigliere,
consigliere nazionale e consigliere agli Stati

Carlo Battaglini (1812-1888) di Luigi
Vassalli, lo scultore Vincenzo Vela
(1820-1891) di Apollonio Pessina, il

consigliere di Stato e consigliere nazionale

Giuseppe Cattori (1866-1932) e il
consigliere federale Giuseppe Motta
(1871-1940) ambedue di Fiorenzo Ab-
bondio.
Bibl. 1) Pometta 1909, p. 32. 2) Adolfo
Caldelari, L'indipendenza tianese nelle

opere allegoriche dei piftori Baroffw e

Maina, Lugano 1970. 3) Adolfo Caldelari,

// palazzo delle Orsoline, Bellinzona
1973. 4) Anderes-Serandrei 1980, p. 13.

93 No II Teatro «11 Sociale». Fondato nel
1838 da una societä per azioni; il
progetto non fu perö realizzato a causa di
discordie sul sedime da destinare al-
I'edificio. Nel 1846 fu fondata una nuo-
va societä per il teatro, e nel 1846-1847

esso fu costruito su piani dell'arch. mi-
lanese Giacomo Moraglia che aveva giä
realizzato, nel 1843-1844, il Municipio

di Lugano. La direzione dei lavori fu
affidata all'ing. Rocco von Mentlen. Le
volte furono dipinte da Giovanni An-
dreazzi e le sale da Antonio Maddale-
na. Apertura il 26.12.1847. La Societä
del Casino occupo le sale del primo
piano negli anni 1850-1857. Nel 1919 Pe-

dificio fu riattato e dotato di nuovi sof-
fitti, dipinti da Luigi Faini. La costru-
zione e una «graziosa riduzione in mi-
niatura dei grandi teatri classici milane-
si» (bibl. 2). Edificio cubico con tetto a

padiglione; corpo architettonico rap-
presentativo a due piani, comprendente
I'entrata, tre portali ad arco pieno e

avancorpo mediano scandito da pila-
stri, coronato da un frontone. Sulla
facciata prospiciente la piazza, annesso
comprendente il Ristorante Teatro eretto

nel 1900 da Maurizio Conti (bibl. 4).

*

i
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Bibl 1) Casimiro Fratecolla, II featro
di Bellinzona, in II Dovere 10-14 4

1919 2) Pometta 1909, p 32 3) RB 1969,

No 4, p 22, 1973, No 3, p 9ss 4) Elen-

co delle opere di Conti 5) Anderes-Se-
randrei 1980 pp 13-14

Guisan, via Henri
Gia Via Caserma Dedicata al Generale
Henri Guisan (1874—1960) II rettifilo
conduce da Piazza Rinaldo Simen a

Piazza Mesoluna II pnmo tratto fu

aperto gia fra il 1820 e il 1845 Ebbe
funzione rappresentativa fino al 1875,

allorche Viale Stazione e, nella parte
sud della citta, Viale Stejano Franscim
negh anni novanta divennero gli assi

piu importanti In questi noni fu co

struito, contro il volere dei «nordisti»,
anche il Teatro e trasferita la sede del
Governo Cantonale II Quartiere San
G'ovanni che ricevette 0 nome dal
romonima chiesa (No 4), sorse a parti
re dal 1884 ad est di questa zona Via
Guisan e oggi athancata da edifici mo
derni ed e 1 arteria pnncipale verso il
San Gottardo
No 1 Albergo Unione Anticamente villa

all esterno delle mura eretta attorno
al 1800 e albergo dal tardo Ottocento
Negh anni 1905-1910 fu trasformato su

comrmssione di Carlo Curiom II corpo
pnncipale allungato, verso Piazza Si-

men fu nalzato altre trasformaziom e

aggiunte dopo il 1945 No 3 Casa degli
anni 1870-1890, accanto alia caserma
Semplice edificio cubico di quattro pia
m, con tetto a padiglione Piloni del
cancello sormontati da vasi Demohta

94 No 5 Caserma II concorso per la co
106 struzione di un semplice «locale per il

servizio di picchetto» (per 1500 uomim
e 100 cavalh) fu bandito il 2 11 1852 nel
1 ambito dei lavon per le fortificazioni
miziate fin dal 1848, e vinto dall'ing

Antonio Molo (bibl I) Per i lavon fu

rono impiegati i ticinesi espulsi dalla
Lombardia in seguito al blocco austna
co del 1853 (vedi Fortificazioni) Entro
in funzione a partire dal 1855 Edificio
a ferro di cavailo con cortile d esercizio
sul letio facciata pnncipale con piano
attico e frontone arcuato II terreno d'e
sercizio era in ongine ai Saleggi quan
do Bellinzona divenne piazza d armi,
nel 1879, ne fu organizzato un secondo
a nord-ovest della caserma Nel 1929

Baldo Carugo decoro il frontone con lo
stemma del Cantone e le figure di Mar
te e Vulcano Arsenale eretto dopo il
I860 a nord della caserma (Johann
Caspar Wolff esegui gia nel 1859 un pro
getto ora conservato alPAF 27/17911

a), e piu tardi utilizzato quale maneggio
coperto Un altro annesso sorse sul me-
desimo sedime fra il 1890 e il 1910 (La
nuova caserma fu inaugurata nel 1959

dal 1979 Bellinzona non e piu piazza
d'armi) Tutti questi edifici furono de-

moliti, la vecchia caserma fu minata
durante un esercitazione militare Sulla
sua area sorge ora la nuova sede della
Banca dello Stato
Bibl 1) Invito alle votazioni comunah
sui progetti del 19 4 1853, con progetto
di Molo, vedi bibl 4) 2) Lavizzan 1863,

p 462 3) ASMZ 35 (1889) pp 143, 180,

248, 42 (1896) p 120 4) RB 1971, No 10,

p lOss 1984, No 2, p 20ss 5) NZZ
21 3 1973, p 20 6) Grossi 1980, pp 63,
73 ss

No 7 Scuole comunah Nord Concorso
del 1906 vinto da Giuseppe Bordonzotti
e Bernardo Ramelli (Lugano) Erette su

progetto di Maurizio Conti Costruzio-
ne a tre all di modesto carattere classi

cheggiante, rivestita di ornamenti di ce

mento stampato Sul retro e un cortile
con platani L'edificio fu piu volte am
pliato (vedi Via Lugano No 6)

No 2 Gia Convento degli Agostimani
(poi Palazzo Paganini) eretto nel 1760

(vedi Via Pedotti No 14) Dopo la sop
pressione del 1812 divenne temporanea
mente sede del Governo (fra il 1816 e il
1839, vedi cap I 1814) I corpi architet
lonici raggiuppati attorno alia corte, a

tergo del corpo pnncipale neoclassico,
furono rialzati di tre piani e adibiti ad

alloggi popolari Demolito nel 1968,

vedi No 4 Bibl 1) Adolfo Caldelan,
Mezzo secolo di attivita del Ricovero

Paganmi-Re Bellinzona 1971 2) RB
1975 No 7, p 18

No 4 Chiesa dei SS Giovanni Battista
ed Evangelista, eretta fra il 1760 e il
1772 per i canonici agostimani (vedi No
2) da Matteo Pisoni (Ascona) Dopo il
1812 divenne propneta della citta e dal
1825 propneta pnvata dal 1834 utihz-
zata quale arsenale Dal 1883 di nuovo
aperta al culto temporaneamente per i
cattohci di lingua tedesca Negh anni
1921-1923 restaurata da Enea Tallone
(Relazione del 1921 all ACo, document!
all'AC) Stucchi in gran parte nnnovati,
lavon eseguiti dall impresa Casanova &
Co Vetrate figurate Dipinti di P Ver
zetti, 1928 Lopera pnncipale e una rap-
presentazione melodrammatica di Salo

me sulla parete destra del coro Alia
piazza alberata prospiciente la facciata
barocca della chiesa fu confento carattere

di corte dopo la costruzione della
Cooperativa Agricola (No 6), sorta in
posizione simmetrica all'antico convento

(No 2) Bibl 1) Guida Malagoh 1915,

p 28 2) Popolo e Liberia 31 4 1922 3)
RB 1975, No 7, p 17 ss 4) Anderes-Se
randrei 1980, pp 18-19

No 6 Vedi Via San Giovanni Ni 9-11

Indipendenza, piazza
Gia Piazza San Rocco nbattezzata nel
1903 (vedi oltre) Situata alio sbocco di
Via Camminata a sud della citta, din
nanzi all antica Porta Camminata (vedi
oltre), ha una superficie irregolare, leg

germente in sahta verso la chiesa di San

Rocco Come la vicina Piazza Governo
essa e circondata da facciate neoclassi-
che (vedi anche Via Lugano No 1, Via

Dogana e Via Camminata No 8) Grazie

alia presenza di due alberghi, caffe
e trattorie, la piazza divenne punto d in
contro politico e sociale

95 Obelisco Innalzato in occasione del
Centenano dell'Autonomia Ticinese
(vedi cap 1 1 1903) La giuna del con
corso era cosi composta Prof A F
Bluntschh (Zungo), Louis Dunki (Gi
nevra), Hugo Siegwart (Lucerna),
Giuseppe Chiattone (Lugano), Giuseppe
Stoffel I premi furono confenti a

1 Natale Albisetti (Stabio) e all arch
Armand Neukomm (Zungo) entrambi a

Pangi, 2 Giuseppe Belloni (Lugano)
3 Prof Robert Rittmeyer (Winterthur)
e Franz Liechti, Walter Mettler (Hens
au) Fu mviato anche un progetto di
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Franz Wanger (Zurigo; di proprietä del
figlio Armin). Esecuzione del primo
premio e inaugurazione il 9.9.1903
(A. F. Bluntschli e H. Siegwart, esperti
della commissione federale per le arti,
avevano tentato invano di far erigere il
monumento non in questa sede o di
fronte al Municipio, bensi dinnanzi al
Palazzo del Governo). L'obelisco di
granito chiaro di Ciossetto (Val Verza-
sca) si erge su un basamento di granito
bruno di Castione. Lapide con citazio-
ne dal testo del giuramento del Grütli,
tratto dal Guglielmo Teil di Schiller e

tradotto da Andrea Maffei (1798-1885).
Nel piedestallo sono inseriti bassorilie-
vi in bronzo di Albisetti: II Ticino ac-
colto dalla Confederazione, Pace, Ab-
bondanza, Giustizia. 11 corpo dell'obeli-
sco porta gli stemmi dei cantoni svizze-
n e foglie di quercia in rilievo. Nel 1904

il monumento fu recintato da una can-
cellata, piü tardi sostituita da un'aiuola.
Bibl. 1) SBZ 40 (1902), p. 207; 41 (1903),

pp. 71, 135. 2) RB 1974, No 4, pp. 14-16.

3) Grossi 1980, p. 29 ss.
Antica Porta Camminata, denominata
anche Porta Lugano o Porta Milano, alio

sbocco di Via Cammmata. Su inizia-
tiva di alcuni cittadini (particolarmente
del medico Giuseppe von Menden, ve-
di Ni 6-7) fu sostituita da un nuovo
portone neoclassico nel 1816 su proget-
to di Carlo Colombara. Nel 1853 «...fu
piantato un grosso palo telegraftco...

come albero trionfale di modernitä sul

portone monumentale in Piazza San
Rocco» (bibl. 1). Demolizione decisa
nel 1857, eseguita nel 1860. Le pietre di
spoglio furono recuperate per l'argina-
tura del fiume Ticino. Vedi anche No l,
Via Cammmata No 8, e cap. 1.1: 1903

(Centenario). Bibl. 1) II Dovere, 30.4.
1908. 2) Gilardoni 1955, p. 26. 3) Grossi
1980, pp. 29 ss., 32.

No 1 Giä Casa Cusa, eretta fra il 1810 e

il 1820, addossata alla murata. Sede
delle Poste Cantonali negli anni
1835-1845/1853, giä Trattoria Jelmini e

dal 1930, dopo lavori di riattazione,
Trattoria Indipendenza, con campo da
bocce lungo la murata. Accanto si trova
il No 11 di Via Camminata, un tempo
dotato d'un corpo d'angolo a torre e

comprendente i locali per la Gendarmeria

e per le sentinelle della Porta
Camminata (vedi sopra). Bibl. 1) II
Dovere, 30.4.1908. 2) Grossi 1980, pp. 29,
33.
No 2 Casa Cusa. Edificio neoclassico
addossato alla chiesa di San Rocco,
eretto negli anni 1810-1820. Dal 1859 se-

95 de delPallora fondata Banca Cantonale
Ticinese. Nel 1918 fu trasformata secon-
do i piani di Augusto Fogliardi. Faccia-
ta riccamente dipinta: ghirlande, fregi
di viticci, e quattro medaglioni con i ri-
tratti di Leonardo, Tiziano, Raffaello e

Michelangelo. Bibl. 1) Corriere del Ticino,

5.1.1983 (rubrica «A proposito»).

Chiesa della Confraternita di San Rocco,

prima del 1583 Santa Maria del Ponte.

Edificio tardomedievale con arredi
barocchi. Facciata rinnovata nel 1832; a

questa data dovrebbe risalire anche la
95 finta edicola palladiana con finestra

termale dipinta in facciata. Ulteriori
rinnovamenti nel 1849. Restauro radica-
le negli anni 1926-1928 sotto la guida di
Giuseppe Weith: le pitture architettoni-
che della facciata furono cancellate, il
campanile rialzato e la facciata decora-
ta da un nuovo affresco di Carlo Bona-
fedi raffigurante San Rocco, probabil-
mente ispirato a tracce di una pittura
analoga piü antica. Bibl. 1) Corriere del
Ticino, 14.4.1977, p. 11. 2) Anderes-Se-
randrei 1980, p. 15.

No 4 Casa d'appartamenti con negozi,
progettata dai capimastri Cattaneo e

Giuseppe Weith; la lastra del balcone
porta la data «Anno 1927». Volume cu-
bico con angolo smussato e facciata
dipinta; lato posteriore su pianta ad
angolo, con logge e giardinetto. Prima
delfapertura di Via Fulgenzio Bonzani-
go, nel 1926, fedificio aveva proporzio-
ni maggiori; probabilmente vi si tro-
vava la birreria fondata da Federico
Majer nel 1835, la cui attivitä cessö nel
1870. Bibl. 1) Bonzanigo 1972, p. 42ss.
No 5 Casa Ghiringhelli, sulla biforca-
zione fra Via F. Bonzanigo e Vicolo von
Menden: facciata dipinta a motivi ar-
chitettonici neoclassici. Rinnovata at-
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torno al 1925 dall impresa Sala & Pelos-
si
ISi 6-7 Albergo dell'Aquila, o Aquila
d'Oro, poi Hotel de la Ville o de la Ville
et Poste Onginanamente casa colonica
ai margini della citta, proprieta della fa-
migha Sacchi Dal 1816 proprieta del
medico Giuseppe von Mentlen che la
fece nattare ampio corpo neoclassico
ad est (No 6) con belvedere quadrango-
lare (piu tardi demolito) 11 corpo di
collegamento con arcate e 1'annesso

sulPangolo con Via Lugano furono rial-
zati negli anni 1830-1840 facciata con-
vessa in due parti prospiciente la piazza,

coronata da un frontone neoclassico,

belvedere ottagonale sopra Pannes-
so preesistente Attorno al 1925 fu rimo-
dernato decorazioni a graffito con gem
e viticci nel timpano e nelle lunette del-
le finestre Oggi e una casa d'apparta-
menti con negozi e un bar Bibl 1) RB
1975, No 4, p 14 ss 2) Grossi 1980, p 51

Jauch, iia Giovanni
Tracciata attorno al 1900 in occasione
delPapertura di Vtale Stefano Franscint
e della Scuola Cantonale Supenore di
Commercio (No 7) Dedicata al sinda-
co Giovanni Jauch (1806-1877)
No 1 Banca Popolare Ticinese, eretta
nel 1904—1905 Concorso bandito nel
1904 «L'edificio deve sorgere isolato
avra forme sobrie ma digmtose e non
dovra costare piu di 100000 franchi,
sara costruito con matenah locah»
(bibl 1) I 31 progetti inviati furono giu-
dicati da Arnold Geiser, architetto co-
munale di Zungo, Alessandro Ghezzi
(Locarno) e Otto Maraini (Lugano) ar-
chitetti, Giuseppe Bonzanigo, ingegne-
re e Arturo Stoffel, direttore della Banca

I premi furono confenti a 1 Arnold
Huber (Zungo), 2 Charles Brugger
(Basilea) e, a pan merito, a J E Fntschi
(Zurigo) II progetto Huber fu lodato

per la nuscita soluzione della pianta
«le facciate sono disegnate in modo
semplice e caratteristico ed evidenziano
chiaramente le strutture interne II

progetto ncorda, nelle sue linee principal^

la nuova Banca Cantonale di
Sciaffusa» (bibl 1) L'edificio fu
costruito sui piani di Huber negli anni
1904—1906 dall'impresa Brenni & Soldi-
ni, capomastro fu Ettore Rusconi I la-
von di pittura furono affidati ai fratelh
Balestra, quelli in marmo alia ditta Co-
delaghi e gh stucchi a Giuseppe Berna-
sconi Vetrate di Gaetano Ponzio (Bel-
hnzona) e Giuseppe Schwarz (San Gallo)

Facciate in granito nero di Osogna
fornito dalla Societa anomma cave di
granito svizzere, le colonne dell'entrata
e la scala pnncipale sono di granito della

Verzasca Nella tromba delle scale
vetrate liberty con gh stemmi di Belhn-
zona e del Ticino, in quello che un tempo

era Pappartamento del direttore, al

98 terzo piano, vetrate colorate raffiguran-
ti l castelh di Uri, Svitto e Untervalden
Dopo il falhmento della Banca Popolare

Ticinese l'edificio passo dappnma
alia Banca Popolare di Lugano e, nel
1968, all'Unione di Banche Svizzere La

nuova costruzione fece scalpore e ven-
ne cosi descntta «Lo stile esterno del
fabbncato e tedesco, un po* antico e un
po' moderno e nella nostra Turnta e il
solo che si rimarchi di tal genere che
detto stile a noi di sangue latino abitua-
ti alia bellezza delle forme architettoni-
che del Rinascimento italiano non piac-
cia tanto, codesto e cosa che non occor-
rerebbe neppur npetere, ma devesi pero
nconoscere che I'architettura esterna
del palazzo e un buon saggio di stile
tedesco, saggio tanto piu arduo in quanto
che Pimpiego del granito come matena-
le apparente rendeva lo studio dei sin
goh dettagh e sagome difficile anziche-
no» (bibl 4)

Bibl 1) SBZ 43 (1904), p 312, 44 (1904)

pp 168, 194-195, 244-246 2) STZ V

(1908), pp 400-411 3) Pometta 1909, p
3! 4) Libertx 1981, tav a colon
XXXVII 5) RB 1982, No 12, pp 19-25

I avi77ari, via I uigi
Vedi Prato Carasso

Lodo\ico il Moro, \ia
E la hnea di confine fra il sedime delle
officine delle FFS (Viale Offiuna No
18) e il Quartiere San Giovanni
No 1 Gia Ristorante Birreria Interna-
zionale, costruito dall'impresa Brenni &
Soldini per la famigha Peduzzi-Forni,
inaugurato il 1 1 1894 Fu il primo
albergo di Piazzale Stazwne Piu tardi
proprieta dei fratelh Antognini, nel
1908 di Luigi Male e nel 1919 della famigha

Borelhni (vedi Viale Stazione No
35) La facciata sulla piazza ricorda lo
stile delle ville neoclassiche itahane,
con statuetta (Cere) in una nicchia ad

arco tondo e articolazioni architettoni-
che in colore chiaro su sfondo d'intona-
co onginanamente scuro La veranda
sulla piazza fu sostituita da portici ad

arco nbassato su colonne di granito
nella riattazione del 1920 Bibl l) Gros
si 1980, p 3

No 3 Casa d'appartamenti con Ristorante

Gioconda, progettata nel 1904 da

Giuseppe Albertini per Luigi Lazzanni
su un terreno declive Ni 5-7, 9 Modeste

case d'appartamenti, erette negli anni

1900-1910 No 11 Casa d'appartamen
ti con finestre incorniciate da edicole
dipinte di stile barocco, eretta nel 1915

da Giuseppe Weith su commissione de-
gh impresari Giuseppe Bernasconi e

Pietro Rezzonico Bibl 1) Ambrosetti-
Cattaneo 1981 No 13 Casa plurifamiha
re progettata nel 1898 da Maunzio Conti

per il macchinista delle FFS e consi-
gliere comunale Gughelmo Datwyler
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L'annesso coevo e progettato dallo stes-
so Conti in Via Alberto di Sacco No 13

fu piii tardi ampliato. Bibl. I) Ambro-
setti-Cattaneo 1981.

Lugano, via
Strada cantonale che da Piazza Indipen-
denza conduce a sud, verso Lugano:
aperta negli anni 1808-1812. II primo
tratto era originarjarnente costeggiato
da parapetti merlati e, a guisa di argine
sopraelevato. superava il torrente Dra-
gonato fiancheggiato da vigneti, assu-
mendo cosi il carattere di «strada pano-
ramica», meta di passeggiate. Le tenute
circostanti furono edificate solo nel XX
secolo, divenendo quartiere residenzia-
le con giardini. II passaggio sotto la fer-
rovia, nelLultimo tratto di via Lugano,
fu costruito ne! 1928.

No 1 e Via Dogana Ni 2-6. Complesso
di case d'appartamenti con negozi. In
origine costruzione a carattere rurale
dinnanzi alle mura della cittä, come la
vicina casa di Piazza Indipendenza Ni
6-7. Nel 1884 era ancora un ampio
complesso di corpi architettonici a due
piani con diversi cortili. NelLala su
Piazza indipendenza prese posto,
durante la seconda metä delLOttocento, il
caffe del profugo italiano Giacomo
Moretti. Attorno al 1900 fu trasformato
in uno stabile a quattro piani di carattere

tardoclassico, con angolo smussato
verso la piazza e motivi architettonici
dipinti sulla facciata leggermente con-
vessa verso Via Dogana.
No 3 Giä sede della Tipo-Litografia
cantonale (vedi Piazza Governo No 6).
Costruzione degli anni 1921-1923, diret-
ta dal capomastro Tomaso Boldini (Lu-
gano-Paradiso) in collaborazione con

Limpresa Augusto Bernardoni (Lugano).

Architetti consulenti furono
Bernardo Ramelli (Lugano) e Arnoldo
Brenni (Berna). Ampio palazzo neori-
nascimentale con portale affiancato da
colonne. La tipografia occupava il cor-
po di fabbrica sul retro, ad un solo piano,

verso Viale Franscini.
99 No 5 Villa eretta nel 1898 da Maurizio

Conti per il banchiere Giuseppe Stoffel,

padre del committente della villa al
No 9. Venduta nel 1914 a Dionigi Resi-
nelli (vedi Viale Stazione Ni 21-25) che
fece rinnovare Linterno. Pitture di Mac-
cagni e Balmelli. Nuove decorazioni
pittoriche del 1918 ad opera di Giuseppe

Bonalini. E una delle prime e piü
opulente ville suburbane di Bellinzona
(alLorigine facciata dipinta), sorta sul
declivio fra Viale Stefano Franscini e il
canale del Dragonato all'interno di un
vasto giardino. Inferriate con notevole
cancello. Annesso in Via Giovanni Niz-
zoia No 1. Bibl. 1) Grossi 1980, p. 48.

100 No 9 Villino progettato nel 1906 da
Maurizio Conti; eretto nel 1907 (data
sulla banderuola segnavento) per Cele-
stino Stoffel, figlio del proprietario della

villa accanto, al No 5. Costruzione
con torre d'angolo, eretta su un basa-
mento di archi ribassati, all'interno di
un vasto giardino. Facciate rivestite di
opulenti decorazioni liberty in cemen-
to: «sulla sponda del torrente Dragonato

s'innalza il Villino Stoffel, capriccio-
so sogno d'artista» (bibl. 1). Veranda
con telaio metallico e vetrate liberty.
Verosimilmente dobbiamo queste in-
consuete soluzioni architettoniche ai
«nordici e bizzarri gusti» della moglie
del proprietario, di origine austriaca.
Bibl. 1) Pometta 1909. 2) Grossi 1980,

CT

p. 48. 3) Anderes-Serandrei 1980, p 15.

No 15 Casa plurifamiliare con giardino
e finestre dalle cornici dipinte, eretta
attorno al 1910-1925. No 17 Casa bifami-
liare degli anni 1910-1915. Ni 19-21 11

gruppo di queste costruzioni, di carattere

rurale, comprendeva nel 1825, oltre a
Casa Borsa, anche Pedificio precursore
del No 23 (Casa Molo) e il No 2 di Via
Convento (Casa Bacilieri). Modeste
costruzioni con tetti a due spioventi e a

padiglione, databili probabilmente
ancora al primo Ottocento. No 23 Villa
progettata nel 1890 da Maurizio Conti
per Giuseppe Andreazzi. Nel giardino
un possente abete. Vedi Viale Officina
No 1.

No 6 Scuole comunali sud (vedi Via
Henri Guisan No 7), costruite nel
1890-1891 da Maurizio Conti. II palazzo
«di stile semplice, ma corretto» (bibl. I)
e circondato da conifere. No 10 Villa
Amalia. Eretta negli anni 1830-1840
quale Casino Rusconi-Orelli (ill. 19). Le

pitture in facciata risalgono al 1900 circa.

Volume cubico con frontone sulla
facciata e avancorpi laterali pure coro-
nati da frontoni, sul retro. Una stradina
costeggiata da siepi conduce alia villa,
situata in fondo al giardino. Sulla strada

si apre un imponente cancello in ferro

probabilmente disegnato da Maurizio

Conti nel 1894 (bibl. 1). Bibl. 1) Elen-
co delle opere di Cond. No 12 Villa che
A. Fogliardi progetto per se stesso nel
1916. Costruzione con torre d'angolo e

facciata decorata di pitture liberty. No
16 Villa (nel 1845 Casino Tatti) della
prima metä delLOttocento. Prototipo
della villa rurale neoclassica italiana:
semplice volume cubico con belvedere:
sul retro: terrazza e finestre laterali ar-
chiacute. No 20 Villa appartenuta al-
Lavvocato Piazza, eretta nel 1896. Cir-
condata da cedri. Ni 22-24 Costruzione
estremamente modesta, eretta nel 1896
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per l fratelli Crespi Dinnanzi un pos
sente abete

Magoria, via
Ni 2-4 Vedi Piazza Collegtata No 4

Marhano, via Fietro da
Strada nel nuovo quartiere del Portone
aperta nel 1900-1905 Costeggiata da

case mono e pluritamiliari
No 1 Casa Mattel, eretta nel 1929 da
Alfredo Nodan Facciate in pietra viva e

loggia d'angolo No 3 Casa monofami
hare degli anni 1925-1935 Volume cu-
bico con tetto a padiglione e facciate in
pietra viva Le cornici delle finestre so-
no intonacate di bianco No 5 Villino
con torretta d'angolo eretto nel 1929 da
Alfredo Nodan per Umberto Taborellt
No 9 Casa del 1930 ca
No 4 Casa trifamiliare eretta attorno al
1905 La zona del corninone e delle
grondaie e nsolta in modo originale
motivi ornamentall dipinti e decorazio-
ni in legno Giardinetto con recinto in
ferro stile liberty Ni 8, 10, 12, 14 Case
erette negli anni 1910-1930

Mentlen, vicolo von
Conduceva da Casa von Mentlen (Piazza

Indipendenza Ni 6-7) a Ravecchia
ed e oggi interrotto dalla linea ferrovia-
na
Ni 1-5 La fila di case ottocentesche
segue ll tracciato del vicolo, le costruzio-
ni rustiche susseguitesi nel tempo han-
no le cucine e i giardinetti sul retro Le
decorazioni architettoniche ingiallite n-
salgono verosimilmente al 1925 (data
della riattazione deU'edificio di Piazza

Indipendenza No 5)
No 4 Villa Cynthia, prog nel 1925 per
Luigi Sala e costruita dall'impresa Sala-

Casasopra Le decorazioni policrome
131 della facciata, nsaienti al 1926 e opera

di Baldo Carugo, sono eseguite «in isti
le del '500 al graffito - tecnica gia
usata dai nostn antichi - con procedi-
mento ad mcisione La finestra bifora
verso la strada cantonale ha un arco a

tutto sesto comprendente nella lunetta
uno svolgersi di fogliami, su sfondo az-

zurro, incornicianti lo stemma di fami-
gha Nell'atrio sul soffitto alcuni putti
scherzano fra un turbine di nubi dora-
te» (Bibl I) Bibl I) Articolo di giorna-
le, all'AC, Div 800 (Carugo)

Mesolcina, via
No 3 Originanamente stazione della
ferrovia elettnca a scartamento ridotto
che portava a Mesocco, inaugurata nel
1907 (vedi Ferrovia area della) Edificio
della stazione eretto nel 1906-1907 se-
condo ll modello della stazione capoli-
nea di Mesocco Dal 1972 la ferrovia e

inattiva Proprieta della citta dal 1977

In seguito redificio venne nattato ad

uso della polizia Rimessa dei vagoni,
eretta nel 1906-1907 Costruzione di for¬

ma ailungata, articolata da lesene, con
tetto a due spioventi e portall in ferro
Bibl 1) Assemblea SIA 1909 pp 141,

153, 177-182, 408 2) Dosch 1984, pp
58-64

Vlirasole, via
Tracciata nel 1900-1905 nel Nuovo quartiere

del Portone Originanamente vicolo

cieco, poi Via Campo d'Aviazione,
essa oggi fa parte di un sistema di cir-
convallazione incompleto e da accesso
al nuovo ponte sul Ticino (Via
Giuseppe Lepon)
Ni 2-4 Gia Conceria Capponi Nel 1803

Carlo Francesco Ghisler fondo una
«fabbnca di pellami», affittata dal 1816

a Marc'Antonio Capponi che la corn-

pro nel 1823 Daniele Capponi, figlio
del sopraccitato, la fece ricostruire nel
1863 su piani dell'ing Antonio Molo I

lavon furono direm da Francesco

Quarti e Antonio Aglio Nel 1905 i
fratelli Gabuzzi 1'adibirono a falegname
na Nel 1912 la conceria fu chiusa 11 va-
sto edificio di volume cubico, a quattro
piani, parallelo all'asse di Viale Portone

fu acquistato dallo storico Giuseppe
Pometta gia nel 1911 Le basse costru
zioni industrial! sul retro sono state tra-
sformate in abitazioni Bibl 1) RB 1981,

No 5, pp 19-22,1981, No 6, pp 15-21

No 8 Casa con magazzino per ferro vec
chio, prog nel 1927 da Alfredo Nodan
quale abitazione con garage per Antonio

Loda
Campo d'avia/ione. Aperto nel 1915 sul

«prato Lorenzi», soppresso nel 1959

L'avionmessa fu eretta provvisonamen-
te per la Festa dell'aviazione del 1919, e

sistemata definitivamente nel 1925—

1926 Bibl 1) RB 1973, No 9, pp 13-19,
1973, No 10, pp 11-19, 1973, No 12, pp
21-24

Molo, via Cancelliere
Inaugurata nel 1905, dehmita verso
monte il Quartiere di San Giovanni
No 5 Casa con negozi prog nel 1928

per il farmacista Ernesto Rossi Ha ca-
rattere di palazzo con articolazioni
architettoniche dipinte No 11 «Ca da

sass» Villa realizzata nel 1928 da Enea
Tallone per il banchiere Adolfo Rossi
Muratura viva in granito, all'interno
Camino in marmo di Arzo, di Ottonno
Rossi Originanamente abitata dal
padre del propnetano, e attualmente oc-

cupata da uffici Nel giardino si ergono
due alti cedn No 13 Casa a tre piani
prog nel 1905 dal capomastro luganese
Boldini per l'avv Tommaso Pagnamen-
ta No 15 Casa prog nel 1905 da Ettore
Rusconi per Silvio Rusca, direttore del
I'Ufficio dei Telegrafi Presenta una tor-
re d'angolo, massicci balconi in sasso,
una tettoia in ghisa e un fregio dipinto
a motivi floreah Bibl 1) Ambrosetti-
Cattaneo, 1981

Ni 17-21 Edifici eretti dagli imprendi-

ton edili Giuseppe Bernasconi e Pietro
Rezzonico II No 17 (con stravagante
lmitazione di conci a punta di diaman
te) e il No 19 prog da Giuseppe Weith
nsp nel 1932 e nel 1915, il No 21 prog
nel 1903 Bibl 1) Ambrosetti Cattaneo,
1981

No 14 Casa databile agh anni 1890—

1900 No 20 Casa degli anni 1900-1910,
demolita No 24 Casa a volume cubico
risalente agli anni 1920-1930

Montecarasso
II villaggio, situato sulla sponda destra
del Ticino a sud della citta, era un tern

po meta di escursioni per i suoi grotti e

le ostene con giardino II suo nome ri
corda I'onginaria ubicazione dell'inse
diamento sul versante della montagna
(vedi Carasso) Da qui furono ricavati i

massi utihzzati per la correzione del
fiume Ticino E un D'ttoresco insieme
caratterizzato dal tratto di mura merlate
del 1853 e dalla chiesetta di Santa Trini-
ta, arroccata su uno sperone roccioso
(vedi Fortifiiazwni) Bibl 1) GLS 3

(1905), p 406

Morobbia, valle
Valle del torrente Morobbia che si getta
nel fiume Ticino presso Giubiasco, a

sud di Bellinzona
Impianto idroelettrico La potenza in
sufficiente delle Officine comunali
aperte nel 1891 nella \alle di Gorduno
rese necessano lo studio di un progetto
di cooperazione con le Officine della
Ferrovia del Gottardo (vedi Viale Offi-
cina No 18) Nel 1898 fu inoltrata al

Cantone la domanda di concessione
per lo sfruttamento della Morobbia e

nel 1899 fu firmata la convenzione fra
le due parti II progetto dell'ing Ful
genzio Bonzanigo fu esaminato dagli
ing Conradin Zschokke (Aarau) e Fritz
Largin (Lucerna) L'assemblea comuna-
le approvo il progetto il 18 11 1900, che
fu poi realizzato dall'impresa Caravatti
Nel 1902 fu fondata 1'Amministrazione
autonoma separata dell'Azienda Elet
tnca (primo presidente della commis-
sione d'ammmistrazione fu il colonnel
lo Carlo Rondi, fra i membn si trovava-
no l'ing Fulgenzio Bonzanigo e l'arch
Maunzio Conti) La centrale entro in
funzione il 1 1 1903, con presa pnnci
pale sotto Vellano e presa secondana in
Valle Maggina «II canale di adduzione
era tutto in gallena scavata nella roccia,
salvo due ponti-canah attraversanti la

Val Maggina e la Val Verona» (bibl 2,

p 14 ss) La centrale era in Val di Löro,
presso Giubiasco Originanamente
1'impianto comprendeva tre gruppi di
turbine Pelton da 70 HP a 500 gin ca-
dauna, fabbncate dalla Escher-Wyss di
Zungo Qui fu messa in opera per la

prima volta in Svizzera una condotta
forzata con tubi d'acciaio saldato Fra il
1904 e il 1907 furono istallati gli impian-
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ti di distribuzione di Arbedo, Castione,
Giubiasco, Ravecchia, Daro e Carasso;
nel 1912 quelli di Camorino e Cadenaz-
zo; nel 1916 quelli di Gorduno e Conto-
ne (rofficina di Gorduno, utilizzata
come impianto ausiliario fin dal 1903, fu
venduta alia fabbrica di linoleum nel
1913). Nel 1917 fu stipulato un contratto
con le fernere Georg Fischer di Sciaffu-
sa per la cessione di energia destinata
agli altiforni di Giubiasco; a questo
scopo si fece un collegamento con la
centrale di Cebbia. Piü tardi si stipulo il
contratto per la fornitura di corrente alia

ferrovia Bellinzona-Mesocco (vedi
Ferrovia, area della), costruita nel 1905—

1907, e si installarono ulteriori turbine
in ambedue le officine. Nel 1918-1919 fu
costruito il serbatoio di accumulazione
giornaliera della capacitä di 12000 mc
presso la camera di carico deH'impian-
to della Morobbia. Altri impianti di
distribuzione furono aperti fra il 1912 e il
1927 in Val Morobbia, a SanfAntonio,
Paudo, Gnosca e Robasacco. Nel 1924

fu stipulato il contratto con la SA Officine

Elettriche Ticinesi (OFELT1) per il
collegamento delle due centrali della
Morobbia (a quel tempo giä ampliate) e

della Biaschina. Nel 1929 la centrale
forni I'energia per filluminazione del
Tiro Federale di Bellinzona.
Bibl. 1) Assemblea SIA 1909, pp. 307-
312. 2) Wasserwirtschaft 1921. pp. 238—

240. 3) (Luigi Rusca), Mezzo secolo di
luce a Bellinzona 1891-1941, Bellinzona
(1941). 4) Wyssling 1946, pp. 141-144,
150, 194, 314-316, 322, 334, 362. 5) RB
1972, No 5, p. 70 ss., No 6, p. 21 ss.

Motta, >ia Emilio
Tratto di strada che unisce Piazza Orico
a Viale Stefano Franscini, inaugurato
attorno al 1920 e intitolato alio storico
Emilio Motta.

No 1 Villino datato 1928 sopra la porta.
Prog, nel 1928 dal geometra Giuseppe
Clari per Gelindo Rivolta. Asse media-
no rialzato articolato da bifore. Deco-
razioni dipinte in facciata: losanghe,
finti riquadri di mattoni e fregi di
fogliami.

101 No 5 Villa costruita nel 19I3 da Enea
Tallone per Giovanni Battista Bonetti
(vedi Via Carlo Salvioni No 14). 11 det-
tagliato commento pubblicato dalla
Gazzetta Ticinese costituisce una delle
poche interpretazioni delfarchitettura
locale coeva: lo stile lombardo scelto

per questa villa viene legittimato a livel-
lo storico «essendo il nostro Cantone
un lembo della grande e gloriosa terra
lombarda». (Bibl. 1.) «Lombardi» sono
gli ampi tetti a padiglione fortemente
aggettanti sul corpo centrale e sulla tor-
retta laterale, ma soprattutto la policro-
mia della muratura in mattoni rossi con
motivi ornamentali in verde e articola-
zioni in granito. II pianterreno e deco-
rato da un bugnato minuziosamente
squadrato poggiante su uno zoccolo di
granito. Le facciate sono strutturate in-
dividualmente secondo il principio della

corrispondenza «organica» fra inter-
no ed estemo: scale esterne, logge, bal-
coni, verande, ballatoi, e una veranda
con telaio metallico. L'imponente can-
cello in ferro battuto e la ringhiera del-

102 la scala esterna sono opera della ditta
Poretti & Ambrosetti di Lugano. Nella

14 loggia d'entrata; busto del committente
in marmo bianco. La scala alfinterno
della torre si compone di gradini libera-
mente ancorati alle pared. Riscalda-
mento ad aria con sportelli nei pavi-
menti. Giardino con folta vegetazione.
Sul terreno adiacente sorge la villa di
Germano Bonetti, figlio del committente

(vedi Via Carlo Salvioni No 1). Bibl.
1) Gazzetta Ticinese, 3. 6. 1913, No 127.

2) S1AN 1923, Tav. XXIV. 3) Talamona
1954, p. 171 ss.

Motta, via Giuseppe
Viale sistemato fra il 1920 e il 1925 per
sostituire la vecchia strada campestre
che da Piazzale Mesolcina conduceva,
attraverso Prato Carasso, al ponte sul
Hume Ticino verso Carasso. Dedicata al

consigliere federale Giuseppe Motta di
Airolo (1871-1940).
No I Palestra della sezione locale della
SFG (Societä Federale di Ginnastica).
Nel 1918 fu organizzata una lotteria per
finanziare la nuova costruzione (che
doveva sostituire la palestra di Piazza
Rinaldo Simen No 7). L'edificio proget-
tato dall'ing. Emilio Forni fu realizzato
nel 1921 dalfimpresa Natale Tettamanzi
e inaugurato nel 1922 in occasione del
Concorso cantonale di ginnastica. La
palestra, con ampi finestroni ad arco
tondo, e compresa fra due corpi laterali
a tre piani. Bibl. 1) RB 1971, No 10,

p. 16ss.

Stadio Comunale. Creato net 1946 da
Hans Beyeler (Berna) e dal capotecnico
comunale Raffaello Tallone. Tribune in
cemento armato. Progetti iniziati giä
nel 1934 dal capotecnico comunale ing.
Debernardis e dal geometra Renato So-
lari (vedi cap. 1.1; 1904). Bibl. 1) 50 anni
associazione calcio Bellinzona 1904-
1954.

Ni 6-24 Rettifilo di cinque coppie di
case monofamiliari con giardini, erette
negli anni 1920-1925 per gli impiegati
delle FFS. L'intonaco originale delle
facciate era di colore verde tiglio con
decorazioni dipinte e imposte verdi alle
finestre (come si pud ancora vedere al
No 22). Vedi anche le costruzioni di
Viale Stazione No 20.

Ponte in ferro sul fiume Ticino, fra Prato

Carasso e Carasso. Costruito nel
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1906 dalle ditte A. Buss & Co. (Basilea)
e Sulmoni Ronchetti. II ponte, destina-
to «ad uso agricolo» sostituiva una pre-
cedente costruzione in legno. Demolito
dopo la realizzazione del ponte stradale
che prolunga Via Giuseppe Lepori.
Bibl. I) Raccolta di articoli di giornale
in AC.

Muggiasca, vicolo
Ni 2-4 Casa Muggiasca. Nel cortile
fontana a forma di vaso con maschero-
ne a testa di leone databile al 1869 (vedi
Piazza Rinaldo Simeri).

Mu rata
Vedi Fortificazioni.

Murata, via
No 4 Casa Togni, eretta attorno al 1910.

Deposito della Cooperativa di Consu-
mo di Bellinzona, costruito nel 1909 ed

ampliato nel 1914.

Nizzola, via Giovanni
Tranquilla strada nella conca del tor-
rente Dragonato, fra Viale Stefano
Franscini e Via Canonico Ghiringhelli.
costeggiata da ville e villini alLinterno
di folti giardini.
No 1 Giä dimora del giardiniere e ri-
messa della villa di Via Lugano No 5,

eretta attorno al 1900. Edificio a pianta
angolare, in parte rialzato, con muratu-
ra strutturata a fasce di laterizi rossi e

gialli. No 3 Villa Silvia, costruita nel
1913 per e su progetto di Gaetano Bren-
ni (1876-1952), tecnico delle ferrovie.
Edificio neorinascimentale con facciate
dipinte, torre laterale e loggia sopra il
garage. Cancello del giardino con tet-
tuccio a due falde; possente cedro. Ni
5, 7, 9 Tre case monofamiliari che ri-
cordano nelle forme il municipio (Piazza

Nosetto No 5) e lo stile tipico ticine-
se, erette negli anni 1930-1940; il No 7

fu progettato da Gaetano Brenni. No 11

Giä villa Bonetti, costruita da Enea Tal-
lone per l'industriale Cornelio Bonetti
(vedi Via Carlo Salvioni No 14). Iniziata

prima del primo conflitto mondiale, la
costruzione fu per un certo tempo inter-
rotta e poi ripresa. Porta la data 1918.

La villa ha un aspetto piü modesto di
quella del fratello del committente (vedi

Via Emilio Motia No 5): i mattoni
rossi sono in parte solo dipinti. Le arti-
colazioni di colore bianco sono ispirate
alia tradizione barocca-neoclassica. Nel
giardino si ergono conifere e un'alta
magnolia.
Ni 4-6 Case erette negli anni 1920-1930.

Nocca, via
Collega Piazza Indipendenza con il
quartiere di Nocca, quale prolunga-
mento di Vicolo Cusa.
No 4 Istituto Femminile Santa Maria.
La semplice casa colonica ai piedi del
versante meridionale della coliina di
Montebello fu ampliata nel 1850 ca. su
commissione di Carlo Bonzanigo, dive-
nendo un imponente edificio di volume
cubico e forme classicistiche con attico
sopra Tasse centrale (bibl. 2, tav. IX).
Le semicolonne in facciata potrebbero
essere state aggiunte piü tardi. Su ini-
ziativa delLarciprete Vincenzo Molo
Ledificio fu destinato nel 1885 a istituto
femminile diretto dalle suore di Men-
zingen. In seguito si susseguirono diverse

fasi d'ampliamento (fra l'altro fu ag-
giunta la cappella). Fra il 1905 e il 1907

103 ristrutturazione radicale e nuovo am-
pliamento su progetto di August Hard-
egger (San Gallo) risalente giä al 1896

(vedi Lugano, Via Peri No 21): ingran-
dimento delLattico e allargamento del-
Limmobile con corpi laterali, nonche
rialzamento dei due precedenti assi
laterali che assunsero in tal modo la fun-
zione di risalti turriti. L'istituto, situato
subito oltre Luscita meridionale della
galleria ferroviaria, rappresenta ancor
oggi un punto caratteristico della cittä
vista da sud. Folto giardino. Bibl. 1)

Borrani 1896, p. 492ss. 2) Gilardoni
1964. 3) RB 1976, No 6, p. 20ss. 4)
Istituto Santa Maria Bellinzona 1884-1984.
No 10 Casa con facciata dipinta, eretta

verosimilmente negli anni 1920-1930:
girali d'acanto nel frontone e baldac-
chini neogotici sopra le finestre (vedi
Salita al Castello di Montebello No 5 e

Via Sasso Corbaro).

Nosetto, piazza
E la piazza del municipio, su pianta
triangolare, circondata da edifici porti-
cati e forma, con Piazza Collegiata, il
centro storico della cittä. Nel 1906 Paolo

Zanini di Lugano esegui un progetto
per la sua ristrutturazione (bibl. 2). Nel
1911 Ettore Rusconi avanzö una propo-
sta comportante la completa ricostru-
zione del quartiere fra la piazza e Via

Dogana su pianta a croce, con strade
diritte e piazze piü ampie: «L'esodo
delle buone famiglie dal centro di
Bellinzona e ormai un fatto che si constata
giornalmente, facilmente spiegabile, es-

sendo che gran parte dei fabbricati esi-
stenti non presentano i moderni con-
forts (acqua potabile, bagno, riscalda-
mento centrale, ecc.), epperciö i singoli
proprietari devono essere convinti che

urge provvedere» (bibl. 1). Nel 1923

Joseph Zemp (Zurigo) e Martin Risch
(Coira) ebbero invece parole di apprez-
zamento per Piazza Nosetto che de-
scrissero come segue, a proposito del
progetto per la nuova costruzione al No
5 (vedi oltre): «Die Fassade des Palazzo

Municipale steht mit den zwei anderen

Platzwänden der Piazza Nosetto in
vorzüglicher künstlerischer
Übereinstimmung. Man wird einen Platz von so
harmonisch geschlossenem Charakter,
zudem noch in der aparten Gestalt
eines Dreieckes, sehr selten antreffen;
vom Standpunkt der Geschichte und
Ästhetik des Städtebaues muss die
möglichste Schonung dieser einheitlichen

Erscheinung der Piazza Nosetto
verlangt werden.» Negli anni 1930-1935

progetto per una ristrutturazione globale
della piazza (all'AC). Bibl. \) RT 1

(1911), p. 102 ss. 2) Grossi 1980, p. 28. 3)
Anderes-Serandrei 1980, pp. 11-12.

No 2 Antica casa con portici. 1 graffiti e
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il fin to mosaico con stemmi e motti fu-
rono realizzati da Emanuele Riva e

Emilio Maccagni (Rivera) nel 1903. Nel
1907-1908 si accese una polemica fra
Riva e Giuseppe Weith. restauratore
dei castelli, che aveva criticato la deco-
razione di questa casa definendola
banale e troppo pretenziosa per il mode-
sto edificio (bibl. 1). Corpo scale e cave-
dio sul lato, databili agli anni 1900-
1910. Bibl. 1) Casa Borghese 1936, p.
XVLI1, 18. 2)Grossi 1980, p. 28.

Ni 3-4 Case con portici e Ristorante
del Cervo. L'insegna rococo del la lo-
canda, con il cervo, ricorda Pesercizio

presente in questa casa giä da moltissi-
mo tempo (ma precedentemente
denominate diversamente). Negli anni tren-
ta del secolo scorso il «Cervo della
Posta» fu diretto da Giovanni Maddalena
(postiglione dal 1834) (vedi Via Cammi-
nara No 8). Andrea Odoni rinnovd Pal-

bergo nel 1861; nel 1883 nuovo salone
di Maurizio Conti (bibl. 5); altri lavori
di riattazione furono promossi nel 1909

dal gerente Umidetti. I soffitti lignei di

una stanza posteriore (documentati in
bibl. 1) servirono da modello, nel 1925,

per i soffitti del municipio (vedi oltre).
Nel 1913 fu sistemato nel salone il Cinema

Centrale (vedi Via Dogana, vecchia
Dogana) che nel 1917 e nel 1920 verrä
poi trasformato. In tempi recenti questa
costruzione e stata sventrata e rinno-
vata. Bibl. 1) Berta Monumenti 1912

(II legno). 2) Casa Borghese 1936,

p. XVlIss., 18, 21. 3) RB 1979, No 12,

p. 24ss. 4) Grossi 1980, p. 27. 5) Elenco
delle opere di Conti.
No 5 Palazzo comunale, eretto nel
1924-1925 (vedi cap. 2.7). Quando PAs-

semblea comunale fu sostituita dal
Consiglio comunale furono discussi la

ristrutturazione o il trasferimento del
municipio: Maurizio Conti e Edoardo
Berta, pittore e restauratore, inoltraro-
no progetti nel 1907. Berta voleva man-
tenere i portici con i capitelli romanici
e la torre - ma senza cupola barocca - e

decorare la facciata con vecchi stemmi
beüinzonesi e una merlatura. Furono
avanzate numerose proposte alternative

per una nuova ubicazione del municipio,

fra Faltro un progetto di trasforma-
zione a questo scopo dello stabile di
Via Camminata No 8, realizzato da
Bernardo Ramelli nel 1907. II vecchio
municipio fu provvisoriamente trasformato

nel 1908. Nel 1921 fu deciso il suo
riattamento completo con inclusione
della casa adiacente su Via Camminata.
II progetto fu affidato a Enea Tallone,
senza concorso; il primo progetto data

48 del maggio 1922 e comporta facciate
«in stile lombardo, con finestre bifore a

sesto acuto, gronda sporgente con men-
sole in legno e torre campanara piü ele-

vata della esistente» (bibl. 1, p. 6).
Tallone ebbe pure a commentare: «in
quanto alia parte estetica del nuovo
fabbricato, sia aU'esterno che alFinter-
no, ho cercato di dargli quelFaspetto
che ben caratterizza tutti i palazzi muni-
cipali delFepoca... Pur tenendo presente

quelle magnificenze architettoniche
ho creduto bene dare la preferenza ad
elementi locali, forse piü rudi di senti-
mento e di fattura, ma che certo meglio
si adattano al nostro ambiente... La
facciata (e) sobria e dignitosa, non sceno-
grafica con adattamenti policromi qual-
siasi senza nessun rapporto con Pinter-

no...» (bibl. 1, p. 7). Nel 1923 fu costitui-
ta una commissione per la costruzione
(aw. Angelo Bonzanigo, ing. Emilio
Forni, ing. Vittore Pelli, ing. Secondo
Antognini sostituito poi dalParch.
Giovanni Gualzata, Giovanni Tamo; piü
tardi vi fecero parte anche Ping. Luigi
Rusca e Parch. Emilio Kronauer). II
secondo progetto con una nuova soluzio-
ne per la torre fu positivamente giodi-
cato da Alfred Friedrich Bluntschli
(Zurigo). Su consiglio della Commissione

cantonale dei monumenti storici le
bifore non vennero realizzate ad arco
acuto ma ad arco tondo sulPesempio di
Morcote e del Castello di Locarno. Gli
esperti federali Josef Zemp (Zurigo) e

Martin Risch (Coira) criticarono nel
1923 la «stilizzazione <romanica> della
facciata» e auspicarono il mantenimen-
to di alcune parti delPedificio (volte e

colonne dei portici sulla piazza, il portico

e le logge della corte interna, i soffitti
in legno, ecc.) (bibl. I, p. 11). (Al-

PAFMS si conservano i piani del 1921 e

rapporti degli esperti federali, nonche
le proposte alternative di Risch e

49 Zemp.) Tallone presento pure progetti
alternativi, ma Pedificio venne realizzato

secondo il suo primo progetto. A

causa del cattivo stato di conservazio-
ne, il vecchio municipio fu completa-
mente demolito nel 1924 dalPimpresa
Sala-Pelossi (anche le parti che avreb-
bero dovuto essere salvate, come le
colonne e le volte dei portici, cosi come i

soffitti lignei, furono quasi completa-
mente sostituite). Si decise d'includere
le costruzioni adiacenti verso sud: i

nuovi progetti prevedevano una corte
quadrata con un corpo architettonico
porticato verso ovest. La prima pietra
del nuovo municipio venne posata il
12.7.1924; il collaudo ebbe luogo il
21.12. 1925 e Pinaugurazione ufficiale il
12.6.1929 (prima della Festa Federale
di Tiro). (I piani d'esecuzione sono con-
servati nelPUfficio tecnico comunale.)
Accanto alle sovvenzioni assicurate dal-
la Confederazione e dal Cantone,
anche privati e il patriziato contribuirono
con fmanziamenti alia costruzione.
Questa fu diretta dal capotecnico ing.
Rocco Bonzanigo assistito dal capoma-
stro Giuseppe Weith. I lavori furono af-
fidati alPimpresa Sala-Pelossi. La pietra
impiegata e principalmente granito di

Osogna e calcare bianco di Castione,
forniti dalle ditte Giuseppe Antognini e

Urbano Dindo (Cresciano). I modelli
in gesso per capitelli e basi delle colonne

furono eseguiti da Pietro Bianchi. I

negozi al pianterreno si possono toglie-
re (per creare un «broletto» aperto fra
la piazza e la corte interna). La fontana
poligonale ai piedi della torre sostitui-
sce quella del 1869 (vedi Piazza Rinaldo
Simeri). Le lunette sovrastanti le logge
al pianterreno e al primo piano della
corte contengono vedute delPantica
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Bellinzona, reahzzate a graffito da Bal-
do Carugo con la collaborazione di Fe

denco Cassina e I'assistenza di Cnusep

pe Weith 1 cancelli in ferro battuto so-
no di Luigi Giudici (Locarno) Nella
corte scala pnncipale due finestre dei

piani ammezzati hanno vetrate di Au-
gusto Sarton, 1928, raffiguranti una B

latrice e un pastorello, nonche i ritratti
ics a figura mtera di Gio\anni Mole, patri-

zio di Bellinzona (1431-1511) e cancellie
re ducale, e di Lodovico Maria Sforza
detto ll Moro, reggente negli anni 1480—

1494 e duca di Milano fra ll 1495 e ll
1500 II corpo pnncipale comprende le

sale del Patnziato, del Municipio e del
Consiglio comunale (per queste vedi ai
Ni 3-4) nvestimenti in legno di querela

con forme nnascimentah e soffitti
in abete di Angelo Fngeno Le decora-
zioni dipinte e i graffiti sono di Giusep
pe Poretti (1 ugano) monvi floreab,
stemma della citta sulla cappa del cami
no, fregi di stemmi Le lampade in ferro
battuto sono di Guido Rusconi Nella
sala del Consiglio comunale vasto
graffito sulla parete raffigurante una
veduta di «Bellinzona alia fine del
1700, A D 1941, studio e comp di G
Weith, inctstone di G Poretti e T Car-
loni» Nella loggia del secondo piano
un fregio di stile rinascimentale, con
tondi contenenti ritratti di imperatori e

grottesche. proveniente dalfantico pa-
lazzo di giustizia L'orologio della torre
e di Battista Tettamanti (Bellinzona) 1

tetti sono ricoperti di piode di Cabbio-
lo II nlievo «L'Ave Maria» di Giusep
pe Chiattone, nella loggia del secondo

9 piano, e ll busto di Giovanni Jauch ese-

guito da Vincenzo Vela, furono colloca-
ti qui piu tardi (bibl 4, p 21)

Bibl 1) Ricostruzione del Palazzo Comunale

dt Bellinzona 1924-1926 Bellinzona

1927 2) Gilardoni 1955, p 52 ss 3)
RB 1972, No 1, pp 14-18, 1972, No 2,

pp 16-19 1980, No 1, pp 24-27 4) Das
Stadtische Museum von Bellinzona a

cura di Giuseppe Martinola, Bellinzona
1975, p 21

Nosetto, via
Collega Piazza Nosetto a Piazza Collegia

ta
ioa No 1 «Casa Rossa», eretta nel 1864 qua

le abitazione e speziena Tranquillo
Venzi, su piani dell'ingegnere-architetto
Lodovico Manzi (Milano) Decorazio-
ne della facciata in terracotta ad opera
dello scultore Andrea Bom (Campio-
ne), reahzzata a Milano Originale in
terpretazione del Tardogotico lombar-
do d'ispirazione rinascimentale, con
emblemi farmaceutici, busti d'Elvezia e

104 di Guglielmo Tell, stemmi ticinesi, teste
di leone, ecc E una mamfestazione del
cosiddetto «stile patnottico» del Risor
gimento milanese (dalla bottega di Born

a Milano provenivano anche le fac-
ciate delle case di Alessandro Manzoni

e della «Casa Rossa» dei tratelli Giaco
mo e Filippo Ciani, decorate da ritratti
di Vittorio Emanuele, Cavour e Gan-

129 baldi) 11 mobilio della speziena si tro
va dal 1910 nel negozio di Viale Stazio-
ne No 21 Bibl 1) RB 1972, No 4,

pp 17-21 2) Grossi 1980, p 24
No 2 Antica casa con finestre decorate
da cormci settecentesche Madonna di-
pinta e fascia ornamentale degh arm
1880-1900 Bibl 1) Casa Borghese 1936

p XXI, 22 No 6 Antica casa con deco-

razione a graffito (nnnovata) «anno
MCMXXIX EM» attnbuita ad Emi
ho Maccagni (vedi Piazza Nosetto
No 2)

Officina, viale
Denommato onginariamente Viale Atelier

Tracciato nel 1884 nella pianura
sottostante la stazione quale via d'ac-
ces«o alle Officine della Ferrovia del
Gottardo (vedi No 18) e arteria del co-
struendo Quartiere di San Giovanni i

cui pnmi edifici furono le case per gli
impiegati delle ferrovie e una scuola
No 5) II primo tratto del viale e costeg-
giato da olmi, querce rosse e ippocasta-
ni Bibl 1) Grossi 1980, p 76

No 1 Villa Beatrice, progettata nel 1890

da Maurizio Conti probabilmente per
la famiglia d albergaton Pedruzzi-Forni
(vedi Via Lodovico il Moro No 1) Piu
tardi passo alia famiglia Antognim E

una villa di carattere rappresentativo,
con torrette d'angolo. alfinterno di un
folto giardino (con abeti e palme) So-

pra I appartamento del propnetano vi
sono camere d'affitto Su Via Henri
Guisan sorge la dipendenza, costruita
m stile chalet, mtonacata, con decora
zioni dipinte Bibl 1) Ambrosetti Catta
neo 1981 No 3 Casa del 1890 costruita
per fing Carlo Molo Corpo cubico a
tre piani No 5 Scuola per i bambini di

lingua madre tedesca, figli degli impiegati

delle Ferrovie del Gottardo Prog
nel 1885 da Fritz Frei (Lucerna) Piu
tardi rialzata La cifra massima di alun-
ni fu di 227 (1911), nell'anno della sua
chiusura (1931) la scuola era frequenta-
ta da 12 ragazzi Piu tardi I'edificio ven
ne destinato a scuola per apprendisti
meccanici e a scuola professionale fem-
mimle Bibl 1) RB 1976, No 6, p 20 ss

1976, No 7, p 20 ss 2) Ambrosetti-Cat
taneo 1981 No 7 «Villa Venzi» Casa
d'appartamenti datata 1889 sul portale
Blocco a tre piani articolato da cinque
lesene Sul Vicolo Santa Marta si vedo
no ancora i resti di un'antica massena
No 19 Casa tnfamihare degli anni
1890-1900 Costruzione simile a quella
di Via San Giovanni No 10 No 21-23
Casa con torretta d'angolo, eretta negli
anni 1890-1900
No 2 Villetta prog nel 1898 da Maurizio

Conti per il medico Luigi Male
Muratura di conci di granito irregolan
a vista Bibl 1) Ambrosetti-Cattaneo

1981 No 4 Casa prog nel 1898 per il
marmorino Antonio C odelaghi AI

pianterreno vi era la bottega (ora nego-
zi) L annesso fu progettato nel 1909 da
Giulio Perlasca Bibl I) Ambrosetti-
Cattaneo 1981 No 6 Casa d apparta
menu prog nel 1900 da Giovanni Gual
zata per il macellaio Stefano Carmine
Demolita nel 1970 Bibl 1) Ambrosetti
Cattaneo 1981 No 8 Casa d'appartamenti

prog nel 1897 da Giovanni Gual-
zata per la ditta Rossi & Daldini (Oso-
gna) Bibl 1) Ambrosetti-Cattaneo 1981

Ni 10-12 Doppia casa d'appartamenti
prog nel 1898 per Gaetano Ghiringhel
li Demolita nel 1979 No 14 Casa

d'appartamenti prog nel 1910 per Marietta
Neri La facciata posteriore, minore, e

sovrastata da un frontone graduato, sul
fianco laterale corpo scale strutturato
da pilastn No 16 Casa d'appartamenti
prog nel 1898, trasfoTnata nel 1910 al
momento della nuova destinazione ad
albergo Bibl 1) Ambrosetti-Cattaneo
1981

11 No 18 Officine pnncipali di nparazione
106 delle FFS Dappnma situate sull'area

della stazione Dopo I'apertura della
linea ferroviana del Gottardo, nel
1882-1884, si cerco una nuova ubicazio
ne per le officine di nparazione Si de-
cise di costruire le officine ausihane a

Erstfeld UR e quelle pnncipali a Bellinzona,

dopo aver scartato altre locahta
quah Erstfeld, Altdorf, Biasca, Giubia
sco e Castione 11 terreno fu offerto dalla

citta Costruzione delle officine fra il
1886 e il 1890 su piani dello studio d'in-
gegnena Imfeld (Zungo) L'acqua vem
va trasportata dalla Val di Piume, sotto
1'alpe della Costa Le condutture e i

motori idrauhci azionati da un nuovo
sistema ad alta pressione, furono forniti
dalla ditta Rieter (Winterthur) Le officine

usufruivano anche della corrente
elettnea prodotta dagh impianti della
Val Morobhia Nel 1894 le officine delle
FFS davano lavoro a 425 persone Dal
1909 divennero proprieta della Confe-
derazione Sull'area a nord fu costruito

29 nel 1919 fimponente edificio per il
montaggio delle locomotive elettriche
la cui volta e retta da un sistema di ca-

priate lignee a tre cermere Le due gru
di 80 t provengono dalla fabbrica di
macchine Oerhkon Nel 1926 venne ag-
giunto un primo annesso per la revisio-
ne dei trasformaton e dei moton di tra
zione, nel 1944 ne fu costruito un
secondo per gli avvolgiton e gli apparec-
chi elettnci Nel 1949 fu eretto un
secondo fabbneato per il montaggio delle
locomotive Le officine vennero am-
pliate ultenormente in seguito AU'en
trata sono situati gli uffici dell'ammini-
strazione e della direzione Verso Via
Lodovico il Moro 1'area e recintata da

piloni murati e snelle lastre di granito
un manufatto ispirato alio «Heimat
stil» degh anni 1920-1930
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Bibl. 1) Memoria del Municipio di Bellinzona

sull'Oßicina ferroviaria, 1884

(ACo). 2) ^7" 1918, No 8, p. 95; 1922,

No 12. pp. 136-138. 3) SBZ 78 (1921),

p. 66ss. 4) Talamona 1954, p. 80. 5) RB
1969, No 10, p. 16ss,; 1983, No 5,

pp. 13-18; 1983, No 6, pp. 21-25; 1983,
No 7, pp. 16-21; 1984, No 4, pp. 14-18.

5) St. Galler Tagblatt, 3.4.1984.

Orico, piazza
Situata all'incrocio di Via Orico con tre
altre strade, nell'angolo sudorientale
della cittä vecchia.
Ni 2-3 Complesso di case d'apparta-
menti e costruzioni industriali eretto
nella seconda metä delFOttocento per
Carlo Banfi. 11 lato che da sulla strada
Tu ampliato e rialzato negli anni
1920-1940.

Orico, via
No 7 Piccolo palazzo (giä Molo) su
pianta a ferro di cavallo risalente al

XVIII secolo; il cortile a logge e sepa-
rato dalla strada da un muro coronato
di colonnine, nel quale si apre un portale.

Verso il 1900 questo spazio fu tra-
sformato in una sorta di giardino d'in-
verno per mezzo di una parziale coper-
tura in vetro. Le logge hanno ringhiere
in ferro ed erano decorate da affreschi
neorinascimentali, tolti durante il re-
stauro del 1975. II cancello in ferro bat-
tuto fa parte del patrimonio artistico
bellinzonese. Nel luglio del 1864 questa
corte fu oggetto di studio per gli stu-
denti del Politecnico Federale di Zuri-
go (bibl. I). Bibl. 1) Programm der eid-

gen. polytechnischen Schule für das

Schuljahr 1864/1865, Zurigo 1864. 2)
Berta Monument! (II Metallo 1912). 3)
Casa Borghese 1936. p. XIX ss., 19.

No II Facciata neoclassica con frontone

sui tre assi mediani, eretta negli anni
1830-1860. Un cancello del XIX secolo,
decorato di alabarde, chiude il cortile
fra i Ni II e 15. No 13 Edificio neoclassi-
co di volume cubico con portone ad ar-
co pieno, eretto negli anni 1820-1850.
No 2 Questo immobile ottenne la pianta

ad angolo in seguito airampliamento
ed alla riattazione progettati nel 1906

da M. Beretta, ingegnere comunale di
Muralto, su commissione de! dottor Fe-
derico Pedotti, divenuto in seguito sin-
daco di Bellinzona. Nel vasto giardino
confinante, a sud, sorge la villa di Via
Canonico Ghiringhelli No 1.

Ospedale, via
Corre lungo il canale del Torrente Dra-
gonato salendo il pendio verso il nuovo
ospedale, sopra Ravecchia.
No 4 Ricovero Erminio von Menden.
Fondato nel 1911 in Piazza Indipenden-
za No 7 da Valeria von Mentlen a ricor-
do di suo Figlio, ultimo discendente della

famiglia. E diretto dalle suore di
Menzingen. Ricostruito nel 1926-1927

su piani di Maurizio Conti, realizzato
dalTimpresa Onorato Bettelini. Vi si
accede per un ponte ed un portale mura-
to. Uampio corpo principale, su pianta
ad angolo, e collegato alla cappella del-
Tlstituto da una galleria. Bibl. 1) Alma-
nacco della Croce Rossa Svizzera 1931,

pp. 43-45.
No 10 Villa Elia. Proprietä di Giuseppe
Weith, divenuto in seguito restauratore

dei castelli, che la costrui nel 1907.

Situata in bella posizione panoramica
sopra Ravecchia, villaggio d'origine del
Weith. Facciata con decorazione poli-
croma di Stile neorinascimentale: riqua-
dri e mattoni, fregi variopinti, stemmi
della Svizzera e del Ticino. Fregi graffiti

di grottesche e meridiana con i segni
dello zodiaco e un motto. «Una tipica
ed armonica costruzione in istile del ri-
nascimento con i suoi locali interna-
mente arredati e decorati all'antica: un
minuscoio interessante museo domesti-
co...» (Bibl. 1) Bibl. 1) BSSI (1907),
p. 54.

Parco, via
Situata nel nuovo Quartiere del Portone.
No 4 Edificio in cemento armato co-
struito secondo il sistema Brazzola at-
torno al 1910 per lo storico Eligio Po-

metta (vedi anche Via Mirasole No 2

per la casa adiacente).

Pedevilla, via
No 12 Villa eretta nel 1930 da Enea Tal-
lone per Enrico Colombi, situata sotto
il centro di Ravecchia. Ricalca il tipo
della villa turrita, simile a quella di Via
Emilio Motta No 5, sfoggiando perö lo
stile del Palazzo comunale (vedi Piazza
Nosetto No 5) con la muratura in pietra
viva, le finestre incorniciate di mattoni
rossi ed elementi decorativi in legno.

Pedotti, via Federico
Dedicata al medico e poi sindaco F. P.

Un tempo strada comunale per Ravecchia,

essa conduce, dopo la costruzione
della linea ferroviaria (1872-1874), da
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Via Lugano lungo il canale del Drago
nalo attraversando in un primo tratto i

binan, per poi costeggiarli Dal terrazzo
alberato sopra la galleria si vedono le
facciate posteriori delle massene di Via

Lugano No 10 e No 16 Sulla biforcazio
ne con Via Lugano stazione di trasfor-
maton m latenzio con annesso in pietra
calcarea databile agh anni 1890-1900

6 DaUa trincea fen-oviana a lato del portale

sud della galleria sporgono tre co-
lonne che, insieme alia lapide su Via
Pedotti, ncordano il Convento degh
Agostiniam distrutto da un alluvione
nel 1768 (vedi No 14)

No 1 Villa plunfamiliare eretta nel 1905

da Maunzio Conti che vi sistemo la sua
abitazione e lo studio d'architettura La

costruzione e intonacata di rosso scuro
con articolazioni in bianco ed ha una
terrazza a guisa di ponte sopra il giardi-
no che si collega m tal modo diretta
mente con la strada No 5 Villmo prog
nel 1905 da Giovanni Gualzata per il
macellaio Stefano Carmine Prospiuen
te la facciata del giardino e una fontana
decorata da conchiglie e da una testa di
leone, che nel 1869 (data iscntta) fu col
locata in Piazza Indipendenza traspor
tata qui in data posteriore (vedi Piazza
Simeri)
No 4 Villa Luigina, eretta negli anni
1890-1910 No 6 Villa Gloria, costruita
da Ettore Rusconi (datata 1906) piu
tardi adibita a «Pensione alle Delizie»
Decorazioni in cemento eseguite dalla
ditta Fratelh Angelina e Sarina 1 balco
ni hanno parapetti con rosette di
cemento e nnghiere di ferro a motivi flo-
reah Nel giardino si erge una bella
Araucana Bibl 1) Liberty 1981 p 218

2) RB 1972, No 9, p 14

No 14 Gia Ospedale San Giovanni
Dappnma nel convento degh Agostiniam,

nei pressi del Dragonato (vedi
sopra), negli anni 1600-1650 fu costruito
1'edificio accanto alia chiesa di San Bia-

gio La costruzione originana, di mode-
ste pretese, fu amphata a ferro di caval-
lo con 1'aggiunta, nel 1894, della sal a

operatona, della lavandena e del bagno
per opera dell'ing Giuseppe Martinoli
Fra il 1901 e il 1903 Pedificio fu trasfor-
mato e nalzato da Maurizio Conti (le
decorazioni attorno alle finestre della
facciata furono ncoperte in epoca
posteriore) Sul sedime del vecchio cimite-
ro, situato fra I ospedale e la chiesa e

utilizzato fino al 1881, Maunzio Conti
eresse nel 1909 un padighone con locah
per l'autopsia e una lavandena (bibl 2)
Dal 1940 e in funzione il nuovo Ospe
dale, sulla colhna sopra Ravecchia
Bibl 1) Adolfo Caldelan, L Ospedale
San Giovanni di Bellinzona Bellinzona
1971 2) Elenco delle opere di Conn

Pellandini, via Claudio
Tracciata nel 1903 per iniziativa pnvata,
questa strada conduceva a Villa Mexico

(Viale Stazione No 24) dal cui proprietary

essa prende il nome
No 1 Casa plunfamiliare sulfangolo
con Via Cancelhere Molo, prog nel
1925 da Adolfo Brunei (Lugano) quale
«Casa e Atelier Fotografico Antonio
Brunei» per suo fratello che Fino a quel
momento era stato collaborator dello
zio Lodovico Brunei nel negozio di
Piazza del Sole II «palazzo» e ispirato
alio stile dei palazzi comunah del Tre
cento basamento in pietra \iva, matto-
ni dipinti e fregio a stemmi (vedi Via
Canonico Ghiringhelh No 7) La lunetta
scolpita sopra la porta, eseguita proba-
bilmente da Pietro Bianchi, comprende
un allegoria della Fotografia con appa
recchio fotografico a soffietto No 5

Stabile d appartamenti e commerciale,
eretto negli anni 1910-1920 No 7 Stabi
le d appartamenti e commerciale eretto
negli anni 1910-1920 Ha un tetto a spio
venti fortemente inchnati atipico per
Bellinzona, con decorazioni a traforo
sul timpano Annesso laterale con tim
pano scalato
No 4 Sede origmaria della Cooperativa
di Consumo, aperta nel 1903 Costruzione

ad un piano con articolazioni
neosettecentesche su mtonaco scuro II
piano scantinato dava sui giardmi (sul
retro di Via Henri Guisan No 2) Nel
1906 la Cooperativa fu trasferita in Largo

Elvezia In seguito demohta e poi
sostituita con 1 attuale costruzione
Bibl I) RB 1975, No 6, pp 18-23, 1975,
No 7, pp 16-18

Portone, quartiere nuovo del
Compatto none a nord della colhna del
Castel Grande compreso nell'area deli-
mitata da Viale Portone Via Vincenzo
Vela Via Luigi Lavizarrt e Via Mirasole
che formano un quadrilatero irregolare
Fra il 1900 e il 1905 fu tracciata la rete
di strade d'accesso che comprende, al
1'interno del quartiere, fincrocio fra
Via Campo Marzio e Via Pietro da Mar-
hano Via dei Gorla Via Vincenzo d Al

berti e Via Parco Le costruzioni per lo
piu villini e case plurifamiliari, sorsero
in continua successione nel corso degh
anni

Portone, viale
Prima tappa della costruenda rete di
strade cantonah inaugurato il 13 12

1804, parallelo al versante nord della
colhna del Castel Grande E costeggiato
da platani, pioppi e sahci Verso nordest

il viale fu coilegato attraverso Piazza

Rinaldo Simen a Via Henri Guisan
(situazione del 1845 ill 19) A nord
ovest esso e unito a Piazza Orico da un
tratto perpendicolare che fu allargato
nel 1867, al momento della demohzione
dell'imponente Torre del Portone che
faceva parte della murata (vedi Fortifi-
cazioni) A nord di Viale Portone si svi
luppo, a partire dal 1900, il Quartiere
nuovo del Portone Per far posto al «ra
zionale ed incalzante espandersi dell'e-
dihzia» gh alben costeggianti il viale
furono tolti in tappe successive, fino al
1905 La Roggia dei Mulwi che scorre-
va lungo il lato nord della strada, fu co-
perta negh anni 1910-1911 II viale fu

poi allargato e selciato di lastre di gra
nito (oggi e asfaltato)
No 1 Stabile d'appartamenti e commerciale

Ricostruito o nattato negh anni
1870-1880 per il macellaio Stefano
Carmine Alte finestre francesi al secondo

piano, un corpo alto un piano collega
va la costruzione con gh edifici (ora de

moliti) di Piazza Rinaldo Simen No 3
Stabile d'appartamenti e commerciale,
datato 1888 sulla nnghiera del balcone
L'annesso con tetto piano era adibito
ad officina No 5 Casa d appartamenti
con Ristorante Ticinese, databile al
1900 circa Ni 7-11 Lunga fila di case

con tetti a due spioventi, erette nel 1890

circa Negozi al pianterreno No 13 Sta

bile d'appartamenti e commerciale
costruito nel 1890 dalfing Antonio (*>) Ba-

rera per Carlo Salvioni Lo stabile si

compone di due corpi a volume cubico
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che portano un'iscrizione (ormai sbiadi
ta) «Licurgo Salvioni all'ingrosso» I!

pianterreno, articolato da arcate in parte

cieche, conticne le cantine Sul retro
cortile e depositi aperti No 17 Gia
«Garage Arabo» costruito negh anni
1930-1940
Stand di tiro (sul sedime degh odierni
Ni 23-33) Aperto verosimilmente gia
pel 1834 -n occacione de1 T'ro Cantona-
le, demohto al piu tardi nel 1930 (vedi
Saleggi) Un aitro Tiro Cantonale ebbe

luogo qui fra ll 27 e il 29 giugno 1846

Per questa occasione furono erette co-
struzioni provvisone (arco di trionfo,
padighoni), ispirate neile forme ai ca-
stelli Bibl 1) Foglio con veduta e ap-
pelio ai carabinien conservato all'AC
No 23 Casa d'appartamenti e Ristoran-
te Castel Grande, eretta attorno al 1900

lmponente volume cubico con tetto a

padiglione e arcate al pianterreno Bas-

sa ala sul retro
No 25 Gia sede della Scuola d'Arti e

Mestieri (dell'arte meccanica) La scuola

trae le ongini da corsi serah organiz
zati dalTUnione operaia liberale, sosti-
tuita dopo la sua soppressione, nel
1907, dalTUnione operaia educativa
Nel 1915 fu organizzata la scuola diurna
(con piccole officine per apprendisti
meccanici nello stabile della fabbrica
Robor), che passo poi alia citta, dal
1916 la scuola e cantonale Nel 1919 fu
trasferita dai locali prowison delle
scuole comunah nord alia sede attuale
trasformazione dell'immobile Brenni
nel 1918-1919, progetti di Maunzio Conti

(bibl 3) L'edificio forma un quadri-
latero a padighoni in parte articolati da
finestre profilate ad arco tondo La
scuola fu trasferita nel 1952 Bibl 1)

Scuola d arti e mestieri Bellinzona 1915-
1965 Bellinzona 1965 2) 50ft Scuola
d arti e mestieri Bellinzona Discorsi
Adesiom Commenti della Stampa
(scritto commemorativo ciclostilato)
3) Elenco delle opere di Conti
No 31 Sede della ditta Nessi, produttn-
ce di materiale per costruzioni, eretta
negh anni 1905-1915 Dal 1925 propneta
di Cesare Regusci Sostituita da un
nuovo edificio Bibl 1) RB 1975, No 11,

p 18ss No 33 Casa d'appartamenti e

Ristorante Commercio, prog nel 1901

quale Casa Giuseppe Aglio Edificio
su pianta ad angolo sulla curva della
strada
No 39 Casa d'appartamenti e Birreria
Haas, costruita nel 1870 a ridosso della
murata che qui sale verso il Castel
Grande in seguito alia demohzione del
Portone avvenuta nel 1867 (dopo la
quale 1 due segmenti di murata non ri
cevettero nessuna sistemazione archi-
tettonica) II giardino della Birreria ha
una pergola e una pista per il gioco delle

bocce Sopra il cancelio banderuola
in latta con il nome del ristorante No
41 Casa d'appartamenti costruita negh
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anni 1910-1920 su un'alta infrastruttura
a terrazza a sud della murata

107 No 8 Fabbrica di carrozze Cesare Del
Biaggio, prog nel 1904 da Maurizio
Conti Sul piano del Tiro Federale del
1929 essa figura come «deposito milita-
re», infatti Fino a poco tempo fa, l'edifi-
cio era destinato ad arsenale cantonale
II complesso comprende due all laterah
sormontate da frontoni, riunite da un

corpo centrale a due piani Al planter
reno aperture ad arco spezzato profila
te in alto da laterizi All'edificio fu ag-
giunto nel 1909 un «garage automobili»
prog nel 1907 da Maunzio Conti La
S1A visito questa carrozzena in occasione

della sua assemblea generale del
1909 Bibl 1) Assemblea SIA 1909

p 366 No 12 Garage «Moderno» prog
nel 1928 da Nanni Beretta (Lugano) per
Pienno Ulrich La rimessa in legno ad
dossata alia murata fu demohta negh
anni venti durante i lavori di ristruttura
zione delle mura e dei castelli A sud
della murata vi era uno chalet eretto nel
1906 da Maurizio Conti per Celestino
Stoffel (vedi Via Lugano No 9) Bibl 1)

Grossi 1980, p 62

Posta, pia/za della
Vedi Piazza Rmaldo Simen

Posta >ecchia, \icolo
Collega il sedime sul quale sorgono an

cora resti di alcune costruzioni agricole
fra Via Vincenzo Vela e 1'area dove si

trovava la caserma (Via Henri Guisan
No 5)
Mi 3c-e Gia «Casa Lussi» (ill 19)

Costruzioni con tetti a due falde raggrup
pate attorno ad un cortile, nsultate dal-
la trasformazione e dairamphamento
di una masseria nel corso dell'Otto-
cento

Prato Carasso
II vasto prato situato fra la citta e il fiu
me Ticino a nord di Via Giuseppe Mot-
ta apparteneva al villaggio di Carasso

facente parte del comune di Bellinzona
dal 1907 Collegato alia citta dalle
odierne via Greina, via Gesero, via Var
rone, via Pratocarasso Vi dominava il
complesso della Filanda Paganini in via
Filanda Ancora verso il 1930 vi sorge
vano poche case
Fra il 12 e il 28 lugho 1929 quest'area
accolse il 42° Tiro Federale. Bellinzona
venne scelta nel 1925 quale sede della
festa AU'ing Emiho Form fu affidata
la piamficazione degli lmpianti Lo
stand di tiro fu collocato sull argine del
Titino Enea Tallone progetto il tempio
dei premi che fu decorato da sculture di
Agostino Balestra Venne innalzato un

108 tendone per la Birreria, il ristorante era
una costruzione in legno coperta da

una tenda (forse gia usata in occasione
del Torneo federale di ginnastica di
San Gallo, nel 1922, e del Tiro Federale
del 1924 ad Aarau, bibl 3). la struttura
portante si componeva di travi parabo-
hche Le infrastrutture per la festa del
Tiro furono distrutte dal maltempo po-
chi giorni prima dell'inaugurazione, per
cui fu necessaria la ricostruzione Per
1'occasione furono llluminati l castelli,
la Collegiata e la chiesetta di Artore
Sulla colhna d'Artore fu innalzata la

figura di un soldato in atto di sparare,
composta di lampadine (il fucile era
lungo 80 m) Si svolsero cortei folclon-
stici e lo spettacolo «Vita Nostra», su
libretto di Silvio Sganzini e musica di
Alberico Giuseppe Agnelli, i canti era
no Coro della Giovmezza, Canzone
dei Vendemmiaton, Canzone del Vino,
Canto dell Angelus, Coro delle Filatri
ci, ecc Gh scenari si componevano di
case contadine ticmesi con montagne
innevate sullo sfondo
In via Luigi Lavizzan si e conservato il

51 «Grottino hcinese» prog nel 1927 da
Enea Tallone e reahzzato l'anno dopo
dall'tmpresa Sala & Pelossi alfinterno
di un parco (oggi d'ippocastani) ll
grottino valse da modello per lo stile ti
pico ticmese (vedi anche gh scenari per
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«Vita Nostra») «Nel Grottmo, Parch
Tallone ha ben saputo sintetizzare tutte
quelle piccole ma piacevoh e sobne
particolanta, come 1 camini, i loggiati,
le scale esterne, 1 soffitti rustici. le rien
tranze a corpi avanzati le quah particolanta,

ollre che svagare I'occhio, lispec-
chiano fedelmente il nostro sentimen
to» (bibl 1, cit in bibl 2)
Bibl 1) Tiro Federale 1929 2) RB 1969,

No 7, pp 3-13, 1974, No 2, p 14ss 1)
INSA 1 (1984), p 157

Ravecchia
Villaggio situato a sud di Belhnzona,
sul declivio fra i torrenti Dragonato e

Guasta II Dizionano geografico svizze
ro del 1906 ne menziona le seguenti ca-
ratteristiche «agricoltura, giardinag-
gio, viticoltura, allevamento di bestia
me, vaste piantagioni di alben da frut
ta Commercio d'aspamgi II piu bei
sobborgo di Belhnzona, ncco di vegeta-
zione, di ville e con vista imprendibile
sulla bassa valle del Iicino fino al Lago
Maggiore» (bibl 1) Le ville e le case

d'appartamenti sorsero essenzialmente
a partire dall'imzio del nostro secolo,
nella zona sopra Via Lugano nei din-
torni della chiesa medievale di San Bia

gio (vedi Via San Biagio No 2) e del
vecchio ospedale di San Giovanni (Via
Federico Pedotti No 14) Nel centro di
Ravecchia, in Piazzetta Fontana, sorge
una fontana datata 1922 con colonna ed

iscrizione che ricorda I'annessione di
Ravecchia a Belhnzona, avvenuta nel
1907 Bibl 1) GLS 4 (1906), p 95

Ravecchia, via
No 32 Villa dell'avvocato Luigi Colom
bi Hofer, eretta attorno al 1900 su un
vasto terreno ancor oggi non edificato,
al di sotto del Ricovero (Via Ospedale
No 4) Ha un tipo di tetto mansardato a

padighone raro per Belhnzona, con
possente torre d angolo sovrastata da

una cupola appuntita Fu la moghe del

propnetano, di origme losannese, a

sceghere lo stile barocco francese ed un
architetto straniero L'avv Colombi era
giudice al Tribunale Federale

Roggia dei Mulini
II canale usciva dal fiume Ticino sotto
Mohnazzo, scorrendo ad est della sta-
zione della ferrovia Belhnzona-Mesoc-
co e della caserma verso il Portone, per
poi gettarsi nuovamente nel Ticino
presso il Ponte della Torretta Esso rac-
cogheva le acque dei ruscelh fra Arbe-
do e Belhnzona e veniva sfruttato sia
quale fonte di energia per muhni e altre
piccole Industrie, come la Concena
Capponi (Via Mirasole Ni 2-4), sia
come canale di scanco per Daro e Belhnzona

Nel 1907 furono corretti i «salti»
presso il Mulino Tresch (in Vicolo Posta

Vecchia) e presso la Concena Cap
pom Nel 1910 la ditta Angelo Aroma

fece copnre il tratto del ruscello presso
Viale Portone destinandolo a canale di

scanco Oggi il canale e completamente
coperto Bibl 1) RB 1974, No 7, p 17 ss

SalegKi
II lemtoiio sulla nva del Tuuio nella
zona piu a sud della citta, fu adibito fin
dal 1855 ad area d'esercizio per le trup
pe di stanza a Belhnzona (vedi Via
Henri Guisan No 5)
Stand di tiro. Inaugurato il 20 5 1903 in
occasione del Tiro Cantonale, costru
zione in legno eretta su piani di Maun-
zio Conti

Salvioni, via Carlo
Pnmo tratto della strada per Locarno,
con 1'apertura di Viale Stefano Fransct-
m divenne strada secondana Nel 1902

Maunzio Conti progetto uno stand di
tiro in zona «Alla Colombaia» fra le

case del lato nord della strada e la

Murata
No 1 Villa eretta nel 1930-1931 da Lnea
Tallone per Germano ed Floisa Bonet-
ti Bonzanigo (vedi No 14 e Via Emiho
Motta No 5) II progetto di Tallone pre-
vedeva un piccolo palazzo turrito, i

committenti pero prefenvano il genere
di costruzioni bretoni e lo stile tipico ti
cinese (vedi il «Grottino» per il Tiro
Federale del 1929 a Prato Carasso) Co
struzione in pietra viva (granito con tet-
ti a due falde e imposte, nel giardino
pergola in legno con montanti di
granito

No 2 Villa plunfamihare su un poggio
sopra Piazza Orico costruita da Maun
zio Conti nel 1905 Volume cubico di
tre piani con decorazioni liberty, tetto a

padighone sovrastato da un attico No 4

Un portale murato con ante in legno,
eretto nel 1926, immette nel giardino,
decorazioni a graffito di Baldo Carugo
«II portone e in istile quattrocentesco
Dommano il pregevole lavoro seven fo
ghami eseguiti al graffito, stemmi e sca-

ghoni sforzeschi, si che il tutto armoniz-
za col carattere della retrostante murata
e conserva alia locahta la nota austera e

forte bellezza che e il pregio di Bellin
zona antica » Bibl 1) Ritagho di giorna
le in AC (DIV 800 Carugo) No 10

Complesso locativo con retrostante an-
nesso in ferro adibito ad officina, risul
tato dalla trasformazione e dalfamplia
mento della propneta «Colombaia»
esistente gia nel 1845 (ill 19) No 12 Vil-
hno reahzzato nel 1933 dalfimpresa
Cattaneo, sul modello di una villa dei
dintorni di Roma Volume cubico mto-
nacato di bianco con elementi stihstici
dei pnmi anni venti Giardino con ve-

getazione mediterranea, recinto con
cancello di elementi di cemento colato
a forma di rami
No 14 Gia Fabbnca di Prodotti Chimici
Bonetti, costruita nel 1912 da Enea
Tallone per i fratelh Giovanni Battista e

Corneho Bonetti, tornati a quel tempo
da Parigi dove fecero fortuna con la
fabbncazione di cosmetici e prodotti
farmaceutici (vedi le opulente ville di
Via Emiho Motta No 5 e di Via Giovanni

Nizzola No II) Edificio su pianta a

ferro di cavallo con cortile coperto da
tetto in ferro ed eternit Oggi sede del
I'Archivio Cantonale

San Biagio, via
Scende da Ravecchia verso la parroc
chiale di San Biagio, il cui sagrato con
fina dal 1874 con la hnea ferroviana
Ni 1-5 Casa d'appartamenti di stile
neoclassico con entrate ad arco tondo,
eretta o trasformata negli anni 1870—

1900 La costruzione su pianta a ferro
di cavallo con brevi ah laterah legger
mente divergenti, forma il lato sud del
piazzale No 9 Villa dei Cedri, databile
agh anni 1870-1890 I 'imprenditore
Dionigi Resinelh 1'acquisto dopo il 1918

(vedi Viale Stazione Ni 21-27) Verosi-
milmente attorno a quella data vennero
aggiunti alia costruzione neoclassica a

volume cubico, con tetto a padighone,
il corpo verso nord con terrazza sul tet

109 to, la loggia palladiana e il belvedere
vetrato Rimessa con appartamento in
una torretta Vasto parco, oggi pubbli
co, con possenti cedri, disposto su un
terreno in leggera pendenza

34 No 2 Chiesa parrocchiale di San Biagio

Basilica romanica a pilastri decora-
ta da affreschi tardomedievah Piu vol
te trasformata in epoca barocca, nnno

44 vata nel 1890 Vent'anni dopo, restauro
45 con intenti scientifici-archeologici, con

dotto dal pittore Edoardo Berta Fu

questo il pnmo oggetto restaurato sotto
la guida della Commissione Cantonale
dei Monumenti, costituita nel 1909

esperto federale fu Albert Naet Fra il
1910 e il 1912 furono promosse le prime
indagini ed miziati i lavon Edoardo
Berta era assistito da Arturo Ortelh
Nel 1913-1914 ebbe luogo il restauro su

progetto di Silvio Soldati (documenti
all'AFMS e all'AC) Nel 1929 fu demo
hto l'oratorio adiacente La chiesa offre
un esempio significativo di «ncostru-
zione» di un monumento «medievale»
le volte barocche furono sostituite con
un soffitto piano, le finestre original!
vennero riaperte e la muratura primiti
\a esterna ed interna fu rimessa in evi
denza, numerosi affreschi vennero ricu
perati Vedi anche cap 2 6 Bibl 1) Re

lazione sui lavori di restauro della Chiesa

di San Biagio m Ravecchia Belhnzo
na 1916 2) Chiesa 1946, pp 13-15, Taw
1-2 3) Grossi 1980, p 43 4) Anderes
Serandrei 1980, pp 19-21

San Giovanni, quartiere nuovo di
E stata la prima zona d'espansione ur
bamstica Si estende fra I'omonima
chiesa (Via Henri Guisan No 4), la
Stazione I'area delle officine FFS con la
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strada aperta nel 1884 (Viale Officina), e

forma un quadrilatero quasi regolare
con le vie Lodovico il Moro, Cancelliere
Molo e San Giovanni. 11 crocicchio in-
terno del quartiere e formato da Via
Alberto di Sacco e Via Visconti. II reticolo
viario del quartiere dei ferrovieri viene
ribadito anche dal carattere delle abita-
zioni: volumi cubici allineati alTinterno
di giardinetti recintati. Bibl. 1) Grossi
1980. p. 76.

San Giovanni, via

Delimita, verso la cittä, il Nuovo quartiere

di San Giovanni; aperta nel 1898.

No 1 Casa d'appartamenti e negozi
eretta nel 1930 dall'impresa Cattaneo e

Lepori per il commerciante Luigi Bottino.

Imponente volume cubico intonaca-
to in rosso con terrazza sopra Lauton-
messa. La zona del cornicione e decora-
ta da un alto fregio di putti danzanti.
Bibl. 1) RB 1975, No 7, p. 16 ss.

no No 7 Giä Cinema Iride, costruito nel
1908 nel giardino della Birreria Paolo
Minetto. Salone di 24 m di lunghezza.
La ricca decorazione in cemento fu ese-

guita dalla ditta Fratelli Angelina e Sa-

rina. Le pitture interne erano di Ema-
nuele Riva. Nel 1911 il cinema, munito
di moderne apparecchiature, venne ri-

aperto al pubblico. Minetto, «re dei ci-
nematografi bellinzonesi», usava talvol-
ta apparire durante i titoli di testa per
salutare il pubblico. La costruzione fu
piü tardi elevata di un piano e riattata.
Attualmente ospita il Ristorante Pen-
sione San Giovanni. Bibl. 1) RB 1972,
No 9, pp. 14-19; 1972, No 10, pp. 20-22.

Ni 9-11 Stabile d'appartamenti e negozi,
sede della Cooperativa Agricola Ti-

cinese SA, prog, nel 1908 da Giovanni
Gualzata e inaugurato il 4.10.1908. Nel
1920 la Cooperativa fu trasferita in Vi-
colo Santa Marta No 1. L'imponente
edificio ad angolo delimita anche il sa-

grato della chiesa di San Giovanni, in
Via Henri Guisan No 4. Bibl. 1) Pometta
190Q. p. w
No 2 Casa a tre piani d'appartamenti,
all'interno di un giardino. Prog, nel 1901

da Ettore Rusconi per Don Silvio Ma-
riotti. No 4 Casa d'appartamenti di stile
tardoclassicistico. Volume cubico del
1900 circa. No 10 Villa Giuseppina,
prog, nel 1897 da Maurizio Conti per il
ristoratore e consigliere comunale
Andrea Odoni. Costruzione a tre piani con
tetti a colmi incrociati airintemo di un
giardinetto recintato. L'accesso e abbel-
lito da un cancello, due palme, una sca-
la esterna protetta da un balcone con
ringhiera in ferro. Bibl. 1) Ambrosetti-
Cattaneo 1981.

San Michele. salita
Da Piazza Collegiaia s'inerpica tortuo-
sa e selciata di ciottoli, fra muri di giar-
dini, verso il Castel Grande. Durante i

restauri dei castelli e della murata, fra il
1920 e il 1950, la salita fu scoperta come
meta di passeggiate pittoresche per la
vista che offre sui tetti in pietra della
cittä vecchia.

San Paolo {Arbedo)
«Chiesa Rossa» situata fra Persico e

Molinazzo, al margine nord della cittä.
E la cappella commemorativa della bat-
taglia di Arbedo (1422). Nel 1893 il
Consiglio di Stato del Canton Ticino
inoltrö una richiesta alia Confederazio-
ne per il restauro della chiesa, definen-
dola in tal modo «forse l'unico monu-
mento storico d'importanza nazionale
del cantone... che ricorda il valore degli
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Svizzeri sul campo di battaglia». La
EKESA pretese delle argomentazioni
che provassero che la chiesa era sorta

per commemorare la battaglia. Per que-
ste ricerche furono incaricati il consi-
gliere di Stato Dott. Luigi Colombi e

Tarchivista cantonale di Lucerna Theodor

von Liebenau. II Dott. Karl Stehlin
(Basilea), presidente delta EKESA (poi
CFMS) esegui un sopraluogo. Fra il
1898 e il 1900 Parchitetto Augusto Gui-
dini (Barbengo) iniziö il restauro della
chiesa, verosimilmente ricostruita dopo
il 1422. Le indagini archeologiche por-
tarono alia luce resti di una precedente
costruzione risalente al primo Medioe-
vo e di una romanica. Furono scoperti
affreschi del XV e del XVI secolo:
restauro e in parte trasporto su tela da

parte di Giuseppe Steffanoni (Bergamo),

che per la prima volta applied la
tecnica dello strappo in Svizzera (con-
temporaneamente la sperimentd anche
in St. Michael a Zugo) (bibl. 4). Alia
parte terminale del campanile furono
ridate le forme romaniche, in sostituzio-
ne di quelle settecentesche. Guidini
«dimoströ anche qui il suo tatto sicuro,
profonda conoscenza per le questioni
archeologiche e piena pietä storica»
(bibl. 1: 1900, pp. 18-19). Nel 1920 fu co-
struita, nelle immediate vicinanze della
chiesa, la stazione di smistamento delle
FFS (vedi Piazzale Benigno Antognini,
monumento), creando un contrasto fra
monumento e insediamenti industriali,
oggi ancor piü accentuato dalla presen-
za di serbatoi per la nafta. Accanto alia
chiesa: casa con affresco di Luigi Faini,
risalente agli anni 1895-1900 e raffigu-
rante un soldato confederato in atto di
brandire una spada.
Bibl. 1) JB SGEK 1894, p. 12; 1895, p. 11;

1896, p. 9; 1897, p. 14; 1898, pp. 12-13;
1898/1899, pp. 11-12; 1900, pp. 18-19. 2)
Isler 1956, il). 14. 3) RB 1972, No 6. 4)
Knoepfli 1972, pp. 59, 152. 5) Anderes-
Serandrei 1980, pp. 27-28.

San Rocco, piazza
Vedi Piazza Indipendenza.

Santa Marta, vicolo
Collega Viale Officina con Via San Got-
tardo.
No 1 Edificio classicistico a volume cu-
bico con risalto centrale sul retro, eretto
fra il 1850 e il 1870. Nel 1906 vi fu aper-
to il Caffe di Matiide Brambilla-Kieh-
ne, il cui padre, Lodovico Kiehne (di
Koltrupp presso Hannover) possedeva
dal 1855 la carrozzeria nello stabile
adiacente. Dopo la sua morte, nel 1884,
la carrozzeria venne rilevata da Ales-
sandro Giambonini e Alessandro Da-
nieli; nel 1899 1'immobile bruciö e

Giambonini rilevo la carrozzeria, che,
dopo un secondo incendio nel 1915, fu
trasferita in Via Retica No 1. Dal 1920 e
sede delPAgricola Ticinese SA. Bibl. I)
RB 1975, No 3, pp. 17-22.
No 4 Complesso di piü costruzioni, un
tempo facenti parte di una masseria

(vedi Viale Officina No 7). II bassorilie-
vo raffigurante Santa Marta, sopra una
delle porte, e ispirato alia pala d'altare
che ornava Fomonima cappella demoli-
ta nel XIX secolo. Fu collocato qui nel
1910 dalla Societä Anonima «II Beton».
Bibl. 1) Grossi 1980. p. 24.

Sasso, vicolo al

Collega Piazza Nosetto alia Salita al
Castel Grande.
No 7 Casa monofamiliare costruita ne-
gli anni 1930-1940 da Giuseppe Weith.
Facciate intonacate di giallo, tetto a

due spioventi e loggia a triforio nel

timpano. Cancello del giardino murato, in
stile «dei castelli».

Sasso Corbaro, via
Santuario della Madonna della Neve,
situato nella valle boscosa del Dragona-
to, ai piedi del Castello di Sasso Corbaro.

La facciata barocca con protiro
fu decorata verosimilmente nell'ultimo
terzo del secolo scorso con affreschi
ispirati a modelli lombardi d'epoca tar-
dogotica-rinascimentale. Le fragili Figurine

imitanti la terracotta sotto i baldac-
chini gotici, ricordano gli ornamenti
della «Casa Rossa» Via Nosetto No 1).

Le sei cappelle della Via Crucis furono
affrescate nel 1923 da Giuseppe Bona-
lini. Bibl. 1) Anderes-Serandrei 1980,

p. 21.

Simen, piazza Rinaldo
Un tempo denominala Piazza Giardino,

poi Piazza della Posta. L'area situa-
ta nelFangolo nord-orientale della colli-
na di San Michele divenne parco pub-
blico nel 1845 a consolazione dei «nor-
disti» che avrebbero voluto il teatro in

questo quartiere invece che nella parte
meridionale della citta (Piazza Governo
No II). Nel 1903 fu affidata a Ettore
Rusconi la nuova sistemazione del-
Farea. Bibl. I) RB 1973, No 3, p. 9ss.;
1973, No 4, pp. 3-5; 1975, No 4, p. 17.

In Piazza Simen e'era, fra il 1870 e il
in 1877, una fontana a forma di vaso. La

fontana situata oggi al centro del cer-
chio di platani fu trasportata qui nel
1920. Ha una vasca rotonda per base ed

uno zoccolo sostenente una vasca piü
piccola con quattro teste di leone che

spruzzano acqua. Originariamente la
fontana aveva una sovrastruttura con
un animale marino. Dapprima essa fu
collocata in Piazza Governo a ricordo
della creazione delFimpianto comunale
dell'acqua potabile (vedi cap. 1.1: 1869),
il cui concorso venne bandito il
9.1.1868. Progetto realizzato da Rocco
Cane con la collaborazione degli inge-
gneri Carlo Fraschina e Fulgenzio Bon-
zanigo. Inaugurata il 15.12.1869. Bibl. 1)

Assemblea SIA 1909, p. 281ss. 2) RB
1972, No 2, pp. 25-29; 1975, No 4, p. 17;

1983, No 8, pp. 18-25; 1983, No 9,

pp. 17-21.

Monumento a Rinaldo Simen (1849-
1910), uomo politico. Concorso pubbli-
cato nel 1921. La giuria era composta
dalFarch. Enea Tallone, dal pittore
Augusto Sartori, e dalFing. Emilio Forni.
Realizzazione su disegno di Giuseppe
Foglia. Inaugurazione il 6.5.1923. Piü
tardi Foglia ebbe atteggiamenti critici
verso la sua opera. Bibl. I) SBZ 78

(1921) p. 232. 2) RT 1922, No 1. p. 7. 3)
Talamona 1954, p. 135 ss.
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frduola con latrine Costruita attorno al
1930 su piani di Enea Tallone Padigho-
ne di Stile vagamente rinascimentale
con piano supenore La costruzione
precedente, autorizzata nel 1897, era
uno «chalet ad uso buvette»
Ni 1-5 Lungo rettifilo di case neoclassi-
che disposte sul lato sud della piazza,
costruite attorno al 1870 AI pianterre-
no, articolato da archi a sesto nbassato,
erano magazzini, stalle e laboraton al

primo piano, con timpano centrale ap
partamenti e uffici Con le costruzioni
adiacenti di Piazza del Sole e di Viale
Portone No 1, questo edificio «rivesti
va» le pendici della collina Demolito
fra ll 1975 e ll 1980 Bibl 1) Taiamona
1954, p 156 2) RB 1975, No 4, p 17 No
6 Gia Birrena Giovanni Bonzanigo-
Jauch Costruita attorno agh anni
1880-1890 Dopo la trasformazione e

l'elevazione divenne, nel 1903, Hotel
Metropole (anche Suisse, Poste et Me
tropole) con annesso un piccolo teatro
No 7 Edificio con caffe e farmacia a

pianterreno Onginariamente ospitava
la prima palestra di ginnastica della se

zione locale della SFG fondata nel 1861

Prog nel 1867 dall ing Carlo Molo Piu
tardi trasformato da Maunzio Conti e

occupato dal Ristorante Ferrari, detto
anche «Cantinone» a causa della sua

ampia sala Nel 1901 la SFG vendette
all asta ll palazzo che passo alia fami
gha Stoffel (vedi Via Giuseppe Motta
No 1) Segui una radicale trasformazio
ne con norganizzazione dei piani ed
elevazione progettata nel 1907 da Maunzio

Conti Emanuele Riva decoro la
facciata nel 1908 con opulenti affreschi
neobarocchi Bibl 1) RB 1972, No 12,

pp 25-29 No 8 Gia sede delle Poste
Edificio costruito attorno al 1870 da AI
berto Artari per Giovanni Bonzanigo-
Jauch che aveva acquistato ll terreno

nel 1868 La lunga costruzione neoclas-
sica con corte murata sul retro, era oc
cupata da appartamenti, da un albergo
e dalla posta (fino al 1927, vedi Viale
Siazione No 15) Bibl I) Grossi 1982,

p 81

Sole, piazza del
Nel 1845 era ancora denominata Piazza
Porta Ticinese (ill 19) Alio sbocco di
via Codeborgo un tempo vi era Porta
Codeborgo (vedi oltre) II lato nord del
la piazza era lormato da edifici dalle
facciate convesse che con la costruzione
di Largo Elvezia, attorno al 1875, diven
nero un «isola» Durante la seconda
meta dell Ottocento ai lati della piazza
furono eretti nuovi edifici conferendole
carattere di spazio chiuso A differenza
di Piazza Indipendenza Via Dogana e
Piazza Governo a sud della citta, piazza
del Sole non ebbe mai funzione rappre-
sentativa e tantomeno fu meta di pas
seggiate, essa era destinata principal
mente al traffico delle diligenze postah
e piu tardi assunse funzione commer
ciale Bibl 1) RB 1972, No 10, p 17 ss

Porta Hcinese. detta anche Porta Co
deborgo o Porta Tedesca, alio sbocco
di Via Codeborgo
No 5 Casa d appartamenti, sulfangolo
di Via Cancelhere Molo prog nel 1916

da Ettore Rusconi per Plinio Rondi Ni
8-9 Casa d'appartamenti e negozi, eret-
ta prima del 1845 (ill 19), sopraelevata
negh anni 1875-1880, l'area antistante e

delimitata da un parapetto Attorno al
1970 fu demolito 1 edificio che formasa
ll lato sud della piazza, alio scopo di n
cuperare la cinta murana Bibl 1) RB
1972, No 10, p 17 ss

Iorre della cinta muraria (ai piedi della
collina del Castel Grande) Ricostruita
nel 1930 da Giuseppe Weith
Ni 10-13 Lungo palazzo neoclassico a

tre piani d appartamenti Costruito
attorno al 1870 ai piedi della collina del
castello Adiacente ai Ni 1-5 di Piazza
Rmaldo Simen esso formava ll lato
ovest della piazza AI pianterreno c'era
no magazzini, stalle, officine, negozi e

un ristorante Demolito nel 1975

Sta/ione MS
Vedi P'azzale *iazione fdifscjo proget

114 tato dal prof Goller (Stoccarda), capo-
architetto delle Ferrovie del Gottardo, e

realizzato negh anni 1874-1876 dal suo
successore Gustav Mossdorf (Lucerna)
In seguito all'apertura della hnea ferro
viana del Gottardo fu costruita, nel
1882, una nmessa per vagoni e una pcn-
silina in ferro sopra i binan progettate
dall mg Brack e realizzate, sotto la gui
da dell'ing Gustave Bridel, dalla ditta
Theodor Bell (Knens) Nel 1899 ll Buf
fet della stazione ricevette l'illuminazio-
ne elettnca con lampadine Edison Fra
il 1927 e il 1929 I edificio fu ampliato
verso sud lavori eseguiti dall impresa
Sala & Pelossi Enea Tallone aveva pre
sentato un progetto alternativ o che pe-
ro non fu considerato Officine e ma
gazzino merci costruiti nel 1874 accanto
alla stazione Dopo il trasfenmento in
Viale Ofßcina No 8, questo fabbncato
fu destinato a deposito per locomotive
Bibl 1) SBZ 3 (1884), pp 73-75 2) RT
1918, No 3, pp 25-27 3) Taiamona
1954, p 80 4) RB 1972, No 11, pp 14-17

5) Stutz 1976, pp 183-184 6) Grossi
1980, p 2ss,p 78ss 7) Grossi 1982

Sta/ione, piazzalc
A causa dell'ubicazione della stazione
al sommo di una collina (come a Luga
no), il piazzale si nduce ad uno stretto
terrazzo Dopo rampliamento delFedi
ficio pnncipale, nel 1924, e la costruzione

di immobil) ai Ni 31-35 di Viale
Stazione e all'inizio di Via Lodoxico ü
Moroni 1-7), dove era anche un edicola a
forma di chalet in miniatura (trasferita
nel 1910 in Piazza Rinaldo Simen), il
piazzale assunse il carattere di spazio
chiuso Bibl Vedi Stazione FFS

Stazione, viale
E il rettifilo che unisce il centro alla
Stazione FFS tracciato negh anni 1873-
1875 dall ing Giovanni Fern (Lugano),
lavori eseguiti dalla ditta Costante Do
menighetti e Giovanni Agnesi Contra-
riamente a quanto proponeva la Societa
delle Ferrovie del Gottardo, che avreb
be voluto orientare questo asse stradale
verso la caserma (Via Henri Guisan
No 5), fu reahzzata la proposta dell'ing
Fulgenzio Bonzanigo che prevedeva il
rettifilo che collega direttamente la
stazione con Piazza Collegiata attraversan
do l giardini delle case di Via Codeborgo

Questa via, un tempo artena pnncipale,

assunse cosi il carattere di strada
secondaria 11 nucleo stonco venne in
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114

tal modo letteralmente «aperto» dalla
breccia nelie mura di cinta (vedi No
10). Fino a! 1900 sorsero ai lati del viale
case mono- e plurifamiliari, poi s'inizio
la costruzione di grandi magazzini con
conseguente intensificazione delPattivita

edilizia, Fino a creare una serie inin-
terrotta di facciate: Nel 1875 furono
piantati due filari di aceri (sostituiti poi
da ippocastani), in parte tagliati nel
1928 (Fino al No 15). A partire dal 1897

vennero selciati i marciapiedi, dappri-
ma con lastre di granito, piii tardi in ce-
mento. Le originali carreggiate di granito

per le carrozze furono rimosse negli
anni venti. L'attuale pavimentazione e

di porfido rosso. Bibl. 1) Talamona
1954, p. 80. 2) RB 1975, No 7, pp.
20-22; 1975, No 8, pp. 11-16. 3) Grossi
1980, pp. 7,16, 21. 4) Grossi 1982.

No 1 Nel 1897 fu aperto il Grand Bazar
de Agostini nell'ex convento dei Bene-
dettini (Via Codeborgo Ni 2-8). Nel
1904 si costrui Fedificio attuale su pro-

getti delFing. Fulgenzio Bonzanigo, ri-
levato nel 1930 dai fratelli Casagrande.
Costruzione di tre piani con angoli
smussati e due ballatoi con ringhiere in
ferro. Un tratto di facciata con finestre
neogotiche unisce questo edificio alia
vecchia costruzione. Bibl. 1) Grossi
1980, pp. 12, 13,16.

5 Galleria Benedettini, con negozi, fra le

case Ni 1 e 3. Questo passaggio risultö
dalla demolizione, nel 1893, del coro e

della facciata della chiesa barocca dei
Benedettini (vedi Via Codeborgo Ni
2-8). La luce penetra da un oculo rica-
vato al posto della lanterna che pende-
va al centro della crociera. In occasione
del centenario di fondazione del Canton

Ticino, nel 1903, fu posta una lapi-
de: «Agli albori del secolo XIX / il
Ticino / sorto a dignita di stato autono-
mo / entrava nella Lega dei Confedera-
ti / II Gran Consiglio / eletto in liberi
popolari Comizi / tenne in questa vetu-
sta sede / la sua prima seduta inaugura-

le / il 20 maggio 1803.» Nel 1927 1'irn-

presa Guglielmo Nodan procedette alia
demolizione del campanile. La Galleria
Benedettini costituisce un unicum al-
Finterno di questo genere architettoni-
co per le vicende della sua costituzione.
No 3 Stabile commerciale con uffici e

negozi, costruito nel 1904—1905 daH'ing.
Fulgenzio Bonzanigo che ne era anche

proprietario. Lavori eseguiti dalfimpre-
sa Sala-Casasopra. Nel 1905 fu aperto
l'emporio Milliet & Werner; nel 1923

trasformazione ed introduzione del-
l'ascensore. L'edificio e simile al No 1,

ma qui i due piani inferiori hanno am-
pie vetrine. Alforigine le facciate erano
decorate da pitture di Emanuele Riva.
Bibl. 1) RB 1973, No 8, p. 15; 1975,

No 7, p. 14.

No 5 Originariamente faceva parte del
23 convento dei Benedettini (vedi Via Corn

deborgo Ni 2-8). Ulteriormente occupa-
to dalFHotel Flora, aperto nel 1894, con
aggiunta di una nuova ala e di una
veranda con irahccio metallico Nel 1909

questa nuova ala fu ulteriormente allar-
gata su progetto di Ettore Rusconi, ot-
tenendo sei assi di finestre. Fra il 1922 e

il 1923 Augusto Fogliardi ne euro la ri-
costruzione su commissione del grande
magazzino Innovazione. fondato a

Lugano nel 1911. Lavori eseguiti dalfim-
presa Sala-Casasopra. Demolito. Bibl.
I) RB 1973, No 8, p. I5ss. 2) Grossi
1980, p. 13. 3) Grossi 1982, p. 94.

No 9 Edificio con appartamenti e negozi
eretto attorno al 1900. Al pianterreno

tabaccheria, piü tardi Caffe Giovanni
Brambilla; nel 1908 ottenne decorazioni
dipinte da Emanuele Riva (figure alle-
goriche). Nel 1919 apparteneva alia
Banca della Svizzera Italiana. Nel 1920

Augusto Fogliardi progetto una nuova
costruzione, eseguita verosimilmente
secondo i piani di Otto Maraini e inau-

gurata nel 1923. Demolito. Bibl. 1)

Grossi 1980. p. 7ss. 2) RB 1975, No 3,

p. 18.

117 No 11 Palazzo di appartamenti e uffici
sulfangolo di Via Torre Pubblicazione
di un concorso cantonale da parte del
commerciante Giovanni Odoni, nel
1908; costruito dalfimpresa Tettamanzi
su progetto di Adolfo Brunei e Giuseppe

Bordonzotti (ambedue luganesi; un

progetto conservato all'Archivio Stori-
co, lascito Bordonzotti, Lugano). A
Maurizio Conti fu affidata la direzione
dei lavori. Una targa reca la data
MCMX. E un esempio di architettura
da «boulevard» metropolitano con tor-
retta a cupola sopra 1'angolo smussato.
Opulento portale in legno. Bibl. I)
Grossi 1980, p. 15.

No 13 Complesso locativo e commerciale

databile agli anni 1890-1910; subi
trasformazioni in epoca posteriore. La
facciata sull'angolo con Largo Elvezia
ha un balconcino a loggia. La parte atti-
gua, piü bassa, ha tre piani con finestre
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contornate da pesanti cornici e figure
di satin dipinte negli anni 1925-1935
Per far posto al piazzale di fronte alia
Posta, sull'angolo con Largo Elvezia,
venne demohta la casa del marmonno
Francesco Catto, costruita nel 1888

Bibl 1) Grossi 1982, p 87

115 No 15 Gia palazzo della Posta II terre-
no fu acquistato nel 1912, nel 1917 fu

pubbhcato un concorso su nchiesta de

gh architetti locali «II Governo Fede-
rale non ha dintto di imporci lo stile ar-
chitettonico tedesco, ma quando egh
abbia bisogno di creare nuovi palazzi,
deve bandire un apposito concorso fra
gh architetti ticinesi» (bibl 1) Infine
redificio fu progettato dall'architetto
delle poste Arnoldo Brennt, i piani de-

finitivi furono presentati il 30 12 1924

L'esecuzione fu assegnata all'impresa
Walther & Fogliardi Inaugurato il
25 5 1927 Facciate con membrature in
marmo bianco di Castione, atrio degli
sportelli m marmo di Arzo e «luma
chetta» di Siena Bibl 1) Ä7M917, No
10, p 110 ss 1917, No 11, p 126 ss

2) Grossi 1982, pp 81-87
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No 17 Casa Giovannetti, eretta prima
del 1900 Demohta No 19 Casa proget
lata nel 1905 da Giovanni Gualzata per
gli eredi di Giovanni Catto Decorazio-
ni in graffito del 1929 con stemma della
famiglia Kronauer, opera di Mario
Agustoni (Morbio Inferiore) Bibl 1)

Grossi 1982, p 99

Ni 21-25 Complesso d appartamenti e

negozi eretto negli anni 1908-1910 dal-
farch Paolo Zanini (Lugano) e dal
fing Secondo Antognini per il com
merciante Dionigi Resinelli (vedi Via

Lugano No 5 e Via San Biagio No 9)
Costruito in cemento armato secondo il
sistema Brazzola che Antognini rappre
sentava in Ticino e nei Grigioni - «un
sistema nuovo e rapido alia portata di

ogni costruttore», eseguibiie «anche
dai semplici muratori senza difficolta»
(bibl 1) Sono due palazzi di vaste pro-
porzioni, separati da una piattaforma e

da una scahnata, e collegati da un arco
rampante che reca il nome del costruttore

e la data 1910 Verso Viale Stazione
gli edifici hanno quattro piani, invece
la parte posteriore, che da su Via Can
celhere Molo ha sette piani, dato il di-
shvello fra le due strade due dei piani
posteriori sono adibiti a magazzini I

cortih sul retro sono recintati da alte
mura Sopra il piano dei negozi vi sono

ampi appartamenti con bagno, nscalda
mento centrale e luce elettnca, alfulti
mo piano sono disposte le camere per
la servitu Nei quattro angoli smussati
della facciata principale vi sono sporti
articolati su due piani 11 pianterreno,
con l negozi, ha colonne di granito Ric
ca decorazione di stile barocco con un
fregio di foglie di ippocastano La Far-

macia Centrale Mainardi (No 21) fu ar
redata con il mobilio della speziena

Venzi (gia nella «Casa Rossa», Via No-
setto No 1) che era stato realizzato da
Andrea Bom nel 1864 Bassorilievi con

129 figure allegonche (fra le altre putti con
un alambicco) e motivi ornamentall in
legno e gesso, ncoperti di bronzo scuri-
to Bibl I) Carlo Pedrazzini, La Farma-
cia storica ed artistica itahana Milano
1934, pp 420-424 2) RB 1975, No 6

p 20ss 3) Grossi 1980, p 71

No 29b Hotel Bahnhof-Terminus, eret
to negli anni 1905-1910, demohto

119 Ni 31-33 Albergo del Popolo, progetta
to nel 1907 da Ettore Rusconi per Ma
ria de Agostini quale «Grand Bazar de

Agostini», realizzato nel 1908 dalfim
presa Brocco e Fihppmi (Lugano)
Dappnma «Hotel de la Ville Stadthof»,
poi «Schweizerhof et de la Poste» (vedi
Ni 2-6) Dal 1910 Casa del Popolo, di
retto dalla societa dei ferrovieri Nel
1929-1930 fu aggiunto I annesso che

comprende il Casino, il Kursaal e il ci

nema, su piani di Pienno Borradon
(Gordola) per commissione dei fratelh
Rezzonico Ledificio principale ha

angoli smussati, un nsalto centrale e pila-
stri liberty decorati da teste di fanciulle
e di leoni All interno grande nstorante
con sala per nunioni, scalone e balco-
nata Bibl I) Grossi 1980, p 4 2) Grossi
1982, p 70

Fra i Ni 33 e 35 scahnata su Via Can-
celhere Molo costruita nel 1908 su mi
ziativa dell ing Secondo Antognini
Bibl 1) Grossi 1980, p 4

120 No 35 Albergo Internazionale, proget
tato da Giovanni Gualzata per i fratelh
Antognini, lavon eseguiti dalfimpresa
Caratti Inaugurato il 28 8 1909 Impo-
nente edificio con riscaldamento cen
trale, luce elettnca e bagni (vedi Via

Cancelhere Molo No 1)

121 Ni 2-6 Eretto nel 1876—1877 su commis
sione di un gruppo azionano quale
«Palazzo Sociale» con appartamenti e

negozi Nel 1883 Antonio Form vi apri
1 Hotel Schweizerhot et de la Poste.
chiuso nel 1908 (vedi Ni 31-33) Dal
1911 ospita la Farmacia di Ettore Van
tussi e gli uffici della Societa Bancaria
Ticinese Al 1928 datano 1 due balconi
di ferro battuto della facciata principa
le, disegnati da Antonio Fogliardi ed

eseguiti da Guido Rusconi 11 palazzo e

un imponente parallelepipedo denomi-
nato popolarmente «fabbncon» sopra
il pianterreno, con i negozi, ha due piani

e un mezzanino, la parte centrale, di
cinque assi, e ritmata da pilastri e coro
nata da un attico con frontone arroton
dato Bibl 1) Talamona 1954, p 184

2) RB 1975, No 8, p 15 3) Grossi 1980,

p 9 4) Grossi 1982, p 105

No 8 Edificio d'appartamenti e negozi
eretto negli anni 1875-1880 ricostruito
nel 1930 su piani di herdinando Berna-
sconi (Locarno), per opera dell impresa
Onorato Bettelini su commissione del
gioielhere Francesco Chicheno Bibl 1)

Grossi 1982, p 101 No 8 a Casa di tre
piani d'appartamenti con negozi, co
struita negli anni 1875-1885 Aveva me-
daglioni in rilievo nella parte alta De
mohta nel 1977

No 10 Casa d'appartamenti e negozi
con Albergo Svizzero eretta nel 1875

Nella facciata nord vi e un balconcino
con parapetto a traforo sostenuto da

mensole, ncordo della murata,
ricostruito nel 1880 dal propnetario dell'im
mobile che aveva fatto demolire questo
tratto di cinta murana Nel 1883 1 edificio

venne acquistato da Giulio Molo e

fatto rialzare Piu tardi divenne propne
ta di Gughelmo Weinig, direttore della
Scuola di Commercio, che qui teneva
una pensione per studenti Nel 1906 la

proprieta passo a Giovanni Odoni e

Giovanni Bonzanigo Jauch Nel 1909 fu
trasformata la facciata (pianterreno rin-
novato, con negozi) su piani di Mauri-
zio Conti Bibl 1) Grossi 1982, pp 41,

89
No 12a Albergo del Buon Gusto, aper
to nel 1876 al posto della Cantina To-

gnetti, in seguito rilevato da Carlo Cro-
ci rimpatnato dalla California, e deno

minato «Alla Croce Federale» Nel
1936 fu vietata la ricostruzione dello
stabile poiche avrebbe ostacolato la vi
sta sulla torre della murata Bibl 1)

Grossi 1982, p 68 ss

No 12 Casa d appartamenti e negozi e

Albergo Ristorante Elvezia, costruita
nel 1885 per Carlo Bonzanigo su pro-
getto di suo figlio, ing Fulgenzio Bon

zanigo Sul tetto vi erano in ongine un
parapetto e un'altana coronata di merh
Finestre incorniciate di terracotta Bibl
1) RB 1973, No 4, p 18 2) Grossi 1982,

p 46
No 16 Casa d'appartamenti e negozi,
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annessa nel 1883 al No 18 su commis-
sione di Carlo Bonzanigo; piü tardi
propnetä di suo ftglio Agostino. Pitture
neobarocche in facciata di Domenico
Saporiti, 1928. Un tempo ospitava an-
che un ristorante con giardino e pista
per il gioco dei birilli. Sul retro verande
con vetrate liberty. Bibl. 1) Grossi 1982,

pp. 46, 99.
No 18 Casa d'appartamenti e negozi del
1875 circa. Volume cubico articolato su

cinque piani e Ire assi ritmati da lesene;
vetrine con architravi ad arco ribassato.
Sul retro verande e logge.

125 Ni 20a-h Villa Fanny, datata 1879, e

sette case monofamiliari costruite da

Raffaele Ponzio dopo il suo ritorno da

Parigi, quale reazione ai casermoni che

aveva visto, da emigrante, nella capitale
francese. Bibl. 1) Grossi 1982, p. 46.

No 22 Dependance di Villa Mexico
(No 24) con scuderie e appartamenti
per il custode e il giardiniere; progetta-
ta nel 1899 da Massimiliano von Mitzel
(Cittä del Messico, piani all'AC, fondo
fabbricati). Era una costruzione allun-
gata, a due piani, con tetto piano, di-

sposta perpendicolarmente rispetto alia
strada. Demolita. Bibl. 1) RB 1971, No
5, pp. 12-14.

122 No 24 Villa Mexico, progettata nel 1886

da Antonio Barera per suo cognato
Claudio Pellandini. La costruzione

grezza era pronta nel 1891» ma le impal-
cature furono tolte solo nel 1907. II son-
tuoso scalone fu disegnato fra il 1900 e

il 1905 da Ettore Rusconi. II proprietary
era un emigrante arricchitosi in

Messico (dove possedeva una fabbrica
di materiale da disegno e pittura, corm-
ci e specchi). Costruzione a forma di
parallelepipedo eretta su un terreno

124 roccioso, con scalone aperto incorpora¬
te al centro (la loggia che lo sovrastava
fu chiusa in un secondo tempo con fi-
nestre ad arco tondo). AlTinterno si

svolgeva la doppia scala articolata su
123 tre rampe, con vetrata colorata prove-

niente dalla fabbrica messicana di Pel-

landini, decorata da una figura allegori-
ca personificante il Messico, Firmata:
«C. Pellandini. Marco, pinx. Mexico.
Marzo 1906». Piü tardi Villa Mexico fu
sede della Direzione delle Poste.
Demolita. Bibl. 1) Assemblea SIA J909,

p. 124. 2) RB 1971, No 5, pp. 12-14.

3) Tages-Anzetger, Zurigo, 30.10.1979,

p. 5. 4) Grossi 1980, p. 5. 5) Anderes
Serandrei 1980, p. 18.

Ni 26-28 Banca Popolare Svizzera (dal
1946). Progettata nel 1920 da Enea Tal-
lone e Silvio Soldati per Tassicurazione

127 «Ginevrina», realizzata nel 1923 dal-
l'impresa Secondo Antognini e Battista
Noli. Facciate ricoperte di granito gri-
gio di Castione della ditta Michele An-
tonini e Urbano Dindo. II portale fu
eseguito dallo scalpellino Alessandro

126 Ferla (Lodrino). La porta di ferro battu-
to e opera di Angelo Cattaneo (Faido)
che la realizzö secondo i piani degli ar-
chitetti. L'edificio neoclassico e artico¬

lato da pilastri ionici. Bibl. 1) RB 1971,

No 7, p. 8ss. 2) Grossi 1982, p. 94.

No 30 Casa Artemio Antognini. La parte

posteriore fu trasformata e rialzata
nel 1905 su piani di Enea Tallone.
Demolita. No 34 Casa e Caffe Birreria Ba-

varese con giardino. Costruita negli an-
ni 1890-1900 sul sedime triangolare de-
limitato da Vicolo Nadi. Facciata meri-
dionale con logge.

Teatro, piaz/a
Vedi Piazza Governo.

Teatro, via
Stretta strada del centro storico fra
Piazza Nosetio e Piazza Governo; un
tempo passava sotto Porta Locarno.
No 9 Palazzo bipartito a quattro piani,
con portici. La parte Orientale e decorata

da un bassorilievo in cemento con fo-
gliami liberty, databile a! 1905 circa. La

parte occidentale (giä Casa Cusa) Venne

rinnovata nel 1909: pitture di Ema-
nuele Riva in facciata, raffiguranti la

galleria di Montebello (vedi Area ferro-
viaria). Una scritta ricorda Porta Locarno

(vedi Fortißcazioni) e menziona le

discrepanze fra i castelli e la ferrovia
(ora fortemente sbiadita). Bibl. 1) Casa
Borghese 1936. p. XIX, 7. 2) Grossi
1980, p. 37.

Ticino
E il flume che da il nome al cantone.
Bellinzona sorge al confine settentrio-
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nale del Piano di Magadino, dove il
corso d'acqua aveva raggiunto una forte

tortuositä. «Inondazioni continue
avevano a poco a poco trasformato tut-
ta la vasta pianura in un deserto di pa-
ludi e detriti non coltivabile e fonte di
epidemie» {bibl. 6).
La Buzza di Biasca, del 1515, causata
dalla rottura di una diga naturale, aveva

distrutto il Ponte del la Torretta (vedi
Viale Stefano Fransam) e secondo la
tradizione avrebbe ricondotto un brac-
cio laterale del fiume, che scorreva fino
alia murata, nel letto principale. Sem-
bra che a quel tempo sia anche stato co-
minciato il «Riparo tondo», un «com-
plicato sistema d'argini in vivo che si
andö in diversi tempi costruendo nella
vicinanza del Molinazzo a difesa della
cittä e del circonvicino territorio» (bibl.
I). Nel 1798 TOrganizzazione dei nego-
zianti di Bellinzona sollecitö il Diretto-
rio della Repubblica Elvetica a pro-
muovere lavori di correzione del Hume

per porre line alia devastazione del
territorio e costruire un canale navigabile.
Nel 1801 il direttore delle Dogane, Kupfer,

stese un rapporto sulfeventuale bo-
nifica del Piano. Nel 1830 G. Antognini
presentö al Gran Consiglio una richie-
sta per la correzione del fiume: progetti
concreti per tali lavori furono affidati
in seguito all'arch. Giuseppe Frizzi (di
Minusio, ma attivo a Torino) e alfing.
Giovanni Rocco von Mentlen, interrotti
perö dalla morte del Frizzi. Nel
1835-1836 la Societä ticinese d'utilita
pubblica stanzio un finanziamento per
il rilevamento planimetrico e altimetri-
co del Piano, e nel 1847 incaricö 1'inge-

gnere piemontese Carbonazzi di studia-
re una soluzione. Egli propose di
costruire degli argini speronati e muri tra-
sversali con colmate per ridare al fiume
Ticino la sua naturale pendenza. In
quello stesso anno erano anche stati
fatti studi tecnici preliminari in seguito
ad un'esortazione del granconsigliere
Pietro Giuseppe Duchini (1845). Nel
1848 Ting Pasquale Lucchini, capotec-
nico cantonale, auspicö provvedimenti
legislativi che regolassero lo sbarramen-
to dei fiumi del Canton Ticino. nonche
fespropriazione dei fondi, il raggruppa-
mento delle parcelle, la stima dei terre-
ni, la rimozione delle servitü e la costi-
tuzione di consorzi. Nel 1849 fu fondata
la Societä per la boniflca del Piano di
Magadino presieduta da Carlo Catta-
neo; esiliato nel 1848 dalfltalia, questi
il 16.11.1851 presentö un rapporto basa-
to su studi preliminari delfing. Filippo
Bignami e del geometra Minazzoli
(«Planimetria del Piano di Magadino...»

di Bignami, ill. in bibl. 13) com-
prendente un registro dei proprietary
analisi chimiche del terreno, notizie sul-
le coltivazioni, ecc. Contrariamente al

progetto Carbonazzi, questo documen-
to proponeva di costruire soltanto muri

Vi M,
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trasversali con interspazi alberati e due
argini insommergibili da Giubiasco
fino al Verbano. II consorzio e una societä

anonima assicurarono il finanziamento;

nel rapporto supplementäre del
20.5.1853 si auspicavano inoltre i con-
tributi di una futura societä ferroviaria
e di imprese per la flottazione dei le-

gnami. La crisi politico-economica del
1853 fece fallire il progetto. Dopo un'ul-
teriore sollecitazione in seno al parla-
mento, Ling. Carlo Fraschina fu incari-
cato, nel 1861, di studiare la correzione
del fiume. Gli ingegneri ed esperti fede-
rali Gustave Bridel (Bienne) e Friedrich
Wilhelm Hartmann (S.Gallo) presenta-
rono una controperizia al primo progetto

del 1864 che prevedeva la costruzio-
ne di alti argini speronati insommergibili.

II secondo progetto, del 1866,
prevedeva la costruzione di due ulteriori
argini insommergibili, intemi ai primi e

piü bassi. Si consigliava inoltre una
campagna di rimboschimento e il divie-
to della flottazione dei legnami. Nep-
pure il progetto di Fraschina venne rea-
lizzato. Nel 1868 il fiume causö nuova-
mente gravi inondazioni, per cui l'anno
seguente fu proibita la flottazione.
Decisivi per finizio dei lavori furono
infine la legge federale del 1871 sui sus-
sidi per le opere di canalizzazione delle
acque, nonche l'interesse delle Ferrovie

del Gottardo che inaugurarono la linea
del Ticino nel 1874. Nel 1881-1882 fin-
gegnere cantonale Francesco Banchini
inoltrö due progetti di correzione: uno
prevedeva argini con doppio profilo, e

l'altro profili semplici (quello del 1881 e

riprodotto in bibl. 13). 11 secondo
progetto e conservato in un album allestito
per FEsposizione nazionale di Zurigo
del 1883 (alfAC, Album IV). Nell'otto-
bre del 1882 la Confederazione stanzio
la sovvenzione: fispettore federale
Adolf von Salis impose una realizzazio-
ne del progetto a lunga scadenza, al

fine di poter osservare la reazione del
fiume stesso. Nella primavera del 1885

fu inoltrato il progetto definitivo
delfing. Giuseppe Martinoli. Per iniziativa
delfing. Fulgenzio Bonzanigo fu costi-
tuito, il 30.9.1886, un consorzio con il
Cantone, i proprietari dei fondi e le

Ferrovie del Gottardo. Presidenti:
1886-1893 ing. Giuseppe Martinoli,
1894 ing. Giuseppe Pedroli, 1897-1926

aw. Filippo Rusconi, ecc. I lavori furono

diretti fra il 1886 e il 1901 dall'ing.
Giuseppe Martinoli, fra il 1901 e il 1912

dalfing. Carlo Molo e dal 1912 al 1943

dalfing. Secondo Antognini. Nel gen-
naio del 1888 fimpresa F. Bonzanigo e

Co. pote iniziare i lavori per la costruzione

di un argine interno verso sinistra,

2 km a sud della Morobbia, e di al-
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cune traverse di colmataggio, 1 lavon
(urono in seguito assunti dal consorzio
stesso Nel 1889 furono eseguiti lavon
alPaltezza di Gudo, nel 1890 presso Se-

mentina (vedi piano in bibl 4) Nel
1895 il primo tratto del canale, fra la
Morobbia e il punte delta hnea ferro
viaria per Locarno, era per la maggior
parte ultimato Nel 1893 il consorzio as-
sorbi anche il terntono fra Sementina e

Carasso. nel 1897 il C antone e la Con-
federazione stanziarono sovvenzioni
per la correzione del fiume a nord del
Ponte della Torretta, i cui tre archi
mediani furono sostituiti nel 1901 da
un'umca areata in ferro La necessita di
un miglior sistema di arginatura si
manifesto nuovamente al momento delle
inondazioni del 1913-1914 In seguito si

intrapresero ancora van lavori di siste
mazione degli argini
Alia prima fase delPopera di correzione
del fiume ne seguirono altre di bonifi-
ca: fra il 1899 e il 1903 il Cantone n-
chiese agli mgegneri milanesi Natale
Acerbi e Carlo Urbano un progetto in
tal senso, che pero non venne reahzza-

to, Pagronomo Lugenio Azzimonti (Mi
lano) aveva eseguito un'anahsi del ter-
reno Nel 1907 furono costruiti i ponti
m ferro di Quartino e Gudo Nel qua-
dro deirintensificazione dell'agricoltu-
ra durante la prima guerra mondiale gh
ingegneri Jean Girsberger (capo dell'uf-
ficio per le bonifiche del Canton Zuri-
go), Wey (Neuchatel) e Giovanni Fluck
presentarono un nuovo progetto Wey e

Fluck si astennero pero dal collaborare
con il neocostituito Ufficio tecnico,
un'opera parziale di bonifica fu affida-
ta, fra il 1918 e il 1921, alPing Carlo
Bacillen (Minusio) Nel maggio del 1923

fu creato rufficio cantonale del regi-
stro fondiano il cui direttore, ing Ful-
vio Form, diede apporti decisivi al pro-
seguimento dei lavori nel 1925 gli
ingegneri Edouard Diserens (professore di
tecnica colturale al Pohtecnico bedera-
le di Zurigo), Walter Struby (Soletta) e

il geometra Luigi Biasca (Locarno) ela-
borarono un nuovo progetto che venne
amphato nel 1931 Nel 1932 si npresero
l lavon di bonifica sotto la guida del-
Ping Giovanni Fluck (direttore dal
1932 al 1942) e poi delPing G Antogni-
ni (direttore dal 1942 al 1961) con la co-

struzione di strade e canah, il raggrup
pamento delle parcelle (su piam di
L Btasca), nonche Porganizzazione delle

tenute Vedi anche Fortificaziom Via
Filanda Roggta dei Muhni
Bibl 1) branscim 11/2 1840, p 151 2)
Cailo Fiaschma, Sulla sistemazwne del
fiume Tiano da Biasca al Lago Maggio-
re Belhnzona 1866 3) Giuseppe Marti-
noh. Relazione sull ultimo progetto di si-
stemazione del fiume Tiano fra Belhnzona

e il Lago Maggiore Belhnzona 1885

4) A v Sahs, Die Tessinkorrektion von
Belhnzona bis Lago Maggiore, in SBZ
15 (1890), pp 80-83, 85 5) Giuseppe
Martinoli, La correzione del fiume Tiano

dal riale di Sementina al Lago
Maggiore, Einsiedeln 1896 6) Assemhlea
SIA 1909 p 237 ss 242-252 7) Wild-
haehverhauungen und Flusskoirektionen
in der Schweiz Heft 3 (1914), pp 93-99,
cartina, Tav I XIV 8) GLS 6 H910), pp
14-19 9) Galh 1937, vol 2, pp 790-830,
soprattutto p 800 (studi di Carbonazzi,
Lucchini, Cattaneo, Antonio C hicheno,
Paolo Boletti) 10) Sigis Gaggetta, 60
anni di Consorzio Correzione del fiume
Ticmo Belhnzona 1946 II) Giuseppe
Camozzi, II Piano di Magadino Luga
no 1949 12) Scuola Tianese 94 (1981),
Collana di documenti 4, pp 89-94 13)

Renato Solan, La bonifica del piano di
Magadino Belhnzona 1982

Torre, via
Tracciata fra il 1873 e il 1875 in conco-
mitanza con la costruzione di Viale Sta-
zione (vedi No 10) Questa breve strada
ricalca il percorso del tratto di murata
distrutto, raggiungendo Piazza del Sole

V ela, via \ incenzo
Si snoda al margine del Quartiere del
Portone (edificato fra il 1900 e il 1905)
dirigendosi verso Prato Carasso E co
steggiata da case mono- e plurifamihan
sorte solamente negli anm venti e tren-
ta
No 3 Abitazione delPingegnere e archi-
tetto Alfredo Nodari, prog nel 1930 e

reahzzata delPimpresa di Gughelmo
Nodari, padre del proprietario, che co-
strui numerose case in questo quartiere
E la costruzione, che doveva essere il
«biglietto da vista» delPimpresa Nodari,

lu accuratamente eseguita secondo

la tradizione architettonica d'inizio se-
colo volume cubico con tetto a padi
ghone, articolazione di pilastn, intona

128 co giallo e rosso, decorazioni pittoriche
a fion e festoni, finestre incorniciate da
ncchi ornamenti in cemento colato, re-
cinto del giardino di stile liberty sopra

130 uno zoccolo ammato da un fregio di
putti No 5 «Palazzo» eretto nel 1930 da
Alfredo Nodari per Giovanni Gallera,
quale abitazione e fabbnea di pasta
Balconi con parapetti di cemento colato

a forma di rocailles Le lesene d an-
golo sono sormontate da erme con teste
di fanciulle, di stile liberty No 9 Vilhno
a due piani con membrature architetto-
niche dipinte, databile agh anni 1920—

1930 Ni U, 13, 15 Tre ville plurifamiha-
ri ispirate alio stile Rinascimento, con
pitture e logge, erette attomo al 1930

Ni 17, 19, 25 Tre case a volume cubico
erette negh anm 1920-1930. il No 25

presenta nella loggia la sentta «Parva
domus-magna fehcitas»
No 14 Villa Gandria. costruita nel 1906

da Ettore Rusconi per Angelo Giambo-
nini Facciata coronata da un fregio di-
pinto, giardino con folta vegetazione

V isconti, via
E Passe mediano del Quartiere San
Giovanni prog nel 1892 e aperta nel 1897

Una scahnata la collega, dal lato della
colhna, a Viale Stazione
No 1 Casa d'appartamenti eretta negh
anm 1905-1910 No 3 Casa d'apparta-
menti prog nel 1905 da Giovanni Gual-
zata per Michele Antonim, proprietario
di cave di pietra Bibl 1) Ambrosetti-
Cattaneo 1981 No 5 Casa d'apparta-
menti prog nel 1905 per Alessandro
Chiesa e per il macchinista delle ferro-
vie Nicolo Pevereda Bibl 1) Ambroset-
ti-Cattaneo 1981 No 7 Casa prog nel
1899 da Giovanni Gualzata per Fihppo
Fagniere, impiegato alle ferrovie Bibl
1) Ambrosetu-Cattaneo 1981

No 2 Casa a due piani con pitture
decorative eretta attomo al 1900 No 4 Casa

prog nel 1898 per Angelo Foletti,
macchinista delle ferrovie Bibl 1) Ambro-
setti-Cattaneo 1981 No 6 Casa a due

piani prog nel 1898 da Giovanni Gualzata

su commissione della ditta Rossi-
Daldim (Osogna) Bibl I) Ambrosetn-
Cattaneo 1981
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4 Appendice

4.1 Note
I titoli per esteso delle opere si trovano
nel capitolo 4 4 Per la bibhografia
generale svizzera consultare I eleneo delle
abbreviazioni a p 16

1 IIa Statistica della superficie in
Isvizzera 1923/24 m Bollettino di
statistica svizzera pubbhcato dal
i'Ufficio federa'e di statistica VII
(1925) 3° fasc

2 IIa Statistica della superficie, vedi
nota 1 p 24

3 Ilia Statistica della superficie, vedi
nota 1, p 24

4 (III) Arealstatistik der Schweiz 1952,
edito dall Ufficio federale di stati
stica (Statistische Quellenwerke der
Schweiz 246° fasc Berna 1953, pp
7-8

5 IIa Statistica della superficie, vedi
nota I, p 38

6 Popolazione residente dei comuni
1850-1950, in C ensimento federale
della popolazione 1950, vol I, edito
dall Ufficio tederale di statistica
(Statistische Queiienwerke der
Schweiz 230° fasc Berna 1951

7 Popolazione residente 1850-1950.
vedi nota 6 p 3

8 Tratto dal rapporto del commissario
Azzone Visconti destinato a! Duca
di Milano 1475, citaz da Rahn 1893,

p 14

9 Ulisse Corbano (pseudonimo di
Giuseppe Pometta) in Tiro Federale
1929 p 17

10 Vedi Meyer 1976

II HBLS 3 (1926), p 230 Vedi INSA
vol I, p 62

12 Franscini 1837-1840, vol 3, p 151

13 SKL 2 (1908), p 525 - HBLS 5

(1929), p 398 - SBIA pp 109-110

Vedi Hans Martin Gubler, Jean Sa

muel Guisans Projekt fur eine Aare-
brucke in Ölten, in NMS 23 (1972),

pp 60-71
14 Da una circolare del 19 7 1844 (AF)

indinzzata dal Consigho di Stato ti-
cinese ai governi confederati, citaz
da Werner 1946, p 77 Per notizie
concernenti la reahzzazione di opere

fortificate in Svizzera nel XIX se

colo vedi anche Georg Germann,
Von kantonalen Kontingenten zur
Schweizer Armee Erste eidgenos
sische Mihtarbauten in Das Feld
armeekorps 2 in der lOOjahrigen
Geschichte der Schweizer Armee Ein
Beitrag zur Geschichte des Militär
wesens, Derendingen 1975, pp
95-110

15 Memonale di Dufour del 18 12 1844

(AF) Vedi Werner 1946, pp 78-81
16 «Iis seraient promptement demolis

et donneraient a peine le temps a

leurs defenseurs d organiser une
bonne retraite» (Dufour, vedi n 15,

citaz da Werner 1946, p 80
17 Werner 1946, p 96

18 August von Cohausen Die Befesti¬

gungsweisen der Vorzeit und des Mit
felalters A cura di Max Jahns
Wiesbaden 1898, p 208

19 Vedi n 18

20 Ebhardt 1939/1977, vol l.pp 57-59
21 Wilhelm Rustow, Was hat die

Schweiz von einem Angriffe der heiligen

Alliance zu furchten9 Zurigo
1850 p 23

22 Verosimilmente l'avanzata delle
truppe sonderbundiste fmo nei pres-
si di Bellinzona non era motivata
tanto da un calcolo strategico quan-
to piuttosto dalla volonta di riallac
ciarsi «an die ruhmreichen kolom
satorischen Gotthardzuge der alten
Schweizer» (alle gloriose campagne
colonizzatrici dei vecchi Svizzeri al
di qua del San Gottardo), vedi G H
Dufour, Campagne du Sonderbund
et evenements de 1856 Neuchatel/
Ginevra/Parigi 1876, p 128 Per il
mito del Tell vedi INSA vol 1

(1984), pp 194-206, come pure Flo
nana Vismara Bernasconi, II monu
mento a Gughelmo Teil di Vincenzo
Vela, in NMS 35 (1984), pp 74-78
Vincenzo Vela aveva preso parte alla
compagna antisonderbundista come
volontano Alia fine della guerra ci
vile il govemo ticinese commissiono
alio scultore un busto di Dufour e

nel 1848 gli confen la cittadinanza
onorana Per un'interpretazione iro
nica del Tell vedi cap 2 3

23 Emil Rothpietz, Militärische Erinne¬

rungen 1847-1895 Zurigo 1917, p 78

24 Rothpietz, vedi n 23, p 79

25 Rothpietz, vedi n 23, p 78

26 Werner 1946, p 100

27 Vedi Walter Luem, Probleme der
sch weizerischen Landesbefestigung
von I860 bis 1914 Zurigo 1955

28 Necrologio in Allgemeine Schweizer

Zeitung 1890, Ni 11-12, Allgemeine
Schweizer Mihtarzeitung 1890, No 3

29 Rebold 1922/1982, pp 85-87
30 Rebold 1922/1982, pp 87-99
31 lakob Burckhardt, Fünf Tage jen¬

seits der Alpen, in Der Wanderer

in der Schweiz 4 (1837), citaz da
J B Von der Schönheit des Tessins

Zurigo 1978, p 15 Vedi Kagi, Jacob
Burckhardt 1 (1947), p 515 ss

32 Vedi Turner 1976 Luci e figure di
Bellinzona a cura di Virgilio Gilar-
doni, Bellinzona 1978

33 John Ruskin, Catalogue oj the Tur¬

ner Sketches in the National Gallery
Londra 1857 citaz da Ruskin
Works, 13 (1904), pp 207-208

34 Londra, National Gallery Vedi Wil¬

liam Turner und die Landschaft seiner

Zeit (Kunst um 1800) Hamburg,
Kunsthalle, Catalogo a cura di Werner

Hofmann, Monaco 1976

35 Per il panorama vedi Gustav Solar,
Das Panorama und seine Vorent-
wuklung bis zu Hans Conrad Escher

von der l inth Zurigo 1979, Stephan
Oettermann, Das Panorama Die
Geschichte eines Massenmediums
Francoforte 1980

36 Elfi Rusch, Paesaggi e monumenti
del Canton Ticino rilevati da carto-
grafi svizzeri della prima meta del
l'Ottocento in AST II (1970), pp
341-396

37 Ruskin WoHs 10(1^04) p XXVI
38 John Ruskin, The stones of Ventee

Londra 1851-1853
39 Citaz (pp 392-393) da Ruskin

Works 16 (1905), pp 375-411,
421—424

40 Vedi INSA Vol 4 (1982), p 190, ill
39 40 e pp 189-192 (Fnborgo) e n
109

41 Da una lettera a Lady Trevylan, Dover

26 9 1856, in Ruskin Works 36

(1909), p 244
42 Da una lettera de! 13 6 1858, citaz

da Ruskin Works 1 (1905), Introd
p XXXIV

43 Lettera del 29 6 1858 vedi n 42,

pp XXXV-XXXVI
44 Lettera al padre del 8 7 1858, vedi

n 42, p XXXVI
45 John Ruskin, Praetenta Outlines of

scenes and thoughts perhaps worths
of memory in m\ past life Vol 3,

Sunnyside 1888-1889 Citaz da
Ruskin Works 35 (1908), pp
493-495

46 Due incisioni da vedute di Rheinfel
den pubbheate in Ruskin Works 7

(1905), pp 436-437 (Taw 83-84)
47 Vedin 45
48 Da Bruno Caizzi, Bomfica del Pia¬

no di Magadino e ferrovie Progetti
ed attese, in Scuola Tiunese 94

(981), Collana di documenti 4, pp
89-94, citaz da p 91

49 Monte Verita Antropologia locale
come contnbuto alla nscoperta di
una topografia sacrale moderna, ca

talogo delfesposizione a cura di
Harald Szeemann, Milano 1978

50 Galli 1937, Vol 2, p 805
51 II orogetto di Fraschina si ncollega

alle grandi opere di correzione di
fiumi svizzeri attraverso i contatti
con due esperti federal! Gustave
Bndel (1827-1884), ingegnere addet
to alla correzione delle acque del
Giura (vedi INSA 3 [1982], p 35), e

Friedrich Wilhelm Hartmann
(1809-1874), ispettore capo della
correzione del Reno

52 Vedi San Gottardo cento anm
1882-1982, numero speciale di Scuola

Ticinese 98 (1982)
53 Vedi INSA Vol 3, p 231 (Coira)
54 Vedi INSA Vol 1 pp 189-192 (Alt¬

dorf)
55 Talamona 1954, pp 77-80
56 Bruno Caizzi, Nella grande corrente

delle migrazioni oltre Oceano, in
Scuola Ticinese 94 (1981), Collana di
documenti 4, pp 77-78
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57 Vedi Raffaello Ceschi, Movimento
democratico e societa popolan e

operaie a Bellinzona, in Pagine Bel-
Imzonesi 1978, pp 211-230

58 Solan 1982, pp 65-68
59 Jacob Burckhardt, Lugano und der

San Salvatore, in Der Wanderer in
der Schweiz 6 (1839), citaz da J B

Von der Schönheit des Tessins Zuri-
go 1978, p 49 Vedi n 31

60 Kagi, Jacob Burckhardt 1 (1947),

pp 514-537
61 Dalla recensione del Cicerone, in

Die Glocke der Gegenwart
Zeitschrift fur Bildung und Humanität,
a cura del Dott Johannes Gihr, Ba
silea, 17 3 1855, citaz da Kagi,
Jacob Burckhardt 3 (1956), p 526

62 Jacob Burckhardt, Der Cicerone
prefazione

63 Cosi lo ncorda Josef Zemp nel ne

co'ogio, in ASA M M912), pp 1-6

Vedi Isler 1956

64 Bibhografia di J R Rahn in ASA 14

(1912), pp 7-15 e m Anzeiger fur
Schweizerische Geschichte nuova
Serie, 11 (1912), pp 261-279 - Vedi Eg-
genberger-Germann 1975, pp 20-22

65 Isler 1956, p 41

66 Johann Rudolf Rahn, Wanderungen
im Tessin, in Kunst- und Wanderstudien

aus der Schweiz Vienna
1883,18882

67 Jacob Burckhardt, Kunstbemerkungen

auf einem Ausflug in den Kan
ton Tessin und nach Mailand, in
Deutsches Kunstblatt settembre
1850 Citaz da J B Von der Schönheit

des Tessins Zurigo 1978, p
70 - Secondo Burckhardt il San
Cnstoforo fu dipinto attorno al
1200, la cornice invece sarebbe di
scuola giottesca

68 Rahn, vedi n 66, pp 69-70
69 Atti nguardanti il Castello di Unter

walden si trovano all'AFMS
70 Rahn, vedi n 66, p 66
71 Rahn, vedi n 66, pp 66-67
72 Johann Rudolf Rahn, Vom Zeichnen

und allerlei Erinnerungen daran
Zurigo 1911, p 18 - Vedi Isler 1956,

pp 109-129
73 Emiho Bonta, Emiho Motta padre e

maestro della storiograßa ticinese,
con un saggio bibhografico, Luga
no, Bellinzona 1930

74 Edouard Desor, Louis Favre, Le bei

age du bronce lacustre en Suisse
Neuchatel 1874 - Vedi Archäologie
der Schweiz Basilea, 2 (1979), No 2

(numero speciale per i 125 anni di n
cerche sulle palafitte)

75 Lavizzan 1863, p 245
76 Peter Conradin von Planta, Mein

Lebensgang Coira 1901, pp 193-196

- Vedi anche INSA vol 3, p 276

(Coira, Hofstrasse No l)
77 ASA 1875, pp 591-594, 1876, pp

650-651
78 Pompeo Castelfranco, La necropoli

di Rovio ai piedi del Monte Genero
so nel Cantone Tiuno, in Bullettino
di Paleontologia Itahana Milano, 1

(1875), Ni 2, 4, 5 (con un numero
speciale)

79 Ulrich 1914, vol 1, p 2

80 Ulrich 1914, suppl I

81 Ulrich 1914, suppl II - Vedi HBLS
3 (1926), p 788 (Gudo)

82 Vedi n 74
83 Vedi n 78, pp 710-716 Vedi anche

Margarita Primas Die Sudschweizeri-
schen Grabfunde der alteren Eisenzeit

und ihre Chronologie Basilea
1970, e Pierangelo Donau, Ritrova
menti archeologici neü'area belhn
zonese, in Pagine bellmzonesi 1978,

pp 23-38
84 Jakob Heierh, Die Chronologie in

der Urgeschichte der Schweiz, in
Festgabe auf die Eröffnung des
Schweizerischen Landesmuseumf m
Zurich am 25 Juni 1898 (Dono in
occasione dell'maugurazione del
Museo Nazionale Svizzero di Zun
go), Zurigo [1898], pp 45-81

85 Jakob Hunziker, Die Schweiz (Der
Kampf um das Deutschthum fasc
10) A cura dell Alldeutschen Ver
band, Monaco di Baviera 1898

86 Hunziker 8 (1914), conclusione, pp
22, 55-56 Vedi 2 (1902), Das Tessin

- Vedi Hans Kaeslin, Jakob Hunziker,

in Lebensbilder aus dem Aargau

1803-1853 Aarau 1953, pp
380-386

87 Carlo Salvioni, Dei nomi locah le
ventinesi in -engo, e d altro ancora,
in 555/4-6 (1899), pp 49-65, citato

da p 50 Si tratta di una recensio
ne del saggio di Hunziker del 1898

Vedin 85

88 Vedi n 87
89 Per il precedente vedi Silvano Gilar-

doni, Aspetti dell'elvetismo nel Can
ton Ticino negh anni precedenti la

prima guerra mondiale (1909-1914),
in AST45—46 (1971)

90 Promemona senza data negh atti
delLalbergo progettato nel Castello
di Unterwaiden (AC Div 415/
1646)

91 L'architetto Giovanni Sottovia emi-
gro probabilmente negh anni cin-
quanta delFOttocento daU'Italia
(proveniente forse dalla regione di
Vicenza) e dimoro dappnma a Po-

schiavo, poi a Silvaplana Di lui si
hanno notizie soprattutto nel Canton

Gngioni, dove costrui perlopiu
alberghi (Informazione del conser
vatore dei monumenti dei Gngioni,
Coira e di Isabelle Rucki, Zurigo)

92 Grossi 1980, p 28

93 Citaz da RB 1980, No 1, p 25

94 «Wer wusste nicht, was restaurie¬
ren) heisst9 Die Restaurierung eines
geschichtlichen Denkmales kann
einmal wohl gelingen, aber viel hau
figer machts sichs doch, dass sie am

Besten unterblieben ware» («Chi
non sapeva cosa significasse nestaurare)9

II restauro di un monumento
storico puo a volte nuscire, ma ben

piu sovente ci si chiede se non fosse
stato megho rinunciarvi ») J[ohann]
R[udolf] Rahn, Eine Musterrestaurierung

und die Neuesten Junde im
Schloss Chillon conlerenza tenuta
all'Antiquarische Gesellschaft di
Zurigo, Basilea 1898, p 3

95 Vedin 94
96 Vedi Ciaire Huguenin, Chillon au

XIXe siecle et les premiers travaux
d'Albert Naef, in NMS 33 (1982),
pp 391-397

97 Gli esperti avrebbero do\uto insiste-
re per le demarcaziom (vedi atti in
AFMS)

98 Da una lettera del comitato della
SSAS (firmata da Josef Zemp) il
2 8 1901, mviara ad Alben Naef e

August Hardegger (Atti del Castello
di Montebello in AFMS)

99 Nachrichten der Schweiz Vereini¬

gung zur Erhaltung der Burgen und
Ruinen (Associazione svizzera per la
conservazione dei castelh e delle ro
vine), 1929, No 9

100 Henk Blok, Cromstona degh mter-
venti di restauro in Castel Grande di
Bellinzona, in AST 32 (1967),

pp 277-295
101 Chiesa 1946, p 7

102 Relazione sui lavori di restauro della
Chiesa di S Biagio in Ravecchia
Estratto dal Rendiconto del Diparti-
mento della Pubblica Educazione
1915, Bellinzona 1916, pp 5-6

103 Vedi n 102, p 6

104 Gilardoni, vedi n 89
105 Motivo conduttore dell'«Helvetis

mus» di Gonzague Reynold, acqui-
sito anche da Francesco Chiesa,
soprattutto a partire dal 1913 Gilardo
ni, vedi n 89, pp 47-75

106 RT1917, No 10, p HO

107 Citaz da Grossi 1982, p 87
108 Berta Monumenti 1912, Note del

Compilatore (cornspondono ad una
conferenza tenuta da Berta al 1°

Congresso Artistico Internazionale
di Venezia)

109 Giuseppe Pometta, Bellinzona e il
Ruskin, in Ticino illustrato 1911, No
71

110 Luigi Brentani, La partecipazione
delle scuole di disegno del Canton
Ticino all esposizione nazionale di Ber-
na Pubbhcazione del dipartimento
di educazione [s 1, s d ]

111 Gazzetta Ticinese 3 6 1913, No 127

112 Tallone aveva collaborato alia costru
zione dell'Arc du cinquantenaire di
Bruxelles, progettato da Girault

113 Lugano, Via Guidino Ni 3-5, vedi
RT 1912, No 6, p 88, tavv 35-38,
1912, No 7, accanto a p 104, tavv
39-41 Rossana Bossagha, Mauro
Cozzi, I Coppede, Genova 1982
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114 Ricostruzione del Palazzo comunale
di Belhnzona 1924-1926 Belhnzond
1927, p 10

11 5 Relazione degh esperti Josej 7emp e

Marlin Risch del 18 12 1923 per il
Dipartimemo federate degh Interni
(AFMS)

116 Vedi n 110

117 Tdllone erd senz altro in grado di
apphcare anche ahn st'h vedi Fap
3 3 Via Guisan No 4 (restauro della
chiesa tdrdobarocca di San Giovan
ni), Piazza Simen (edicola), Viale
Stazione Ni 26-28 (edificio ammini
strativo di stile neoclassico) La villa
costruita nel 1925 per Luigi Brenta
ni decorata da Giuseppe Poretti e

Luigi Vassalh, ha le finestre mcorni-
ciate da omamenti rustico-barocchi
(Lugano, Via Marietta Cnvelli Tor
ncelli No 7) 1 graffiti di stile tardo-
rinascimentale del Palazzo comuna
le e di altn edifici bellinzonesi ricor
dano lo «Heimatstil» coevo dei Gn-
gioni

118 Giuho Barm Guglielmo Canevasci

ni, L tnduslria del gramto e lo svilup
po economico del Canion Ticino
Lugano 1913

119 Pometta 1909, p 31

120 Citaz da RB 1982 No 12, p 25 -
Per Arnold Huber (1868-1948) vedi
necrologio in ST7 22 4 1948 pp
279-280

121 Bisogna ncordare che contempora-
neamente al Palazzo comunale di
Belhnzona fu costruita la stazione di
Zurigo Fnge da Otto e Werner Pfi-
ster negli anni 1925-1927 - esibizio
ne dimostrativa e simbolica di gramto

del Gottardo al terminale Nord
della linea ferroviana del Gottardo

122 Citaz da RB 1969, No 7, p 4

123 Per I'evoluzione dello stile della ca-
sa di campagna italiana vedi Birk-
nerl975, pp, 191-193

124 Rapporto della giuna del 2 11 1927

(vedi Cap 3 3 Piazza Collegiala No
12)

4.2 Fonti delle
illustrazioni

Le referenze non menzionate qui vanno
ncercate nel testo o in calce alle illu
strazioni 1 negativi di tutte le fotografie
utihzzate si trovano presso TArchivio
federate dei monumenti storici (Archi
vio INSA) a Berna

Indice delle nuove fotografie secondo gh
autori
Tonino Borsa, Belhnzona 111 10, 104

Pino Bnoschi, Belhnzona 111 17

Arno Carpi, Belhnzona 111 19, 72, 126

INSA (Andreas Hauser) 111 4, 9, 14,

63-65, 67, 68, 71, 73, 74, 76-78, 91,

98, 100, 109, 111, 117, 123, 128-131

Alfonso Zirpoh (Belhnzona) 111 13

Indice dei documenti onginalt secondo la
loro ubitazione
Belhnzona, Archivio Mario Bernasconi

(ex studio fotografico Brunei & Co)
111 28, 50, 92, 99, 105, 113, 115

Belhnzona, Archivio Tonino Borsa 111

2, 60, 61, 79, 88, 90, 96, 103, 116, 119,

120, 121, 127

Belhnzona, Archivio Cantonale o dello
Statn (AC) HI 3 27 30, 31 39 75,
87, 89

Belhnzona, Archivio Gianni Casagran-
de III 118

Belhnzona, Archivio pnvato 111 101

Belhnzona, Banca dello Stato del Can-
tone Ticino 111 56-58

Belhnzona, Ufficio Cantonale dei mo
numenti stonci 111 64

Belhnzona, Ufficio tecnico comunale
111 52-54

Berna, Archivio Federale 111 20, 83-85
(Zumstein, fotografo)

Berna, Archivio Federale dei Monu
menti stonci (AFMS) 111 22, 43-46,
49, 69, 81, 114

Ligornetto TI, Museo Vincenzo Vela
111 8 (Roll Schlafli, fotografo)

Locarno, Istituto ticinese dell'Opera
Svizzera dei Monumenti d arte
(OSMA) 111 23

Zurigo, Bibhoteca Centrale III 1, 5, 7,

34, 35, 66, 86, 93, 94, 106 (Marcel
Egh e Peter Meier, fotografi)

Zurigo, Swissair, Archivio fotografico
III 47

Indice delle riproduziom fotografiche se-
condo le pubbhcazwm originah
Assemblea SIA 1909 111 32,41
Banca Popolare Svizzera presenta il rin-

novato palazzo della sua succursale
di Belhnzona (prospetto) III 126

Belhnzona Album-Ricordo Tiro Federa¬
te lugho 1929 111 37

Brentani 1928 111 18

Cavadini 1935 III 62

Grossi 1980 III 70, 108

Grossi 1982 111 122

Pometta 1909 111 33, 59

Rahn 1894 111 42

RB 1969, No 4 111 40, 1971, No 5 125

1972, No 9 110, 124, 1976, No 7 11,

1979, No 12 124 1981, No 6 107

Rebold 1921 III 82

Rivtsta Tecnica 1911, No 5 111 12

Ruskin Works 16 (1905) 111 25,26
SBZ 44 (1904) 111 97

SIAN 1923 111 48, 102

Talamona 1954 HI 112

Tiro Federale 1929 111 6, 51

Turner 1976 III 15, 24

Ulrich 1914 111 36

4.3 Archivi e musei

Ufficio di pianificazione comunale, Via
Lugano No 1 Collezione di progetti
per costruzioni private a partire dal

1900 (incompleti per lo piu con mdi-
cazioni mesatte o lacunose nguar
danti l luoghi), conservata nel Pa

lazzo comunale in Piazza Nosetto
No 5 - Ufficio tecnico comunale,
Via Fulgenzio Bonzanigo No 1

Archivio Cantonale o dello Stato (AC),
Via Carlo Salvioni No 14 Documen-
ti, piam, fotografie e collezione di
articoh di giornale concernenti
costruzioni private e pubbhche

Archivio Comunale (ACo), nel Palazzo
Comunale, Piazza Nosetto No 5 At-
ti nguardanti costruzioni pubbhche
Risoluzioni municipal! Verbah
Commissione Museo e Monumenti
stonci

Museo delfarte e delle tradiziom popo
lari del Ticino, nel Castello di Sasso

Corbaro Fra le altre un'esposizione
di vedute bellinzonesi

Ufficio Cantonale dei monumenti stori
ci, Viale Officina No 5 Collezione
di fotografie della Commissione
cantonale dei monumenti storici (ve
di cap 4 4 Berta Monumenti)
Material! van concernenti la storia di
Belhnzona fra il 1850 e il 1920

Archivio dello studio fotografico Mario
Bernasconi, Via Claudio Pellandini
No 1 (collezione dei negativi dell ex

studio fotografico Brunei & Co ve
di cap 4 5)

Archivio pnvato Tonino Borsa Via

Ghinnghelh No 4 Eredita del dise

gnatore e htografo Antonio Borsa

(vedi cap 4 5), collezione ncca e

ben ordinata di disegni. cartohne il
lustrate e fotografie

Istituto ticinese dell'Opera Svizzera dei
Monumenti d arte (OSMA), Via
C appuccini 8, Locarno Matenaledi
documentazione di Gilardoni 1955

(vedi cap 4 4)

4.4 Bibliografia
Indice alfabetico della bibliografia con-
sultata e delle abbreviazioni utihzzate
Per quanto concerne la bibliografia
generale svizzera, si veda felenco delle
abbreviazioni a pagina 16

Ambrosetti-Cattaneo 1981 Giorgio
Ambrosetti e Sergio C attaneo,
Belhnzona Quartiere San Giovanni
lavoro di diploma al Pohtecnico
Federale di Zurigo (cattedra Prof
A Corboz, Prof P Hofer) Tipo
scritto fotocopiato, Belhnzona 1981

(Per questa ncerca e stata utihzzata
la copia del Dipartimento dell Am
biente del Cantone Ticino, Sezione

pianificazione urbanistica, Belhnzona)

Anderes Serandrei 1980 Bernhard
Anderes (con la collaborazione di
Letizia Serandrei), Guida d Arte della

Svizzera Italiana Porza-Lugano e

Berna 1980
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Annuarw SIA 1899-1901 3° Annuarto
1899-190] delta Socteta degh Inge-
gneri ed Architetti net Cantone Tici
no

ASMZ Allgemeine schweizerische Mi-
htarzeitung 1855-1947 (Anni 1-93)
Allgemeine schweizerische Militär
Zeitschrift Frauenfeld 1948ff (Anni
94segg)

Assemblea SIA 1909 XL1II Assemblea

generale delta Societa Svizzera Inge-
gneri ed Architetti nel Cantone Tici-
no 4-5 e 6 settembre 1909 Locarno
1909

AST Archivio Storico Ticinese a cura
di Virgiho Gilardoni, Belhnzona
1960 segg

Berta Monumenti — Monumenti storici
ed artistici del Cantone Ttcino per
cura del pittore [tdoardo] Berta Ri-
produzione ufßciale eseguita dal Di-
partimento delta Pubbhca Educazw
ne del Cantone Ticino sotto la dire-
zione della Commisswne Cantonale
det Monumenti storici ed artistiu
Milano, Hoeph, 1912-1914 (ultenon
pubblicazioni con formato differen
te 1924-1931) Opere d arte a Bellin
zona nei fascicoli seguenti Pitture
murali e decoraziom pittonche pittu
re anteriori al Rinascimento nel Bel-
hnzonese San Biagio di Ravecchia

(puntatd VIII 1913) La Pietra Ca

mini e Caminiere gotiche del
Rinascimento e barocche (puntata II,
1912) La Pietra sculture diverse
hasso-rihevi rappresentativi (puntata
IX, 1914) 11 Legno (puntata III —FV

1912) 11 Metallo I il Ferro Internate
ringhiere cancelh ecc (puntata V

1912), 11 Metallo 11 il Ferro cancel-
h balconctni ecc (puntata X 1914)

Bonzanigo 1972 Agostino Bonzamgo,
Squarci di Moria belhnzonese dagh
imzi della indipendenza cantonale
Belhnzona 1972 (parziale riedmone
di Ricordi di Belhnzona ed alcuni
artuoletti pubbhcati da A B Bellm
zona (s d

Borrani 1896 Siro Borrani, 11 Ticino
Sacro Lugano 1896

Brentam 1916 Luigi Brentani, La sto-
ria artistica della Collegiata di Bei
hnzona 1916

Brentani 1928, Brentani 1934 Luigi
Brentani, Lantica chiesa matrice di
S Pietro in Belhnzona parte I, Co
mo 1928 parte II, Como 1934

Briciole Briciole di storia belhnzonese

Giuseppe Pometta (red Belhnzona
1922-1954 (fascicoli) e 1977 (pubbh
cazione di due volumi postumi a cu
ra di Emiho Pometta)

BSS1 — Bolletino Storico della Svizzera
Itahana Emiho Motta (red Belhnzona

1879-1915 1921-1941, 1942-
1956 e 1960-segg (altri redattori)

Caldelan 1971 Adolfo Caldelari Gui-
da dt Belhnzona Locarno e Belhnzona

1971

Caldelan 1972 Adolfo Caldelan
Stradario sulla citta di Belhnzona
Belhnzona 1972

Casa Borghese 1936 La Casa Borghe-
se nella Svizzera Cantone Ticino II
parte II Sopracenert Testo di Fran
cesco Chiesa e Corinna Chiesa Gal
h illustrazioni a cura di Emanuel
Jirka Propper e Eugenio Cavadmi
rihevi degh architetti Peter Rohr
G Valentini e P Giovannini foto
grafie dei fratelh Brunei (Lugano) e

di E Steinemann (Locarno) {La ca
sa borghese nella Svizzera Vol 28
A cura della Societa svizzera degh
Ingegnen ed Architetti, Zurrgo 1936

Cavadmi 1935 Case Case Case Co-
struziom eseguite dagh architetti dipl
Eugenio e Agostino Cavadmi Locar
no 1935

Ceschi 1978 Raffaello Ceschi, Movi-
mento democratico e societa popo
lan e operaie a Belhnzona, in Pagi-
ne belhnzonesi 1978 pp 211-230

Chiesa 1946 Francesco Chiesa,
Monumenti storici ed artistici del Cantone

Ticino restaurati dal 1910 al 1945
Relazione generale redatta dal Presi-
dente della Commissione Cantonale
dei monumenti Belhnzona 1946

Dosch 1984 Luzi Dosch, Die Bauten
der Rhatischen Bahn Geschichte ei
ner Architektur von 1889 bis 1949

Coira 1984

Ebhardt 1939/1977 Bodo Ebhardt
Der Wehrbau Europas im Mittelalter
Versuch einer Gesamtdarstellung der
europaischen Burgen 2 voll (1939),
nedizione Francoforte s M 1977

Franscini 1837-1840 La Svizzera ita
hana di Stefano Franscini ticinese 3

voll Lugano 1837, 1838, 1840

Galh 1937= Antonio Galh Notizie sul
Cantone Ticino Studio storico-pohti-
co e statisfico pubbhcato sotto gh au-
spici della Societa Demopedeutica 3

voll, Belhnzona 1937

Gilardoni 1955 Inventario delle cose
d arte e di antichita II Distretto di
Belhnzona a cura di Virgiho Gilar
dorn, Belhnzona 1955

Gilardoni 1964 Virgiho Gilardoni
Iconografia belhnzonese, in AST
20 (1964), pp 163-202

GLS Belhnzona, in GLS I (1902),

pp 185-187 VI (1910), p 954
Grossi 1978 (Phnio Grossi), Settanta-

cinque anni di ßducia Societa Ban
cana Ticinese, Belhnzona 1978

Grossi 1980 Phnio Grossi, Cara Bel¬

hnzona Belhnzona 1980

Grossi 1982 Phnio Grossi, 11 viale rac-
conta Belhnzona (Unione di Ban
che Svizzere Belhnzona), 1982

Guida 1875 Guida storico-descrittiva
commerciale delle citta di Lugano -
Belhnzona - Locarno Lugano 1875

Guida Colombi 1901 Belhnzona le val
h Riviera Blenio Leventina e Mesol
cma e le Diramazioni Locarno e Lui-

no compilato da t Brusoni (Guide
Colombi), Belhnzona 1901

Guida Treves 1902 La Svizzera (Gui
de Treves) Milano 1902

Guida Malagoh 79/5 Guida generale
ammimstrativa-industriale-commer
ciale del Cantone Ticino e della
Mesolcina pubbhcata da A N Ma
lagoli, Lugano 1915

HBLS C(elestino) Trezzini Belhnzo
na, in HBLS II (1924), pp 88-92

Isler 1956 Ursula Isler Hungerbuhler
Johann Rudolf Rahn Begründer der
schweizerischen Kunstgeschichte Zu
ngo 1956

JB SGEK Jahresberichte der Schwei¬
zerischen Gesellschaft fur Erhaltung
historischer Kunstdenkmaler 1880

segg (prima del 1898/99 Compresi
nei protocolh delle assemblee an
nuali) Vedi abbreviazioni, p 16

(SSAS)
Kagi, Jacob Burckhardt Werner Kagi

Jacob Burckhardt Eine Biographie
Vol I frühe Jugend und baslert-
sthes Erbe Basilea 1947 Vol II
Das Erlebnis der geschichtlichen
Welt Basilea 1950 Vol III Die Zeit
der klassischen Werke Basilea 1956

Vol IV Das historische Amt und die
spaten Reisen Basilea 1967 Vol V
Das neuere Europa und das Erlebnis
der Gegenwart Basilea 1973 Vol
VI Weltgeschichte - Mittelalter -
Kunstgeschichte Die letzten Jahre
[ parte Basilea 1977 II parte Basilea
1977 Vol VII Griechische Kulturge
schichte Das Lehen im Stadtstaat
Die Freunde Indice dei nomi e dei
luoghi per tutta I opera, Basilea
1982

Koenig 1943 Elisabeth Gertrud Koe
nig, John Ruskin und die Schweiz
Diss Berna 1943

Kronauer 1918 Carlo Kronauer, Gh

istituti di credito ticinesi dalla loro
fondazione fino al 1912 Zungo 1918

Lavi7zari 1863 Luigi Laviz7an, Escur-
swnt nel Cantone hcino (pubbl
1859-1863, raccolti in un vol 1863),

Lugano 1863

Libertv 1981 II Libertv itahano e tici
nese Esposizione Lugano e Cam-

pione d Italia, agosto-novembre
1981, catalogo, Roma 1981

Njbl Zurich 1946 Hans Bluntschh,
Lehr- und Wanderjahre des Archi
tekten Alfred Friedrich Bluntschh
1842-1930, Neujahrsblatt Waisenhaus

Zurich 1946

Meyer 1976 Werner Meyer, II Castel
Grande dt Belhnzona Rapporto sugh
seavi e sul! indagine muraria del
1967 Ölten 1976

Pagine belhnzonesi 1978 Pagine belhn¬

zonesi Cenni storici studi e ricerche
in occasione del centenario di Belhnzona

capitale stabile de! Cantone
Ticino 1878-1978 a cura di Giuseppe
C hiesi, Belhnzona 1978
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Platzhoff Eduard Platzhoff Lejeune,
Bellinzona und seine Taler. s d

Pometta 1909 Eligio Pometta, Guida
di Bellinzona Bellinzona 1909

Rahn 1893 Johann Rudolf Rahn, Die
mittelalterlichen Kunstdenkmaler
des Cantons Tessin, in ASA 1890-
1893, Estratto Zurigo 1893

Rahn 1894 Johann Rudolf Rahn, I
monumenti del Medmevo nel Canto-
ne hano traduzione dal tedesco di

Eligio Pometta, Bellinzona 1894

RB Rnista di Bellinzona Bellinzona
1968 e segg (I contributi dt carattere
storico sono m genere di Phnio
Grossi)

Rebold 1922/1982 Julius Rebold,
Baugeschichte der Eidgenössischen
Befestigungswerke Erstellungsjahre
1831-1860 und 1885-1921 redatto nel
1922 e nelaborato nel 1926 su com-
missione del Dipartimento mihtare
federale, edito dalTAssociation
Saint-Maurice pour la recherche de

documents sur la forteresse, s 1

1982

Rodt 1886 Kunstgeschichtliche Denkmaler

der Schweiz gesammelt und
gezeichnet durch Ed von Rodt Arch
Serie IV, Berna 1886

Rossi Pometta 1941 Giulio Rossi e

Fhgio Pometta, Storia del Canton
Ticmo Lugano 1941 (riedizione
Locarno 1980)

Ruskm Works The Works oj John
Ruskin pubbhcati da E T Cook e

Alexander Wedderburn, 39 Voll,
Londra 1903-1912

Schneiderfranken 1937 Ilse Schnei¬

derfranken, Le Industrie nel Cantone
hano (Tesi di laurea all'universita
di Basilea), Bellinzona 1937

Scuola Tictnese Scuola Tianese pe-
nodico della Sezione pedagogica,
Dipartimento della pubblica educa-
zione Numero speciale «Collana
di documenti» 1-4 (concerne il pe-
riodo 1803-1859) e «San Gottardo
cento anni 1882-1982»

S1AN 1923 Bellinzona, testo di Gior¬

gio Casella, fotografie di E Ruedi,
in La Svizzera Italiana nell arte e

nella natura pubbhcata dalla Socie-
ta ticinese per la conservazione delle
bellezze naturall ed artistiche, fasc
13, Lugano 1923

Solan 1982 Renato Solan, La Bomji-
ca del piano di Magadino (Edizione
Consorzio per la bonifica del Piano
di Magadino), Bellinzona 1982

Talamona 1954 Enrico Talamona,
Vecchia Bellinzona Bellinzona 1954

Tiro Federale 1929 Tiro Federale Bel¬

linzona 1929 Giornale della festa,
Bellinzona 1929

Turner 1976 John Russell, Andrew
Wilton, Turner m der Schweiz Du-
bendorf1976

Ulrich 1914 [Johann] R[udolf| Ulrich,
Die Graberfelder in der Umgebung

von Bellinzona Kt Tessin 2 voll
Zungo 1914

Werner 1946 Kurt Werner, Die
Anfange der schweizerischen Landesbefestigung

1815-1860 (Schweizer
Studien zur Geschichtswissenschaft,
nuova serie 10), Zurigo 1946

4,5 Iconografia
Incison e pittori Fm dalTimzio dell'Ot-

tocento, con Favvento sul piano m-
ternazionale delfindustria delle ve-
dute, Bellinzona suscito hinteresse
di molti artisti, per lo piu stranieri,
come il pittore Mallord William
Turner (1775-1851) e il critico d'arte
John Ruskin (1819-1900), ambedue
inglesi, che alia citta dedicarono
particolare attenzione (vedi cap 1 1

1842 e 1843, 1858, cap 2 2) Di gründe

Interesse per la stona dello svi-
luppo edilizio della citta sono le ve-
dute del panoramista Heinrich Keller

(1778-1862) e di David Alois
Schmid (1791-1861), cosi come la ve-
duta a volo d'uccello di L Wagner,
del 1884 II litografo bellinzonese
Antonio Borsa (1860-1953) realizzo
numerose cartoline e vignette aventi
per soggetto la sua citta, nonche una
veduta di Bellinzona da sud (ill in
RB 1982, No 5) Giuseppe Weith
(1872-1958) e Baldo Carugo (1903-
1930) si fecero promotori - soprat-
tutto negh anni venu - di una nco-
struzione della vecchia Bellinzona
(vedi Piazza Nosetto No 5)

Fotograß Carlo Salvioni (1826-1902),
rifugiato politico itahano, si dedico
a numerose attivita a Bellinzona a

partire dal 1850, data agh anni attor-
no al 1860 il suo pecuhare Interesse

per la fotografia Francesco Marti-
netti esegui fra il 1871 e il 1872 la

fotografia del Castello di Unterwaiden
(o di Sasso Corbaro) per una societa
che intendeva trasformarlo in alber-

go (vedi Piazza Collegiata edicola)
Importante per la documentazione
della citta sono le fotografie di
Antonio Brunei (1872-1949), nipote del
fotografo Lodovico B (1840-1916)
Lo storico locale Giuseppe Pometta
(1872-1963) riprese, fin dall'imzio
del Novecento, cortei, processioni
ed altre mamfestazioni popolan la-
sciandoci anche documenti fotogra-
fici sul quartiere in cui abitava (nei
pressi del Portone) La ditta Wehrh
(poi Photoglob Wehrli) di Kilchberg
(ZH) e Zurigo, ed il fotografo Ru
dolf Zmggeler (1864—1954) di Rieh
terswil (ZH) eseguirono ncche serie
di fotografie della citta (conservate
alTAFMS di Berna) Eugen Probst
(1873-1970) documento la situazione
del Castello di Montebello prima del-
Tinizio dei lavori di trasformazione

utilizzando Tapparecchio fotogram
metneo ideato da Albrecht Meyden-
bauer, di proprieta della Societa
svizzera per la conservazione dei
monumenti storici (AFMS, Berna)
Per iniziativa della Commissione
cantonale dei monumenti storici ed

artistici, costituita nel 1909, fu fon-
data l'Opera di riproduzione dei
monumenti ticinesi le fotografie da

cui la Eliotipia Calzolari & Ferrano
(Milano) trasse le htografie, furono
utilizzate per illustrare i volumi dei
Monumenti del Berta
Verso il 1920 Walter Mittelholzer
(1894-1937) esegui vedute aeree di
Bellinzona (Ad Astra-Aero, oggi
Swissair. Photo und Vermessungen
AG, Zurigo) Molte delle fotografie
di Bellinzona risalenti agh anni ven-
ti furono opera del fotografo d'ongi-
ne bernese, ma luganese d'adozione.
Herbert Ferdinand Ruedi (1888—

1949) autore di La Fotografia e la
Leica (Milano 1938) Ernst Steinemann

(Nato a Locarno nel 1891) fu
il fotografo ufficiale del Tiro Federale

organizzato a Bellinzona nel
1929 L'odontotecnico e fotografo
Armin Berner (nato nel 1896 nel
Canton Argovia) documento fra il
1924 e il 1925 la costruzione del
Palazzo Comunale in Piazza Nosetto
No 5 Nel 1928 egh filmo la frana di
Arbino e nel medesimo anno realiz
zo, per la SAFFA di Zurigo, un
documentary sul Ticino, comprenden-
te anche vedute dei castelli di
Bellinzona, che furono riprese nel 1935

da Eduard Probst (1906-1970, figlio
del restauratore del Castello di
Montebello, Eugen Probst) per il
suo film Burgen und Schlosser der
Schweiz

Documenti e raccolte Inventari e documenti

iconografici sono stati pubbhcati

da Gilardoni nel 1964 e in AST
43-44 (1970), cap V, cosi come in
RB e Grossi 1980, 1982 Raccolte di
documenti si trovano aH'AFMS e alia

Bibhoteca Nazionale Svizzera di

Berna, alia Bibhoteca Centrale e al
Politecnico Federale di Zurigo, e negh

archivi privati di Tonino Borsa e

Mario Bernasconi a Bellinzona Al-
cuni documenti appartenenti all'Ar-
chivio Cantonale di Bellinzona sono
esposti al Museo del Castello di Sasso

Corbaro, quelh delfantico Museo

Storico di Bellinzona sono
scomparsi (vedi cap 4 3)

4.6 Planimetrie urbane

I piani citati senza indicazioni partico-
lan si trovano alFArchivio Cantonale
(vedi cataloghi delle Planimetrie e del
Fondo Fabbricatij

1 Heinrich Keller, Tre piccoli schizzi
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di piantine per parti di Bellinzona,
verso il 1840, vedi Gilardoni 1964, p
198, AST 43—44 (1970), pp 359,379

2 Piano f'opografico delta Citta di Bel¬

linzona me addiacenze e fortificazio-
m Rdevato e Disegnato A Alberto
Artari 1845, datato 30 ottobre 1845

Ufficio tecnico comunale didasca-
he pubblicate in Gilardoni 1971, p
44) Vedi cap 3 3 hortificaziom

3 Alberto Artari, Profilo sulla AB di-
stinta in rosso net Piano Topografico
(vedi No 2), datato 30 ottobre 1845

(Bellinzona. Ufficio cantonale mo-
numenti stonci)

4 Fortificaziom di Bellinzona hnea in¬

terna e hnea esterna 1853 (AF, Ber-
na) Vedi anche cap 3 3 Fortificazio-
m

5 Carta topografica delta Svizzera
1 100 000 Fogho XIX (con Bellinzona),

realizzato negli anni 1853-1854
da Henry L'Hardy Prima edizione
nel 1858, supplement! 1862, 1867,
1873, 1876, 1879, 1893, 1901, 1907,

1908, 1909, 1912, 1922, 1925, 1936,
1944 Vedi No 22, cap 2 1 e ill 1

6 Planta di Bellinzona rilevata nel
1854 del tenente Giuseppe Taragnoh
che la dedico al suo istruttore, te
nente colonnello Augusto Fogliardi
(scomparsa, un dettagho con il Ca-
stel Grande e pubblicato in Brentani
1928, accanto a p 38)

7 Pianta di Bellinzona eseguita nel
1857 dal geometra Achille Guidi
(menzionata in Brentani 1928, p
42), onginariamente conservata al-
1'Ufficio tecnico comunale, ora
scomparsa)

8 Plammetria di Bellinzona del 1875

ca 1 1000, con nporto di Viale Sta-

zione (progetto o in fase di costru-
zione)

9 Pianta di Bellinzona eseguita negh
anni 1883-1884 dal geometra
Giuseppe Ferretti (menzionata in Brentani

1928, p 42, onginariamente
conservata airUfficio tecnico comunale,

ora scomparsa)
10 Piano parziale della zona a nord

della citta, tra viale Stazione e la
Roggia dei mulini, ca 1895, Ufficio
tecnico comunale

11 Pianta di Bellinzona 1895 ca senza
indicazione della scala, in Guida
Treves 1902, accanto a pag 9

12 Plammetria della Proprieta Antogni-
m Aw Bemgno a San Giovanni 1895

ca 1 1000 (Ufficio di pianificazione
comunale)

13 Plammetria della citta di Bellinzona
(zona sud-sud-ovest), eseguita negli
anni 1900-1910 (prima della corre-
zione del fiume Ticino), I 4000 Con
nporto della lunetta «di Valla» e

della ndotta «Saleggio» (vedi cap
3 3 Fortificaziom)

14 Pianta di Bellinzona senza indicazio¬
ne della scala, in Guida Colombi

1901 Con indicazione delle costru-
7ioni importanti

15 Piazza d armi di Bellinzona rilevata
nel 1901 e corretta nel 1903 da Mau-
rizio Conti, 1 1000

16 Pianta di Bellinzona 1 22 000, in
GLSI (1902), p 185

17 Carta di Bellinzona e dintorni, ese¬

guita nel 1902, aggiunte del 1907,
1 25 000 Litografi C v Hoven e

F Brugger (Raccolta di carte della
Bibhoteca Centrale di Zungo)

18 Piano parziale del terntono circo-
stante Piazza del Sole, 1905 ca Con
nporto del progetto di prolunga-
mento di Via Cancelliere Molo e di
alcune modifiche previste per gli
edifici dellVIsola» (vedi cap 3 3

Piazza del Sole)
19 Quartiere di Pratocarasso, 1 1000,

in II Dovere 18 3 1907 Progetto,
realizzato solo in parte, delle strade
d'accesso e della lottizzazione della
zona fra Piazza Simen e il Campo
Mihtare, recante soprattutto i terre-
ni di proprieta della ditta Antognmi
& Co

20 Pianta di Bellinzona in Pometta
1909 (riproduzione a colon)

21 Pianta della citta di Bellinzona in
Assemhlea SIA 1909 p 19 Diversa
dal No 20 Riporto di tutte le strade
progettate

22 Atlante topografico della Svizzera
(Carta Siegfried), Fogho 515 Bellinzona

1 50 000 Eseguito negli anni
1853-1854 da Henry L'Hardy,
corretta nel 1893 da L Held, prima
edizione (con supplementi) nel 1910, al-
tri supplementi 1914,1916 (stampata
nel 1917 e nel 1923), 1924 (stampata
nel 1927), 1928-1929, 1937 (stampata
nel 1938), 1938 (stampata nel 1940)
Vedi No 5

23 Raggruppamento terrem alle «Semi-
ne» eseguito nel 1912, I 500 Situa-
zione prima e dopo il raggruppamento

con nporto a piu colon delle
«classi di stima»

24 Copia dalla mappa Bellinzona 10

Maggio 1913. firmata Arch Perlasca
Piano parziale della zona fra la ca-
serma (Via Henri Giman No 5), Via
Filanda e il fiume Tic mo

25 Piano Regolatore Bellinzona 1920,
1 1000 Sette fogh (foglio 5 Daro, in
due parti, 1 500) Fogho 1 centro
citta e immediate vicinanze

26 Piano di Carasso datato 30 12 1921,

eseguito daH'architetto A Fogliardi
Nuove stime di perequazione dei
terreni

27 Comune di Bellinzona 1923 e 1925,
nlevato dal geometra B Ferretti,
1 250, 1 500 e 1 1000 (fogh singoh
alPAC, solo in parte esistenti)

28 Comune di Bellinzona Piano coro-
grafico Ufficio tecnico B Ferretti,
Geom del Reg fond rilevato Ufficio

topogr lng W Blumer, Servizio

topografico federale, Berna 1928,
1 5000 Piano a colon con annota-
zione dei vigneti

29 Carta parziale con la zona del Tiro
federale, in Tiro Federale 1929

30 Nuovo Piano Regolatore, Campo Mi¬
htare Tiro redet ale 1929 1 1000

Piano parziale della zona fra Via
Vmcenzo d Alberti e Via Parco

31 Piano del tracciato della ferrovia da
San Paolo a Mohnazzo, 1929

32 Bellinzona Piano No I. Studio Tec¬

nico Geom B Ferretti, Maggio
1930, 1 2000 Indicazioni a colon
numero di piani dei fabbricati (da 1

fino a 7 e piu piani), prime costru
zioni, fino al 1815, strada fino al
1200, strada del Gottardo fino al
1820

33 Piano Regolatore Bellinzona Piano
No 2, Adottato dal Consigho Comunale

il 1° Febbraio 1933. 1 250 Piano

del centro stonco con indicazio
ne dei portici progettati (dalla Colle-

giata a Piazza Indipendenza)
34 Progetto di sistemazione per la parte

di interesse comunale 1933 (come il
No 33), 1 250 Piazza Nosetto e com-
plesso del Palazzo Comunale piano
modificato della piazza e sene di
portici

4.7 Commento
all'inventario

L'opera d'inventario e stata iniziata nei
mesi di aprile-giugno 1974 da Andreas
Hauser, che ha continuato e completato
il lavoro negh anni 1981 e 1983-1984,
procedendo ad un vasto amphamento
del testo nel corso del 1984 II nostro
scopo consisteva nella stesura di un m-
ventano possibilmente completo delle
costruzioni bellinzonesi del penodo
INSA (1850-1920), soprattutto di quelle
situate nel centro della citta (vedi cap
3 3, Introduzione) La documentazione
fotografica conservata aU'Archivio Fe
derale dei monumenti stonci a Berna,
che qui non poteva essere pubbhcata
per intero, comprende il corpus delle
costruzioni contemplate nel cap 3 3

dell'inventario Per molti edifici non e

stato purtroppo possibile repenre noti-
zie presso gh archivi esistenti e consul-
tati (vedi cap 3 3, Introduzione e 4 3)
Cio nonostante e stato possibile colma-
re numerose lacune grazie alia preziosa
collaborazione dell'On Dott ing Ful-
vio Caccia, consighere di Stato, Bellinzona,

e dei Dott Raffaello Ceschi e

Ferdinando Bonetti, archivisti cantona-
h a Bellinzona Ringraziamo Elfi Rusch
dell'Opera Svizzera dei Monumenti
d'Arte (OSMA), Istituto Ticinese, a Lo
carno, per la cortese cooperazione A
Phnio Grossi, cultore di storia belhnzo-
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III. 132 Bellinzona. Veduia generale; al margine: particolari del paesaggio e della cittä. Acquatinta di Johann Baptist Isenring
(1796-1860) verso il 1833. Zurigo, Biblioteca Centrale.

nese, dobbiamo l'attenta analisi critica
del testo delFinventario; a lui vada un
pensiero di gratitudine particolare. To-
nino Borsa (Bellinzona) con il suo ar-
chivio privato ci e stato di grande aiuto
per la parte iconografica. Georg
Germann ha diretto in un primo tempo
Lopera d'inventario. Nel 1977 questi
aveva concluso i primi lavori di reda-
zione coadiuvato da Hanspeter Rebsa-

men a cui si e aggiunto, a partire dal
1982, Peter Röllin. La traduzione italia-
na di questo testo di base e stata curata
da Verio Pini (Berna). Werner Stutz si e

dedicato, nel 1984, al controllo del testo
ampliato, definitivamente redatto nel
1985 da Hanspeter Rebsamen. La riela-
borazione del testo italiano e la relativa
redazione sono state curate da Letizia
Schubiger-Serandrei (Soletta) e, per i

capp. 2 e 4.1, da Floriana Vismara-Ber-
nasconi (Aldesago). Ai traduttori vada
un particolare ringraziamento per Lac-
curato lavoro svolto, cosi come alLar-
chitetto Bruno Reichlin, membro della
commissione di redazione della SSAS,

per il controllo finale e la rilettura critica

di tutta Lopera. La stampa del volume,

avvenuta nel 1986, e stata curata da
Peter Röllin. Con particolare ricono-
scenza ricordiamo ancora le personalitä
politiche e le isrituzioni che in vario
modo hanno contribuito alia riuscita
delLopera: in primo luogo LOn.Dott.
ing. Fulvio Caccia, consigliere di Stato
(Bellinzona) e Larchitetto Benedetto
Antonini del Dipartimento delLAm-
biente, sezione pianificazione urbanisti-
ca (Bellinzona); il Dott. Mario Gerva-
soni, segretario comunale (Bellinzona);
Ting. Emilio Lafranchi dell'Ufficio tec-
nico Comunale (Bellinzona); il Prof.
Pierangelo Donati dell'Ufficio Canto-
nale dei Monumenti Storici (Bellinzona);

la spettabile Direzione della Banca
dello Stato del Cantone Ticino (Bellinzona).

Siamo inoltre grati al Dott.
Hans-Martin Gubier, presidente della
commissione di redazione della SSAS

per la sua assistenza; vanno ricordati
qui anche i collaborator dell'ufficio
della SSAS di Berna; Dott. Gian-Willi

Vonesch, Elisabeth Lauper-Berchtold e

Alexandre Schneebeli. Un sentito
ringraziamento per informazioni, aiuti vari
e incoraggiamenti vada da ultimo a: So-
nia Andrade Hauser; Mario Bernasco-
ni, fotografo (Bellinzona); Floisa Bo-
netti (Bellinzona); ing. Giuseppe Bon-
zanigo (Giubiasco); Gianni Casagrande
(Bellinzona); Roberta de Bernardi-Zeli
(Bellinzona); ing. Luigi Forni (Bellinzona);

Dott. Georg Germann, direttore
del Museo Storico di Berna (Berna);
Emil e Doris Hauser-Aerni (Wädens-
wil); Suor Wiborada Hildebrand, Casa
Madre delle Suore di Santa Croce
(Menzingen); Ernst Moser delLAFMS
(Berna); ing. Alfredo Nodari (Bellinzona);

Florio Pellanda, vice-segretario
comunale (Bellinzona); Elisabeth Probst
(Zurigo); Dott.ssa Isabelle Rucki (Zurigo);

Agnes Rutz (Biblioteca Centrale
Zurigo); ing. Renato Solari (Bellinzona);

Cesare Tallone (Bellinzona); Guido

Tallone, architetto (Locarno e

Bellinzona) e Alfonso Zirpoli, fotografo
(Bellinzona).
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