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25 Locarno

1 Profilo storico

1.1 Tavola cronologica

1798 Poco prima della caduta del la vecchia Con-
federazione. Locarno proclama l'mdipendenza e

l'appartcnen/a alia Sviz/cra.
1798 11 generale francese Brune propone la crea-
zione di un Cantone Ticino con Locarno capitale.
Nel contesto della Repubblica Elvetica vengono
invece creati i due canton, di Bellinzona c Lugano;
Locarno appartiene a quest'ultimo.
1799-1800 Locarno e occupata dai francesi,
quindi dagh nnperiali, e in seguito invasa dai ver-
zaschesi che levano l'albero della libertä: con l'ar-
nvo delle truppe svizzere viene insediato un gover-
no provvisorio.
1803 Con l'Atto di Mediazione napoleonico
creazione della Repubblica e Cantone Ticino. II

borgo di Locarno si proclama cittä.
1805-1825 S istemazione della strada Locarno-
Bellinzona. Vedi 1813-1815.

1810 Ini/iano i lavon per la strada della Valle-
maggia, che viene decretata cantonale nel 1814.

1810-1813 Occupazione del cantone da parte delle

truppe del Regno italico.
1812 Formazione della Societä degli Amici Lo-
carnesi. con interessi culturah.
1814 Costituzione cantonale restauratnce: a tur-
no con Bellinzona e Lugano, Locarno sarä capitale
cantonale. piü precisamente net periodi 1821-1827,
1839-1845. 1857-1863, 1875-1881.

1813-1815 Ricostru/ione del ponte della Torretta
a Bellinzona crollato nel 1515; dopo tre secoh
d'isolamento, Locarno torna ad essere meta di nu-
merosi traffici.
1815 Costru/.ione del ponte della Maggia sulla
strada Locarno-Ascona. Vedi 1822-1825, 1839.

1816-1817 Una grave carestia affhgge tutto il
Ticino. mentre 1'importa/ione di cereali dal Piemon-
te e daila Lombardia e bloccata.
1819-1821 Costru/.ione della strada Locarno-
Peccia (valle Maggia e valle Lavizzara).
1821-1827 Locarno diventa per la prima volta
capitale. Sede del Governo e il convento di S.

Francesco; uffici amministrativi al Castello. Vedi 1814,
1837-1838.

1822-1825 Costruzione della strada Locarno-
Ascona. Vedi 1815, 1857-1858.

1825-1826 S istema/ione a selciato di Piazza
Grande e reahzzazione dei giardini pubbhci.
1826 Varo a Locarno del «Verbano», primo piro-
scafo a vapore del lago Maggiore; puö trasportare
400 passeggeri. Vedi 1828.

1828 Costruzione del naviglio ad opera delFin-
gegner Francesco Meschini. Vedi 1826, 1868.

1830 Riforma costituzionale liberale e nuovo
Governo cantonale. Vedi 1839.

1835 Amphamento del cimitero di S. Maria in
Selva. fino allora riservato unicamente alia sepol-
tura dei valmaggesi residenti in cittä e dei defunti
dell'ospedale.

f''; *

III 2 Locarno II piroscafo Verbano, varato nel 1826, attraccato al porto di Locarno Al centro della htogratia del 1850 circa la «Sostra
Piödii», adibita al deposito delle mcrci in transiio al porto. Cartohna-ricordo per 1 pellegrini della Madonna del Sasso, edita dallTstituto
lilogiafico F Hi Vcrdoni (Torino).
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1835-1836 11 comune di Orsehna si dota delle
prime due scuole elemental i pubbliche ed obbliga-
tone (seguite da una ter/a nel 1843 e da un'altra
ancora nel 1844, ossia una pei ogni tia/ionc)
1836-1860 Attiva a Locarno la fondena di cam-
pane dei fiatelli Barigo//i piovenienti da Mantova.
1837-1838 Costiu/ione della nuova sede del Go-
verno cantonale (Palazzo goveinativo), su piani
deH'architetto Giuseppe Pioda: durante l periodi
d'assenza del Governo, la sala del Gran Consiglio
tunge da teatro civico. Vedi 1814. 1839-1845.

1839 Crollo del ponte della Maggia Vedi 1815.
1845

1839 Una milizia popolaie guidata dal colonnello
Giacomo Luvini lovescia ll governo nroderato in-
sediato a Locaino. Ptoclamazione di un nuovo
Consiglio di Stato tormato da ladicah Vedi 1830,
184!

1840 lni/io dei lavori di costruzione della strada
della val Vei/asca
1841 11 primo studio totografico del Ticino e della

regione del lago Maggiore viene apeito a Locai -

no dal totografo e scultore Antonio Rossi

1841 Marcia su Locarno e tentativo di rivolta dei
moderati. il capo della uvolta Giuseppe Nessi e

lucilato ai Saleggi Vedi 1839. 1843.

1843 Fallimento di un tentativo d'insurrezione
da parte dei moderati con alia testa Giosafatte Mo-
si, che tenta di soiprendere la cittä gtungendo dalle
Centovalli
1845 Ricostiuzione del ponte sulla Maggia Vedi
1839.

1845 Messa in esercizio della rattineria di sale a

Muralto, che nmarrä in fun/ione lino al 1880

1845-1847 Trattative tra il Regno sardo e i canto-
ni Ticino, Grigiom e San Gallo per la costruzione di
una strada ferrata dal lago Maggiore al Bodamco
attraverso il Lucomagno. Vedi 1846, 1869-1871.

1846 Concessione ferroviaria ad una societä lom-
bardo-ticinese per una hnea Chiasso-Piano di Ma-
gadino e ad una societä lombaido-piemontese per
una hnea Locarno-Ohvone (lago di Costanza). Vedi

1845-1847. 1853

1846 Apertura di un asilo infantile in Via San
Francesco su ini/iativadi una societä di benefatto-
ii. Vedi 1887

1847 A Brissago si costituisce la «Societä Anom-
ma della Fabbrica Tabacchi» legata all'opera di
nfugiati politici veneziani, via via ingranditasi oc-
cuperä ai prinn del Novecento oltre 600 operai
1848 Secolarizzazione del convento di S.

Francesco ed espulsione dei frati francescam dal
convento del Sasso Vedi 1852

1848 Dopo il fallimento dei moti nsorgimentali
contio gh austriaca m Lombaidia e nel Veneto
numerosi prolughi raggiungono il licino
1848 Un gruppo di piltori milanesi prolughi opera

a Locaino assieme ad aitisti locali (Giuseppe
Ciseri, Antonio Balestia, Giovanni Antonio Vano-
m, Giuseppe «Polonia» Giugni), npoitando in auge
la tradi/ione di aflrescare saloni e facciatc
1848 Luigi Fratini cli Milano alfiesca la volta
della chiesa di S Giovanni Battista a Solduno.
1848-1851 lmportanti lavon all'interno della
chiesa della Madonna del Sasso (rifacimento del

pavimento e degli altan) Vedi 1855- 1856, 1870.

1848-1855 La navigazione sul lago Maggiore e

coinvolta nelle guerre nsorgimentali, con alcune
battaglie navali. il governo austriaco assume diret-
tamente la gestione in concorrenza con la lmpiesa
(b Navigazione Saida Seivi/io con niroscafi da
Venezia a Locarno. Vedi 1855-1860
1849 Puma mappa catastalc del comune di
Locaino eseguita dall'ingegnei Giovanni Carcano
Vedi 1879"

1850 11 Municipio di Locaino promulga il Rego-
lamento di pubbln o oinato, di pohzia e di sic mezza

pubbhea, sulla base del quale viene istituita la
Commissione d'ornato
1850-1854 Allargamento della Contiada Bor-
ghese tra Fincrocio con Via Cittadclla e Fattuale
Via delle Coipoia/ioni. che segna I'inizio del rias-
setto stradale all'interno del vecchio borgo
1851 Crea/ione della Societä Commerciale della
Piazza di Locarno «alio scopo di promuoveie 1'in-
dustna ed il commercio della Piazza di Locarno»
1852 Leggi di soppressione dei conventr chiusu-
ra del convento dei SS Rocco e Sebastiano, parte
dei frati cappuccini viene espulsa e parte inviata al

convento della Madonna del Sasso Vedi 1848.
1853-1855
1852 S'ini/ia Fallargamento della Contrada
Marcacci, completato in piü tappe lino al 1863 e tra
il 1871 e il 1897.

1852-1858 Nuova volta nella chiesa di S Vittore
con decoiazioni pittoriche di Giovanni Antonio
Vanoni a Giacomo Antonio Pedrazzi: vengono par-
zialmente distrutti affreschi romanici, gotici e rina-
scimentah
1853 II governo del Regno saido decide di co-
sti uire la hnea Novaia-Arona (-Locarno) e stanzia
tondi per la tutura hnea del Lucomagno. II Gian
Consiglio ticinese rilascia ai signori Killias e La
Nicca la concessione ferroviaria per la tratta Bns-
sago-Lucomagno, concessione che viene ripresa
nel 1856 dal Credito mobiliare di Torino e poco piü
tardi dalla Banca di San Gallo, cui perö viene
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revocata per mazione nel 1861 altn ancora si taran

noavantipei nvendicaic la concessione maquesti
trapassi non sbloccheranno la situa/ione ed il colic
gamento Locarno Arona non sara nun ieali//ato
Vedi 184s) 1847 1846

1853-1855 Dopo la cacciata dei Irati cappuccim
lombardi dall icino 1 Austria espclle 6000 ticinesi
dal Lontbaido Veneto «Blocco del la tame» contio
11 Ticmo quält lappresaglia pei 1 appoggio uciiicsc
ai moti iisoigimentali Vedi 1852

1854 Alia morte il baione Giovanni Antonio
Maicacci lascia al comune di Locatno la piopna
sostanza mobile e immobile tia cui il pala/zo in
Piazza Grande che diventa sede del Mumcipio
1854 Inaugurazione della puma lete tclegrafica
collegante la Svizzera e I Italia ossia la Locaino-
Biissago-Novaia Vedi 1851 1861

1854 Apertuia della prima scuola maggiore fern

inutile del cantone con sede nel Palazzo goveina
tivo
1854 Apeituia della «Biriena» (poi «Biriena
Nazionale») di Giovanni Beretta

1854 F istituito il corpo dei pompieri foimato da
12 uoimni nel 1856 saia dotato di una «pompa a

luoco»
1854 A Teneio soige la «Camera della Verzasca»
(in seguito Camera Mathoretti poi Cartiera di
Locarno) tondata da Tommaso Fianzoni nel 1911

\i lavoreranno 105 opetai
1855 Tattetuglio tra consercaton e radicali al

calte Agostinetti (albergo Svizzeio) in cui rirnane
ucciso il radicale 1 Degiotgi in seguito a questo
mcidente scoppia il «Pronunciamento» una sorta
di colpo di stato dei radicali pei ratforzare il pio-
prio governo alio scopo di attuaie le iiforme previ
ste Vedi 1839 1875-1881

1855 L archivio dell Universita dei Nobili con
tenente antichi e preziosi documenti viene srnem-
biato e parzialmente ceduto alle tamigbe discen
denti dalla nobilita locainese emigrate a Zungo
Saia defimtnamente disperso tia il 1866 e il 1867

1855-1856 Rdacimento della stiadache conduce
alia Madonna del Sasso Vedi 1890-1913

1855-1860 Servizio di navigazione sulle acque
piemontesi del lago Maggiore assunto dalle «Stra-
de Ferrate dello Stato», tino alia ripresa del servi
zio normale gestito dallo stato sardo su tutto il
bacino Vedi 1848-1855 1864

1856 Posa del monumento dedicato al barone
Maicacci in Piazza Sant Antonio opera dello scul

toie Alessandio Rossi

1856 Inizia il tlusso migratono veiso la Calitor
ma soprattutto dal Locainese e dalle valh del So-

111 ^ Locarno La Sta/ionc della Gotthardbahn (oggi FFS)
inauaurala nel 1874 con le diligtn/c chc collcg ivano 1c diverse
loealita dell i rtgionc eon 1 oe irno Polom it la del 1890 cnca

piacenen II fenonteno conceine anche la citta di
Locarno i cui abitanti calano numeiicamente la
flessione duieia hno al 1880 Vedi 1859

1857-1863 Locaino nuovamente capitale canto-
nale Vedi 1814

1857 Istituzione della Guaidia civica
1857-1858 Costiuzione della strada Ascona-
Bnssago Vedi 1822

1858 Camillo Benso conte di Cavoui primo mi
nistro piemontese m missione in Svizzera pei il
progetto di fenovia del 1 ucontagno e in visita a

Locarno Vedi 1853

1858-1860 La val Veizasca e la valle Onsernone

vengono collegate al piano con nuove stiade Vedi
1840

1859 Scioglitnento della Coipoiazione Tetrieia
il cui aichivio e nttidato al Comune essa nuniva in
coiporazione le tamiglie da lungo tempo insediate
a Locarno nta non onginarie della «Magnified
Comunita», e si attiancava a quelle dei Nobili e dei
Boighesi
1859 lia il 1850 e il 1859 si contano nel distretto
di Locarno 1217 e in valle Maggia 1097 emigianti
oltremare Vedi 1856

1861 Nasce la «Societa stonca locarnese»

1861 Inauguiazione della succursale di Locarno
della Banca cantonale ticinese Vedi 1914

1862 Accolto con grande entusiasmo, Giuseppe
Ganbaldi visita Locaino
1863 Viene chiusa al culto la chiesa di S Maria
in Selva

1863 Apeitura della linea telegrafica Bellinzo
na-Magadino-Locarno Vedi 1854

1863 Iniziano le pnme sistematiche osservazioni
meteorologiche volute dal Cantone Vedi 1873-
1874
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111. 4 Locarno-Minusio. Formazione del primo treno a vapore della «Gotthardbahn», inaugurata nel 1874, rispettivamente nel 1882
(traforo). duranle una corsa commemorativa degli anni '30 nei pressi dclla chiesa di S. Quirico a Minusio.

1863 Crolla la volta della collegiata di S. Antonio.

uccidendo 47 persone; in un primo tempo si

pensa di destinare a collegiala la chiesa di S.
Francesco; poi il Municipio opta per la ricostruzione.
Vedi 1870-1873.
1864 Servizio di linea in tutto il bacino del Ver-
bano assunto dalla «Impresa di Navigazione sul
lago Maggiore» di Milano. Vedi 1855-1860.
1864 Esponenti delie Corporazioni dei Nobili,
dei Borghesi e della disciolta Corporazione dei
Terrieri fondano a scopi benefici la Mutuo Soccor-
so Maschile, seguita nel 1877 dalla sezione femmi-
nile.
1866 Fondazione della sezione locarnese della
Societä Federale di Ginnastica. il cui primo presi-
dente e Rinaldo Simen. Vedi 1909.

1867 Costruzione della strada di collegamento
tra i Monti ed Orselina.
1867 Fondazione della Societä agricola locarnese.

1868 Una piena della Maggia inonda la cittä,
distruggendo il naviglio, che comunque da tempo il
Municipio prevedeva di colmare e di sostituire con
una nuova darsena, i cui progetti erano alio studio.
Vedi 1828, 1869.

1869 Realizzazione del nuovo porto a sacco su

progetto dell'ingegner Giuseppe Franzoni; negli
anni successivi gli spazi circostanti vengono siste-
mati a giardini pubblici con viali alberati tra la
Piazza Grande e il lago. Vedi 1868, 1883. 1911-
1914.

1869-1871 Convenzione tra Svizzera, Italia e gli
stati germanici per la costruzione della ferrovia del
Gottardo; conseguente fondazione della Societä
della ferrovia del Gottardo («Gotthardbahn») con
sede a Lucerna. Vedi 1845-1847, 1874.

1869-1873 Ricostruzione della collegiata di
S. Antonio, che nel 1866 era stata ceduta dai
Borghesi al Comune. Vedi 1863.

1870 Ristrutturazione e ampliamento di palazzo
Morettini.
1870 L'avvocato Bartolomeo Rusca dona il di-
pinto «La Deposizione» di Antonio Ciseri alia cittä
di Locarno a condizione che esso venga esposto al
santuario della Madonna Sasso. Vedi 1848-1851,
1880, 1890-1913.
1870 Fondazione della Societä Operai ed Eser-
centi, associazione legata agli interessi dei com-
mercianti e degli albergatori.
1871 Abolizione della pena di morte.
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1871 II sacerdote Mattia Fonti apre il collegio di
S. Giuseppe nel giä convento dei cappuccini dei
SS. Rocco e Sebastiano.
1872 In seguito al fallimento ed alia chiusura
dell'ospedale S. Carlo, viene aperto quello della
Caritä.
1872 Straripamento della Ramogna con gravi
danni materiali. Nell'anno seguente lavori di argi-
naiura promossi da un apposito consorzio interco-
munale per la sua correzione.
1872-1873 Primi importanti ritrovamenti ar-
cheologici di diverse epoche, a cui ne seguiranno
altri in vari periodi.
1873 Michail Bakunin acquista dal conte Paolo
Cappello la villa delta La Baronata a Minusio per
insediarvi una colonia di anarchici.
1873-1874 NelLAn/mar/V.» del Club Alpino Sviz-
zero (CAS) vengono propagandate su basi scienti-
t'iche le favorevoli condizioni climatiche di Locarno.

1874 Inaugurazione delle prime tratte ticinesi
della Gotthardbahn: il 6 dicembre Chiasso-Lugano
e Bellinzona-Biasca; il 20 dicembre Bellinzona-
Locarno. Vedi 1869-1871, 1882.

1874 La Banca della Svizzera Italiana apre
un'agenzia a Locarno.
1874-1876 Costruzione del Grand Hotel Locarno
a Muralto: ha inizio l'industria alberghiera.
1874-1878 Si pubblica a Locarno il trisettimana-
le 11 Tempo.
1875 Aperturadi un'aziendaprivataperlaprodu-
zione ed erogazione di gas in cittä. Vedi 1905.

1875-1881 Locarno e per l'ultima volta capitale
cantonale. Dopo la vittoria elettorale dei conserva-
tori (1877). Bellinzona e designata capitale stabile
(1878). Vedi 1814. 1855.

1878 Apertura della Scuola Normale maschile
nell'ex convento di S. Francesco.

1878 Si pubblica a Locarno il quadrisettimanale
II Dovere.
1879 Nuova mappa catastale del cornune di
Locarno eseguita dal geometra Carlo Roncaioli. Vedi
1849. 1887.

1880 IV centenario dell'apparizione della
Madonna del Sasso con festeggiamenti al santuario e
in Piazza Grande. Vedi 1870.

1880-1884 Costruzione della strada delle Cento-
valli.
1881 Le frazioni di Muralto. Burbaglio e Consi-
glio Mezzano si separano dal comune di Orselina
prendendo il nome di Muralto e formando comune
autonomo; nel 1903 si separano anche i rispettivi
patriziati.

1881 La Magistrale femminile viene trasferita da

Pollegio a Locarno, nella propricta Franzoni al
Belvedere.
1882 Inaugurazione della galleria del San Gottar-
do e completamento della linea l'erroviaria Basi-
lea-Ticino-Milano. E Fimpulso decisivo per lo
sviluppo turistico di Locarno. Vedi 1874.

1882 Demolizione del cosiddetto casotto dei ca-
rabimen ai giardini pubbiici.
1883 11 Comune acquista i Prati Bolctti a sud
della Piazza Grande, con Lintenzione di realizzarvi
un quartiere industriale-commerciale in relazione
al porto. Vedi 1869. 1887.

1883 L'albergo Corona mette in servizio un
«Omnibus-salon» per 12 persone.
1883 Demolizione della navata della chiesa goti-
ca di S. Maria in Selva per pernrettere l'ingrandi-
mento del cimitero di Locarno.
1883 Chiusura, su intimazione del commissario
di Governo. delFultima casa di tolleranza, detta
«della Lüisa», nei pressi dell'ospedale La Caritä.
1884 Emilio Motta e altri studiosi fondano a
Locarno la Societä Storica Ticinese.
1885 Costruzione della palestra della Societä Fe-
derale di Ginnastica nella zona dei Prati Boletti.
1885 Inaugurazione del nuovo cimitero di Muralto.

1886 Apertura dell'albergo-pcnsione Reber a

Muralto. che contribuirä a far conoscere Locarno
anche come «stazione climatica privilegiata».
1886 In sostituzione dell'Istituto S. Giuseppe
(1870-1884), viene aperto nell'ex convento dei
cappuccini il collegio S. Eugenio. che dal 1890
diventa anche istituto per sordomuti.

HI. 5 Locarno. La prima carrozza della Ferrovia Locarno—Ponte

Brolla-Bignasco, inaugurata nel 1907. sul tragitto da Piazza
Grande verso rimbarcadero e la Stazione.
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1886 Soppressione dell'antico cimitcro a lato
delta chiesa di S. Vittore, dove originariamentc
vcnivano sepolti i defunti delle terre della parroc-
chia. Vedi 1885.

1886 1 fratelli Bacillen aprono a Mural to una
filanda che impicga circa 50 operai ma che chiude-
rä giä nel 1895.

1887 Apertura dell'asilo infantile presso S.

Francesco in sostituzione di quello del 1846.

1887 II geometra Carlo Roncaioli e I'ingegner
Giovanni Rusca sono incaricati di elaborare un
piano regolatore della zona tra la Ramogna e Via
Torretta, comprendente anche i Prati Boletti. Vedi
1879,1883,1893-1894.
1887-1889 Rifacimento e restauro della strada
della Via Crucis che porta alia Madonna del Sasso:
Damaso Poroli ne ridipinge le 15 cappelle. Vedi
1870, 1890-1913.

1889 Erezione del monumento ad Augusto Mor-
dasini nei giardmi pubblici. opera dello scultore
Antonio Soldini.
1890 Viene inaugurata la hnea telefonica interur-
bana con Bellinzona.

1890 Anno di fondazione del Credito Ticinese,

ft Locarno-Orsehna. Lavori di collaudo delta Fumcolare
Locarno-Madonna del Sasso nel 1906 Sullo sl'ondo ll Santuario
e la Via Crucis.

prima bancacon sede principale in cittä. Vedi 1914.

1890 Rivoluzione liberale che rovescia il gover-
no conservatore; nuova rifonna costitu/ionale e

governo misto sotto la presidenza del conservatore
moderato Agostino Soldati. Vedi 1875-1881.

1890-1913 Ristrutturazionc c ampliamento del
santuario e del convento della Madonna del Sasso.
Vedi 1870.

1891 Apertura della scuola svizzero-tedesca a

Muralto.
1891-1907 Lavori di arginatura della Maggia da
Solduno alia foce. Vedi 1895.

1892 Le famiglie Orel 1 i di Zurigo fanno restaura-
re l'arca marmorea di «Johannes quondam Pascha-
lis de Orello», edificata nel 1347 in Piazza San

Francesco.
1892 Fondazione della Pro Locarno.
1893 lntroduzione della luce elettrica negli alber-
ghi e in alcuni quartieri di Muralto; l'energia e

erogata dal la centrale della famiglia Balli a Brione
s.M. Vedi 1904.

1893 Una commissione comunale elabora un piano

regolatore per Muralto. Vedi 1907.

1893 Costruzione del primo bagno pubblico.
1893 Viene riaperto FEducandato S. Caterina,
istituto per ragazze sorto verso la fine del XV11
secolo e chiuso nel 1850.

1893-1894 Ristrutturazione ed ampliamento del
convento di S. Francesco che ospita il Ginnasio
cantonale.

1893-1894 Costruzione della Scuola Normale
femminile (Magistrale femminile) in Via Cappuc-
cini e del palazzo scolastico (scuole elementar!
contunali) in Piazza Castello; Locarno vanta, in

rapporto alia popolazione. il maggior numero di
istituti scolastici e d'educazione; il nuovo palazzo
scolastico e frequentato da 400 alunni.
1893-1894 L ingegner Giovanni Rusca elabora
un piano regolatore per i Prati Boletti con un im-
pianto stradale ortogonale, che sarä ripreso per il
piano regolatore del Quartiere Nuovo; intensa atti-
vitä edilizia negli anni successivi (1894-1900). Vedi

1887, 1896-1898, 1899-1900.

1894 La villa Balli in localitä «In Seiva» diviene
Istituto Elvetico e, piu tardi, e trasformata in
Ginnasio liceo S. Carlo condotto dai padri francesi
della congregazione degli assunzionisti.
1894 lnaugurazione dell'hotel Du Pare a Muralto.

1895 Demolizione degli ultimi monconi del pon-
te in pietra sulla Maggia, sostituito da una struttura
in carpenteria metallica. Vedi 1815, 1845. 1891-
1907.
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1895 Fonda/ione del Velo Club Locarno.
1895-1924 L' ingegnei Giovanni Rusca si occupa
ripetutamente di un piogetto di via navigabilc lago
Maggiore-Ticmo-Po-Vene/ni II poito terminale
avrebbe dovuto sorgere a Mappo.
1896 Viene fondata in cittä la Banca Sviz/era
Americana, sccondo istituto di credito con sede

pnncipale a Locarno. Vedi 1890.

1896 Inaugura/ione della Casa comunale di Mu-
ralto. comprendente anche la scuola e l'asilo. Vedi
1902, 1910-1911.

1896 Numerosa presen/a inglese nel turismo lo-
carnese; a Locai no e pubbhcala la i lvista 7he Lago
Maggiore Times weekly, ll Grand Hotel e dotato di
una cappella presbitenana.
1896-1897 Ristruttuiazione ed innal/amento del
Palazzo mumcipale in Piazza Grande. Vedi 1854.

1896-1898 II Comune di Locarno acquista tre
ettari e mezzo di terreno ai Saleggi Borghesi sul
delta della Maggia append bonificato. Sulla base di
un piano regolatore elaboiato da una comnnssione
comunale vi sorgeradopo il 1898 il Quaitiere Nuo-
vo Vedi 1893-1894. 1903

1897 Erezione del monumento al consigliere f'e-

derale liberale Giovan Battista Pioda in Piazza San
Francesco.
1897-1898 Fondazione della colonia protestante
di Locarno e dintorm, che l'anno successivo darä
avvio ai lavori pet la costru/ione della chiesa evan-
gehca a Muralto
1897 Emilio Motta proccde al riordmo dell'ar-
chivio comunale toimato in gran parte con I'appor-
to delFarchivio privato della famigha Marcacci
donato alia cittä nel 1854.

1898 Costituzionc della Societä del Museo. pre-
siedutada Alfredo Piodaed animata. in modo paiti-
colare. da Ennlio Balli e Giorgio Simona.
1898 Creazione dell'Ufficio tecnico comunale di
Locarno; primo capotecnico e il geometra Cesare
Andina.
1899-1900 L'ingegner Giuseppe Sona elaboia il
piano regolatore generale della cittä, comprendente

in particolare il quartiere di Campagna Vedi
1893-1894,1901.
1900 Inaugura/ione del Museo civico al pala/zo
scolastico comunale di Piazza Castello.
1900 Inaugurazione dell'acquedotto di Locarno
(sorgenti di Remo) realizzato su miziativa privata e

municipalizzato nel 1904; esso serve anche i comu-
ni di Muralto e di Losone.
1900 Si stabilisce a Locarno Giovanni Pedrazzini
di Campo Vallemaggia, proprietario di miniere
d'oro e d'argento in Messico, dove fondo un villag-
gio e una scuola E promotore e tinanziatore di

numerose iniziative nel settore dei servi/i pubblici
e di tiasporto; costruisce numerosi edilici nel Quartiere

Nuovo.
1900 Henri Oedcnkoven e Ida Hottmann tonda-
no la comumta natunstica e vegetanana del Monte
Veritä ad Ascona.
1900-1915 Costiu/ione del lungolago, dappuma
a Locarno, quindi a Muralto: quest'ultimo verrä
teimmato definitivamente nel 1914 grazie anche

all'impiego di numerosi disoccupati. Vedi 1903.

1901 II Mumcipio approva un Regolamento edih-
zio della Cittä di Loi ai no, basato sul Dec/ eto
legislative in punto at piani legolaton tonmnah del
1898, nveduto nel 1900. Vedi 1899-1900.
1901 In occasione dell'Anno santo (1900), la se-
zione locainese della Societä Plana (istituita da

papa Pio IX) ta engere sull'alpe di Cardada una
croce monumentale.
1901-1902 Costiu/ione del palazzo delle Poste e

Banca Svizzera Amencana in Piazza del Veibano
(oggi Largo Zor/i), delFarchitetto Alessandro
Ghezzi; da esso paitono corse postali regolari pei
Intragna, Golino, Bignasco, Bnssago. Meigoscia,
Sonogno, Russo.

1901-1926 L'cditore Alberto Pediazzini pubbli-
ca a Locarno la Cionai a Titinese.
1902 Inaugurazione del Teatro progettato dal-
I'architetto Ferdinando Bernasconi e decorato da

Fihppo Fianzoni. Vedi 1904. 1908.

1902 Apeitura della prima sala cinematografica
nei pressi della birreria Beretta (cinema Esperia).
1902 Inaugura/ione del nuovo asilo di Muralto.
Vedi 1896.

1903 Costituzione della Societä lmmobiliare che
farä engere numerosi edifici nel Quartiere Nuovo.
Vedi 1896-1898.
1903 Si collauda il primo tratto di quai tra la

Ramogna ed il porticciolo di Muralto. Vedi 1900-
1915.

1903 Fondazione dell'Anglo-Swiss Tennis Club
sezione di Locarno, club per il gioco del volano e

delle racchette.

1903-1906 Colmataggio del iaghetto prospicente
il Castello e formazione della nuova piazza.
1904 Fondazione nel Locarnese delle prime
Leghe Operaie Cattohche; e aperto un «Bureau
Popolare» con la t'unzione di segretariato sindaca-
le.

1904 Leoncavallo dirige nel nuovo Teatro la sua

opera «I paghacci». Vedi 1902.

1904 Messa in esercizio della centrale idroelettri-
cadi Ponte Brolla. leali/zatadalla Societä Elettrica
Locarnese. Vedi 1893.
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1905 Inauguiazione della nuova palestra della
Federate at Saleggi. Vedi 1885, 1906

1905 L'Assemblea comunale decide il riscatto
dell'a/ienda del gas. Vedi 1875.

1905 Nonostante l'opposizione dell'architetto
Augusto Guidini e dell'archeologo Giorgio Sinio
na, la chiesa di S Stefano a Muralto viene demolita
per peimettere l'ingrandimento del sednne del-
i'hotel Du Pare

1905-1906 Costru/ione della lunicolare
Locarno-Madonna del Sasso.

1905-1907 Costruzione della ferrovia Locarno-
Ponte Brolla-Bignasco (valle Maggia).
1905 Lo sciopero dei muratori del Locarnese
blocca numerosi cantien.
1906 La Societä Bancaria Ticinese inaugura
1'agenzia di Locarno.
1906 Fonda/ione del «Football Club Locarno», il
cui campo di gioco si tiova accanto alia nuova
palestra della Federale. Vedi 1905.

1907 11 comune di Muralto si dota di un regola-
mento edilizio. Vedi 1893.

1907-1908 Costruzione della linea delle Tramvie
Elettriche Locarnesi da Sant'Antonio a Minusio
(esiste pure un progetto di prolungamento lino a

Gordola).
1908 Istituzione del Consiglio comunale.
1908 Sciopero alia cartiera di Tenero.
1908 Ampliamento del Teatro. che diventa Casi-
no-Kursaal. Vedi 1902.

1908-1910 Costruzione del Pretorio, principale
opera dell'architetto Ferdinando Bernasconi nel
Quartiere Nuovo.
1909 Fondazione della Societä di ginnastica Virtus,

nata con I'appoggio dei conservatori e per
molti anni m aspra concorrenza con la Societä
Federale di Ginnastica, vicina al partito liberale.
1909 Assemblea a Locarno della Societä Svtzze-
ra ingegneri ed architetti, in occasione della quale
l'editoie locarnese Vincenzo Danzi pubblica un
catalogo dei lavori d'architetturae d'ingegneria nel
cantone negh anni precedenti.
1910 Fondazione della Societä degli albergatori.
1910 Promosso per interessamento dello Sporting

Club Locarno, viene fondato il Rowing Club
Locarno che nel 1929 prenderä il nome di Canottie-
ri Locarno.
1910 Nei pressi del Kursaal viene costruita una
pista (Skatingnng) pei la pratica del pattinaggio a

rotelle, su lmziativa dello «Skating Club».
1910-1911 Ingrandimento della Casa comunale
di Muralto. Vedi 1896.
1911 Fondazione della «Swiss Jewel & Co. SA»,

tabbrica di pietrine per orologi, per molti anni
maggiore mdustria del Locarnese; gh stabilimenti
occuperanno un intero lotto del Quartier Nuovo.
1911-1914 Riempimento del poito a sacco e

costruzione del nuovo imbarcatoio. Vedi 1869.

1912 Imzio dei lavori. della terrovia Locaino
Domodossola, che verranno intei rotti a causa della
prima guerra mondiale. Vedi 1923.

1912 Giornate aviatorie di Locarno con la parte-
cipazione dei piü famosi piloti europei.
1913 Apertura del Kurhotel Esplanade
1913 Si pubblica a Locarno il gioinale radicale II
Cittadmo.
1914 Falliscono la Banca di Credito Ticinese e la
Banca Cantonale Ticinese. Vedi 1861, 1890.

1914 Scoppia la prima guerra mondiale: chiudo-
no numerose fabbriche e cantieri, causando disoc-
cupazione; scarseggiano i viveri
1916 Karl Meyer pubblica Die Capitanei von Lo-
(cu no im Mutelaltei, basandosi sui documenti con-
tenuti nell'archivio dei Nobili.
1916 Inaugurazione dell'asilo infantile di Sol-
duno
1917 Fondazione del Tessmei Blattei - Rnista
tiLinesi, edito a Locarno con Fintento ch sviluppare
la promozione turistica nella Svizzera interna
1918 La ditta Haas apre una tabbrica di orologi a

Muialto.
1920 Nella zona della vecchia daisena al Bosco
Isohno sorge un ldroscalo con hangar della «Ad
Astra Aero Tourisme».
1920 Progetti mai reahzzati per la linea terrovia-
ria Locarno-Gravellona.
1920 La Banca Svizzera Americana viene assor-
bita daU'Umone di Banche Svizzere che apre cosi
la sua prima filiale ticinese
1920-1930 Demolizione di alcune case della Cit-
tä Vecchia per la tormazione di Piazzetta delle
Corporazioni.
1921-1929 Restauri al Castello visconteo (archi-
tetto Emilio Benoit con Edoardo Berta e Bruno
Nizzola), dopo numerosi studi, ricerche e progetti
miziati nel 1899.

1922-1924 Restauri alia chiesa di S Francesco
(architetto Anrbrogio Gal 11 con Edoardo Berta).
1923 Inaugurazione della terrovia a scartamento
ndotto Locarno-Camedo-Domodossola. che con-
giunge le linee mternazionali del Gottardo e del
Sempione. Vedi 1912.

1923 Nuovo Regolamento edilizio della Cittd di
Locarno Vedi 1901

1923 Erezione del monumento tunebre di
Giovanni Pedrazzim nel cimitero di S. Maria in Selva.



Ill 7 Locarno II biplano di Walter Mutelhober sorcola il Quartiere Nuovo attorno al 1920

1923 Prima edizione della Festa delle camelie.
1925 Si svolge presso ll Pretorio la Conterenza
internazionale della pace, che si conclude con la
tirma del «Patto di Locarno».
1925 Per miziativa di Bruno Niz/ola, viene Ion-
data la Societa degli Artisti locamesi.
1925-1927 Con la costru/ione della tontana e
delle due case geinelle «Miramonte» e «Alla Fönte»,

Piazza Fontana Pedrazzini diventa ll centro
urbanistico del Quartieie Nuovo. Vedi 1896-1898.

1927 Muralto viene staccato dalla collegiata e

costituito in panocchia autonoma
1928 11 comune di Solduno si fonde con Locarno
divenendone un quartiere

1.2 Dati statistici

\ titolo comparativo riportiamo qui di seguito an-
che i dati statistici del comune di Solduno, la cui
tusione con Locarno avvenne nel 1928, della «co-
munella» Locarno-Solduno, esistente tino al 1928,
e del comune di Muralto. che si separö nel 1881 da
Orselina.

1.2.1 Territori comunali
La seconda Statistic a della supeifitie in hvizzeia
del 1923/24 diede la seguente suddivisione dei
territori comunali.

Suddivisione dei temtori comunali1

Supcrficic totale
Locarno
Solduno
Comunella Locariio-Solduno
Muralto

Superfici produttive
- senza boschi

Locarno
Solduno
Comunella Locamo-Solduno
Muralto

- boschi
Locarno
Solduno
Comunella Locarno-Solduno
Muralto

Superticie improduttiva
Locarno
Solduno
Comunella Locarno-Solduno
Muralto

1556 ha 23 a
1 52 ha 50 a

282 ha 50 a

59 ha 26 a

1160 ha 72 a

51 ha 85 a

63 ha 20 a

36 ha 50 a

91 ha 87 a
85 ha 35 a

180 ha
3 ha 27 a

303 ha 64 a

15 ha 30 a

39 ha 30 a

19 ha 49 a
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In questa statistica non e compresa la superficie del
lago Maggiore Occoire inoltre tenere presente che
Locarno ha ll teiritorio comunale suddiviso in due

parti separate dallo specchio d'acqua7 Inline, sul
Piano di Magadino vi erano le «terncciole promt
scue» (comunella Locarno-Mergoscia-Minusio)
che nel 1921 vennero divise tra Geria Verzasca e

Lavertez/o7

I tre comuni tormanti il comprensorio urbano di
Locarno avevano completato il i ispettivo catasto al

momento dei rilievi statistic! sopra indtcati, per 1

territori di Solduno e della comunella Locarno
Solduno il catasto non corrispondeva tuttavia alle
disposizioni federali Le prescriziom in merito era-
no state decretate dopo 1 'entrata m vigoi e del Codi
ce civile svizzero del 1912 il cui articolo 950 pre
vede una misurazione catastale utticiale quale fon-
damento per l'intioduzione e la tenuta del registro
londiatio «Per promuovere le misura/ioni catasta-
li, il 13 novembre 1923, tu emanato il decreto del

Consiglio tederale concernente il piano generale
per l'esecu/ione delle misurazioni catastali in
Isvi/zeia»4 e implicitainente turono create le basi

per la statistica della superficies

Cucoscnzioni amministiatne paiticolan in tela
zume ai comuni politici6
Comuni politici

Locarno Solduno Muralto di confessione catlolica e di
lingua italiana

Patnziatt
Corpora/ione Borghcse di Locarno Patri/iato di Solduno
Patn/iato di Muralto

Assisten/a pubblica
Locarno Solduno Muralto

Parrocchic

- cattoliche Locarno (S Antonio) Solduno (S Giovanni)
Muralto (S Vittore)
evangelico nformata Locarno Muralto

Scuole elementari comunali
Locarno Solduno Muralto

Ufficj e depositi postali
I ocaino (utf di 2a classe) Monti della Trinua (uff di V
classe) Solduno {deposito contabile) Bre sopra Locarno
(deposito non contabile) Muralto (uft di 3 classe)

«Nel Ticino, 1 vecchi comuni rurali (patriziati)
lurono protetti dalla legge del 1854 che limitava il
numero degli aventi diritto di godimento sui bem

patriziali, e per l'assistenza pubblica creava nelle
municipalita dei nuovi patriziati (comuni di atti-
nenza)»7

Locarno e una delle 8 pievi appartenenti all'ammi
nistrazione apostolica di Lugano, creata nel 1884,
ricontermata nel 1888 e sottoposta al vescovo di
Basilea, in precedenza Locarno dipendeva dalla
diocesi di Como

1.2.2 Sviluppo demografico
Ssiluppo demogi afico di Locarno secondo I'Ufti-
cio statistico tederale* 1 dati comprendono anche
la popola/ione di Solduno e della comunella Locar-
no-Solduno fino al 1920 anche quella della comu
nella Locarno Mergoscia Mmusio («terncciole
promiscue»), tino al 1881 Muralto apparteneva al

coinune di Orsehna
Locarno Muralto Totale Locarno Muralto Totale

e Solduno e Solduno

18S0 2944 2944 1910 1486 1950 7436
1860 1088 1088 1920 1194 1857 7411
1870 2885 2881 1970 6571 2196 8771
1880 2866 2866 1941 6760 2312 9072
1888 1410 1019 4449 19S0 7767 2673 10140
1900 1981 IS02 1481

I censimenti tederali, che dal 1850 avvengono ogm
10 anni (dal 1870 in poi. sernpre il 1" dicembre),
comprendono tutti gl', abitanti de 'u^e (popola/ione
residente), salvo i censimenti del 1870 e 1888 che,
al momento dell'elabora/ione dei dati, turono ba

sati sugli abitanti presenti, ossiaresidenti de facto9

Composizione della popolazione secondo il Du
tionnane des localites de la Suisse pubblicato
dall'Utticio statistico federate il 31 dicembre 1920

(basato sui risultati del censimento federale del 1°

dicembre 1910)

Ripai tizione della popolazione lesidente secondo
la lingua e la confessione10

Locarno Solduno Muralto Totale

Popola/ione residente
complessiva 4946 S40 I9S0 7476

Lingua madrc
italiana 4S86 S71 1741 6678
tcdcsca 277 S 747 627
Irancese 64 7 28 97

romanua 7 - S 8

altre 20 1 29 70
Confessione

cattolica 4697 S78 1697 6928
protestante 178 244 722
ebraica 7 - 1 4

altrt 126 2 8 174

Ripai tizione delle case dabitazione, economic
domestic he e abitanti secondo le suddmsiom loc all
del comune politico ii

La prima citra concerne le dbitazioni Id seconda le economic
domestiche e la ter/a gli abitanti
Loc at no 701 1130 4946
Lot at no (una) 442 1014 4561
Monti della [nnita 41 48 176
Saleggt oltte la Maggta 1 5 10

Tet t ttctole di Loc at no 13 9 77

Temccwk ptomisitce
(Locarno Metgoscta Mmusio) 198 14 122

Solduno 133 113 140
Mut alto 279 481 1950
Totale 1113 1748 7416
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1.3 Personalitä locali

II seguente elenco contempla, in ordine cronologi-
co, le personalitä cittadine, o forestiere stabilitesi
temporaneamente a Locarno, che vi hanno avuto un
ruolo di rilievo negli anni 1850-1920. Si tratta di
architetti, ingegneri, imprenditori edili, artisti,
esponenti della cultura e della politica, persone
attive nel commercio, nell'artigianato e nell'indu-
stria.

Francesco Meschini 1762-1840
Di Piazzogna; ingegnere (ponte Maggia, naviglio,
strada del San Gottardo), landamano, poi consiglie-
re di Stato.

Giovan Antonio Marcacci 1769-1854
Barone, giudice, colonnello, console generale sviz-
zero a Milano. Alia morte lascia al comune di
Locarno tutti i suoi averi nella regione.
Heinrich Keller 1778-1862
Di Eglisau ZH; cartografo ed editore, nel 1840
esegue una cartina topografica di Locarno e nume-
rose vedute della cittä e dintorni.
Abondio Bagutti 1788-1850
Di Rovio; ingegnere (primo progetto di ferrovia tra
Locarno e il lago di Costanza). Fratello di Gaetano
B.

Bartolomeo Rusca 1788-1872
Avvocato, sindaco di Locarno, mecenate.

Pietro Olivero 1789-1866
Di Vercelli; commerciante di Stoffe, attivo negli
ambienti risorgimentali, profugo a Locarno.

Gaetano Bagutti 1791-1855
Di Rovio; pittore (affreschi delle volte del Palazzo
governativo). Fratello di Abondio B.

Giacomo Moraglia 1791-1860
Di Milano; architetto (diversi edifici nel Locamese,
tra cui la villa Verbanella a Minusio e la chiesa
parrocchiale di Magadino).
Tommaso Franzoni 1795-1878
Fondatore della cartiera di Tenero (1854) e della
filanda del Belvedere.

Carlo Giuseppe Frizzi 1797-1831
Di Minusio; architetto e urbanista a Torino.

Alberto Codoni 1798-1869
Cappuccino, naturalista, primo guardiano del con-
vento della Madonna del Sasso nel 1852.

Gian Gaspare Nessi 1800-1856
Deputato al Gran Consiglio, sindaco della cittä,
membro della dieta federale e del Governo canto-
nale nel 1839, autore delle Memorie storiche di
Locarno (1854).

Carlo Agostino Meletta 1800-1875
Di Loco; pittore ritrattista e decoratore di case e
chiese.
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Carlo Bki t f;rio 1800-1866
Di Milano: esulc politico a Locarno, amicoe protet-
torc di M. Bakunin. imparenlalo con i Rusca.

Antonio Fanciola 1801-1847
Albergatorc (albcrgo Corona).

Angelo Brofeerio 1802-1866
Avvocato. Icttcrato e giorrtalista politico piemonte-
se. Ncl 1846 fa costruire la villa Verbanella a Minu-
sio.

Lonovico Pedroni 1803-1881
Di Mergoscia: mcrcantc in Inghillerra. Ncl 1857 fa
edificare la villa Liverpool.
Giuseppe (I.) Magoria 1804-1889
Albergatorc (hotel Suisse) con il fratcllo Pietro M.

Anionio Rlgola 1805-1871
Di Lugano; docente presso la scuola di disegno e

membro dclla prima Commissionc d'ornato.

Paolo Bolhiti 1808-1877
Di Intra; imprenditorc edile, agente a Locarno di
una societä assicurativa milanese. giornalista e

scrittorc, proprietario fondiario.
Paolo Gavirati 1808-1877
Farmacista, municipalc di Locarno, liberale
militante, ospita a Locarno G. Mazzini c G. Garibaldi,
amico e protetlore di M. Bakunin.

Giovanni Baitisia Pioda 1808-1882
Avvocato. consigliere federalc dal 1857 al 1864;

liberale, ministro plenipotenziario dclla Confedc-
ra/ione in Italia, fratcllo di Giuseppe P.

Piltro Magoria 1809-1872
Albergatorc (hotel Suisse) con il fratcllo Giuseppe

M."

Giuseppe Pioda 1810-1856
Architetto (Palaz/o govcrnativo in Piazza Grande e

villa Balli in Selva). Fratello di Giovanni Batti-
sta P.

Cjiagomo Antonio Pedrazzi 1810-1879
Di Cercntino; pittore (affreschi nella chiesa di
S. Vittore con G. A. Vanoni).

Giovanni Antonio Vanoni 1810-1886
Di Aurigeno; pittore. Autore di numerose decora-
zioni pittoriche in case private, chicsc e cappclle.

Luigi Fontana 1812-1877
Di Muggio; ingegnere e architetto (collaborazione
ai progetli di costruzionc del Grand Hotel).

Giuseppe Ronc ajoei 1812-1887
Ingegnere geometra (mappa di Orselina del 1852).

Michail Bakunin 1814-1876
Scrillore e anarchico russo. Hsule a Locarno tra il

revoli:tio> nr i:\xrox di- tesix.is»;.,,.)
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III. 9 Locarno. La rivoluzione liberale del 9 dicembrc 1839, condotta dal colonncllo Luvini, della quale fu teatro Piazza Grande. Sulla
sinistra il Palazzo governativo, allora sede del governo conservatore.
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III 10 Locarno Coppia di contadini al mercato in Piazza Gran
de attorno all 1111710 del secolo

111 II Locarno Manifestazione operaia in Piaz/a Grande Fo
toerafia del 1910 circa

1869 e il 1874 fondatoie dclla comunita anarchica
alia «Baronata» (Minusio)
FR ANCESC O Sc. A//IGA 1814-1900
Sindaco di Murallo

Giovanni C\rc ano 1815
Di Comate ingegncre aulore delie prime mappe
catastah del Locarnese atlorno alia mcla dell Oito
cento
FR ANCESC O GIIE//I 1815-1893
Di Lamone architetto

Agostino Balesira 1817-1895
Di Gerra Gambarogno pittorc (decoraziom nclla
chiesa della SS Trinita dei Monti)
MAL RI/IO COINSOI ascio 1818-1887
Di Bnone sopra Minusio capomastro assistente
stradale di circondario
Giuseppe Fran/om 1819-1895
Ingcgnerc

Luigi Ruses 1819-1898
Ingegnere sindaco di Locarno consiglieie di Stato

Giovanni Bereits 1820-1890
Di Mergoscia fondatore della Birreria Nazionale
(1854)

"

Ai essandro Rossi 1820-1891
Di Sessa scultore a Milano e m Ticino (monumen
to Marcacci in Piazza Sant Antonio e cenotalio
Marcacci al cimitero)

Antonio Cisr ri 18/1-1891
Di Ronco sopra Ascona pittore Autorc del quadro
«La Deposi/ione»,esposto alia Madonnadel Sasso
e della tela «L Italia nsorta» a pala/zo Marcacci

Francisco Gai 11 1822 1889
Di Gerra Gambarogno architetto (caffe del Giardi
no Grand Hotel)

GiacoMO BUM 1823-1876
Promotore dclla societa per la costru/ione del
Grand Hotel

Giuseppe Franzom 1824-1870
Architetto (palazzo Morettini palazzo Pedrazzmi)

Antonio Ghezzi 1824-1884
Di Lamone ingegnere e architetto a Tenero dal
I860 Autore di un progctto di rete stradale sul
Piano di Magadino (1860)

Carlo Frasc hina 1825-1900
Ingegnere Capotecnico cantonale, ingegnere dclla

Gotthardbahn dal 1873 colonnello Piogcttista di

van interventi al poito di Locarno (1875 1879
1884)

J ucob Hardmfycr Jenny
Di/ungo insegnante scriltorc Autore della guida
Locaino und seine Ihalei (1884)

Pi et ro More i i ini
Awocato Eseculorc testamentano dei lasciti del
barone Marcacci di cui era parente Fa rinno\ are il
Pala/zo Morettini (1854)

Samlei Biji i er
Di Nottingham (Gran Brctagna) scnttore e viag
giatore Autore di Alps and Sam tuanes of Pied
motu and the Canton Tuino (1881)

Giovsn BsrusiA Baciueri
Ingegneie
Giusi ppf Pi droi i

Di Bnssago ingegnere (progetti poito di Locarno
lavori per la Gotthardbahn) primo presidentc dclla
Socicta ingegncri ed architctti del Cantone Ticmo

Gioachimo Respini
Di Cevio emigrante in Australia awocato a Lo
carno consighcre di Stato consighere agli Stati

capo del partito conservatore-democratico promo
tore dclle operc di corre/ione del Ticmo e della
Maggia
Ignazio Cremomni
Di Salonno architetto

Camii i o Boito
Architetto e teonco dell architettura italiano dirct
tore del corso d architettura all Accademia di Bre
ra e al Politecnico di Milano propugnatore dello
stile neomedievale in Italia («stile Boito») Relato
ie di unacommissione d esperti per lancostru/ione
della chiesa di S Antonio

Li ic.i Forni
Ingegnere (cimitero di Muralto)
Giac omo Fancioi a
Albergatore (albergo Corona) Figlio di Antonio b

Giorgio Simona
Tenente colonnello proprietano della pensione
Muralto, studioso dei monumenti rehgiosi e civili
locali
Ff i ice Togni
Di Chiggiogna ingegnere Autore di un primo studio

per 1 aiginatura dclla Maggia (1866)

1826-1917

1826-1862

1835-1902

1836-1889

1836-1894

1836-1899

1836-1910

1836-1914

1836-1915

1838-1888

1838-1919

1840-1921
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1. 12 Locarno La vita sociale all'epoca del tunsmo «belle
epoque» attorno al 1900 partita di tennis ai campi dietro il teatro.

Johann RuDOt.r Rahn 1841-1912
Di Zurigo; storico dell'arte, studioso dei monu-
menti architettonici del Medioevo nel canton Tici-
no. Progettista con A. Cisen della facciata e atrio
della chiesa di S. Maria in Selva

PII/IRO Mmnoi I 1841-1917
Caponiastro.
Ernes io Somaz/i 1843
Di Gentilino; ingegnere, municipale. membro della
Commissione d'ornato. capotecnico di circonda-
no.
Giuseppe Giugni 1844-1921
Detto «Polonia», pittore; diversi restaun alia
Madonna del Sasso (1868. 1870, 1874. 1880. 1888.
1891); decora/ioni nclla chiesa della SS. Trinitä ai
Monti e all'ospedale La Caritä (1872).

Feder ico Scazziga 1845-1912
Commcrciante, sindaco di Orselina e. dopo la divi-
sione comunale. di Muralto. Fondatore dcll'alber-
go del Parco (1893).

Carlo Roncajoi i 1845-1913
Di Bissone; geomctra (pianta della citta di Locarno
del 1879)

Carlo Cafilro 1846-1892
Napoletano; anarchico, amico di M Bakunin Fi-
nanzia la costruzione della «Baronata» a Minusio.
Pi inio Dlmarc hi 1846-1907
Ingegnere della Gotthardbahn, ingegnere di circon-
dario, poi al servizio del Cantone, politico.
Giuseppe Mariinoli 1846-1907
Di Marolta, ingegnere a Milano. Vienna, San Gallo.

nel canton Grigioni e in Galizia. Direttorc dei

lavori di corre/ione del liume Ticino (1886-1901)
Capotecnico di Locarno (1902-1907).

An redo Pioda 1848-1909
Filosofo e letterato. municipale di Locarno, consi-
ghere nazionale, uomod'affari Nipotedi Giovanni
Battista e Giuseppe P.

Rinai do Simen 1849-1910
Giornalista. politico liberale, presidente del Gover-
no provvisono nel 1890. consigliere agh Stati. Di-
rettore del V° circondario delle Ferrovie Federah.

Damaso Poroi i 1849-1916
Di Ronco sopra Ascona. pittore e professorc di
disegno, membro della Commissione d'ornato.
Collabora al piano regolatorc del Quartiere Nuovo
(1898).

Adoi fo Nessi 1849-1918
Commcrciante, emigrante Al nentro a Locarno
costruisce nel 1898 una dclle prime ville del Quartiere

Nuovo.

Emilio Rusca 1850-1932
Ingegnere. promotore di numerose opere pubbhche
e initiative in campo mfrastrutturale.
Giuseppe Mariani 1850-1933
Di Piandera; professore, botanico, ispettore scola-
stico, londatoie della Socieia ticinese di scien/e
naturali, meteorologo.
Sarah Morlly 1851-1919
Di Oxford (Gran Bretagna); stabilitasi a Muralto
nel 1898, alia sua morte lascia la propria sostanza al
Comunc.

Giovanni Pi drazzini 1852-1922
Emigrante. proprictario di una minierad'argento in
Messico. Dal 1900 a Locarno, dove promuove e

tinan/ia i maggiori progelti infrastrutturah d'inizio
secolo e vane iniziative in campo economico
e immobiliare. Sindaco di Locarno. Figho di
Paolo P

Francesco Bal 11 1852-1924
Avvocato, municipale e sindaco di Locarno, consigliere

na/ionale c agli Stall, promotore delle Ferrovie

Locarnesi edi numerosi altri progctti mlrastrut-
lurali.
Augusto Guidini 1853-1928
Di Barbengo: architetto a Milano e Lugano, membro

della Commissione cantonale dei monumenti
storici e artistici e della Commissione dei monumenti

in Lombardia.

Antonio Sot dini 1854
Di Ascona; scultore (monumento Mordasini).
Cesare Andina 1854-1899
Di Croglio: gcometra, capotecnico di Locarno.

Carlo SASSI 1854-1907
Di Casima: ingegnere. geomctra catastale.

Luca Behrami 1854-1933
Di Milano; architetto, tcorico delFarchitetiura.
professore all'Accadcmia di Brcra (1880-1886), re-
stauratore, storico dell'arte.
Emilio Motta 1855-1920
Di Airolo, ingegnere, storico e archeologo, socio
fondatore della Societä stonca ticinese, fondatore e
redattore del Bollettino stonco della Svizzera Ita-
hana, membro della Commissione cantonale dei
monumenti storici. direttore della Biblioteca Tri-
vulziana a Milano.
Emu IO Balli 1855-1934
Fondatore della Societä cantonale di agricoltura e
del Museo di Locarno.
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111. 13 Locarno-Muralto. Opcrai edili delFimpresa Mcrhni durante lavon di pavimentazionc in Piazza Stazionc. Fotografia del 1930

Antonio Chiaitonl 1856-1904
Di Lugano; scultore (monumcnto Pioda. diversi
monumenti funeran nel cimitero di Locarno). Fra-
tcllo di Giuseppe C.

Luciano Bai li 1856-1907
Ingegnere, sindaco di Muralto, membro dt diversi
consigli d'amnumstrazione (Grand Hotel. Banca
Svizzera Americana. Cartiera MaiTiorctti. Funico-
lare Madonnadel Sasso). Realizza la prima centrale
elettrica del Locarnese a Brione sopra Minusio.

Antometta Bayer 1856-1948
Russa; dal 1885 proprietaria delle isoledi Brissago,
dove crea un salotto artistico-Ietterario.

Fn ippo Franzom 1857-1911
Pittorc (numerose vedute della citta. decora/ione
delFinterno del Tcatro). musicisia dilettante.

Giovanni Ruse a 1858-1924
Ingegnere. Flabora nel 1893 un piano regolatore per
i Prati Boletti. Presidentedella Soeieta ingegneri ed
architetti del Cantone Ticino.

Piktro Vanom 1858-1924
Di Aungeno: perilo comunale, direttore della
Soeieta Elettrica Locarnese. presidente della Com-
missione opere pubbhche del Consiglio comunale
di Locarno.

Adolfo Reber 1858-1927
Di Berna: albergatore (hotel Reber). Uno dei primi
president della Soeieta degh albergatori e della Pro
Locarno.

Edmondo Brusoni 1861

Professore di musica italiano. autore di una guida
tunslica di Locarno e dintorni (1898).

Jakob Wagner 1861-1915
Di Basilea; piltore (numerosi paesaggi della rcgio-
ne). Apre un'esposizione permanente presso la sua
abita/ione-studio (ViaTrevani no 1). Marito di Clara

W.-Grosch.

Alessandro Ghfzzi 1861-1922
Di Lamonc: architetto.

Olindo Tognoi.a 1861-1924
Architetto a Muralto.
Giuseppe Pagani 1861-1940
Di Morbio Superiore; architetto (ampliamento del
Teatro-Kursaal), membro del primo consiglio
d'amministra/ione della funicolare e dello stesso
Kursaal.

Gugeihemo Bui m 1863-1932
Sacerdote, prevosto dei Borghesi, scrittore, storico
degli edifici sacri del Locarnese.

Clara Wagner-Grosch 1863-1932
Di Karlsruhe (Germania); pittrice. Moglie di
Jakob W.

Efrem Beretta 1863-1948
Birraio (Birreria Nazionale). Apre la prima sala
cinematografica a Locarno (1902). Figlio di
Giovanni B.

Vincenzo Danzi 1864-1924
Di Prato Leventina; tipogral'o, editore di numerosi
libri e periodici.
Giuseppe Sona 1865-1928
Di Pallan/a; ingegnere (arginatura della Maggia,
Quartiere Nuovo, piano regolatore generale di
Locarno. Ferrovie Locarnesi), capotecnico a Locarno,
viccdirettore a Milano della Ferrovia Mediterranea.
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Giuslppf Ciiiattone 1865-1954
Di Lugano, scultore (cappelle e monumcnti tunera-
ri al cimitero di Locarno) Fratello di Antonio C

Giuseppe Caitori 1866-1932
Consigliere di Stato. capo del partito conservatore

Pompeo Bertini 1866-1950
Di Milano, albergatore con ll IratelloTuIlio B (San
Gottardo. Bertini)
Fprdinando (I) Bcrnasconi 1867-1919
Di Carona, architetto Padre di Ferdinando (II B

Edoardo Beria 1867-1931
Di Giubiasco, pittore, archeologo e restauratorc
(Castcllo), membro delle Commission] cantonale e

federale dei monument! storici
Giuseppe Farinh i i i 1867-1938
Di Intra, commerciante, viceconsole d'Italia a

Locarno

Vittorp Nicora 1869-1933
Capomastro imprenditore edile

PAOLO Zanini 1871-1914
Di Cavergno, architetto a Lugano

Francfsco Chiesa 1871-1973
Di Sagno, scrittore, direttorc del Ginnasio e Liceo
cantonale (1914-1943), presidente della Commis-
sione cantonale dei monumenti storici e artistici
(fondata nel 1909) Padre di Cino C

Ambrogio Galli 1872
Di Bioggio, architetto tecnico

Elisar von Kupfffr 1872-1942
Scrittore. poeta, pittore e filosofoestone Dal 1915 a

Locarno, costruisce a Mmusio la v ilia Sanctuarium
Artis Eltsarion (1925-1927)
Fn ippo Barii aii 1873
Tecnico italiano Disegna diverse planimetrie di
comuni della regione
Bernardo Ramfi li 1873-1930
Di Grancia, architetto a Lugano

Angclo Nfssi 1873-1932
Poeta. Iibrettista narratore

Giacomo Surer 1873-1939
Di Airolo, ingegnere Tra i promotori della lmea
ferroviana Locarno-Domodossola

Tullio Berum 1873-1951
Di Milano albergatore con il fratello Pompeo B

(San Gottardo, Bertini) e in propno (Vallemaggia)
Eduard von Mayer 1873-1960
Estone filosofo, scrittore e stuchoso di storia delle
religioni Amico di E von Kupffer
Roberto Bronimann 1874-1937
Di Belp BE, architetto, municipale di Orsehna,
promotore del Kurhaus Victoria

Gustavo Vprmeire 1874

Ingegnere belga. gerente del Casmo-Kursaal dal
1908

Enrico Tomasetti 1876
Ingegnere geometra, perito comunale progettista
di diversi edifici pnvati
Enta Tal lone 1876-1937
Architetto italiano, a Bellinzonae Lugano, diretto-
re della scuola dei capomastn
Modesto Beretta 1876-1957
Geometra, capotecnico a Muralto e a Locarno

Giovanni Baggio 1877
Di Malvagha, capotecnico di Locarno (1912-1916)

Giuspppr Bordon/otti 1877-1932
Di Croglio, architetto a Lugano
Costante Mojonny 1878-1951
Di Yverdon VD, industriale, giunge a Locarno nel
1907 e apre la fabbnea di orologi «Mojonny Fils &
Co», nel 1911 fonda la «Swiss Jewel & Co SA»

LuigiZanzi 1879-1937
Capomastro, progettista di diversi edifici privati
Atessandro Bail i 1879-1939
Ingegnere (ferrovia delle Ccntovalli) Figlio di
Francesco B

Fulvio Form 1879-1944
Geometra, progettista di strade

Alexandre Cingria 1879-1945
Di Ginevra, pittore e critico letterario, scrittore,
animatore di un gruppo artistico inteina/ionale atti-
vo a Locarno all'imzio del Novecento, autore di
Itinera!) es autout de Local no
Pietro Mazzoni 1879-1967
Di Contra, pittore
Elvidio Casserini 1880-1933
Architetto, smdaco di Muralio
Giorgio de Giorgi 1880-1941
Ingegnere

Aldo Balli 1880-1970
Medico, promotore di una climca privata a Mural-
to

Eitorf Rossi 1881-1956
Scultore (altari, balaustre, monumenti funebri, de-
cora7ioni al Pretorio) Figlio di Gualtieio R

Eugenio Cavadim 1881-1962
Di Morbio architetto, direttore della Sociela Im-
mobiliare Locarncse capotecnico comunale di
Locarno (1907-1912), studio in propno dal 1922

Ambrogio Annoni 1882-1954
Di Milano, architetto (progetti di restauro del Ca-
stello)
Ugo Zaccheo 1882-1972
Pittore pacsaggista. insegnante di dtsegno alia
Magistrale

Pompeo Maino 1883-1944
Di Lugano pittore e restauratore con studio a

Locarno. decoratore di numerose chiese e cappelle
della regione
Silvio Soldati 1885-1930
Architetto a Lugano
Donato Bondie rn 1885-1975
Architetto-tecnico
Jean Arp 1886-1966
Di Strasburgo (Francia), pittore e scultore tedesco
Si annovcra tra i londaton e animator) del movi
mento dada In seguito a contatti con artisli del
Monte Venia ai pnmi del Novecento si stabilisce ad
Ascona e quindi a Solduno
Ann ILIO Balmelli 1887-1969
Pittore e restauratore

Emilio Maccagni 1888-1955
Pittore e restauratore

Gaspare Scal abrini 1889-1949
Pittore

Gal ileo Canevascini 1889-1974
Geometra. titolare di uno studio a Locarno

Giovanni Roncajoli 1890-1956
Di Bissone, geometra, tecnico comunale di Locarno

nel 1921
"
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Bruno Ni/./.ola 1890-1963
Di Loco: piltore, fondatore della «Societa degli
Arlisti locarnesi».

Daniele Buzzi 1890-1974
Ingegnere. cartcllonista. Autore di manifesti turi-
stici per Locarno e ii Ticino.

Silverio Rianda 1892-1973
Di Moghegno; architetto.

Fiorenzo Abbondio 1892-1980
Di Ascona: scultorc. Autorc di numerosi monu-
menti funerari c civili. tra cui anche la fontana
Pedrazzini.

Emilio Benoit 1892-1987
Di Romont FR: architetto.

Max Uehlinger 1894-1981
Di Sciaffusa; scultorc. A Locarno dall'inizio degli
anni *20.

Luigi Biasca 1895-1934
Geometra. Autore del piano regolatore di Orselina
del 1928.

Giacomo Alberti 1896-1973
Architetto.

Gualtiero Rossi 1897-1930
Marmista. Esegue halaustre, altari in diverse chicse
del Locarnese. monumenti funebri e cappelle.

Ferdinando (II.) Bernasconi 1897-1975
Architetto. municipalc di Locarno. Lavora con il
fratcllo ingegnere Alfredo B. Figlio di Ferdinando
(I.) B.

Alfredo Bernasconi 1899-1957
Ingegnere. Lavora con il fratcllo architetto
Ferdinando (II.) B. Figlio di Ferdinando (I.) B.

Teodoro Hallich 1900-1967
Pittore tedesco. Lavora a Locarno, frequenta la

cerchia artistica di B. Nizzola. collaborator di
P. Maino.

CinoChiesa 1905-1971
Di Sagno: architetto a Castagnola. progettista del-
Finnal/amento del campanile della chiesa di
S. Vittorc. Figlio di Francesco C.

1.3.1 Sindaci della cittä
In ordine cronologico
1849-1855 Felice Bianchetti 1809-1887

Avvocato
1855-1861 Luigi Rusca fu Carlo 1810-1880

Avvocato, colonnello
1861-1862 Pietro Romerio 1809-1890

Avvocato
1862-1865 Luigi Rusca fu Franchino 1820-1898

Avvocato
1865-1880 Bartolomeo Varenna 1818-1886

Avvocato
1880-1892 Giuseppe Volonthrio 1844-1921

Avvocato
1892-1895 Giovan Battista Volonterio 1843-1919

Avvocato
1895-1914 Francesco Balli 1852-1924

Avvocato
1914-1916 Giovanni Pedrazzini 1852-1922

Possidente
1916-1920 Vittore Pedrotta 1869-1942

Avvocato
1920-1961 Giovan Battista Rusca 1881-1961

Avvocato

III. 14 Locarno-Orselina. Pellegrini in processione alia
Madonna del Sasso. Dipinto di Filippo Franzoni del 1880 circa.

1.3.2 Capotecnici comunali
L'Ufficio tecnicocomunale venne istituitonel 1898. In preceden-
za il Municipio si rivolgeva ad apposite commissioni oppure a
diversi periti. Per lungo tempo fu «consulente tecnico» del Co-
mune Fingegner Giovanni Rusca (1858-1924), autore nel 1894

del piano regolatore dei Prati Boletti.

In ordine cronologico
1898-1899 CesareAndina 1854-1899

Geometra
1899-1900 Giovanni Quirici

Architetto
1900-1902 Giuseppe Sona 1865-1928

Ingegnere
1902-1902 Ambrogio Galli

Architetto-tecnico
1902-1907 Giuseppe Martinoli 1846-1907

Ingegnere
1907-1912 EugenioCavadini 1881-1962

Architetto
1912-1916 Giovanni Baggio

Ingegnere
1916-1920 Modesto Beretta 1876-1957

Geometra
1920-1923 Giovanni Roncaoli 1890-1956

Geometra
1923-1923 Attilio Albertini

Ingegnere
1923-1924 DinoCatt!

Geometra
1924-1931 Armando Buzzi

Ingegnere
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2 Analisi dell'insediamento

2.1 Da borgo a cittä

Tra il volgerc del XVIII secoloe l'aprirsi delFOtto-
cento il quadro che Locarno offriva ai suoi visitato-
ri doveva apparire desolante. Basti citare la descri-
zione redatta alia tine del XVIII secolo dal cronista
bernese Karl Viktor von Bonstetten (1796-1832):
«... essa e fatiscente. abbandonata a se stessa - pure
in mezzo a terre paradisiache - priva di industrie e

di scuole e di senso civico. semiaffondata nella
superstizione e nella melma»'2. In La Svizzera Ita-
liana del 1840" Stefano Franscini (1796-1857) at-
tribui a due fatti ben precisi, verificatisi nel
Cinquecento, le ragioni di questo stato di immobilismo
e di decadenza: la distruzione del ponte delta Tor-
retta di Bellinzona nell'alluvione del 1515, che

emarginb Locarno dalle correnti di traffico attra-
verso le Alpi, e I'esilio forzato nel 1555 delle fami-

EFFlülE 1)1 MARIA V. SAMTISSIMA
/r rteen/n nel Jan/narrer del Sntso eopra Inr iirne

Offieiaio rtai PP. Capptu-cvti
Jn.roron.ofrt Soimnrmentr J5 AfjOfto t&tfO

111. 15 Locarno-Orselina. «Effige di Maria V. Santissima, ve-
nerata nel Santuario del Sasso sopra Locarno». Vignetta ricordo
incisa da Santamaria (Milano), 1880.

glie protestanti. che privö Locarno dei suoi uomini
piü intraprendenti e culturalmente preparati. Tali
avvenimenti determinarono una situazione di chiu-
sura e isolamento tanto in senso geografico che in
senso sociale e culturale: in senso geografico per la

mancanza di adeguate vie di comunicazione, sia

verso la dorsale dei traffici del San Gottardo a est.
sia verso le regioni piemontesi a ovest; in senso
sociale e culturale per il dominio esclusivo, com-
piacenti i landfogti, delle potenti corporazioni dei
Nobili, dei Borghesi e dei Terrieri, che assieme alle
numerose congregazioni religiose traevano ric-
chezza e potere dalle rendite fondiarie e dai diritti
di pascolo sul Piano di Magadino e nelle vaili
vicine. Le attivita commerciali, svolte soprattutto
da forestieri in occasione del mercato quindicinale
del giovedl, erano circoscritte ad uno spazio locale
limitato alle valli e al bacino del lago Maggiore,
principaie via di comunicazione deil'epoca. A questo

occorre aggiungere la posizione geografica di
Locarno, che chiusa tra la ripida montagna a nord e
i terreni paludosi verso il lago a sud non offriva
certo condizioni insediative ideali.
Eppure nel 1898, un secolo dopo la descrizione del
Von Bonstetten, l'autore di una guida turistica ita-
liana poteva affermare: «Locarno ha davanti a se

uno splendido avvenire, e molto guadagnerä, da
una parte, merce la congiunzione stradale con Do-
modossola Un grande impulso riceverä pure il
suo incremento dalla riuscita dell'altro poderoso
disegno di aggregamento dei vicini comuni di Mu-
ralto, Orselinae Solduno»14. Sebbene lacontrappo-
sizione fra la descrizione del Von Bonstetten e

quella del Brusoni rifletta I'ottica illuministica del
primo e gli interessi turistico-propagandistici del
secondo. rimane comunque evidente la diversita di
prospettive che si ponevano a Locarno alia fine
delFOttocento rispetto agli inizi dello stesso secolo.
II reinserimento di Locarno nelle nuove realtä so-
ciali, culturali ed economiche del XIX secolo fu un
processo assai faticoso, non privo di riflussi. Nel-
Fambito degli imponenti sforzi compiuti dal nuovo
cantone per dotarsi di una rete di strade cantonali,
nel 1813-1815 fu ricostruito a Bellinzona il ponte
della Torretta; nel 1815 inoltre, su piani dell'inge-
gner Francesco Meschini (1762-1840). venne co-
struito l'altrettanto monumentale ponte Maggia (v.
fiume Maggia), tra Locarno e Ascona. Ma questi
sforzi infrastrutturali non trovarono corrisponden-
za in un mutamento delle strutture sociali. Signifi-
cativo e il fatto che giä nel 1817 il ponte Maggia
venne parzialmente distrutto da una piena, rima-
nendo per lunghi anni interrotto: ancora alia fine
del secolo alcune parti mancanti erano sostituite da
un traliccio provvisorio di legno. La costruzione di
una nuova rete di strade principali nei primi decen-



43 Locarno

111. 16 «Locarno nella Svi7.7era». Veduta dclla citta da sud Discgno di Antonio Orclli dc Capitani. 1805.

ni dell'Ottocento, rallacciamcnto alle grandi co-
municazioni terroviarie na/.ionali e continental!, e

la bonil'ica del delta del la Maggia crearono cornun-
que le premesse territoriali e geografiche per quest

'apertura che pote attuarsi in particolar modo
sullo scorcio del secolo, con il ritorno in patria
degli emigranti piii fortunati, l'affermarsi di una
nuova borghesia commerciale e imprenditoriale, il
rinnovamento culturalc e delle abitudini sociali
dovuto ai flussi turistici, e con l'acquietarsi della
lotta politica fra conservatori e liberali.
II tessutoedili/io e le strutture urbane formatesi nel

corso dell'Ottocento costituirono lo spazio entro il
quale questa nuova societä si e sviluppata, nonche
il luogo della sua rappresentazione. Teatro privile-
giato di questa rappresentazione fu la Piazza Grande,

che nelle illustrazioni. nelle stampe e nelle
fotografie appare frequentemente come scenario
sia dei vari momenti della vita quotidiana della
cittä che dei suoi avvenimenti storici piü significa-
tivi (v. cap. 4.5). Attraverso la cerniera di Piazza
Grande si fronteggiano la Cittä Vecchia, con i suoi
spazi chiusi e tortuosi, e il Quartiere Nuovo, uno
degli esempi piü evidenti in Svizzera, accanto a La
Chaux-de-Fonds e Glarona. di impianto urbanisti-
co a scacchiera rigorosamente ortogonale. Tramite

una linea ideale che attraversa Piazza Grande si

fronteggiano in una dimensione piü vasta anche i

due poli che caratterizzano la Locarno d'inizio
Novecento: il santuario della Madonna del Sasso,
arroccato sulla montagna, emblema di una cattoli-
citäche aspira a stendere il proprio manto protetti-
vo sul mondo sottostante, e il delta della Maggia
bonificato, sul quale sorge la cittä nuova, simbolo
dell'ordine pianificatorio e del progresso civile.
D'altra parte la Piazza Grande rappresenta anche
un corridoio che perpendicolarmente a quest'asse
ideale collega le nuove periferie a est e a ovest della
Cittä Vecchia, ossia Muralto e il terrazzo verso
Solduno. E questa la direttrice lungo la quale si

svilupparono le correnti di traffico. dapprinta sol-
tanto stradale, in seguito anche ferroviario, con-
giungendo Locarno al mondo esterno.

2.2 Le trasformazioni di Piazza
Grande

Nella veduta del 1805 di Antonio Orelli de Capitani
(v. cap. 4.6: 2) si riconosce l'antica struttura del
borgo, chiuso tra lago e montagna, circondato da

una corona di insediamenti emergenti (Castello,
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collegiata e i tre conventi di S. Francesco, dei
cappuccini e di S. Caterina), dominato dal santua-
rio della Madonna del Sasso che si erge come
un'acropoli su uno sperone roccioso, quasi a picco
sopra Fabitato. Questo si presenta con un tessuto
edilizio differenziato in tre settori ben distinti. Al
centra e situato il nucleo piii antico di origine
medievale, costituito dall'edificazione sorta lungo
la croce stradale formata dalla Via Cittadella e

dalla Via Sant'Antonio, dove si sono raggruppati i

palazzi a corte interna delle famiglie nobili. Alcuni
di essi pervennero a fortificarsi, come il palazzo dei
Muralto in riva al lago e soprattutto come il quartiere

dei conti Rusca, al limite ovest del borgo, am-
pliatosi fino a diventare il Castello di Locarno. A
monte di Contrada Borghese. che corrisponde al
tratto urbano dell'antica Via Francesca, la strada
principale di attraversamento della regione, trovia-
mo un piccolo quartiere popolare dal tessuto edilizio

del tutto simile a quello dei villaggi rurali dei
dintorni. Verso la riva del lago si e invece configu-
rato a partire dal XIV-XV secolo un sobborgo,
formato da una schiera di lotti stretti e lunghi e
dove trovarono spazio le nuove attivita economi-
che, legate ai traffici del porto, dei ceti di piü
recente inurbazione: bottegai, artigiani, commer-
cianti15.
Nella prima metä dell'Ottocento il vago spiazzo a
sud dell'abitato continuamente trasformatosi nel

corso dei secoli in seguito alFavanzamento del
delta della Maggia, da piazzale periferico si e affer-
mato quale centra della vita economica, sociale e
politica del borgo, sostituendo in questa funzione
la Piazza Sant'Antonio. La rivalutazione di Piazza
Grande nel primo Ottocento e testimoniata dalle
importanti trasformazioni urbanistiche e edilizie
che essa conobbe in questo periodo. Nel 1825 Venne

provvista di un selciato e di una piantagione di
cento platani. Nel 1828, due anni dopo il vara del
«Verbano», il primo battello a vapore sul lago
Maggiore (v. cap. 1.1: 1826) - la navigazione a

vapore venne introdotta con ventidue anni d'antici-
po rispetto al lago di Lugano! -, su piani dell'inge-
gner Francesco Meschini (1762-1840) si procedet-
te a costruire il naviglio (Lungolago Motta: Porto),
uno stretto e lungo canale adibito alio scalo dei
natanti. che riporto il lago davanti alle case della
piazza. Esso si prolungava in corrispondenza del-
1'attuale LargoZorzi sino all'altezzadi casa Varen-
na (Via delle Panelle no 2), introducendo nel dise-
gno urbano di Locarno un primo elemento di geo-
metria e di assialitä contrapposto alia linea sinuosa
e irregolare del fronte di case di Piazza Grande.
All'asse del naviglio si oriento nel 1837-1838 la
costruzione del Palazzo governativo (Piazza Grande

no 5), che rappresenta il culmine del neoclassici-
smo locarnese. L'edificio venne promosso da un
gruppo di intraprendenti notabili locali per ospita-
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111. 18 Locarno. Piaz/.a Grande vista da ovest. Sulla destra il Palazzo governativo. Sulla sinistra il fronte di case con i portici. Sullo
slondo il porto con l*imbarcadero. Fotografia di L Brunei (Lugano) del 1879.

re, nei suoi periodi di permanenza a Locarno, il
Governo ticinese, costretto a peregrinare da un
capoluogo all"altro in seguito alia Costituzione del
181416. Contrariamente a quanto avvenne a Lugano,
Locarno trovo tra i suoi concittadini un architetto
capace di progettare un palazzo che avrebbe retto il
paragone con pubblici edifici disegnati da piü illu-
stri architetti: Giuseppe Pioda (1810-1856). L'im-
ponente volume a pianta approssimativamente
quadrata delimitö il fronte sud di Piazza Grande,
determinando una sostanziale modifica del suo im-
pianto urbanistico: mentre nei secoli precedenti
essa fu sempre aperta verso il lago e, successiva-
mente, verso i Saleggi. la costruzione del Palazzo

governativo chiuse tale prospettiva, rendendo lo
spazio della piazza piü raccolto, anche se di note-
voli dimensioni. L'importanza di questo nuovo
fronte venne sottolineata dal fatto che la qualifica-
zione architettonica del Palazzo governativo si li-
mitö alia facciata nord, prospiciente Piazza Grande:

un portico colonnato centrale in corrispondenza
del portone principale, sovrastato da un timpano
sorretto da sei paraste con capitelli ionici, che con-
traddistingue in facciata la sala del Gran Consiglio,
evidenziata anche dalle cinque alte finestre. Attra-
verso quest'impianto Piazza Grande e messa in
comunicazione con la monumentale corte interna,
provvista di un colonnato d'ordine tuscanico. Come

anche a Lugano, non fu sufficiente la costruzio¬

ne di un palazzo governativo per garantirsi la sede
del Governo cantonale. Durante i periodi di vacan-
za. l'edificio veniva adibito agli usi piü svariati e il
salone periodicamente utilizzato come sala per tea-
tri e concerti. Dopo che nei 1881 Bellinzona fu
designata capitale stabile del cantone. nei Palazzo
si insedio un istituto bancario.
Nello stesso arco di tempo un intenso rinnovamen-
to edilizio riguardö anche il sinuoso e piü antico
fronte nord di Piazza Grande. Cio risulta da un pur
sommario confronto fra le vedute di Federico
Leucht del 1766-1768 e l'inconografiadella piazza
relativa alia metä delFOttocento circa (v. cap. 4.5).
Per garantire il controllo del rinnovo edilizio in atto
dal profilo della polizia delle costruzioni. dell'igie-
ne e dell'estetica, 1'Assemblea comunale di Locarno

adotto nei 1850 un Regolamento di pubbiico
ornato, di polizia e di sicureza pubblica, con il
quale venne istituita la Commissione d'ornato, in-
caricata di esaminare per il Municipio in particola-
re i progetti delle costruzioni a confine con il suolo
pubbiico17.
Attorno alia metä dell'Ottocento Locarno visse un
lento ammodernamento urbano, circoscritto co-
munque al tessuto edificato esistente. Numerose
antiche case borghesi e patrizie, con la loro caratte-
ristica tipologia, chiuse verso lo spazio stradale ma
aperte sul cortile interno a loggiato, vennero tra-
sformate18. L'intervento concerneva in genere due
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111. 19 Locarno. Facciata del palazzo Morcttini, principale esem-
pio del rinnovamcnto edilizio dclla citta verso la metä del *800.

aspetti: la regolarizzazione e la decorazione delle
facciate secondo una sobria interpretazione degli
elementi stilistici del classicismo e la decorazione
pittorica degli spazi interni piü importanti. con
motivi illusionistici di gusto neobarocco, combina-
ti spesso con eclettici motivi ornamentali floreali.
L'architetto piü importante di quest'epoca fu
Giuseppe Franzoni (1824-1870), che nel 1854 trasfor-
mo palazzo Morettini (Via Cappuccini no 12),

l'esempio piü significativo di questo rinnovamento
edilizio. II Franzoni firmö anche i piani del palazzo
Pedrazzini (Contrada ßorgiiese no 1) del 1856-
1857, grande esempio di nuovo edificio sorto a

completamento del tessuto edilizio esistente. Alio
stesso architetto si possono forse attribuire anche
alcune delle sobrie ville tardoclassicistiche con
grandi parchi sorte isolate a Muralto e Minusio
negli anni 1850-187019. Nel giro di alcuni decenni
Locarno si ritrovo quindi con un nuovo volto, ca-
ratterizzato dalla continuitä di un'architettura di
gusto classico, permeata comunque ancora di forti
accenti regionali lombardo-piemontesi.
1 timidi rinnovamenti edilizi ed urbanistici della
prima metä dell'Ottocento, pur producendosi al-
Finterno delle strutture urbanistiche ed economi-
co-sociali esistenti, rappresentarono nondimeno la
premessa dello sviluppo urbanistico che Locarno
conobbe alia fine del secolo. La cittä riusci allora
finalmente a darsi gli impulsi decisivi per ingenera-
re delle trasformazioni atte a travalicare i ristretti
limiti, non solo topografici, del vecchio borgo,
proiettando Locarno entro nuove dimensioni terri-
toriali, sociali ed economiche.

2.3 La ferrovia «apre» la cittä

Quando nel 1874 la ferrovia arrivö a Locarno e

quando nel 1882 fu allacciata alia linea internazio-
nale del Gotlardo. pochi erano coscienti delle enor-
mi implicazioni d'ordine economico e sociale che

essa avrebbe prodotto. Infatti, ancora nel 1883, le

Autoritä comunali intravedevano nei traffici lacua-
li le maggiori possibilitä di sviluppo e crescita della
cittä, come risulta dalla seguente descrizione relati-
va al futuro di Locarno, contenuta in un messaggio
municipale che proponeva l'acquisto dei terreni
detti Prati Boletti, a sud di Piazza Grande: «La sua
posizione sul lago Maggiore in confine con 1"Italia,
alio sbocco di molte ed ora ricche valli gli (a Locarno,

n.d.r.) assegna il mercatodello scambio dei loro
prodotti Abitiamo un paese lacuale lungi dal

lago, senza approdo per lo sbarco e l'imbarco delle
merci, senza piazze di deposito.» 11 Municipio indi-
cava quindi la necessitä «di allargare le sue spiagge
di approdo e migliorare le sue condizioni commcr-
ciali»20. In effetti negli anni tra il 1850 e il 1868 uno
dei principali oggetti che si ripresentava a scadenze

regolari sul tavolo del Municipio era lo studio di un
nuovo porto adeguato alle esigenze moderne. Nel
1869, dopo 1'alluvione del 1868 che dislrusse par-
zialmente il naviglio esisente, venne realizzato il
nuovo porto a sacco su progetto dell'ingegner
Giuseppe Franzoni (1819-1895). Esso avrebbe do-
vuto favorire l'approdo dei nuovi grandi battelli a

vapore in navigazione sul Verbano e. con i nuovi
moli e le relative attrezzature, rendere piü agevole
il carico e lo scarico delle merci21. Tuttavia il porto,
anziehe imporsi come elemento portante di una
struttura economica commerciale-industriale, as-
sunse piü che altro Faspetto di specchio d'acqua
decorativo inserito nello spazio verde dei vicini
Giardini pubblici, corrispondendo alia nuova im-
magine turistica di Locarno. Significativo e in questo

senso un prospetto pubblicitario dell'hötel De
la Couronne (Largo Zorzi no 4) in cui il porto
appare come motivo ornamentale, che con la sua
vicinanzaconferisce prestigio e attrattiva all'alber-
go stesso. La «Sostra Pioda» (Via della Dogana
Vecchia no 3), adibita originariamente a magazzino
delle merci in transito al porto, fu trasformata in
palazzo residenziale con caffe al piano terreno. Nel
1884 accanto al porto venne inoltre realizzato un
primo tratto di quai della lunghezza di sessanta
metri (Lungolago Motta).
Fu invece la ferrovia ad imporsi negli anni succes-
sivi come nuovo mezzo di trasporto22. Dalla metä
dell'Ottocento in poi FAutoritä municipale di
Locarno segui con attenzione i dibattiti e le iniziative
relativi ai progetti di una ferrovia attraverso il Tici-
no. Fino al 1860 circa il tracciato piü probabile
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[II. 20 Locarno. Progctro di nuovo porto e approdo dcll'ing. Giuseppe Pcdroli del 1868. Si tratta deH'ultimo dei numerosi progetti di
sislema/ione del naviglio elabonui ncgli anni '50 c '60, prima ehe 1'alluvionc del 1X68 lo distruggesse totalmeiue.

prevedeva l'entrata in territorio svizzero da Brissa-
go. in continuazione della linea Torino-Novara-
Arona delle ferrovie sardo-piemontesi, 1'attraver-
samento del Piano di Magadino e il congiungimen-
to alia linea della Ferrovia Svizzera Riunita a Coira
attraverso il Lucomagno. Locarno sarebbe quindi
diventata un importante nodo della nuova linea.
Assai intensi furono i contatti dell'Autoritäpolitica
di Locarno con i promotori delle diverse societä
concessionarie che si erano succedute. A livello
politico essa si mosse con tempestivitä per influen-
zare le scelte generali di tracciato (con delegazioni
municipali a Milano, Torino, Genova, Novara, Ber-
na, San Gallo e con frequenti contatti con i deputati
locarnesi alle Camere federali, come pure con par-
lamentari sardo-piemontesi). A livello tecnico essa
si interessö dei problemi particolari di tracciato e

dell'ubicazione della stazione. II Municipio si

mosse anche ogni qualvolta una concessione veni-
va a cadere per sollecitare presso gli altri comuni, i

distretti e LAutoritä cantonale nuove iniziative in
vista della realizzazione dei progetti23. Ma le scelte

per un'opera di tali dimensioni per forza di cose
dovevano essere compiute altrove, laddove vi era
la disponibilitä di ingenti capitali da investire nel-
Limpresa. Nel 1869 a Berna la Confederazione
elvetica, il nuovo Regno d'Italia e gli stati germani-
ci firmarono la convenzione per la linea del San

Gottardo, con la concessione dei relativi sussidi.
Non e che tale decisione significasse automatica-
mente la relegazione di Locarno a nodo secondario
della futura rete ferroviaria. La concessione al
Comitate del Gottardo, cui subentro piti tardi la «Gott¬

hardbahn», o Compagnia del Gottardo, prevedeva
inizialntenle diversi accessi al tronco centrale: uno
da Camerlata attraverso Chiasso e Lugano, con una
diramazione da Mendrisio verso Varese: un secon-
do da Luino attraverso il Piano di Magadino: un
terzo da Arona, lungo il lago Maggiore, attraverso
Locarno. Furono gli eventi politici ed economici
che in quei decenni mutarono sostanzialmente Fas-
setto geopolitico e geoeconomico italiano a dare

sernpre maggiore importanza al collegamento verso

Milano e quindi verso il resto della Penisola. 11

collegamento con il Piemonte e Torino perse d'im-
portanza dopo la creazione nel 1861 del Regno
d'ltalia e la designazione a capitale dello stesso di
Firenze dapprima e quindi di Roma nel 1870. Da
allora Torino indirizzö le sue relazioni commerciali
soprattutto verso la Francia, la Savoia e Ginevra.
Nel 1873 si diede avvio ai lavori delle linee interne
ticinesi, Biasca-Bellinzona. Lugano-Chiasso e

Locarno-Bellinzona. che furono inaugurate nel di-
cembre del 1874. Nel 1872 erano iniziati anche i

lavori per il traforo della galleria tra Airolo e

Göschenen. Le difficoltä tecniche e gli imprevisti
di questa opera colossale nel 1876 trascinarono la
«Gotthardbahn» in una grave crisi finanziaria.
L'intpresa rischio di fall ire; si prospettö a questo
punto la rinuncia al tronco Bellinzona-Lugano, la
cui realizzazione comportava costi assai elevati a

causa del valico del monte Ceneri. Questa situazio-
ne avrebbe potuto rilanciare la direttrice del lago
Maggiore quale tracciato principale in continuazione

della linea del Gottardo verso la Pianura
Padana. Ma in un'ottica cantonale sarebbe stato
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messo in torse uno deglt obiettivi tondamentali.
cioe la congiun/ione con una rete terroviaria interna

di tutli l principali centri del Ticino Nel mar/o
del 1878 tu deciso un nuovo intervento tinan/iario
da parte degli stati convenzionati per salvare la
«Gotthardbahn». L'adesione del Cantone al relati-
vo protocollo tu assai controversa per il timore che

cio potesse comportare la rinuncia alia linea del
monte Cenei 1, il Governo cantonale con alia testa il
suo «leader» carismatico, il valrnaggese e locarne-
se d'adozione Gioachimo Respini, in contrasto con
certi sentimenti regionalistici e conservatori sopra-
cenerini si impegno per offenere le necessarie ga-
ranzie. Queste vennero in effetti soprattutto da

parte del Regno d'Italia, che accordö 1 nuovi sussi-
di alia condizione che si realizzasse il collegamen-
to diretto verso Milano attraverso Lugano e Como.
La linea Belhn/ona-Lugano divenne, dopo l'ini/io
nei giugno del 1882 deli'esercizio regolare tra Ba-
silea e Milano, il tionco pnncipale, mentre la linea
Cadena/zo-Luino mantenne sempre un'impoitan-
za secondaria e locale. La prosecuzione della linea
di Locarno verso Arona mvece cadde in oblio
L'idea venne ripresa qualche anno piii tardi, nel
1898, dal sindaco di Locarno Francesco Balli
(1852-1924), nel quadro di un grandioso disegno di
una rete di terrovie locarnesi24. Ma ormai Fepoca
dei grandi progetti ferroviari era gia tramontata: gh
investitori privati puntavano gh occhi su altre im-
prese piü redditizie, mentre gh stati erano lmpe-
gnati con il riscatto delle reti terroviane esistenti,
ragione pei cui non se ne fece piü nulla.
Lacostellazione di mteressi politici ed economici a

hvello interna7ionale fece si che Locarno, anziehe
diventare un nodo unportante della rete ferroviaria
europea, venisse a trovarsi all'estremita di un suo
ramo secondario La ferrovia si rivelö essere co-
munque il tattore decisivo dello sviluppo urbano di
Locarno negli ultimi decenm dell'Ottocento e al-
I'mizio del Novecento. Essa infatti determinö in

111 21 Locarno-Muralto La sta/ione ferroviaria della
«Gotthardbahn» e il Grand Hotel Fotograha del 1880 circa
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pochi anni una nuova distribu/ione sul territorio sia
della popolaztone che delle attivitä economichc,
tavorendo i centri puncipali del cantone. Si attuö
quella che e stata chiamata la formazione del Ticino

«ferroviario», che sostitui il Ticino «preferro-
viario», formato da un conglomerato di tante picco-
le borgate distribuite in modo uniforme su tutto il
territorio cantonale, ciascuna con il proprio spazio
regionale ben defimto e con poche relaziom tun-
zionali Ira di esse. La fenovia determine) un Ticino
piü gerarchico, con la prevalenza di alcum centri
privilegiati, situati lungo gh assi ferrovtari, dotati
di una rete di relaziom economiche, sociali e cultu-
rah non limitate al ristretto ambito regionale, bensi

protese anche oltre 1 contini cantonah e nazionali2\
Per quanto riguarda le imphcazioni urbanistiche
dirette dell'arrivo della ferrovia, occorre menzio-
nare le discussioni sulla localizzazione della sta-
zione ferroviaria. L'affermazione delia linea Mila-
no-Chiasso-San Gottardo e la conseguente prov-
visoria ununcia ad un piolungamento della linea di
Locarno verso 1'ltaha indu.sse la «Gotlhardbahn» a

preterire un'ubicazione a est dell'abitato di Locarno.

Oltre che offrire la vicinanza al porto - tattore
assai unportante nella progettazione ferroviaria
dell'epoca - tale collocazione permetteva di evita-
re l pioblemi tecnici e finanziari legati ad un'even-
tuale aggiramento di Locarno per raggiungere una
stazione che il Municipio proponeva di costruire
sul terrazzo tra la Cittä Vecchia e Solduno. La
Mumcipahta di Locarno insisteva comunque per
un'ubicazione della stazione sul proprio territorio
comunale. Nel 1865, in occasione di un sopralluo-
go, si parla di un progetto Gavay, che prevedeva il
fabbricato viaggiatori nei pressi del monastero di
S. Caterina e l'area dei binari sul territorio di Orse-
lina (ora Muralto), al posto dell'attuale parco del
Grand Hotel {Via Sempione no 17); di un progetto
Welti ai Prati Boletti; di un progetto Homerson nei
pressi della casa daziaria {Via Ramogna no 3);
emerge anche l'idea di un fabbricato viaggiatori
posto nei pressi del casotto dei carabimen (Giardi-
ni pubbha). L'ubicazione della stazione ferroviaria

a Muralto fu comunque decisa in modo mappel-
labile dalla «Gotthardbahn» in base alle proprie
considerazioni d'ordine tecnico-finanziario26.
Contrariamente a Bellizona, la stazione non venne
messa in comumcazione con lacittä tramite un vero
e proprio «viale della stazione»; questa funzione
sarebbe stata assunta dall'esistente Via Ramogna,
la cui larghezza non era certo paragonabile a quella
di un viale, mentre 1'accesso al fabbricato viaggiatori

veniva garantito da una spianata davanti alia
stazione stessa (Piazza Stazione).
Nella pianta di Locarno del 1879 (v. cap. 4.6' 9) del
geometra Carlo Roncajoli (1845-1913) si riconosce
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111. 22 Planta delta cittä di Locarno del geometra Carlo Roncajoli. 1879

comunque un sistemadi larghi viali alberati, realiz-
zati tra il 1869 e il 1871, che, aggirando Via Ramo-

gna, collegano fra loro i punti focali delta moderna
Locarno dell'epoca: Piazza Grande, il porto e la
stazione ferroviaria. Fu questo il primo vero e
proprio progetto urbanistico ottocentesco di Locarno,
inteso a dare un nuovo voito al settore sud della
cittä. determinato in parte daH'orientamento e dal-
Fubicazione del vecchio navigho e del Palazzo
governativo; le nuove vie si presentavano delimitate

da alberi, anziehe da edifici, in quanto lo svilup-
po della cittä non era ancora tale da giustificare
nuove ampie aree fabbricabili. La matrice del future

Quartiere Nuovo era tuttavia giä forgiata e

Locarno dichiarava le sue aspirazioni a conseguire
una nuova dimensione urbana, che superasse la
tradizione di borgo lacustre d'importanza regionale.

2.4 Paesaggio, mito e turismo

La ferrovia porto a Locarno - e in altri centri
ticinesi - forestieri benestanti e lavoratori stranieri,
capitali e nuove idee, nuovi bisogni e nuove abitu-

dini di vita27. Nel contempo essa fu la premessa per
lo sviluppo della moderna industria turistica di
Locarno. Giä nella prima metä dell'Ottocento, gra-
zie al miglioramento delle vie di traffico, Locarno
era frequentemente visitata dai primi turisti inglesi
e tedeschi. L'introduzione della navigazione a va-
pore sul lago Maggiore nel 1826 ntiglioro inoltre le
comunicazioni con il Piemonte e la Lombardia.
soprattutto con gli altri centri rivieraschi del Ver-
bano. Locarno pote quindi beneficiare del movi-
mento turistico di Stresae di Pallanza, sviluppatosi
dopo l'inaugurazione nel 1855 della strada ferrata
Novara-Arona. L'impulso decisivo provenne
tuttavia dalla ferrovia nel 1874 e l'apertura della galle-
ria del San Gottardo nel 1882. Prima dell'arrivo
della ferrovia vi erano a Locarno, oltre ad alcune
locande, due alberghi: l'albergo Svizzero, della
famiglia Magoria, al centre della Piazza Grande, e

l'albergo Corona, della famiglia Fanciola, di fronte
al porto. Essi avevano la loro clientela fra i viaggia-
tori benestanti, spesso anche personaggi illustri, e
fra i notabili in visita nei periodi di permanenza a
Locarno del Governo cantonale. L'albergo Svizzero

era il ritrovo dei liberal-conservatori; l'albergo
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111. 23 Locarno. Veduta dei giardini pubbhci con ll Teatro Kursaal c lc prime case del Quartiere Nuovo. Sulla sinistra il fronte delle case
di Pia/za del Verbano (oggi Largo Zor/i) con gli ulberghi Metropole e Du Lac. Fotografia del 1905 circa.

Corona ospitava spesso manifesta/ioni patriottiche
di stampo radicale28.
II grande salto di qualitä, che diede avvio all'indu-
stria turistica del la «belle epoque», avvenne con la
costruzione nel 1876, su iniziativa di Giacomo Bal-
li, del maestoso Grand Hotel Locarno (Via Sempio-
ne no 17) dell'architetto Francesco Galli (1822-
1889). Si tratta del primo grande albergo di lusso
nel Ticino, se si esclude l'hotel Du Pare (in seguito
Palace) di Lugano del 1855. che tuttavia risulta
dalla trasformazione di un antico convento e dovet-
te quindi incorporare determinate strutture preesi-
stenti che ne condizionarono la progettazione. II
Grand Hotel Locarno invece fu. a livedo ticinese, il
prototipo di un nuovo ntodello, fondato sulla messa
in evidenza della possente volumetria, che si unisce
con il parco circostante a formare un'unica grande
scenografia neobarocca, ottenuta tramite la dispo-
sizione degli spazi di circolazione (portici, atri,
corridoi, scale, suites di saloni, scalinate esterne).
Sul ntodello del Grand Hotel di Locarno, ritenuto
all'epoca il maggiore albergo del Verbano e uno fra
i piü sontuosi della Svizzera, vennero costruiti in

seguito lo Splendide (1888-1889) a Lugano, il Du
Pare (1894) a Muralto (Via San Gottardo no 8), il
Grand Hotel Brissago (1906) e l'Esplanade (1912) a
Minusio (Via delle Vigne no 149). A Locarno

l'esempio del Balli venne seguito da Adolfo Reber,
che nel 1886 aprl a Muralto (Viale Verbano no 55),
in riva al lago, la «Pension Reber», rivolta princi-
palmente alia clientela germanica e svizzero-tede-
sca. Nel 1892 Carlo Franzoni trasformö un antico
palazzo (Via al Sasso no 11), situato in luogo rial-
zato lungo la strada della Madonna del Sasso, e aprl
la pensione Belvedere. Nello stesso anno Pietro
Soldini inaugurö l'hotel Du Lac (Via Ramogna no
3), di fronte al porto. Quasi tutti questi insediamen-
ti alberghieri si staccano dall'abitato per cercare la
posizione isolata, sopraelevata. in modo da potersi
circondare di grandi parchi con viali, alberature,
piantagioni esotiche. terrazzamenti, fontanelle, e
in modo da offrire un antpio panorama sul lago e
sulle montagne circostanti. La posizione del Grand
Hotel, prospiciente la stazione, evidenzia in rnodo
esplicito quanto la clientela di questi nuovi impian-
ti alberghieri fosse dipendente dalle comunicazioni
ferroviarie. Nel 1902 si contavano tra Locarno e

Muralto 13 alberghi di categoria per un totale di
circa 1000 letti29. In una guida turistica del 1927

sono elencati 60 alberghi di tutta la regione, per un
totale di oltre 1750 postiletto30. All'inizio del seco-
lo sorsero anche le prime residenze di vacanza
private, fra le quali diverse sontuose ville di facol-
tosi stranieri, in prevalenza gerntanici, che per mo-
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111. 24 Locarno-Murallo L'albcrgo Rcbcr. aperto ncl 1886 come pensione destmata paiticolarniente alia clientela tedesca e risullanle
dalla trasforma/ione di una filanda. Cartolina postale con lc trasforma/ioni dell'arch Ferdinande Fischer. 1912.

livi climatici. fiscali o politici, elessero il Locarne-
se a loro seconda dimora: in alcuni casi vi si sta-
bilirono definitivamente. Soprattutto ai Monti, a

Muralto e a Minusio abbiamo trovato case d'abita-
zione e ville intestate a proprietari di origine stra-
niera.
Unacategoria di strutture alberghiere assai partico-
lare e caratteristica nella Locarno turistica d'inizio
secolo e quella dei «Kurhotel»11. Dopo il 1900
alcuni imprenditori. operatori turistici e medici mi-
sero gli occhi sul Locarnese per insediarvi sanatori,
rivolti principalmente alia clientela tedesca. Nel
1900 un certo dottor Augusto Schmid, originario
della Prussia, acquistö dal Comune di Locarno
50 000 metri quadrati di terreno a sud del Bosco
Isolino e si assicuro un diritto d'acquisto per altri
300 000 attigui del Consorzio Rusca, con l'inten-
zione di crearvi un sanatorio per la cura delle raa-
lattie cardiache e nervöse. Tuttavia non se ne fece
mai nulla e nel 1917 il Comune nentro in possesso
del terreno12.

Miglior fortuna ebbe invece il progetto di un grup-
po di finanzieri bernesi, appoggiati in loco dal
municipale architetto Roberto Brönimann (1874—

1937), per un grande sanatorio sulla collina di Or-
selina (Via a! Parco no 27). Inaugurato nel 1912,

venne chiamato Sanatorio Kurhaus Victoria, e piü

tardi. in seguito aH'introdu/.ione di cure con acque
radioattive. ribattezzato «Radium Kurhaus Victoria».

Un anno dopo, nel 1913. l'u aperto a Minusio.
in posizione collinare, il Kurhotel Esplanade (Via
delle Vigne no 149), sorto su iniziativa del dottor
Luciano Bacilieri. Successivamente aitre strutture
analoghe, di dimensioni piü ridotte. sorsero soprattutto

in collina. sia su iniziativa privata che per
volere di end e associazioni filantropiche. In qual-
che caso gli intend igienico-sanitari erano con-
giunti a fini d'ordine morale-spirituale o filosofi-
co11. Nel mondo dei «Kurhotel» il turismo vacan-
ziero s'incontrava con quello delle riforme sociali e

delle Utopie. Le peculiaritä climatiche, la bellezza
del paesaggio. ma anche la forte carica simbolica
dei luoghi attrassero verso la regione personaggi
particolari. gruppi. movimenti. istituzioni, soprattutto

dai paesi dell'Europa settentrionale, che nella
seconda metä dell'Ottocento avevano subito pro-
fonde trasformazioni territoriali e sociali in seguito
alLindustrializzazione.
Si potrebbe indicare il santuario della Madonna del
Sasso (Via Santuario no 2) come prototipo del
luogo simbolico, in cui ideologia e Utopia trovano
una loro rappresentazione visiva-14. Una presunta
apparizione della Vergine nel 1480 occasionö la
nascita di un eremo di francescani. Nel periodo
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111. 25 Locarno—Orselina. La «Deposizione» di Antonio Ciseri.
tela collocata nel 1870 nel santuario dclla Madonna del Sasso.

della Controriforma a part ire dalla metä del
Cinquecento il santuario venne successivamente am-
pliato e trasformato in un sacro monte, sul modello
degii anaioghi impianti sorti neiia stessa epoca in
tutto I'arco prealpino meridionale, per giungere al

suo massimo splendore e sviluppo verso il XVIII
secolo. NeH'Ottocento, con il disgregamento del-
l'antico ordine sociale e politico, dal quale il
santuario traeva la sua prosperila, il complesso del
sacro monte ando progressivamenle in rovina. Con
la formazione nel 1888 dellanuovadiocesi di Lugano,

in concomitanza con il dominio in governo del
partito conservatore confessionale di Gioachimo
Respini dal 1875 ai 1890, la Madonna del Sasso
divenne santuario diocesano, assurgendo a simholo
del Ticino cattolico in opposizione ad una societä
laica, che andava afferntandosi con il graduale con-
sol idamento dello stato liberale. Nel 1870 era stato
collocato nel santuario il dipinto «La Deposizione»
del pittore Antonio Ciseri (1821-1891). Negli anni
successivi, il santuario e il convento vennero am-
pliati e profondamente trasformati nel loro aspetto
architettonico per significare questo nuovo ruolo
della Madonna del Sasso, che divenne meta di
frequenti pellegrinaggi provenienti da tutto il Ticino

e dall'alta Italia. Era anche questa una forma di
turismo, facilitatadai piü recenti sviluppi dei mezzi
di comunicazione (navigazione sul lago, ferrovia) e

non di poca importanza per Timmagine e l'econo-
mia di Locarno.
Ben diverse erano invece le motivazioni all'origine
del particolare «turismo» che tra il 1869 e il 1875

porto sulle rive del lago Maggiore i piü importanti
«leader» anarchici europei. Michail Bakunin giun-
se casualmente a Locarno nell'autunno del 1869,

proveniente da Ginevra35. Nei suoi ripetuti periodi
di permanenza in cittä allaccio stretti contatti con i

locali circoli intellettuali radicali e soggiorno in
diverse abitazioni private. Nel 1873 il militante
anarchico italiano Carlo Cafiero, entrato in posses-
so di un'ereditä, acquisto a nome di Bakunin una

tenuta nei pressi di Mappo, chiamata «Baronata»
(Via San Gottardo ni 251-255), con 1'idea di crear-
vi una comunita anarchica. La posizione discosta
daH'abitato, vicina alia riva del lago, a due ore di
navigazione dal confine, ne fece un luogo ideale

per accogliere i militanti braccati dalla polizia ita-
liana. La conduzione della Baronata venne affidata
alio stesso Bakunin, che vi fece eseguire importanti
lavori, fra cui la nuova villa detta Baronata Supe-
riore. La vita della Baronata venne organizzata in
senso comunitario, con una sorta di agricoltura di
sussistenza svolta nella tenuta stessa e alia quale
tutti i mentbri dovevano dare il loro eontributo di
lavoro. Giä nel 1874 tuttavia nacquero i primi pro-
blemi, dapprima d'ordine finanziario e quindi
anche ideologici: Bakunin venne accusato dai com-
pagni piü giovani e intransigent di assumere atte-
giamenti borghesi e di aver investito troppi soldi in

spese di lusso. Dopo la partenza di Bakunin, nei-
I'autunno dello stesso anno, la comunita anarchica
si sciolse e la Baronata ridivento una lussuosa
residenza borghese.
La presenza nella regione di anarchici e libertari
gettö il seme dell'utopia piü nota tra quelle che
all'inizio del Novecento si svilupparono nel Locar-
nese: la comunita naturista e vegetariana del Monte
Veritä, promossa dalla bavarese Ida Hofmann
(1864-1926) e dal belga Henri Oedenkoven (1875-

III. 26 Locarno-Minusio. «II chiaro mondo dei Beati» tela di
Elisar von Kupffer, collocata nel 1939 nella rotonda del «Sanc-
tuarium artis Elisarion», abitazione deU'artista.
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I935)36. Nel 1900. sostenuti da un gruppo di amici
accomunati dal rifiuto tie 11 a civilta industriale e

urbana e dal la trasgressione del le conven/ioni del-
la societä borghese, trovarono sulla collina di
Ascona. chiamata Monescia. il luogo ideale dove
realiz/are una nuova concezione della vita, basata
sul culto del sole e dell'aria, del lavoro artigianale.
delEautosussistenza, dell'agricoltura primitiva e di
un armonico rapporto con la natura. Ne! quadro
delle tendenze architettoniche d'inizio secolo nella
regione locarnese. le numerose costruzioni sorte
sul Monte Veritä in seno alia colonia. ai margini di
essa o dopo il suo scioglimento nel 1920, rappre-
sentano un capitolo del tutto particolare. Da un lato
vi troviamo costruzioni che si evidenziano per il
loro carattere di unicitä: la casa centrale della colonia,

progettata nel 1904 dall'architetto berlinese
Walter Hoffmann (1871-1904). che con il suo im-
pianto scenografico appare come una mescolanza
tra il padiglione neobarocco e la dacia tolstojana; la
casa Anatta (1904) di Henri Ocdenkoven, per il suo
tetto piatto a terrazzacitala dall'ideologo del movi-
mento moderno Sigfried Giedion come esempio di
architettura anticipatrice del «befreites Wohnen»
(I'abitare liberato); la casa Semiramis, progettata
nel 1909 dall'architetto torinese Anselme Secondo,
esemplata su modelli esotici ancora tradizionali.
Nelle capanne aria-luce, sorte a partire dal 1901 in
base a idee e concetti sviluppati dall'Oedenkoven
come abitazioni individuali dei monteveritiani, si

scorge invece l'intento di fondare una nuova tipo-
logia abitativa, ispirata all'ideale di «Lebensreform»

(riforma della vita). Gli elementi piu appari-
scenti di questa tipologia, sia quelli estranei alia
tradizione locale (la costruzione in legno a un piano).

sia quelli interpretanti motivi architettonici
della regione (il loggiato rivolto a sud sull'intera
facciata). vennero frequentemente ripresi nelle
costruzioni turistiche, edificate successivamente nella

regione di Locarno per soddisfare esigenze di
riposo individual! e ormai svincoiafe dall'origina-
ria ideologia del Monte Veritä37. Nel 1928 l'intera
proprietä venne acquistata dal barone Eduard von
der Heydt (1882-1964), ricco banchiere tedesco,
amico dell'ex Kaiser Guglielmo II. Al posto della
casa centrale, l'architetto tedesco Emil Fahren-
katnp eresse il nuovo albergo, prima costruzione
del folto gruppo di edifici razionalisti sorti negli
anni '30 ad Ascona. grazie alia nutrita presenza di
intellettuali, artisti e uomini d'affari provenienti
soprattutto dall'area germanica.
L'ideale del «Gesamtkunstwerk» (opera d'arte
totale), che numerosi artisti e intellettuali cerea-
rono di attuare sul Monte Veritä, trovö comunque
una sua attuazione nel 1927 a Minusio. quando
Elisar von Kupt'fer e Eduard von Mayer, pur non

111. 27 Locarno-Ponte Brolla. La centrale elettrica di Ponte
Brolla costruita nel 1903-1904.

avendo rnai avuto particolari rapporti con l'am-
biente dei monteveritiani, realizzarono il «Sanc-
tuarium Artis Elisarion» (Via Simen no 3). Que-
st'edificio, oltre a fungere da abitazione dei suoi
proprietari. doveva rappresentare, tramite l'evoca-
z.ione di mitiche immagini di architetture auliche e

sacre. la fusione delle diverse espressioni artistiche
in funzione della riforma spirituale e morale propu-
gnata dai due filosofi e scrittori estoni18.

2.5 La trasformazione del territorio
attorno alia cittä

La dinamica sociale ed econontica che prese le
mosse a Locarno dalla ferrovia e dal turismo, non
tardö ad incidere profondamente sul territorio
attorno agli antichi insediamenti. Mentre, in una prima

fase. gli architetti ramasero ancora legati alia
consueta, tradizionale immagine borghigiana del
paesaggio urbano. furono gli ingegneri a introdurre
quelle trasformazioni tecniche che in pochi anni
avrebbero modificato sostanzialmente il modo di
vi vere, di fruire e di vedere la cittä e il territorio. Ma
i tecnici e gli ingegneri da soli non avrebbero mai

potuto svolgere il loro ruolo, se negli anni a cavallo
tra i due secoli non vi fosse stata a Locarno una
forte spinta innovatrice nella conduzione politica
della cittä e a livello imprenditoriale. A tal proposi-
to devono essere citati due personaggi che in quegli
anni ebbero un'influenza determinante sui destini
della cittä: Francesco Balli (1852-1924), illumina-
to e intraprendente sindaco di Locarno dal 1896 al
1913. e Giovanni Pedrazzini (1852-1924), emi-
grante valmaggese arricchitosi in Messico, stabili-
tosi nel 1900 a Locarno, dove fu l'ispiratore e il
finanziatore di innumerevoli iniziative economi-
che e nel campo delle attrezzature pubbliche. II loro
nome, singolarmente o congiunto. e legato a quasi
tutte le grandi opere d'interesse pubblico citate in
questo capitolo.
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Ncl 1875 venne mtrodotto il gas di cittä «ad uso
d'illumina/ione e di riscaldamento nelle case dei
paiticolan»: ncl conlempo strade e piazze di Locarno

vennero rischiarate da sessanta lanali pubblici.
11 gasometro era ubicato nei pressi del Castello, su

un terreno ceduto dal la Corpora/ione Boighese; gli
impianti venivano gestiti da un gruppo privato, la

Societä Locarnese del Gas. di cui era presidente il
sindaco avvocato Bartolomeo Varenna (1818—

1886). Nel 1905. alia scadenza della concessione,
rAssembleacomunaledecise il riscattodell'azien-
da89.

L'introdu7ione della corrente elettiica nella regio-
ne nsale invece al 1893. quando su miziativa priva-
ta di Luciano (1856-1907) e di Benedetto Balli
(1859-1942) venne reahzzata nei pressi di Brione
sopra Minusio una piccola centrale idroelettrica
per rillumina/ine degli alberghi di Muralto; ne

appiolitto anche il coinune di Mui alto per la sua
lllumina/ione pubbhca4". Un lampione venne po-
sato anche a Local no, nei pressi dell'imbaicadeio.
La ditfusione generalizzata dell'energia elettrica,
sia per usi pubblici che domestici, si ebbe tuttavia a

partire dal 1904 con la reahzzazione della centrale
ldioelettrica di Ponte Biolla, su mizativa della
Societä Elettrica Locarnese, che nel 1905 assoibi gli
impianti dei Balli a Brione41. La relativa concessione

venne accordata nel 1903 all'ingegner Emiho
Rusca (1850-1932), che in seguito la cedette alia
nuova societä. di cui tu socio fondatore e mentbro
del pnmo consigho d'amministra/ione; presidente
era un certo Guglielmo Gascard: tra i membri s'an-
noverava anche Achille Gianella. direttore della
Banca Svizzera Americana, che garanti il finanzia-
mento di questa e di numerose altre miprese in
cantpo infrastrutturale Alcuni anni piü tardi tio-
viamo nel consigho d'amministrazione anche
Benedetto Balli, Giovanni Pedrazzini e Lingegner
Giuseppe Sona (1865-I928)42. La centrale di Ponte
Biolla alimentava tre reti distinte: la prima nelle
Terre di Pedemonte, tino a Intragna; la seconda
sulla sponda destra della Maggia, tino a Brissago;
la terza nell'agglomerato urbano di Locarno, che si
stava strutturando attorno agh abitati di Locarno,
Solduno. Muralto. Monti, Orsehna e Minusio. La
stessa centrale avrebbe in seguito erogato Lenergia
elettnca per Lalimentazione delle linee della Fei-
lovia Localno-Ponte Brolla-Bignasco e della
Tramvie Elettnche Localnesi41.
Nel 1885 il Mumcipio di Locarno aveva avviato gli
studi per l'adduzione di acqua potabile sorgiva alia
cittä. Nel 1895 una perizia tecmca indicava come
tonte idonea di approvvigionamento la sorgente di
Remo, nei pressi di Intragna; L Assembled comuna-
le tuttavia nel 1896 respinse la pioposta, cosicche
l'iniziativa venne assunta da un comitato promoto-

re privato, sostenuto dal smdaco Balli e tormato
dagli mgegneri Werner Burkhard-Streuli di Zurigo
e Giovanni Rusca (1858-1924), nonche dal com-
missano di Governo Franchino Rusca. Nel 1899

venne tondata la Societä delLAcqua Potabile Lo-
carno-Muralto, di cui tu pi into presidente Alfredo
Pioda; nel comitato direttivo troviamo gli mgegneri

Giovanni Rusca e Burkhard-Streuli e il sindaco
di Muralto Luciano Balli. I lavori per la reahzzazione

della capta/ione e per i dodici chilometri di
condotta d'adduzione ai serbatoi posti sopra San-
t'Antonio fuiono eseguiti dalla Compagnie Gene-
rale des Conduites d'Eau de Liege tra il 1899 e il
1900. Nel 1902 anche il comune di Losone pote
allacciarsi all'impianto, che nel 1904 venne riscat-
tato dalla cittä44.
Per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, la

prima reahzzazione importante fu la Fumtolai e

Lcnai no-Madonna del Sasso44. La concessione,
accordata a Francesco Muschietti, Giuseppe Va-
iennae Domenico Rigola, risale al 1897, imnovata
nel 1900, venne trasferita nel 1902 ad un nuovo
gruppo promotore; i lavori lmziarono nel 1904 e

Linaugurazione ebbe luogo nel 1906; nel pnmo
consigho d'amministrazione troviamo tra gh altri
Giovanni Pedrazzini (presidente), Luciano Balli,
Achille Gianella, Francesco Balli e Giuseppe Paga-
m46. Seguuono poco dopo i lavon per la Fertovia
Local no-Ponte Bi olla-Bignasc o a scartamento ri-
dotto. Ne tu Limziatore in prima peisona il smdaco
di Locarno Francesco Balli, titolare di una concessione

del Consigho federale del 22 dicembre 1898

per tie linee feiroviarie. Luna da Locarno a Bigna-
sco, la seconda fino al confine nella val Vigezzo,
pure a scartamento ridotto, la terza lungo la sponda
destra del Verbano tino al confine di Brissago,
intesa come congiunzione tia la linea del San Got-
tardo e la futura linea del Sempione, e qunidi a
scartamento normale II piogetto di massima della
prima linea portava la firnta degli ingegneri
Giovanni Rusca e Giuseppe Sona. La ferrovia venne
inaugurata nel 1907 e fin dall'inizio era a trazione
elettnca, alimentata dalla centrale di Ponte Biolla41.

Un anno dopo, nel 1908, venne inaugurata la
linea di tre chilometri delle Tiamvie Elettru he Local

nesi tra Sant'Antonio e Minusio con tre vetture
di trenta posti. La linea fra Sant'Antonio e Muralto
era utilizzata anche dalla Ferrovia Loc a> no-Ponte
Biolla-Bignasco pei la congiunzione con la stazio-
ne delle Ferrovie Federali (ex Ferrovia del Gottar-
do, v. Ferrovia). Eia pure stato reahzzato un bina-
rio di raccordo di 1385 metri da Piazza Castello al
lago, per il servizio nterci alia darsena48. La
reahzzazione della Fenovia Localno-Camedo-Domo-
dossola. pure contenuta, per la tratta su territorio
svizzero, nella concessione del 1898 di Francesco
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Balli, sub) im (Jifferimento dovuto a difficoltä fi-
nan/iarie e alia prima guerra mondiale: I'inaugura-
/.ione avvenne nel 1923. Essa assicurö d collcga-
mento di Locarno con la linea terroviaria del Sent-

pione e quindi verso la Svi/zera romanda: nel grup-
po promotore, costituitosi nel 1909, troviamo l'ra

gli altri. oltre al presidente Francesco Balli, il dot-
tor Leone Cattori. Achille Gtanella, il consigliere
na/ionale avvocato Gniseppe Carton (1X66-19321
e Lingegner Eniilio Rusca49.

L'opera che comunquc maggiormente trasformö il
territorio negli immediati dintorni di Locarno fu
Larginatura della Maggia ad opera di un apposito
consorzio, creato sulla base della legge cantonale
sul sussidiamento delle opere d'arginatura del 23

aprile 1885, la quale a sua volta poteva rifarsi ai
sussidi previsti dal la legge federale del I87P". Fino
ad allora, gran parte del territorio del delta della
Maggia andava soggetto alle ricorrenti piene del
fiume. ragione percui la sua utilizzazione si limita-
va a poclii pascoli, alternati alle distese di gliiaia e

alle zone boschive (Saleggi). I terreni adibiti ad uno
sfrultamcnto agricolo piu intensivo, nei pressi de-
gli abitati. e gli insediamenti erano protetti da argi-
ni discontinui. piü volte modificati nel corso dei
secoli. quali il riparo alia Pcschiera e il cosiddetto
Muraccio, a sud del Palazzo governativo"4. Dopo

Lalluvione del 1868 vi furono alcuni progetti di
soluzione globale, per i quali tuttavia mancarono i

necessari mezzi finan/ian, considerate le difficoltä
tecniche da affrontare. La situazione cambiö con la
citata legge cantonale del 1885. Su ini/iativa del
consigliere di Stato Gioachimo Respini (1836-
1899), nel 1888 Lingegner Luigi Forni (1836-1915)
adatto un suo precedente progetto che prevedeva
un cana'e di 50 m di larghezza con due golene
larghe 50m ciascuna, anch'esse dal ponte di Soldu-
no fino alia foce, per un costo totale di Fr.
805 000.-. Nel dicembre del 1890 LAssemblea
federale accordo un sussidio del 50 % del costo pevi-
sto; nel maggio del 1891 il Gran Consiglio voto un
sussidio cantonale del 20%. II resto doveva essere

coperto tramite esaz.ione di contributi comunali e

prestiti obbligazionali. Presidente del consorzio,
costituitosi nel gennaio del 1891. fu nominato lo
stesso Respini, nel fraltempo estromesso dal Go-
verno cantonale. I lavori. incominciati verso la fine
dello stesso anno, furono deliberati alLimpresa Ro-
dari & Co., menlre la fornitura del materialc rotabi-
le - il trenino per il trasporto del pietrame - venue
assegnata alia ditta Fritz Marti di Winterthur. La
direzione del cantiere venne affidata alLingegner
Giuseppe Martinoli (1846-1907). affiancato dal-
Lingegner Eniilio Rusca: nel corso dell'opera su-

111. 28 Locarno. 1 lavori per Larginatura della Maggia, durati dal 1891 al 1900
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bentrö alia dire/ione dci lavon l'mgegner Giuseppe
Sona, assistitodall'ingegner Giovanni Rusca in

seguito alia piena del 2 settembre 1896 venneio
decisi nuovi lavon di completamento per ulteiion
Fr. 430 000. Furono reahzzate anche rogge di
irrigazione dei terreni agricoli ucavati dal la bonili-
ca del delta. I lavori venneio ultimati in gran paite
nel 1900, tuttavia, continue opere di completazione
e miglioria vennero eseguite almeno fino al 1907;
in quell'anno ll costo complessivo dell'opera ave-
va oltrepassato la soglia dei due mihoni di fran-
chi,:! Le opere di arginatura della Maggia forniro-
no anche l'occasione pei ll rifacimento del ponte
Maggia tra Solduno ed Ascona. II manufatto originale

del 1815 si presentava assai iimaneggiato; le

parti distrutte dalle piene erano state sostituite con
strutture in parte di ferro, in parte di legno. II

progetto prevedeva ll superamento dell'alveo me-
diante due elementi a tialicuo di ferro soiretti da
una pila centrale, dalla parte di Ascona e Losone ll
campo straddle eia posto su un muiaglione. 1 lavori
vennero deliberati dal Cantone all'impresa Rodau
& Co ed eseguiti negli anni 1895-1896".

2.6 II Quartiere Nuovo54

II 14 ottobie 1883 FAssembled comunale approvo
all'unanimita Facquisto da parte del Comune dei
Prati Boletti (70000 mq), compresi tra i nuovi
Giaidini pubblici e ll Muraccio, a sud quindi della
Piazza Giancle. Tuttavia l'urbanizzazione di que-
sto settore non avvenne subito se si esclude la
costruzione nel 1884 di un primo tratto di lungola-
go di 70 m, su progetto delfingegner Giuseppe
Marttnoli. con ll prolungamento e ll miglioramento
delle relative strade d'accesso". Fino al 1894 vi
sorse quale unica costiuzione la palestra di ginna-
stica dell'architetto Augusto Guidim (1853-1928),
tatta costruire nel 1886 dalla Societä Federale di
Ginnastica. mentre gli altn terreni venivano ancora
aftittati ai contadini pei lo sfalcio II 14 gennaio
1894 FAssemblea comunale autorizzo ll Mumcipio
a vendere le aree dei Prati Bolletti designate con 1

numeii 2, 3 e 4 dal piano regolatore allestito dal-
1'ingegner Giovanni Rusca Questo piano, nella
forma in cui e stato realizzato, appare nel rilievo dei
Saleggi, eseguito nel 1896 dal geometra Cesare
Andina. Esso consiste essenzialmente nel tracciato
di tre nuove strade, che detimscono i lotti suddivisi
in parcelle da vendere per l'edificazione: Via Cisc-
ri e Via Lmni, parallele al viale alberato di Viale
Verbano (Lai go Zorzi) e Via della Posta, che le
collega perpendicolarmente E attorno alia croce
formata da Via Ciseri e da Via della Posta che dal
1894 al 1900 vennero eretti i print i edifici del nuovo

quaitiere, che conterirono alio stesso densitä e ca-
rattcristiche spiccatamente urbane, pei la piesenza
di pala//i civili di tre o quattro piam con negozi al

piano teireno, costiuiti a filo della strada. come
imposto dalle noime edificatone incluse nei capi-
toiati di venditadei terieni Vi si insediarono tragh
altri contmerci un pamticio, una tipografia. un ne-
gozio di Stoffe, un albergo Tra gli edifici piü signi-
ficatativi di questo comparto segnahamo i palazzi
lungo ll lato sud di Via Cisen (ni 7,11, 13, 15. 17) e

aH'ini7io di Via della Posta (ni 5, 6) costiuiti Ira ll
1894 e ll 1900, quasi tutti o dall'architetto Alessan-
dro Ghezzi (1861-1922) o dall'architetto Ferdinan-
do Bernasconi sr. (1867-1919), ossia l due architetti
piü rappresentativi a Locarno per quest'epoca di
passaggio da un i igoioso e sobrio classicismo ad un
piü disinvolto eclettismo.
La tardoclassicistica villa Buenos Ali es (Via Cisei i
no 9) fu in questo comparto l'unico edificio che si
discostö dalla caratteristica tipologia del palazzo
uibano La lussuosa iesiden/a, circondata da un
parco, venne tatta costiuire nel 1898, dopo una
breve verten7a con il Mumcipio, da Adolto Nessi,
ncco emigrante rientrato in patria II progetto non
ottemperava alTobbhgo di costiuire sul contine
della strada, secondo la tipologia citata II Nessi
tuttavia, aiutato anche dalla diff icoltä di vendita dei
lotti e dalle pressioni di altri poten/iali acquirenti,
obbligo il Mumcipio ad allentare le norme edifica-
torie fissate nei contratti di vendita Di conseguen-
za. il Mumcipio rinunciö all'idea di sviluppare un
quartiere con carattenstiche e densitä urbane per
permettere invece la costruzione di viliecontoinate
da parchi II centro commerciale di Locarno sareb-
be rimasto ancora per lunghi decenni sotto i portici
di Piazza Giande, mentre si faceva sentpre piü
forte la richiesta di terreni per ville lussuose, feno-
meno legato al particolare sviluppo socioeconomi-
co del momento.
Nel frattempo i lavori di arginatura della Maggia
(vedi cap. 2.5) avevano posto le premesse per una
nuovae diveisa utili77a/ione dei terreni bomficati
del delta Nel 1896 v'erano due grandi proprietari.
il Consorzio Rusca. cui appartenevano i terreni
agricoli prossimi agli argini, e la Corporazione dei
Borghesi, che possedeva i Saleggi a sud dei Prati
Boletti. Dopo lunghe trattative, il 5 tebbraio 1896

questo sedime di 140 pertiche (35 ettari) venne
acquistato dal Comune Nei mesi susseguenti, il
Mumcipio fece allestire dal geometra Andina un
piano generale di situazione di tutto il settore a

sud-ovest della cittä, dal lago fin verso Solduno''6.
II 5 gennaio 1897 venne affidato ad unacominissio-
ne tecnica 1'incaiico di elaborare un piano regolatore

generale delle adiacenze della cittä. A far parte
del collegio di espeiti furono chiamati, ancora una
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111. 29 Locarno. II primo progetto di «piano rcgolatorc dei Sa-

leggi Borghesi» del 1897.

volta, g]i ingegneri Giuseppe Sona e Giovanni Ru-
sca. affiancati dal professor Damaso Poroli. mem-
brodellaCommissionecomunaled'ornato. L'inca-
rico affidato alia commissione comprendeva il pro-
lungamento del lungolago a sud del porto. 1'indica-
zione di nuovi tracciati stradali di collegamento
con i vecchi quartieri. la definizione di una rete
stradale interna del sedime, con la suddivisione
del terreno in lotti da vendere come fondi edifi-
cabili. riservandone una parte ad uso pubblico.
La commissione aveva inoltre il compito di pre-
sentare tracciati e norme edilizie anche per la zona
detta Campagna, al confine con il territorio di
Solduno.
Essa se ne occupö solo qualche anno piü tardi. II 5

maggio 1897 la commissione era giä in grado di

sottoporre una prima proposta57, che si caratterizza
per l'estensione della preesistente trama ortogona-
le del piano regolatore dei Prati Boletti. Nella scac-
chiera di strade che delimitano i lotti edificabili
s'innesta una sequenza di piazze e slarghi, denomi-
nati «squares». II piano appare concepito con gene-
rositä dalla parte verso il lago, dove viene prolun-
gato il quai del 1884 ed e prevista una larghissima
fascia di giardini pubblici che si fondono con
resistente Bosco lsolino. Alle due estremitä nord e sud
sono definite fasce di terreno riservate a funzioni
pubbliche: i lotti A, B, C e D ai Prati Boletti per gli
edifici pubblici piü rappresentativi (la Posta, il
Kursaal, un «pavilion») attorniati da giardini; al¬
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io. 30 Locarno II progetto definitivo per il Quartiere Nuovo
approvato nel 1898 dalJ'As&emblea comunale

l'estrcmitä meridionale, localizzati e delimitati in
modo generico, i lotti per le attivitä piü prosaiche
(lavatoio, macello, piazzale per feste e per la ginna-
stica). 11 progetto venne sottoposto aH'Assemblea
comunale del 9 maggio 1897. Essa ne approvo le

grandi linee. pur esprimendo qualche richiesta di
modifica, in particolare la riduzione della area de-
stinata a giardini pubblici, per alimentäre la super-
ficie dei terreni edificabili. Autorizzata a prosegui-
re gli studi, la commissione rielaboro i piani e ai

primi di maggio del 1898 presento al Municipio il
progetto definitivo78. Rispetto al precedente, que-
sto presenta un disegno piü semplicc ed unitario,
con un'unica piazza centrale allungata in senso
nord-sud, sull'asse mediano del Quartiere Nuovo.
Sul lato ovest del quartiere, lungo il confine della
proprieta comunale e tracciata una nuova strada.
che partendo duPtazza Mitraccio s'inoltra nel delta
e punta in linea retta verso la foce della Maggio. La
fascia di giardini pubblici appare piü ridotta e forma

uno stacco tra il reticolo ortogonale e 1'anda-
mento sinuoso del lungolago. 11 Bosco lsolino ri-
mane come elemento naturale che interrompe la
rigida trama stradale. Nella parte sud del quartiere
e ora prevista una piazza di tiro, in risposta alia
richiesta di una societä appositamente costituitasi.
II «Piano regolatore dei Saleggi Borghesi» venne
approvato dall'Assemblea comunale nella seduta
del 26 giugno 1898. II suo impianto ortogonale a

scacchiera rispondeva ad un ideale di razionalitä
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31 Locarno. Veduta panoramica del Quartiere Nuovo verso il 1903.

scientifica e di progresso civile caro al positivismo
ottocentesco e che nel contempo poteva riferirsi a

modelli formali tratti dalla storia deH'urhanistica:
le cittä greche, la «centuriatio» romana, le cittä
medievali di nuova fondazione, le cittä coloniali
americane. Tuttavia gli esempi piii significativi a

livello europeo di pianificazione urbanistica otto-
ccntesca borghese, basata sullo schema ortogonale.
erano ormai vecchi di alcuni decenni, risalendo al

periodo delle grandi trasformazioni urbanistiche
del le metropoli europee fra il 1850 e il 1880 (Parigi.
Vienna. Berlino. Milano. Barcelona). Verso la fine
dell'Ottocento e l'inizio del XX secolo questi
modelli erano giä superati dalla questione del decon-
gestionaniento dei centri urbani. del risanamento
delle periferie industriali, dal movimento delle cit-
ta-giardino. dalle ini/.iative nell'ambito dell'edili-
zia abitativa popolare. Quindi. mentre a pochi chi-
lometri di distanza. al Monte Veritä, giä si speri-
mentavano nuovi modelli di vita antiurbana, a

Locarno ancora si inseguiva il vecchio sogno
positivista della crescita urbana. deU'ortogonalita,
della geometria. della regolaritä, quale espressione
della razionalitä liberal-borghese. Rispetto alia
prassi urbanistica svizzera e ticinese in particolare,
il Quartiere Nuovo spicca senz'altro per la sua

coerenza formale e strutturale. Ma esso rappresen-
ta pur sempre l'applicazione di un modello ur-
banistico giä antiquato. ripreso dai manuali tecnici
che propinavano agli architetti e urbanisti soluzioni
preconfezionate e ormai ampiamente collaudate.
Subito dopo I'approvazione del piano furono trac-
ciate le nuove strade e giä nell'aprile del 1899 si
tenne la prima asta pubblica per la vendita dei lotti,
che tuttavia non ebbe un gran successo. Anche in
seguito non mancarono le difficoltä nel trovare gli
acquirenti: ne consegut un ulteriore generale allen-
tamento delle norme inizialmente previstc (inserite
nei contratti di vendita, come per le costruzioni nei
terreni degli ex Prati Boletti). Si giunse perfino ad

apportare modifiche al piano stesso, come Passe-
gnazione alia zona edificabile dei terreni piii pre-
giati e ambiti. posti sul lungolago. originariamente
destinati a giardino pubblico. La mancata realizza-
zione della strada lacuale di collegamento con
Ascona, in prolungamento del quai, lascio il Quartiere

Nuovo in una posizione marginale rispetto
alle principali direttrici di sviluppo edilizio della
cittä. Mancö quindi inizialmente quella dinamica
edificatoria necessaria a dare una dimensione verti-
cale ai tracciati orizzontali del piano regolatore.
L'attivitä edilizia vi si sviluppo in modo decisivo
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soltanto veiso la fine della puma guena mondiale,
soprattutto per iniziativa del suo piü illustie e

potente abitante, Giovanni Pedrazzini, cost come dei
suoi figli e della Societä lmmobihare Locarno, di
propnetä della stessa famiglia Pedrazzini. che tece
costiuire numerosi stabili di reddito destinati al-
l'alta e media borghesia69 II tipo architettonico piu
ricorrente nel Quartteie Nuovo, segnatamente nel-
h zona veiso ll lago era la villa a pianta irregolare,
frequentemente contraddistinta da una toiretta Fra
ll 1904 e il 1923 ne sorsero circa una ventina. Di
nuovo troviamo fra gli architetti piü attivi in questo
genere di edtfici Ferdinando Beinasconi e Alessan-
dro Ghezzi, che colsero 1'occasione per distan/iar-
si ulteriormente dai canoni tardoclassicistici e per
imboccaie la strada che, attiaveiso tantasiosi riferi-
menti ornamentah storicistici ed elementi estranei
alia propri cultuia avrebbe condotto al liberty Par-
ticolarmente signilicativa per il gusto esotico di
quest'architettura era, con i suoi motivi onentah e

la sua tonetta a torma di minareto, la villa Moresca
(Via della Pan' no 7) costiuita nel 1904 dall'archi-
tetto Beinasconi L'ultimo, taidivo esempio di que-
sta tipologia architettomca e comunque rappresen-
tato dalla villa Meitdiana (Via Simone da Locarno
no 5) costruita nel 1923 su progetto degli architetti
Enea Tallone (1876-1937) e Silvio Soldati (1885-
1930), gemella di villa Mattel {Via Simen no 1),

costruita nel 1925 dagh stessi architetti Nel ricorso
alio stile «visconteo-lombardo» risulta evidente il
riferimento alle scelte stiIistiche adottate per i

restaur! in atto proprio in quegh anm al Castello
(Piazza Castello no 12) Ai giä affermati Bernasco-
m e Ghezzi si aftlanco, quale piogettista quantitati-
vamente e quahtativamente importante nell'edili-
cazione del Quartiere Nuovo, il piü giovane archi-
tetto Eugemo Cavadini (1881-1962). direttore della
Societä lmmobihare Local no dal 1912 al 1922, che
tirmö la gran parte degli editici da questa commis-
sionati. II Cavadini assunse anch'egh lapianta
irregolare, ma tu sempre assai discreto nell'applica-
zione dei motivi ornamentale le sue vi lie — moltis-
simeanche quelle sorte fuori del Quartiere Nuovo-
presentano decoraziom architettomche (cormcto-
ni, gronde, davanzali, incorniciature di finestre)
disposte sulla facciata in modo tiadizionale: fre-
quente e il ricorso ad elementi in pietra artiticiale
prefabbricati, dal disegno che interpreta libera-
mente 1 canoni classicistici in senso floreale. E del
Cavadini, fra Faltio, il piü importante esempio di
architettura liberty a Locarno villa Elisa del 1911-
1912 (Via Bot enco no 20) Latolta presenza di ville
circondate da giardini conferl al Quartiere Nuovo,
malgrado il suo ttgido tmpianto ortogonale,
I'aspetto di una cittä-giardino, ben di verso dal-
1 idea di denso quartiere urbano che il Municipio

voile piontuoveie con il piano regolatore dei Piati
Boletti del 1894 Non fu tuttavia una scelta ur-
banislica consapevole, ma piuttosto il nsultato dei
meccanismi di mercato, donnnati in quegh anm
dall'emergere di una nuova borghesia commercia-
le e industriale che nchiedeva architetture e spa/i
urbam capaci di esprtmere e rappresentare la loro
atfermazione sociale
11 prmctpio della lappresentativita determine) inol-
tre la disposi/ione dei principah edifici pubbhci
nel quaitiere: il Palazzo postale e il Teatro. inseriti
nei Giaidim pubbhci e nvolti veiso la Cittä Vec-
chia attraveiso lo spazio di Piazza del Verbano
(l'attuale Largo Zoi zi), il Pietorio. disposto lungo
Passe centiale del quartieie (Via della Pace), la
Piazza Fontana Pediazzuu, a marcare il baricentro
dell'impianto planirnetiico60

2.7 Lo sviluppo dell'agglomerato

II primo quartiere esteino al nucleo storico di
Locarno a conoscere uno sviluppo edilizio di tipo
urbano fu la trazione di Muralto del comune di
Orselina. Con la costruzione della stazione ferro-
viaria della «Gotthardbahn» nel 1874. il territono
di Muralto era destinato ad orientarst con le stiuttu-
re viarie veiso Locaino e a congiungersi lntima-
mente con la cittä Giä a quel momento appartva
chiata la vocazione turistico-residenziale di questo
territorio in leggero pendio sopta il lago, rivolto a

sud. Intatti, mentre gtungevano a Locarno i pnmi
treni, giä si stava costiuendo il Grand Hotel (1876).
Successivamente furono aperti la penstone Rebei
(1886), Phötel Du Pare (1893). Palbergo Villa
Muralto (1893), Palbergo Beaurivage (1898) e Palbei-
go Quistsana (mizio '900)61.

Alberghi e ville private sorsero di part passo Al
momento della costruzione della stazione, il territono

di Muralto62 era caratterizzato. oltie che dai
tre nuclei antichi di Burbaglio. Muralto e Consiglto
Mezzano, nonche dalla chiesa di S Vittore, dalla
presenza negli spazi hbert circostanti di alcune
ville in stile tardoclassicistico, dall'impianto sint-
metnco, con un rtgoroso oidine modulare delle
aperture e circondate da vasti parchi (villa Liverpool,

le ville Ballt alle Canovacce, villa Scazziga al

lago). Negli anm successivi l'attivitä edihzia tu
particolarmente intensa attorno alia stazione. lungo
Via Sempione e Via San Gottardo e lungo Via del
Sole6P Vt sorsero vilhni, ville e palazzi (questi in
particolare attorno a Piazza Stazione), che testimo-
niano un tessuto sociale formato da commercianti,
liberi professionisti, banchieri, alti funztonan delle
ferrovie. Parecchie ville erano le residenze di va-
canza di rtccht stranieri, alcum dei quali si sarebbe-
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ro poi definitivamente stabiliti a Muralto. L'archi-
tettura dei nuovi edifici non ricalca piu i modelli
tradizionali locali e regionali, ma si ispiraad imma-
gini eclettiche, esotiche, determinate dai gusti di
una committenza inserita in una rete di relazioni
culturali, sociali ed economiche che travalicano i

ristretti confini regionali.
E sullo sfondo di queste trasformazioni sociali ed
urbanisliche che deve essere vista la scissione,
avvenuta nel 1881, delle tre frazioni di Burbaglio,
Muralto e Consiglio Mezzano dali'antico comune
di Consiglio Mezzano, che aveva nella frazione di
Orselina il proprio centro politico-amministrati-
vo64. 1 rilievi statistici di quell'anno registrarono,
su un totale di circa 1200 persone, 300 abitanti ad
Orselina e 900 nelle tre frazioni secessioniste. Ven-
t'anni dopo. nel 1900, Muralto contava 1502
abitanti; a titolo di confronto annotiamo che nello
stesso anno a Locarno risiedevano 3981 abitanti65.
Giä nei primi anni di esistenza del comune di
Locarno, il Municipio si preoccupö di regolamentare

lo sviluppo edilizio. E del 1892 la decisione del-
1'Assentblea comunale di far elaborare da una
speciale commissione un piano regolatore. Sara poi
approvato dalla stessa Assemblea un anno dopo: si

tratta di un piano indicante le sistemazioni. gli
allargamenti e le nuove strade da costruirsi. per
determinare i necessari espropri66. Le antbizioni
urbane di Muralto sono testimoniate anche dallo
sviluppo delle attrezzature urbane. Giä nel 1874 era
stato introdotto il gas tramite l'allacciamento alia
rete di Locarno. Nel 1893 Muralto fu il primo
comune della regione ad avere la luce elettrica e nel
1900 le economie domestiche poterono allacciarsi
aH'acquedotto di Locarno67. Nel 1896 venne co-
struito il Palazzo comunale che ospita il Municipio
e le scuole (Via del Municipio no 3).
Nel 1898 il Gran Consiglio ticinese emanö un de-
creto legislativo, emendato nel 1902, che facilitava
ai comuni la riserva deiie aree necessarie per le

migliorie viarie e per la realizzazione di nuove
strade68. E sulla base di queslo decreto che, dopo

32 Mappa catastale dcll'antico comune di Orselina, 1852, ing. Giuseppe Roncajoli, 1:1000, foglio XVI con le frazioni di Muralto e
Consiglio Mezzano.
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1'approva/ionc del piano regolatore del Quaitiere
Nuovo, il Mumcipio di Locaino diede mandatoalla
commissione Rusca-Sona-Poroli di elaborare un

piano regolatore generale del comune. In realta le

principali nuove opeie slradali pieviste riguarda-
vano il settore occidcntale della cittä, dalla linea
Piazza Castello-Sant'Antonio al confine con Sol-
duno, quindi in zona Campagna. Nel 1900 la corn-
missmne presentb d piano regolatore69, che venne
approvatodall'Assembleacomunale con il lelativo
regolantento Nel 1901 fu approvato dal Gran Con-
siglto e acquis! forza di legge70 L'impianto strada-
le previsto per il quartiere Campagna, anche se

elaboiato dai medesimi autori, non mostra il ngore
geometrico del Quaitiere Nuovo e nemmeno la

stessa generosita e ricchezza di spazi urbani quali-
ficati Le ragioni vanno i icercate da un canto nella
situazione fondtana preesistente, dall'allro nelle
carattenstiche socioeconomiche del luturo quartiere

Mentre nei Saleggi Borghesi la piamtica/ione
nguardava un sedinte vergüte, interamente di pro-
prietä comunale, in zona Campagna si era di lronte
ad un territono giä attraversato da alcune strade, in
particolare la stiada cncolare tra Sant'Antonio e
Solduno (Via Vallemaggia) sulla quale si svolgeva
tutto il traffico da Locarno veiso Ascona, l'ltalia e

le valli, e alcune stradine agricole (le attuali Via
Vaienna. Via Appiani e Via Rovedo) Inoltre il
territorio eia suddiviso in un'infimtä di parcelle
private, strette e lunghe, piü o meno perpendicolart
alle strade. con una mortologia tipica dello sfrutta-
mento agncolo. E ovvio che i nuovt tracciati stra-
dalt dovevano adattarsi quanto piü possibile ai tracciati

viari e fondian preesistenti Dal profilo mse-
diativo il quartiere Campagna eia destinato ad ac-
cogliere un tessuto sociale piü compatto e una
gamma di tunzioni economiche assai meno diversi-
ticate rispetto al Quartiere Nuovo. In effetti negli
anm successivi vi si edificarono principalmente
villini di ridotte dimensioni, dall'architettura piut-
tosto dimessa. per un ceto medio piccolo-borghese,
in molti casi gli stessi ex contadim, proprietari
delle antiche parcelle agricole Soprattutto nella
fascia lungo la Via Vallemaggia. di fronte al cinn-
tero sorseio numeiosi capannom per attivitä arti-
gianali (talegnamerie, imprese di costruzione, bot-
teghe dt scalpellim, tabbn, lattomeri, offictne rnec-
cantche), nelle quali erano impegnati gli stessi abi-
tanti del quartiere71. E interessante notare che fin
oltie il 1920 lo sviluppo edilizio della Campagna fu
piü intenso che nel Quartiere Nuovo, dove la co-
stiuzione di nuovi edifici procedeva assai a rilento.
La mancata reahzzazione della strada lacuale per
Ascona e la concentrazione dei traffici lungo la Vla
Vallemaggia tu il fattore determinante di questa
disparitä di sviluppo72. L'attuazione della rete via-

na prevista dal piano avvenne in diverse tappe. Nel
1903. in seguito alle impellenti necessitä d'ordine
circolatorio si procedette a rettilicare e sistemare
Via Vallemaggia Attorno al 1907 vennero costruiti
la Via Simen. dal gasometro tino a Via \ allemag-
gia. l prinn tratti di Via Rovedo e V la Vaienna (che
contunque sboccavano in viottoli) e Via Fianzoni,
nonche stradine tra Piazza San Fi anc esco e Piazza
Sant'Antonio11 La reahzzazione di questa tappa tu
condizionata dai lavon per la Fetrtma Locai no-
Ponte Bi olIa-Bignasco, il cui tracciato venne con-
dotto parallelo a Via Fianzoni, con una sfaztone
terminale all'incrocio con Via Simen, e dal fatto
che la stessa Via Simen doveva fungere da sede per
il tracciato della nuova Tiamvia da Piazza Sant'Antonio

a Piazza Castello14. L'utbamz/azione del

quartieie avvenne quindi tramite quattro strade di
penetia?ione, collegate da una collettrice (Via
Simen), che arrivavano a seivire tutte le propneta e

lungo le quali l'editica/ione pote subito sviluppai-
si. Le strade tiasveisali lurono icahzzate soltanto
dopo il 192071.

Di ben altra natura fu lo sviluppo uibanistico ed

edili/io della collina di Locarno e Orselina, donn-
nata dal santuario della Madonna del Sasso Ai
Monti della SS Trimtä l Borghesi di Locarno, alia
cui Coiporazione apparteneva la chiesa, avevano i

loro vigneti; le poche cascine spaise erano destina-
te alia permanenza temporanea dei me/zadri e nel-
1'Ottocento turono trasfoimati dalla borghesia lo-
carnese in villini estivi76. Nel XIX secolo lo sviluppo

edili/io della collina era frenato sta dalla ten-
denza deU'editicazione a concentrarsi attorno at
centri abitati, sta dalle difficoltä d'accesso alia
zona La strada circolare per Orselina venne co-
struita solo dopo il 187877. La prima strada carroz-
zabile per i Monti e invece del 1886. Nel 1898

venne ternnnata anche la strada di congiunzione tra
questa frazione e Orselina78. Furono quindi queste
ieali7zazioni stradali e la nascita di un tuiismo
residenziale e di cura le premesse dello sviluppo
edilizio della collina di Locarno Oltre alia costruzione

delle strade circolari, non vi si etfettuarono
tuttavia particolari opere di urbanizzazione. Le
nuove costru/iom si spai sero man mano tra i vigneti,

nel reticolato di sentieri e stradine agricole esi-
stenti, che per molti anm ancora avrebbero dovuto
sopportare il traffico di servizto del quartiere79 AI
massimo vi tu qualche occasionale mighoria di
strade esistenti, come nel caso di Via del Tigho
La nuova edificazione era caratterizzata dalla pre-
senza di alcum grossi insediamenti turistico-alber-
ghieri. la pensione Eden (1904). Ia pensione
Germania (1906), l'albergo Excelsior (1910 ca.), la

pensione Villa Lotos (1910 ca la Kurpension
Sonnenheim (1910 ca.), la pensione Gusch al Sasso
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III. 33 Locarno. Veduta aerea della citta nel 1920 circa. Al centro la Cittä Vecchia. in basso il Quartiere Nuovo: a destra Muralto: a

sinistra il quartiere Campagna: in alto i Monti della Tnnitä e Orselina.

(1900 ca.), la pensione Sanitas (1900 ca.), il
Radiumkurort Siebenmann (1908), il Kurhaus
Victoria (1912) e la pensione Stella (1920 ca.)80. Entro
questa costellazione di alberghi, pensioni e sanato-
ri. a partire dal 1900 sorsero numerose ville e

«cottages», dalle archiletture piü stravaganti ed esoti-
che e circondate in genere da vasti parchi con ricca
vegetazione. Numerosissime sono le case di gusto
chiaramente nordico, sia case in legno sia edifici
con tetti a falde molto pendenti e gronde assai

pronunciate81. Inutile dire che la maggior parte dei
proprietari ed architetti che siamo riusciti ad indi-
viduare portano un cognome tedesco.
All'inizio degli anni 1930 si affaccio nuovamente
l'idea di un'estensione dell'area insediativa sul
delta della Maggia tramite un progetto urbanistico
unitario, elaborato nel 1933 dagli architetti Leuen-
berger e Flückiger di Zurigo per conto di tre locar-
nesi, Achille Frigerio, Carlo Nessi e tale Diani, che
in precedenza avevano acquistato i terreni ex Con-
sorzio Rusca (circa 1 000 000 mq). 11 piano, inteso
ad ospitare una colonia di circa 1500 case di vacan-
za, ben dotata di servizi e attre/zature centrali. pur

rappresentando una novitä per il Ticino ricalcava
gli usuali metodi di lottizza/.ione. basati su un'este-
sa e capillare rete stradale. I promotori contattaro-
no Le Corbusier per la progettazione di alcuni
edifici. Egli colse l'occasione per formulare i suoi
concetti urbanistichi, stimolato dall'eccezionalitä
del paesaggio che circonda Locarno: in una lettera,
che mise il punto finale ai rapporti fra Farchitettoe
i promotori del progetto, Le Corbusier criticava il
metodo della lottizzazione in quanto avrebbe di-
strutto l'oggetto stesso della promozione turistica
del sito. All'idea non venne dato seguito. Ma nem-
meno la speculazione di Frigerio, Nessi e Diani
ando in porto, a causa della crisi economica inter-
nazionale. Comunque nel libro «La Maison des
Flommes», pubblicato nel 1942 da Frangois de
Pierrefeux e illustrato da Le Corbusier. appaiono
due schizzi nei quali facilmente si riconosce il delta
di Locarno: alia lottizzazione uniforme Le
Corbusier contrappose 1'insediamento di tre grandi
«unites» a terrazza, rivolte vero sud. collegate da
un'unica strada circolare che doveva snodarsi at-
traverso la natura intatta del delta della Maggian.
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Nachstehende, in alphabetischer Reihenfolge aufgeführten Hotels und Pensionen
werden \on unter/eichnetem Verkehrs \erein bestens empfohlen

Hötel Pension Belvedere

M#?

Haue Ii Hanges In ruhiger I age, umringt % on (Wirten 40/immer
und ^alons C Franioni, I igenthiimer

Hötel Pension Reber

Mil schattigen Gartenanlagen Comfortables Haus II Hange
M) Zimmer und Salons Fl »der Ad Reber, Besitzer

Hötol 3enslon Krone. Am See Pension Villa Righetti

Altrenommirtcs Haus II Banges 50 Betten Lomfortabel eingerichtet
Das ganze Jahr offen Fanoiola, Besitzer

Auf dem Wege zur Madonna del basso. hübsch und freistellend
gelegen Prachtige Aussicht Bader Frl De Ferrari

Crand.Hötel Locarno Hötel Schwelzerhof

Inmit gr Park ti Gärt Zwiseh Balinh u DampfschilTI pr.tcht gcleg
Mod Coinf Pera Aufz Bilde» Prix Dampferu Wagen B«lH,Bes

Inf d Hauptplatz dem Post u Telegmphenbureau gegenüber naclist
ten, See gelcg Ital u deutsche Bedien Qebr Magoria, Figenth

Penston Villa Muralto Penston Villa Torretta

Ganz neu und «omfurtahcl emgcrnhtet Geschützte und s nruge
Lage Schoner Harten Georg Simona, Besitzer

Knüllten Pension freistehen 1 m geschützter und ruhiger Lage j

Dei bigenthumer T H Nevin j

II Piospetto tuiistico del 1895 circa, con la desermone del migliori alberghi di Locarno e dintorni, consigliati dalTufficio turistico
Pro Locarno)
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3 Inventario topografico

3.1 Pianta della cittä

111. 35 Pianta generale Locarno-Muralto-Minusio-Orselina (siluazione 1990) edito da Kümmerly+Frey, Geographischer Verlag.
Berna. I settori indicati sono tratti dalla mappa dei numeri civici del comune di Locarno (A e B) e del comune di Muralto (C), in scala
1:2000.
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III. 36 Locarno. Zona centrale tlella citta con il nucico storico. Piazza Grande e la zona d'espansione urbanistica verso sud con il
Quaitiere Nuovo, compreso fra il Lungolago Motta, Via dell'Isolino e Via Angelo Nessi. Dettaglio della mappa dei numeri civici (UT
Locarno, aggiornamento 1990).
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111 37 Locai no Zona di espansione urbamstica verso ovest, con il quartiere Campagna eomprcso fra Via Vallcmaggia e Via San Jono,
sviluppatasi lino a congiungersi con I'abitalo di Solduno anlico comune luso con Locarno nel 1928 In alto il quartiere dei Monti il cui
sviluppo edilizio prese avvio all'im/io del secolo, con Timpulso dato dal turismo chmatico-alberghiero di Orselina Detlaglio della
mappa dei numen civici (UT Locarno, aggioinamento 1990)
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-11. 38 Locarno—Muralto. Pianta del comune di Muralto. dove nel 1874 venne costruita la stazionc ferroviaria di Locarno e sul cui
"erritorio sorsero importantj alberghi; a seguito di questo sviluppo. nel 1881. le frazioni di Muralto. Burbaglio e ConsigJio Mezzano si

staccarono da Orselina per formare un nuovo comune politico. Planimetria disegnata da F. Giacomazzi in base alia pianta dei numeri
civici delFUfficio tecnico comunale di Muralto.
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3.2 Repertorio
geografico

L'elenco comprende tanto gh edifici
pubblici quanto quell 1 commerciali o
industrial! suddivisi per categoric, tiattati
ncirinventario (cap. 3.3). Si sono tenuti
m considcra/.ionc anche cdifici dcmoliti
o chc nel fraltcnipo hanno mutato desti-
na/ione. Non sono menzionate per con-
tro le singole case.

Acqua potahile, approvvigionamento
Hi

Acquedotlo comunale.

Alberghi e pensioni
v. anchc Ristoranti. caffc. oslcrie. tratto-
rie
America: Vicolo Torretta no 3.

Angclo: Vicolo del la Motto no 1.

Beaurivagcet Angletcrrc: Viale Verbano
no 31.

Belforte: Via San Gottardo no 46.
Belvedere: \ ta al Sasso no II.
Beriini: Via Cisen no 7.

Bichner: Via del Municipio no 10.

Blaue Katze: 17a delta Stazione no 7.

Camclia: Via G.G. Nessi no 9.

Capt: 17a San Gottardo no 43.
Cardinal's Kurpension Sonncnheim: Via

Patocchi no 11.

Central et du Kursaal au Lac: V7a Ciseri
no 7.

Coilinetta: 17a Patocchi no 13.

Corona (Crown, de la Couronne): Largo
Zorzi no 4.

Daheim: Via Cisen no 13.

Esplanade: 17a delle \'igne no 149.

Excelsior: \ la del Tiglio no 23.

Flora: \7a della Posta no 6.

Gallo: Via della Motto ni 2-4.
Germania: \ ia ai Monti no 62.
Giardino: \'ia Dogana Veichia no 3.

Golf: 17a San Gottardo no 18.

Grand Hotel: Via Serapione no 17.

Güsch al Sasso: \ ia Santuario no 9.

Helvetia: Via San Carlo no 3.

Intcrnazionale (de la Gare, Turist, Bahnhof):

\7a della Stazione no 2.
Du Lac: Via alia Ramogna no 3.

Lucomagno: Via alia Ramogna no 4.
Mercato: Piazza Muraccio no 3.

Metropole: Largo Zorzi no 4.
Milano: Via della Stazione no 4A.
Monti: Via del Tiglio no 16.

Moro: Viale Verbano no 1.

Orsclma: Via Santuario no 10.

Palmicra: Via del Sole no 1.

Du Pare: Via San Gottardo no 8.

Pestalozzi: Via Cisen no 7.
Postc el Italie: Piazza Grande no 26.
Pnmavera: \ 'ia Siiaroni no 3.

Quisisana: Via del Sole no 17.

Rcber: Viale \erbano no 55.

Regina: Via Dogana Vecchia no 3.
Rosa Seegarten: Viale Verbano no 25.
Suisse (Schwei/erhof): Piazza Grande

no 26.
San Gottardo: 17a alia Ramogna no 14.

Sanitas: 17a Santuario no 10.

Sempione: Via B. Ruica no 6.

Siebenmann: Via Consigho Mezzano
no 45.

Sonne: Viale Verbano no 27.

Stella: Via al Parco no 14.

Ticino: Piazza Grande no 13.

Torretta: \'ia della Galltnazza no 14.

Vallemaggia: \ ia Varenna no I

Victoria: \ ia al Parco no 27.
Villa Diana: \7a San Gottardo no 22.
Villa Eden: \7a ai Monti ni 37/55.
Villa Liberia: \7a Sciaroni no 9.

Villa Lotos: \7a del Tiglio no 32.
Villa Muralto: \ ia Serapione no 20.
Villa Righetli: \7a al Sasso no 5.

Vittoria: Via alia Ramogna no 2.

Zurchcrhof: Piazza Stazione no 8.

A\ia/ione
Giardini Jean Arp.

Bagni
Bagni pubblici: Ripa Canova no 1. Stabi-
limento balneare: Lungolago Motta

Banchc
\7a Cisen no 11. 17a della Galhnazza no
11. Piazza Grande ni 5. 7. 22. Via alia
Ramogna no 2. Piazza Sant'Antonio no 4.
17a Trevani no I. I.at go Zoizi ni 3. 4.

Biblioteeha
Via Santuario no 2.

Case di tolleran/a v. cap. 1.1: 1883.

Casino-Kursaal
Via Cisen no 2.

Carceri
Piazza Castello no 12. Via della Pace
no 6.

111. 39 Locarno. Navata della collegiata di S. Antonio Abate,
ricostruita nel 1870-73, dopo il crollo della volta del 1863.

111. 40 Locarno. Via della Pace no 6. Sala delle udienze del
Prctorio. dove nel 1925 si tenne la confcrcnza della Pace.
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Castello
Piazza Castello no 12.

Chiese e cappclle
\nnun/iata \ ui Santuauo no 2

Chicsa evangclica* \ m Sitaiom no 10.

Chiesa Nuova Via CittadeUa
Madonna del Sasso- Via Santuauo

no 2.

Oratorio del Crocefisso- Via San Gottar-
do

San Bernardo- \ la Bnone (Orsehna)
San Francesco: \ la San Fiancesco
San Giovanni Piazza Solduno
San Giuseppe: Mondäne.
San Quirico: V ta San Quirn o
San Rocco* \'ia San Gottaido
San Vittorc Piazza San Vittore
Sant'Antonio: Piazza Sant'Antonio.
Santa Maria detlc Grazie Via Buone

'Mmusio).
Santa Maria in Sclva Via \ allemaggia
Santo Stefano: Via San Gottardo no 8

Santi Rocco e Scbastiano: Via Cappuc ci-
ni no 6

SS. Tnnita: Piazzale della liuutd

Cimiteri
Locarno. Via \ailetnaggia
Mmusio: \ la San Quirn o
Murallo Piazzale Cunitci o
Orsehna Via Bi tone (Oi.sehna)
Solduno. Piazza Solduno

Cinema
\ ni San Gottaido no 1.

Cliniehe e ospedali
Ospedale civico (distrettuale) «La Cari-

tä»: \ ia dell'Ospedale no 1

CI in tea Balli (Sant'Agncse) \ ia A. Balh
no 1.

Commercio v Jndustria e commercio

Consolato d'ltalia
Piazza Grande no 5. Via A Nessi no 5.

\ ia della Pat e no 14.

Con\enti
Agostiniane- Via Santa Catenna no 4.

Cappuccmi (Madonna del Sasso)- Via
Santuano no 2.

Cappuccmi (Santi Rocco e Scbastiano)-
Via al Sasso no 1.

Francescanr Via San Fiancesco no 19.

Dogana
\ ia Dogana Nuo\a no 5. Via alia Ramo-
qna no 3.

Edicola
\ tale F Balh

Klettricitä
Ponte Bröl la V. cap l.L 1893.

Fmigrazione, agenzie
VialeF Balh no 2 Via Dum no 1. Piazza
Gi ancle no 5

111. 41 e 42 Locarno. Piazza Grande no 5 Interno del salone principale classicistico, in
cui nei periodi 1839-1845, 1857-1863 e 1875-1881 si riuniva il Gran consigho ticinese. -
Via Cisen no 2 Interno del Teatro-Kursaal, costruito nel 1902 e che segno la vita sociale e

culturalc della citta nei piimi decenni del '900.

Ferro*iarie, costruzioni
F errovia
Officinc FRT: Via Simen no 19. Ponte

Biolla
Sta7ione GB (FFS): Piazza Stazione no I.
Staziom FRT: Via Galli no 1. Ponte Brol-

la

Kontana
Piazza Fontana Pedrazzini

Funicolare
\ ia Kaniogna no 2. Via Santuano no 7.

Gabinetti pubbiici
Viale F Balh Giardini puhbhci Lungo-
lago Malta

Gasometro
Piazza Castello. Via della Posta no 34.

(iendarmeria
Gendarmeria cantonale- Piazza Castello

no 12. Via della Pace no 6.

Corpo di guardia comunale* Piazza
Grande no 18.

Giardini pubbiici e parchi
Giardini Jean Arp. Viale F Balh.
Bosco 1sohno. Giatdini pubbiici

Governo, Palazzo del
Piazza Gi ancle no 5.

Idrauliche, opere
Fiume Maggia. Tonente Ramogna

Industria e commercio
Autorimesse- Via Luim no 19. Via della

Pace m 20, 22. Via Trevam no 3. Via
Varesi no 1.
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Biircne Via I mm no7» \ ta San Gott in
do no 1

Cappellihcio \ ta Hak stin no 14

C arro//cria \ la Galh no 8

Camera \ cap I 1 1854 1856 1908

Ceieria V ta Balestia no 12

Fabhrica di conserve alimentan V ta San

Gotten do m 117-119
Fabhrica di ga/ose \ ta Bt amantino no

14

Fabbnche di tabacchi \ ta \atcnna no
20 V cap 11 1847

Falegnamcne I ta Ballet uu no 7 I ut
San Gotten do ni 45-47 \ ta \alle
nuiggia no 9

Ferrareccia Via Balestia no 18

Filande Via al Sasso no 11 Vtale Ve/

bano no 55

Grandi niaga//ini Piazza Gtancle no 6

Laboraton lotografici Vtale b Ballt no
3 Via Cisco t no 2B

Laboraton meccamu di precisione Via
I mm no 11 Via delta Posta no 9 V ta
dt'lla Posta no 28

Materiali edilt \ ta Tlanscmi no 25 V ia
delta Posta no 20

Mulino \ ia Bah stia no 1

Ollicine meccaniche Vw delta Posta no
10 l/«\e/e/no8

Panihcio \ ta Ctsei t no 17

Saponificio V ta ai Sale ggi no 10

Tipografie Conti ada Bot ghc seno2 \ ta
C i set i no 11 Vie olo del Cmutet o no 2

Piazza Gtande in 5 20 \ ia \atenna
no 7

Istituti assisten/iali
Mutuo Soccorso Fcmnunile \ cap 1 1

1864
Mutuo Soccorso Maschde Contiada

Boighese no 2 Piazza Gtande no 5

Via r Ruse a no 1

Orfanotrofio \ ia al Sasso no 1

Unione italiana di Mutuo Soccorso Via
della Posta no 17

kursaal v Casino Kursaal

Lavdtoio pubhhto
Piazza Mm ace io

I immgrato
/ ungolago Motfa

Macello pubblico
\ ia Balestia no 21 \iab Rusta no \

Mercati
Mercato del bestiame Vtale b Balh \ia

L mm
Mercato del giovedi Piazza Gtande
Mercato coperto Gun dim pubblu t

Monument!
Bosco holtno Piazza S Antonio Piazza
San Ftatn tsco ViaTtexatu I ungolago
Motta (Muialto) V cap 1 1 1901

Mumtipi
Piazza Gtande no 18 \ ia del Munu ipio

no} V ia alPan o no 18 \ ta San Gotten
do iMinusto) no 60 \ ia \allemaggia
no 79

Musei e pinacoteche
Museo aicheologico e di stotia naturale

\ ia / Ruse a no 1

Museo civico Piazza Castillo no 12

Pinacoteche \ ia A Balh no 14 \uiTn
\am no 1

Naviga/ione
6laidini Aip Lungoiago G Motto Na

xigaztone sid lago Maggioie

Otficine comunali
Via Balestia no 19

Oratori
\ ia Chiossma no 2 \ ia ai Saleggi no 10

Ospcdali v Cliniche e ospedali

Osser\atorio meteorologico
Scntieio di lie \ igne no 24

Parchi v Giaidim pubblici

Pese pubbhehe
\ tale h Balh Gun dim pubblu i \ ta
\ alle tnaggia

Pinacoteche \ Musei e pinacoteche

Ponti
/ none Maggia lot i ente Ramogna

Poste e telegrafo
Gun dint pubblu i Piazza Gi ande ni 5 7

\ ia ai Monti della Ti utita no 160 Lai go
Lot zi no 3

Pretorio
Piazza Castello no 12 \ ta della Pace

no 6

Ristoranti. cafte, osterie, trattorie
v anche Alberghi e pensioni
Agostinctti Piazza Giande no 26
Antica Osteria Conn ada Botghese

no 19

Bel Soggioino \ta del Paoh no 28

Bcnvenga (Paganetti) V lale \ et bano
no 1

Bullet della Sta/ione Pia.za Stazione
no 1

Calilornia C onttada Boi ghese no 32

Centiale Via Cittadella no 18

Colonne delle Via delle Monat he no I

Commercio Piazza Giande no 20
EKezia \ ta Dogana Nuoxa no 4
Funicolarc V ia Santuai 10 no 4

Gua7/oni \ ia alia Ramogna no 2

Leone Via alia Ramogna no 3

Locarno Via delle Monat he no 1

Moro LengoZom no 4

Muralto \ ia della Surione no 6
Ndzionale \ia San Gottatdo no 1

Pedroncini Via Santuai 10 no 15

Posta \ ia Cise'ii no 2B

Sta/ione V ta della Stazioni no 7

Stella d Italia \ ia Monte go za no 5

S\ i//ero / at go Zoi zt no 20
Verbano Pia ~a Cxi ande no 5

Sahna
V tale \ et bano no 7

Scuole
Asili d mfan/ia \ ia Munu ipio no 9 V ia

Ripa Canoxa no I \ ia \ alleinaggia
no 79 V cap 11 1846

Educandato di S Caterina \ ia Santa
Cate'i ma no 2

Ginnasio cantonale \ ta San f-ianeesio
no 19

Ginnasio hceo S Cailo Via \ aliening
gta no 18

Heim Rivapiana \ ia dei Paoh no 36
Istituto Castello Bianco \ ia Consigho

Mez.ano no 45

Istituto S Giuseppe <S Fugcnio) I ta al
Sasso no I

Istituto tccnico commerctalc Elvetico
Via Valkmaggia no 18

Normale Icmmmilc (Magistrale) V tu
C appuc e int no 2

Normale maschile (Magistrale) \ ia
San F lain eseo no 19

Scuole elementar! e maggiori Piazza
GtandexuS 18 \ ta Mumapio no 3

I ia al Pan o no 18 VuiF Ruseano\
\ ia San Gotten do (Mmusio) no 60
V ia \alhmaggia no 79

Scuola italiana A Man/oni Via della
Pac e no 14

Scuola per sordomuti \ ia al Sasso no 1

Scuola svi//cro tedesca Via Saaiom
no 12

Scuola tecmca di disegno V ia San Ft an
eesio no 19 Piazza Castello no 12

Scuderie
\ iL olo Appiam no 8 \ ia della Stazione
no 11

Sport, costru/ioni per
Campo sportivo \ ia Balestia no 20
Palestre \ ta Balestia no 20 VuiTiexam

no 1

Skatingring Giaiduu pubblu i

Tennis \ ia Cattoii no 1 Bosco Isohno

Stand di tiro
Gun ihm pubblu i V cap 2 6

leatro
V ia Cisco i no 2

Frann ie

Tiamxte Elettnche Local nesi
Pcnsiline Glaidini pubblui \ ia San

Gottaido
Rnnessa Via Ftanzom no 1

Iurismo, ufficio del
\ iale F Balh no 2

Voliera
Giaidtm pubblu i
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3.3 Inventario
I inventano conccine 1 altiMta cdih/ia
nei comuni di I ouirno (con Solduno)
Muralto Mmusio e Orscluia del pcriodo
compreso ha il 185()c il 1920 Coslru/io
ni sortc puma del I85() c dopo il 1920

vengono mventarialc qualoia ahhiano

lappoiti diiclti con il momcnto conside
rato lutli gh oggelti desciitti sono repc
i ibili solto il nome dcllc relative \ le oidi
nate altabeticamentc nonche sotto il nu

nicro civico (stampati in nerctto) Dove
non esiste una denomina/ione stradalc

piecisu si c mdicato il relative toponimo
{Pome Biolla Mondäne) Accanto af

nome dcllc vie chc non si trovano sul

leintoi io comunale di L ocarno iigura tia
parentesi il ielativo comunc (Muiallo
Minusio o Orschna) Cio peimette di di

stingueie caso frequcnte a L ocarno - le

vie che nei divcrsi comuni hanno la

sicssa denomina/ione (ad es \ la Rinal
do Sinn n a Locarno e a Mmusio) Nel
caso in cui la stcssa via piosegua con la

medesima denomina/ione su diversi tei
utori comunah cssac considerata unila
namcntc (ad es \ iu San (loltaido a Mu
lalto c a Minusio) I addove !e vie sono
mtitolalc a una detcrnunata pcrsonalita
1 oidine allabctico si conlorma al cogno
me della stcssa es hum Beinaidmo
\ ia) Nel caso di omommia 1 oidine e

dctciminato dal nome di battesimo (ad

es Balh Atnho \ iu Balh / umcesco
\ iah) Se la stessa denomina/ione e at

tribuita a diversi spa/i pubblici I ordine

segue la designa/ione degli stcssi (ad es

Scint Antonio Plaza Sant Antonio \ ui)
I rimandi ad altre strade sono slampati in

t.oi\i\o I numcn a margine del testo

rinviano alle illustra/ioni Le descri/ioni
dcllc singole vie si aprono con alcunc
osserva7ioni generali riguardanti la loro
situa7ione urhanistica e laddove c stato
possibile con alcunc noti/ie stonche cir
ca la loro reali//a/ione, sistema/ione e

precedente denominazione Segue I cnu
nierazione dei singolt oggetti dapprima i

numeri dispan poi quelli pari Perquan-
to riguarda 1 insenmento di abbrcvia/io
ni segnahamo le voci che piu tiequente
mente ncorrono nell inventario prog
(progetto) costr (costru/ione) conim
(committente) propr (proprietano/a)
impr (impresa) aich (architetto) ing
tingegnere) cpm (capomastro) tecn
(teemeo) geom (geometia) Pureicorsi
d acqua che hanno avuto una certa im
poitanza per lo sviluppo urbanistico (Jiu
me Melitta (onentc Ramoqna) sono or
dinati alfabcticamentc Nell ambito di

essi sono citati 1 ponti con i rilerimenti
alle strade che vi tanno capo AI di la del

critcno strettaniente topograheo sono
inoltrc stati mcn/ionati e quindi reperi
bill sotto la stessa voce I Acquedotto la

Feno\ia la Funuolan Locaino Ma
donna del Sasso la Na\ iqazione sul laqo
Mainnote e le ham\ic hkunt he Lac ai

tu w Per i! reperimento di edilici pubbli
ci si veda il cap 3 2 Le piantinc al cap
5 1 peimettono di situaic nel contesto
topograheo le strade e gh edit ic i che
1 inventano propone in oidine allabctico
L mvenlano contempla in modo siste
matico le aree urbane piu significative
per lo sviluppo urbanistico tra il 1850 e il
1920 (v cap 5 5) ossia la Citta Vecchia
il Quartiere Nuovo Muralto come pure
alcunc impoitanli arterie di tralhco lun

go le quali si e concentrato il tessuto
cdili/io della citta (\ta Fianzom \ ia
\allcmagqia \iaaiMonti \iaSanCiot
rat do) Aldi tuen di questearcc rispetti
vamentc assi stradali I mvenlano si Ii

nnla a scgnalare oltie ad alcuni edilici
campione a titolo esempliticalivo le co
stru/ioni piu significative edilici pub
bhci sacnecivili grandialbcighi opere
lnhastrutturali ville stonche
Pei le intormazioni nguardanti ghedihci
nel comunc di Locarno abbiamo anali/
zato sistematicamtnte Ic nsolu/ioni mu
nicipali (ACo RM) come pure 1 aichi
vio dcllc domande di costru/ione del
1 Ufficio tecnico comunale (UT DC)
Per gli edilici inventai lati che sorgono a

Muralto Minusio e Orschna abbiamo in
vece atlinto alle lonti piu dispaiate Assai

pre/iose sono state alcunc pubblica/ioni
(v cap 4 4) in parlicolare Buetti 1902

(per gli edilici sacii) Cavadini 1915 Pi
scher 1955 1 due volumi (1 e III) dei MAS

Tl le diverse guide turistiche (per gli
alberghi) I dati relativi alle intrastrutturc
tecnologiche e alle pnncipah opere di

genio civ lie sono stati desunti da Assem
hlea SIA 1909 Per la stona dello svilup
po uibanistico della citta in paiticolare
della Citta Vecchia c del Quartiere Nuo

voci siamo rilenti a Giacoma/7i 1985 c

Giacoma//i-Mo//etn 1981

\cquedotto comunale
Nel 1895 una pen/ia commissionata dal

Mumcipio di 1 ocaino mdica le sorgenti
di Remo sopra Intragna come le piu
idoncc per 1 approvvigionamento di ac

qua potabile pei la citta II piogetto e

tuttavia bocciato dall Assemblea comu
nalc nel 1896 in alternativa si propone il

pompaggio d acqua dal sottosuolo sul

delta della Maqqia Lo slruttamcnto del
le sorgenti di Remo e quindi promossa
dalla pi ivata Sociela dell Acqua Potabile
Locarno Muralto Prcsidente Alfredo
Pioda direltorc ing Giovanni Rusca
membri Luciano Balli e ing Weiner
Buikhaid Streuli Conven/ione con il
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comune di I ocarno ncl 1898 con ll to-
mune di Vlurallo ncl 1899 e nello stesso
anno ini/io dei lavori appaltati alia
Compagnie Generale des Conduites
d Bau de Liege 11 17 8 1900 messa in
eserci/io di un impianto dimensionato
per una popola/ione di 7000 abitanti
portat a media 40 1/sec La tubatura di
deriva/ione lunga km 11 556 conduce

1 acqua in 7 serbatoi dalla capicn/a com
plessiva di 580 mc situati in piossimita
delLmcrocio tra V ta at Monti e Sentieio
delle \ iqne Rete di distribu/ione nei co
muni di Locarno. Muralto e Losone
(alldcciatosi nel 1902) lunghe/za 18 222
km con 150 idranti e 150 saraunesce
forniti dalla ditta «Bopp & Rcuther»,
Mannheim Rilevato dal Comune di Lo
carno nel 1904 Bibl 1) Atc/ua potabtle
1900 2) Assembled SIA 1909 pp 297-
295

Appiani, Vicolo
Antica stiadina d accesso ai terreni agri-
coli in zona Campagna (v cap 4 6 5)
No 7 Villino borghese prog 1906 arch
Brambilla comni G Padovani(UT DC
1906 004) Facciata su \ ia Van una con
timpano c poitico Dcmolito
No 6 Casa civile costr 1880 ca propr
Celeste Patocchi (1897) Dcmolita sedi
mc mcorporato nell ospedale (v \iadel
I Ospedale no 1) Bibl 1) ACo Somm
1897 No 8 Magaz/ino e scuderia prog
1908 cpm Vittore Nicora comm 1 Hi
Simona (U1 DC 1908-011) Facciata
principale verso strada con frontone me
diano Demolito sedime incoiporato
ncll ospedale (v Via (JellOspedale no 1)

Bacillen, Carlo, \ ia
Strada della Citta Vecchia risultante da
uno sventramento compiuto negh anni
1940-1950 1924 demolizjone della tor
retta all imbocco di \ ta lot t eita (v \ u olo
Touetta no 5) Bibl 1) Tianensia IV pp
114 122

No 5 Casa d abita/ione borghese costr
1850 ca propr Giugni Aspctto semplice
Entrala attravcrso un cortiletto che e

quanto nmane del giardino esistente prima
delLapcrtura di \ ia Bacillen Bibl l)De
1 oren/i-Vanni 1981 p 61 No 7 Casa

44 eWttUCOA MAGAONO C (.«MUD
ewrrr vtoso via scwtcjo baustsa
HATAXA DQWCWLC 3CAJA J »0

d abita/ionc borghese con spa/i cummer
ciali piog 1854 propr av\ Manolti Da
sforma/ione di tre case mcdicvali in un
blocco unico facciata principale veiso
Piazza Oiande con portici attico e ncca
decora/ionc Bibl 1) Tu inensta I\ p 96
2) MAS 11 I p 157 7) ACo RM 1854
1115

No 6 Casa Mariotti costr 1880 ca Fac

ciata puncipale verso V ia Manac 11 por
toncmo con ma//ette di granito e balcon
cino coinici dipinte alle fincstrc bugna

43 Una agh spigoli sul giardino retrostante
loggiato con scala esterna lorielta-bel
vedere di gusto neogolico e con meilatu
re a coda di rondine Bibl \)MAS7/l p
157

Bacillen, Decio, Via (Vluralto)
Progettata nel 1912 lavori di costruzione
conclusi nel 1924 Bibl 1) Mondada
1981 p 165

No 6A Villa Maister costr 1924—1925
arch Fugenio Cavadini lorrctta-belve-
dere veranda ncche decora/10111 Assai
trasformala Bibl I) Cavadini 1975 p
20

Balestra, Serafino, Via
Progettata e realizzata nell ambito del

piano regolatorc dei Saleggi Borghesi
del 1898 (v cap 4 6 18-19) quale asse

portante sul confine ovest della trama
stradale original ia del Quartiere Nuovo
Onentata sul ccntro della Piazza Giande
e poi prolungata fino alia foce dclla/V/r/g
ma divenne Lelemento urbanistico do
nnnante del delta di Locarno Bibl 1)

Giacoma/7i-Mo7/etti 1981 pp 72 e ss
No 1 Mulino a tilindii prog 1909

comm Angelo Giacometti {UT DC
1909 005) Fabbncato induslriale di n
dotte dimensioni ma interessante in
quanto sviluppalo m altez/a (4 piani) e

munitodi moderni macchman Ampliato
e trasfoimato in casa d abitazione Bibl
DGiacoma/zi Mo/zetti 1981 p 157 No
3 Casa d abita/ione 1904 arch Ferdi
nando Bernasconi si comm Angelo
Giacometti (UT DC 1904 007) proprie-
tano del vicino mulino a cilindri {\ia
Balestia no [) Assai rimancggiata Bibl
1) Giaconw/i Moz/etd 1981 p 126 Ni

lljhi

19-21 Macello pubblico e annessa Ofti-
cmacomunale 1910-1911 arch hugemo
Cavadini comm Comune di Locarno
(UT diversi ptani) Un pnmo progetto
del 1908 di Ferdinande) Bernasconi sr
allora consigliere municipale vienc
scartato dopo aspre polennchc con lo
stesso Cavadini all epoca capotecnico
comunale Vasio complesso induslriale
di concc/ione arclntettonica umtaria lo-
cali per la tnacellazione del bestiamc
stalle depositi cd una casa d abita/ione
Asse di simmetna nord sucl al centro,
grandc spa/to copeito da capnatc in ac

ciaio e con ampie vetrate frontali Im
pianti tecmci della «Maschinenbau
Actien Gesellschaft Cassel vorm
Bcck+Hcnkel» Padighone di macella
zione dei maiali eseguito secondo ll «Sy
stem Kaisei Representant Fritz Maiti
soc anon Berne» Sul lato sud rampe di
carico-scarico e binuno di raccordo con
la linca delle Ferrovie Regional11 leinest
(v Fenona) Successive aggiuntc di ca

pannoni e tettoie Bibl ACo RM
1908 2116 1909 1672 2) PI 1911 no 5

p 66
Ni 2-4/1 ta Luint no 19 Palazzo urbano
con spd7i commercial! prog 1921 arch
Fugenio Cavadini comm Ireneo Rinal
di assuntore delle autolince postali (UT
DC 1921 007) Poitico con pavimento in
mosaico sul fronte di I ia Liuni Element)
decorativ i architettonici di granito e gra
niglie Rimesse per autopostali aggiuntc
piu tardi Casa d abitazione attigua, al
1 angolo di \ia Otellt costr 1970 arch
Cavadini (UT DC 1929 028 1970 002/
087) Bibl 1) Cavadini 1975 p 78 No 8
Casa e magazzino prog 1907 comm
Antonio Nessi (UT DC 1907 007) An
ncsso al magaz/ino piccolo fabbncato
per uffici con fmestrc di gusto neoioma
nico e decorazioni pittoriche floreali
Dcmoliti Bibl 1) Giacomaz/i Mozzetn
1981 p 122 No 10/1 ia Btamantino no
21 Casa civile con spazi artigianah piog
1900 comm Isorni e De Giorgi (UT DC
1900-002. 1924 009) Successivamente
lnnalzato a 7 piani Demolito Bibl 1)

Giacomaz/i Mozzetti 1981 p 114 No 12

Capannone artigianale (cercna), costr
1900 ca Sopraelevato e ampliato pei n
cavarc un appartamento nel 1910 teen
Fihppo Barilati propr G Bianchetti e
nuovamcnte nel 1917 (UT DC 1910 017
1917 001) Bibl DGiacomaz/i Mozzetti

44 1981 p 162 No 14 Fabbrica (Cappclleria
Magadino e Locarno) prog 1916 arch
Eugenio Cavadini per conto della Societa
Immobihare Locarnese propr C May
sereP Eichenberger (UT DC 1916 011,
1917 019/021 1918-001/017, 1924 002)
Complesso industnale di grandi dimensioni

con un altaciminieiaal centro rea
ii7/alo in diverse tappe Largo uso di
granito pei muraturc c decorazioni Padi
ghone sulla strada con pilastri e ampie
vetrate. ongmanamente prcvisto di 7

piani Padiglione centrale a facciata sim

lEEEaiLW
STti nfeiä
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nictrica in ordine classico Demohto
Bihl 1) Giaconidz/i-Mo//elti 1981, pp
178 c 18"* No 18 Sialla e ticniie con
ubita/ione, piog 1906 comm Giuseppe
Lamm macellaio<U[ DC 19064)21)
Tiaslorma/ionc e amphamcnto successi-

\i sul letto impalcatura mctalhca deco-
-ativa e msegna pubblicitaria «FRIGF-
RIO» No 2(f Palestra, prog 1904, arch
Ferdinande) Bernasconi si comm
Societa Föderale di Ginnastica (U1 DC
1904-008) Costiuita m sostitu/ione del-
la vecchia palestra in \ ui hc\ani no 1

Sulla lacciata pnncipale 4 niedaghoni
policromi nportanti il motto «HhRO-
FORTE-FORTE-FRANCO» II vicino
tcrrcno libeio vennc utih//alo conic
campo sportivo 1 unico a Locarno puma
clella costiu/ionc dello Stadio del Lido
(1974) Tiasfoimata in otlicina artigiana-
le-industrialc Bib! 1) Giacoma/zi-Mo/-
zetti 1981 p 127

Ballerim, Francesco, Via
Strada progettala e reali//ula nclFambito
«.lei piano rcgolaiore dei Saleggi Borghe
m del 1898 (v cap 4 6 18-19)
No 3 Falcgnamcna, prog 1908 arch

AmbrogioGalh, comm Feidinando Cas-

sani e Paolo bichenbergei (UT DC
1908-009 1918-011 1925 047. 1970-
077) Piccola fabbrica dalla lacciata
pnncipale rappresentativa simmetnca
con Iron tone decorato e scritte Bibl 1)

Giacomaz/t Mo//etti 1981.pp 151 e 182

No 9 Magaz/tno con cinta e infernata.
prog 1910, comm Battista Rega//i, lab-
bro (114 DC 1910-024) Successive ag-
giunte e traslorma/ioni
No 14 Piccola pala//ina urbana con ne-

go/i, costr 1925 ca lacciata a un asse di
1 inestre con grande vetrina al piano terre-
no No 16 Maga//ino per deposito legna-
mi prog 1909, comm Mario Cometti
<UT DC 1909-002) Frontonc rapprcsen-
tativo con due aperture ad arco Bibl 1)

Giacomazzi-Mozzetti 1981 p 156 No 18

Maga/zino, prog 1910 cpm e comm
Alberto Maccecchim (UT DC 1910-

026) Teltoia con pilastri in muratura e

capnatc di legno 1925 ca aggiunta di
una casa civile con spazi artigianah Suc-
cessivi amphamenti

Ballt, Attilio, Via (Muralto)
Costr 1850 ca quale strada di collega-
mento tra Locarno e Orsclina e la parte
alia di Muralto (v cap 4 6 7)
No 1 Villa Piorita, costr 1870 ca propr
Giacomo Balli (1876) 1920 ca propr
Attilio Balli, traslorma/ione in clinica
privata (clinica Sant'Agnese) 1975

piopr congrega/ionc delle suore di In

genbohl Successivi amphamenti e tra-
storma/iom Bibl DACo Somm 1876

2) Mondada 1981 p 18,177 No 3 Villa
Aha. costi 1890 ca, propr Luciano Bal
li Risalti laterali. fra i quali e chiusa una
veranda d'angolo in lerro e vetio, ample
terraz/e con parapetti abalaustra, grande
parco 1975 propr congregazione delle
suore di Ingenbohl dependance della cli-
nica Sant'Agnese (v no 1)

No 12 Villa Carmclina costr 1910 ca
arch Eugcnio Cavadini, comm Piccini-
ni-Nicora Decora/ioni pittonche del
sottotetto Scalone interno No 14 Villa,
costr 1912-1917, arch Ferdinando
Fischer, comm E Zuppinger, pittore Abi
ta/ione c pinacoteca, balconi, loggiati,
tetto inardesia Successivo ampliamento
Bibl 1) Fischer 1977 tav 1

Balli, Francesco, Viale
Negli anm 1869-1870, il ptazzale a nord
del porto (v Lungohgo Motta), a lato del

lonente Ramogna. venne sistemato e

provvisto di viah alberati in continua-
zione di quelli reah//ati lungo Fattuale
Lai goZoizi (v cap 4 6 9) Tra il 1871 e il
1884 vi si svolge il mercato del bestiame
Nel 1887 il Mumcipio la eseguire dal

geom Cailo Roncaioli un rilievo detta-
gliato della /ona, in fun/ione del piano
regolatore delFing Giovanni Rusca, alio
scopo di dehmitare le aree tabbricabih
lungo \&Ramogna (v cap 4 6 11) Allar-
gamento del campo stradale nel 1927 per
permettere il passaggio dei binari delle
Ferrovie Regional) Tictnesi (v Feno
ua) Bibl DACo RM 1869-3245, 1870-
3742bis. 1871-4699/ 4710/5001-1871.
1884-691, 1887-sen/a numerazio-
ne/2268

Kdicola Costr 1900, propr Angelo Fer-
randi Bibl i)ACo RM *1900-1229 La-
trina pubblica Prog e costr 1901. UT
Locarno Dcmolita Bibl 1) ACo RM
1901-810 Pesa pubblica 1870 piog ing
Giuseppe Fran/oni, esecu/ione cpm
Andrea Giugni c fabbro Gaetano Bossi.
comm Comune di Locarno Dcmolita
Bibl DACo RM 1870-3985/4074/4079
No 3 Casa civile con botteghe, ricavata
dalla traslorma/ione di uno stabile csi-
stentc 1899.comm FilippoFianzoni pit-
tore (U r DC 1899-013) 1924 ncostru-
zione come palazzina urbana con negozi,
arch Emiho Benoit, comm dott Gu-
ghelmo Franzom (UT DC 1924-017)
Appai tcnente al gruppo di case che chiu-
devano la Piazza del Vcrbano (oggi Lai
go Zoizt) verso ovest Decora/ioni a

gratfito in tacciata
46 No 2 Palazzo Funicolare, prog 1925.

arch Enea Tallone e Silvio Soldati
comm Societa della Funicolaie Local
no-Madonna del Sasso FLMS (UT DC
1925-001) Stabile amministrativo-com-
merciale situato tra la strada e la Rarno

gna, contornato al piano terreno da un
portico In tacciata ncche decorazioni in
rilievo Lo stabile faceva parte delle «im-
prese accessorie» d'ordine lmmobiliarc.
nclle quali la FLMS reinvestiva i propn
utih. in csso si msediarono gli uffici <im-

ministrativi della societa Bibl 1) Dc Lo-
ren/i-Varini 1981 p 127

Basilica, Via alia Strada usultante da

ripetuti interventi di miglioriadi un'anti-
co viottolo 1866-1868 sistemazione a

strada carreggiabile, ing Giuseppe Franzom

1898 lavori di miglioria Bibl 1)

ACo RM 1865-2426, 1866-867/1017
1868-2718, 1892-683, 1894-95. 1896-
707/421, 1897-485 1898-154/882
Ni 1,3,5 Villa Sempreverde, villa Rossa
villa Maria Schiera di villini contigui
congiardino antistante, costr 1860-1880
ca (v cap 4 6 16) Trasforma/iom di
edifici preesistcnti, disposizione modu-
lare delle aperture nelle tacciate simme-

47 tnche No 7 villa Rossa) fronte affresca-
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to con molivi allcgorici, atlribuili a

Giuseppe Giugni. detto «Polonia». No 15

Villa, costr. 1880 ca. (v. cap. 4.6: 16).

Edificio simmetrico con t'rontoni trian-
golari mediant sulle quattro facciate.
Grondc pronunciate. No 4 Villa Ida.

prog. 1904, arch. Ambrogio Galli, comm.
Ida Rovere Giusio (UT: DC 1904-010).
Facciata sud con portico, terrazza e fron-
tone centrale con belvedere: ricchc dceo-
razioni piuoriche e in rilievo. Successive
aggiunte; assai alterata. No 12 Villa,
prog. 1906, arch. Alessandro Ghez/i.
comm. aw, A. Gianatelli (UT: DC 1906-
009). Portico c terraz/a sulla facciata
sud.

Borenco, Via (Minusio)
Anlica strada agricola, rettificata e sisle-
niata inizio '900 (v. cap. 4.6: 4).
No 3 Villa, costr. 1905 ca., propr.
Giuseppe Merlini. Torrctta d'ungolo; tetto
piano con camini richiamanti una mcrla-
lura. Demolita. Sul lato sud: magazzini c

deposito delTimpresa costruzione f.lli
Mcrlini & Co. Frontone rappresenlativo
verso la strada. No 31 Villa e dependan-
ce, costr. 1920 ca. Evocazione di una
residenza nobile di campagna con pom-
posa corle d'entrala e grande parco; dc-
corazioni architettoniche eclettichc.
No 4 Villa Orientale, costr. MCM1X.
Murature a facciavista in granito e matto-
nellc di colto: aflrcsco rapprescntanie
una crocifissione in facciata. No 20 Villa
Elisa, costr. 1911—1912. arch. Eugenio
Cavadini, comm. Carlo Pelloni. Princi-
paie esempio di stile liberty a Locarno,
che si cvidenzia nella forma delle aperture

e dci pilastri. nclle ringhiere dei balco-
nie neH'inferriatadellacinta. Ricca poli-
cromia; torretta-belvedere con paraful-
mine. Bibl. I) Liberty 1981. p. 228. No 24
Villa Mon Repos, costr. 1910 ca. Tetto
mansardato alia francesc e veranda con
colonne ioniche. Demolita.

Borgaccio, Via (Minusio)
Antieo vieolo del nuclco di Minusio (v.
cap. 4.6: 4). No 3 Villa, costr. 1890 ca.
Forma una schiera di edifici con iia San
Gottardo no 67 e altre case contigue.
Pilastri della cinta del giardino in forma
di torrette mcrlatc.

Borghese, Contrada
Strada cantonale. 1853-1854: lavori di
miglioria. 1896-1897: allargamcnto del-
Fimbocco \n Piazza Sant Antonio. Deno-
minazione originaria: Contrada Supcrio-
re. Bibl. 1) ACo: RM 1850-937, 1853-

2324/2435/2445/2547/2618/ 2622/2668/
2690/2828/2831. 1854-3224/ 3492,
1893-460. 1894-361, 1896-273/378. 2)
MAS Tl I. pp. 106-112.
Giardino pubblico Prog. 1900. Ufficio
tecnico comunale. Impianto a forma
triangolare al bivio con Via Cittadella. II

terreno venne ccduto al comune da Emi-
lio Balli acondizione che il giardino fosse

scmpre mantenuto tale e che vi si co-
struisse una fonlana, realizzata nel 1901

(data sulla fontana). Cinta di granito pro-
filato e inferriata. Bibl. 1) ACo: RM
1900-1838.

51 No \/\'ia Cittadella no 4 Palazzo resi-
denziale urbano, costr. 1856-1857, arch.
Giuseppe Franzoni, comm. Paolo e Gu-
glielmo Pedrazz.ini. Facciata sud simme-
trica con 9 assi di fineslre: scala centrale
con grande atrio d'entrata. Piccolo
giardino; cinta con inferriate lavorate analo-

gamente alle ringhiere dei balconcini.
Portale su Via Cittadella con stemma Pc-
draz.zini. 1903 (UT: DC 1903-009). Ac-
quistato dalla Corporazione dci Borghesi
nel 1949. Bibl. 1) MAS Tl I (1972), p. 125.

50 No II Palazzo urbano con nego/.i, prog.
1897. arch. Fcrdinando Bernasconi sr..
comm. Willy Simona (UT: DC 1904-
025). Costruzione signorile in stile neori-
nascimentale; nelle scale decorazioni
pittoriche datate 1898; verso il giardino

ad est fabbricato aggiunto di un piano,
tetto a terrazza con parapetto a balaustra.
Apre la schiera di edifici contigui (ni
13-19), realizzati con 1 "allargamcnto della

strada (v. sopra). Bibl. 1) ACo: RM
1896-487/586, 1897-1598.
No. 2 Palazzo Orclli-Raffaeli, I860 ca..
trasformazionc unitaria di alcuni slabili
preesistenti. Patio sul retro; ad ovest am-
pio giardino pensile con disposi/ione
scenografica degli elementi cosiitutivi
(balauslre. scaloni). Formazione di un
portico posticcio negli anni 1950. Bibl. 1)

MAS Tl 1 (1972). p. 126. No 32 Casa
Bustelli (caffe California). 1850 ca. per il
suo aspetto attuale. ma con parti murarie
risalenti ft no al '500. Loggia aH'ultimo
piano. Durante tutto il secolo scorso fu il
ritrovo dci postiglioni alia guida delle
diligenze diretle nelle valli. Bibl. 1) MAS
Tl 1(1972), p. 90. No 42 Casa civile con
negozi, costr. 1888. propr. Giulio Alliata.
Edificio assai strclto c lungo a lato della
chiesa di S. Antonio; piano nobile con
finestrc piü alle e sormontate da vistosi
frontoni. Bibl. I) ACo: RM 1888-343. No
44 Villino Alliata, arch. Ghez/.i, prog.
1902, comm. eredi Giulio Alliata (UT:
DC 1902-012). Giardinetlo e frontone
centrale centinato.

Bossi, Via
Antica strada della Cilta Vecchia tra
Piazza Grande e Via Cittadella. Selcia-
tura nel 1866. Bibl. 1) ACo: RM 1866-
1017/1057.
No 1 Gruppo di due antiche case civili,
ora riunite. propr. Francesco Celesia.
Facciata verso Piazza Grande risultanlc
da una trasformazione del 1881. Nel 1909

ampliamenio e ristrutturazione del I

"edificio posteriore, arch. Francesco Rausce-
ro di Milano (UT; DC 1909-009).
Bibl. 1) MAS Tl I (1972). p. 93. Bibl. 2)
ACo: RM 1881-97.
No 2 Palazzo residenzialc-commerciale.
Trasformazioni fine '700. inizio *800 e

nel 1887. propr. Gregorio Mantegazza e

Gian Gaspare Nessi. Ulteriore trasformazione

nel 1914. arch. Alessandro Ghez/.i.
comm. Enrico Ambrosoli (UT: DC 1914-
001). Al/amento. nuova facciata sulla
Piazza Grande con ricchi elementi archi-
tettonici e ornamentali in granito.
Facciata assai alterata; intcrno complcta-
mente rimaneggiato. Bibl. 1) Tivinensia
IV, p. 94. 2) MAS Tl 1 (1972), p. 146. 3)
ACo: RM 1887-1840.

Bramantino, Via
Strada progcttatae realizzata nell'ambito
del piano regolatore dei Saleggi Borghesi

del 1898 (v. cap. 4.6:18-19), quale asse
centrale trasversale del Quartiere Nuovo.
Prolungata negli anni immediatamente
successivi verso ovest fino alia zona Pe-
schiera.
No 21 v. Via S. Balestra no 10. No 27
Palazzina residenziale-artigianale. costr.
1920 ca., al piano terreno officinc con



75 Locarno

grandi vetrate ad infissi mctallici. No 33
Villino. prog. 1907, arch. Luigi Zan/i.
comm. Fran/ Mantcga/./a (UT: DC
1907-001). Torretta-belvedere. Trasfor-
ma/ionc successiva: forma/ione di ne-
go/i al piano terreno innal/amcnto di un

piano. Dcmolito. Bihl. I) Giacoma/zi-
Mo/zclli 1981. p. 140.
No 14 Palaz/.ina rcsidcnzialc-artigianalc,
prog. 1907. arch. Elvidio Casscrini,
comm. Allilio Do Giorgi (UT: DC 1907-
022). Magaz/ini al piano tcrrcno, teltoia
di metallo sul retro: ornamenii pittorici c
in rilicvo. 1917: ampliamenlo sul retro,
con lotto praticabile a tcrra//a, arch. Eu-

gcnio Cavadini (UT: DC 1917-004).
1920: aggiunta di ateliers di produ/ione
per una «Fabbrica ga/cuse», arch. Ales-
sandro Ghezzi (UT: DC 1920-017). Bib!.
1) Giacoma/./i-Mozzetti 198I, pp. 146,

I9l.

Brione, Via (Minusio)
Strada cantonale da Minusio a Brione.
costr. 1840 ca. (v. cap. 4.6: 4).
Chiesa di S. Maria delle Grazie XVII
sec. 1853: nuova faeciata con portico e

frontone mistilineo spezzato di gusto

49

ff i
ncobarocco. I870: ampliamcnto del coro
e nuovo altare. Bibl. I) MAS 7/ 111 (1983).

pp. 260-265. 2) Mondada I944. pp 52-
53.

Brione, Via (Orselina}
Strada cantonale da Orselina a Brione,
costr. 1900 ca. (v. cap. 4.6: 35).
No I Chiesa di S. Bernardo, costr. prob,
nel XVI sec., con aggiunte e ampliamenti
del '600 edel '700.1826: irasformazioni
esterne e interne, cpm. Giovan Baltisla
Giacometti detto «II Borghese»: finestre
a me/./aluna, completa/ione della faeciata

con portico, volte. 1859: dipinti di
Giovanni Antonio Vanoni. 1869: costr. can-
toria. 1862: posa di balauslre in marmo
rosso provenienti d a 11 a Madonna del
Sasso (pcrdute). 1867: installa/ione di
un'organo. pure proveniente dal la
Madonnadel Sasso (ora smantellato). 1901—

1902: trasforniazioni in stile neomcdie-
vale su progetto del rettore don Enrico
Merlini: altari principaie (1901) e sccon-
dari (1903) su piani dell'arch. Paolo Za-
nini. cseguiti dal marmista Giovanni Maria

Fossati. 1963-1965: nuovi restauri
con distruzionc delTarrcdo e delle deco-

razioni neomedievali tranne: lunettone
Orientale con FAnnunciazione e meda-

glione dellTmmacolata del Vanoni: lese-

ne e pavimento a mosaico del 1901-1903.
Bibl. 1) Buetti 1902. pp. 290-294. 2) 77-

chiensia IV. pp. 413^415. 3) MAS 77

(1972), pp. 412-416. No 5 Cimitero.
Cappella inortuaria dei frali cappuccini della
Madonna del Sasso, costr. 1920 (iscri/io-
ne nel timpano), arch. Ambrogio Gaili.
Di gusto neoclassieo. Bibl. I) Caldelari
1982. p. 135.

Canova, Ripa
Allargamento e migiioria della strada

prcesistcnte nel 1907, ing. Enrico Toma-
sctti. ncirambito del piano regolatore del
1900 (v. cap. 4.6: 24). Bibl. 1) ACo: RM
1907-679.

49 No 1 Asilo infantile. 1887, arch. Augusto
Guidini. comm. Society Asilo infantile di
Locarno (UT: piani di progetto). L'edifi-
cio e stato inserito in un'ampia area verde

compresa tra il Castello e la chiesa di
S. Francesco. Edificio di un piano, con

54 patio interno. Zoccolo di graniio: ele-
menti decorativi in cotto: medaglioni raf-
figuranti i profili di 6 poeti c scrittori
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della letteratura italiana (Danlc. Tasso.
Man/oni. Parini, una figura femminile c
lorse Virgilio). Bagni pubblici della citta
nel seminlerrato. Bibl. 1) ACo: KM 1886-
1269. 1887-1711/1986. 2) MAS 77 1. p. 96.

Canuvacce, Via (Muraltu)
Strada cantonale da Muralto a Orselina,
prog. 1861; realizzata negli anni succes-
sivi. Lungo il lato a monte, schiera di
villc con grandi giardini. Prosegue sul
territorio comunale di Orselina con la
denominazione Via Consiglio Mezzano.
Bibl. I) Mondada 1981. p. 113.

No 21 Villa Violetla. cosir. 1900-1910 ca.
(v. cap. 4.6: no 26), prob. arch. Elvidio
Casserini. Veranda in vetro e metallo.
No 6 Villa Pauliska con torretta-bclvede-
re costr. 1900-1910 ca. (v. cap. 4.6; 28).
No 8 Villa L'Eremitaggio. costr. 1890ca.
(v. cap. 4.6: 28), propr. Sarah Moricy di
Oxford. 1919: il testamento destina la villa

a ricovero per 8 donne anziane: per
difetto di procedura la villa rimane al

comune assieme a villa Bellavista (no
10). 1924: vendute enlranibe a privali.
Bibl. 1) Mondada 1981 pp. 170-171. No

10 Villa Bellavista. costr. 1900 ca. {v.
cap. 4.6: 28). propr. Sarah Moiiey (v. no
8). Architettura d'ispirazionc neoclassi-
ca; frontone centrale; veranda laterale.
Bibl. 1) Mondada 1981 p. 171. No 12 Villa.

costr. 1916, arch. Ferdinando Fischer,
comm. sig. J. Fischer. Nella faceiata
principale rasimmetria della loggia
d'angoloe il largo frontone centrale stan-
no in rapporto di tensione fra loro. Bibl.
1) Fischer 1933, tav. 3. No 14 Villa Rose

Marie, costr. 1916, arch. Ferdinando
Fischer, comm. sig. F. Aeschbach. fabbri-
cante. Frontone mistilineo di gusto neo-
barocco («Heimatstil»); veranda con ter-
razza. Bibl. 1) Fischer 3933, tav. 6.

Cappuccini, Via
Anlicamente Via Francesca. Strada
cantonale principale in conlinua/ione di
Contractu Borghese. Lavori di ailarga-
mento e miglioria nel 1910. Bibl. DMAS
TI I (1972F pp. 126-126. 2) ACo: KM
1910-2049.

55 No 1 Villa Rosa, costr. 1910-1911, arch, e

propr. Eugenio Cavadini. Deeora/ioni a

traforo in lacciata. Bibl. 1) ACo: RM

56 1910-1633. 1911-1686. No 3 Villino dei
Glicini. prog. 1911. arch, e propr. Eugenio

Cavadini (UT: DC 1911-012). Torrel-
ta-belvedere. Decorazioni liberty solto la

gronda. A sud portico e lerrazza in ghisa.
No 5 Palazzo urbano con nego/i, costr.
1906, arch. Alessandro Ghczzi, comm.
arciprcte don Isidoro Fonti. in qualitä di
rappresentante legale dclle monache di
S. Catcrtna (propr. Repubblica e Cantonc
Ticino). Fa parte, assieme ai ni 9 e 11,

della fascia edificata lungo il limitc nord
del sedime del monaslcro di S. Caterina
(v. Via Santa Caterina no 4). Bibl. 1)

ACo: RM 1906-341. 1906-1664. No 9

Villa, prog. 1910, arch. Olinto Tognola,
comm. arciprcte don Isidoro Fonti (UT:
DC 1910-011). Atrio d'entrata eolonnato.
chiuso fra due risalti laterali: anncsso con
terrazza. Sedime appartenenle al mona-
stcro di S. Caterina (v. no 6). No H Villa,
prog. 1910, arch. Olinto Togola. comm.
arciprcte don Isidoro Fonti (UT: DC
1910-012). Sedime appartenente al Mo-
nastero di S. Caterina (v. no 6). Cabina
di trasformazione Costr. 1910 ca. Stesso

tipo di quella al Bosco Isolino. No 17

Casa civile con nego/i, prog. 1910, arch.
Giovanni Quirici, comm. Enrico Ga-
gliardi (UT: DC 1910-016).

53 No 2 Scuola Normale femminile. prog.
1890. ing. Ferdinando Gianella, comm.
Stato del Cantone Ticino. Rialzata di un
piano negli anni 1903-1904, arch. Ferdinando

Bcrnasconi sr. Piccolo parco in
declivio, con ricca vegetazionc. rialzato
rispetto al campo stradalc. Pianta a U,
entrata centrale sovrastata dalle grandi
finestre ad arco dclTaula magna e da un
frontonc: decorazioni pittoriche, in parte
sbiadite. con mcdaglioni raffiguranti di-
versi personaggi della civiltä artistica e

letteraria e con scritte filosofieo-morali.
Grandi aperture vetrate verso il cortile
intemo. Decorazioni pittoriche (ghirlan-
de e medaglioni) e in rilievo sotto la
gronda. Bibl. 1) Guida Brusoni 1898, p.
20. 2) ACo: RM 1890-208/309/371. Ni 4,
6 v. Via al Sasso no 1. No 12 Palazzo
Morettini, costruzione originaria del

52 '700. Aspetto attuale dovuto prcvalente-
mente alia trasformazione del 1864, arch.
Giuseppe Franzoni, comm. aw. Pietro
Morettini, che fece eseguirc i lavori dopo
la morte del cugino barone Marcacci, di
cui era crcdc. Ulteriori trasformazioni
nel 1870, forsc delFarch. Francesco Galli
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(data sull'intonaco del solaio) e ncl 1897

(cortile intcmo. data e sigia P.M. scolpiti
in una pietradella fontana). Verso la fine
del sccolo tl palazzo e abitazione e pro-
prictä del sindaeo aw. Francesco Balli.
Lavori intcrni ncl 1903 (UT: DC 1903-

019). Oggi Biblioteca regionale di Locar-
no. Facciata sulla strada in rigoroso ordi-
ne classicistico. con portone centrale a

picno sesto: il retro per contro gia di

gusto neorinascimentale con grandi
aperture ad arco ncl portico incorporato e

al piano nobile. Cortile d'onore raechiu-
so Ira due ali lalcrali (servi/i e scuderie).
aperto sul grande parco in declivio.
All'interno decorazioni pittoriche dei
solTitti aitribuiti a Giovanni Antonio
Vanoni: in particolare gli affreschi della
volta del salone d'onore: lunettoni con
putti (rappresentazione dclle stagioni)
e gli stemnti dclle famiglic Marcacci e

Ballt; cartigli con «rocailles» e ornamen-
ti florcali." Bibl. 1) MAS Tl I (1972).

pp. 128-129. 2) ACo: RM 1854-3607/
3788.

Castello, Piazza
Pia/zale tracciato nelPainbito del piano
regolatore del 1900 (v. cap. 4.6: 24) e

sisiemato negli anni successive contem-
poraneamente alle inigliorie c alia realiz-
za/ione dclle nuove strade che vi con-
fluiscono. Tra il 1901 e il 1903 demolizio-
ne dei ruderi del porto e riempimento del

«Laghetto» (v. no 12). Bibl. 1) ACo; RM

1904-1819/1846/1951, 1906-910. 1907-

450/679.
57 Ciasometro (v. anche cap. 2.5) Costr.

1875. ing. Ermanno Bumiller. dir. della
Societä Nazionale del Gaz di Pisa,

comm. Societä Locarnese per il Gaz. «II
fabbricato coprirä una superlicie di 350
metri e comprendcra il magazzino del
Carbone c Coke, la Sala dei forni. le

stanze del condensatore. dei depuratori.
del misuratore e del regolatore, il labora-
lorio, il magazzino di installazionc, 1'uf-
ficio. rabitazione del capo-fuochista.
Adiacenti alia labbrica si trovano: il
Camino alto metri 16 e munito di parafulmi-
ne e la vasca del calrame della capacitädi
3 melri cubt... La vasca del gasometrodel
diametro di 9 m e 90 interni e d'una
profonditä di m 4.90 deve esserc di per-
fetla tenuta ed avrä percio nel fondo una
massicciata in cemento e ghiaia spczza-
ta... La campana in lamiera di ferro deve
avere una capacitä utile di 300 metri cu-
bi» (dalla relazione tecnica del progetto).
Demolito nel 1934 e sostituito dalla nuo-
va officina in \ ia della Posta no 34. Bibl.
1) Gas 1975.
No 1 Palazzo rcsidenziale-commcrciale,
prog. 1908, arch. Ambrogio Galli. comm.
Federico Piccone (UT°DC 1908-008).
Successivamente rialzato di 2 piani.
Bibl. 1) Giacomazzi-Mozzetti 1981. pp.
148-149.
No 12 Castello. Vasto complesso fortifi-
cato ampliatosi ncl corso dei secoli fino a

raggiungcre il suo massimo sviluppo ncl
'400-'500 sotto il domtnio dei conti Ru-
sca. Smantellato e distrutto fino alle at-
tuali strutture nel 1531 dagli sviz.zeri. che
vi insediarono la sede dei landfogti. Con
Findipcndcnza cantonalc cntra in pos-
sesso del nuovo Stato, che nel 1821 tra-
sforma il piano terrcno per sistemarvj il
Pretorio, la gendarmeria c gli ut'fici can-
tonali. Studi e rilievi di Johann Rudolf
Rahn negli anni 1870-1890. Verso il 1899
si pone il problems dei restaun: ritievo
da parte del I

* UiTicio tecnico comunale,
sondaggi deH'arch. Ferdinando Berna-
sconi sr. su indtcazioni dell'arch. Luca
Beltrami di Milano. incaricato di esegui-
re una perizia. 1901-1903: demolizionc
dei ruderi dell'antico porto del XV sec.
(v. Lnngolago Motta: Porto), originaria-
mente a contatto con il lago. in seguito
congiunto con un canale a lato del Mu-
raccio (v. Juane Maggia) e, al piü tardi
ncl *700, messo a secco dalFavanzare del
delta e ridotto ad uno stagno, detto La-
ghetto, per tulto P800. 11 trasferimento
nel 1908 al nuovo Pretorio (v. Via della
Pace no 6) degli uffici cantonali permet-
te di passare alia fase operativa. Studi e

progetti di restauro delFarch. Ambrogio
Annoni di Milano negli anni 1910-1914,
intcrrotti dalla guerra. In relazione a que-
stc indagini lo studioso locale Giorgio
Simona. coadiuvato dallo stesso Annoni
e dal pittore G. Lombardi. compie una
ricostruzione ideale delFantico Castello.
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Reslauro alfidato a Fnea Tallone che

pure esegue numcrosi schi//i di ricostru
7ione Lav on di restauio attuati negli an
in 1921 1928 sollo la diie/ionc dell ar
cheologo e pittorc bdoardo Berta attian
cato da! piltoic Biuno Nizzola e dal-
1 arch Enulio Benoit demoli/ionc di
aggiunte spurie nuove coperture m pio
de remterpieta/ioni secondomodelli sti
hstici viscontei dei dettagli architettoni
ci tinestre merlaiure parapetti Attual
mente il Casiello e di propneta del Co-
munc e ospita il Museo civico Bibl 1)

Rahn 1894 pp 119-150 2) Berta 1928 3)
Berta 1980 4)Chicsal946 pp 22-26 5)
MAS 7/ I (1972) pp 24-60 6) ACo RM
1893-1219 1898 2262 1899 278/439
1902 1564 1903-1391 1910-2141 1911

787 1912 2708

Castelrotto, Via
Antico vicolo del centro storico 1859
selciatura 1920 allargamento, sistema
zione c demoh/ione del passaggio coper
to all incrocio con \ w dell Ospedale
Bibl 1) ACo RM 1858 562 1917-2342
1918-789 1920 1483

Ni 3-5 Palazzo borghese della seconda
metadcl 700 attribuito all arch Gaeta-
no Matteo Pisoni Edihcio classicistico
eon torretta belvedere Trasforma/ionc
1896 arch herdinando Bernascont si

comm Giuseppe Bianehetti Patio inter
no con lucernano pohcromo in stile llo
reale Su V la San Fianc esto piccolo par-
co a impianto geometrico padiglionc
in ghisa e recinzione con grata di ferro
oggi tutto scomparso Bibl 1) MAS TI
1(1972) pp 96-98 2) ACo RM 1896
150

No 2 v \ ta San Fiancesco no 6

Cattori, Giuseppe, Via
Progettata e reali//ata nell ambito del

piano regolatorc dei Salcggi Borghesi
del 1898 (v cap 4 6 18-19), col nome di
Via dei Teatio Bibl 1) Giacomazzi
Mo//etti 1981

No 7 Casa Bramantino prog 1926 aich
Fugenio Cavadini comm Societa Im
mobihare Locarno Pala//ina plurilami
liurc Recin/ionc del giaidmo con pila
stn di cemento pietabbricati in stile Ho

reale prog 1904 arch Alessandro
Ghc//i comm Giovanni Pedra//mi
(UT DC 1904 011) Bibl 1) Cavadini
1935 pp 8-9 No 11 Pala7/ina pluritami
hare prog 1928 arch E Hinnen comm
Pietro Sasselli (UT DC 1928 009) oia
pensione 1 \dia No 13 Casa Paracelsus
1920 ca Villino adtbito a pensione cinta
con lnterriata
No 4 Palaz'ma plurifamiliare prog
1924 arch Ferdtnando Bernasconi jr
comm Fidtelh Varim (UT DC 1924

028) «Stile lombardo» nvestimento in
lalen/io a laccia vista al piano teireno
loggetta tnfora Cinta con infernata Ot
molita

Cedro, Sdlita del (Muralto)
Tratto di un antico sentiero tra Muralto e

Orsclina (v cap 4 6 7)
No 1 Villa costr 1920 ca arch Ohnto
Tognola comm Ermanno Buetti Log
getta belvedere decora7ioni pittoriche
ornamentali

Chtossina, Via
Antica stradina d accesso ai vigneti nella
zona del Taz/mo Selciatura ncl 1875 11

piano regolatore del 1900 (v cap 4 6 24)
tie prevedeva I allargamento Non ese

guito Bibl l)ACo RM 1875 9052
61 No 2 Oratorio maschile prog 1905 arch

Bernardo Ramelli e Giuseppe Bordon
7otti comm arciprcte don Isidoro Fonti
(UT DC 1905 002) costruito in sostitu
zione dell oiatono festivo in \ ta ai Sa

Ii gg/ no 10 Corpo avanzato con atno
d entrata c trontone assai elaborato in
stile neogotico Altcrato da successive
aggiunte

Cimitero, Piaz/ale (Muralto)
Piazzalc formatosi all incrocio di diverse

stiade costruite in vane epoche in pros
simita del cimitero
Cimitero di Muialto Costr 1885 mg
L uigi Form impr A RigolmieP Sovc
ra sostituisce il vecchio cimitero presso
S Vittore (v Fnrza San \ ntot e) 1885-
1886 costruzione della cappella mortua
ria 1897 e scguenti tiasicrimento dei
monumenti lunebri dal vecchio cimitero
di S V more a quello nuovo Successivi
ampliamenti Singoh monumenti fune-
bri Cappella aw Vittorc Scazziga 1895

ca Cappella Teresa Pcdrazzmi Jauch

cupolaaffiescatanel 1905 CappellaBar
toloineo Torioni 1905 ca Cappella fam
Nessi 1905 Cappella Pedro Nessi 1915

ca Tomba del pittore Jakob Wagnei
Grosch scultura di Adoll Meyer (Zolh
kon) 1915 ca Tomba di Roll Mauani
scultura di E Astoni 1925 ca Bibl I)
Mondada 1981 pp 53-54 148

Cimitei <i, Vicolo del
Antica stradina a londo cieco per 1 acces
so ai vigneti sopra lachiesa di S Maua in
Sclva (v eap 4 6 5)
No 2 Iipogralia prog 1907 arch Fcidi
nando Bernasconi si comm Michele
CuugnifUl DC 1907 012) Capannonc
aitigianale giandi vetrate fronte con
ricche decorazioni pittoriche e in rilievo
sciitte c fronlone Amphamento 1910

arch F Bernasconi sr (UT DC 1910

014) Annesso residen7iale artigianale

Ciseri, Antonio, Via
Tracciata c rcalizzata nell ambito del

piano regolatore dei Rrati Bolctti del
1893 Editicazione in gcnerc a confine
con palazzi uibani di 3^1 piani e negozi
al piano terrcno (eccezione v no 9) Ter
rem venduti dal Comune quasi sempre al

momento della presenta7ione della do
manda di costruzione prezzo al mq Fr

4-/5- Bibl 1) Giacomazzi Mozzctti
1981 pp 28-32 40

60 No 7 Palazzo urbano con negozi prog
1898 arch Ferdmando Bernasconi
comm lo stesso Bcinasconi con Luigi
Franzom (UT DC 1898 002) 1903 ai

bergo Fratelh Bertini 1909 albergo
Central et du Kursaal au Lac (gerente
Trepp) piu tardi albergo Pestalozzi Ori
ginanamcnte tetto piano con parapetti a

balaustra Demohto Bibl 1) Giacomaz
zi Mozzetti 1981 pp 44 e 106 2) Varim-
Amstutz 1985 p 38 3) ACo RM 1898
977/1165 1900 114 No 9 Villa Buenos
Aires prog tebbraio 1898 comm Adol
fo Nessi 1 piani dell edificio non erano
conform! alle condiziom di edificazione
mclusc dal Municipio nel contralto di
vendita della parcella nel 1897 che pre
v edeva la eosti uzione di palaz/ine a con
fine della strada In seguito ad una risolu
zione dell Assemblea comunalc il Muni
cipio viene costrctto a cedeie allentando
1c norme del capitolato d asta pei la ven
dita delle parcclle del Quartiere Nuovo
(v cap 2 6) Acquistata nel 1906 da Gio
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\anni Pcdra/zini iibattez/ata villa LI
Cat men e sopraelevula, arch A. Ghe//i
(U1 DC 1906 029) Ultenore aggiunta
nel 1918 arch Lugano Cavadim (UT
DC 1918 007) Villa con parco accesso
centrale con scalonc letto piano con ba-
laustre, sia prima che dopo I innal/amen-
to Demohta Bibl 1) Giacoma/zi-Moz
/etti 1981 pp 80-81 44 e 189 2) ACo
RM 1897 822 1898-207 VA 18 2 1898

No I! Grande nala//o cittadmo con ne-

go/ieultici prog 1897 comm Vincen-
/o Dan/i Sede dclla tipogratia e casa
editricedel proprictario Trastorma/ione
nel 1919 quale nuova sede della Banca

Popolarc Svi//era, arch Ferdinand
Fischer (UT DC 1919-006) Sul retro ma

ga//ino e rustico prog 1898 arch Ales
sandro Ghez/i (UT DC 1898-006) De-
molili entiambi Bibl 1) Giacoma//i-
Mo/zetti 1981 p 44 10« c 187-188 2)
ACo RM 1897-822/882 No 13 Palazzo
urbnno con nego/i prog 1896 comm
Gcrolamo Bianchetti (UT DC 1908-

012) 1914 albergo Daheim (gerente H

Knoblauch) 1921 gerente lam Reich
Aebli Risalto centrale sovrastato da una
halaustia Successivarnente sopraeleva
to Demolito Bibl 1) Giacomaz/i-Moz
zettipp 44 e 128 2) ACo RM 1896-864/
468 No 15 Palazzo uibano con nego/i
alTangolo con \ ia della Posta, piog
1896 arch Fcrdinando Bernasconi
comm Luigi Bianchetti Risalli laterah
sormontati da timpani nella lacciata su
\ ia Cisen Successive aggiunlc sul nitro
gia nel 1899 e qumdi nel 1924 Demolito
(UT DC 1924-080) Bibl UGiacomaz
zi Mozzctti 1981 p 44 2) ACo RM
1896-772 1899 121 No 17 Palazzo ui
bano con nego/i all angolo con \ ia della
Pasta prog 1898 comm Pamficio so
ciale Aggiunta di un locale per il lorno
gia nel 1899, aich Alessandro Ghe/zi
lUT DC 1899-007) Bibl DGiacomaz-
7i-Mo/zctii 1981 pp 44 e 111 2) ACo
RM 1898-1088/1296/1816/1860 1899-
480 No 23 Casetta 1860 ca tacente
parte del complesso delle «Case Bolctti»
sventrato nel 1980 ca per permetlere il
^ongiungimcnto di \ ta Cisen con \ ia
Tie\aiu Finestre in stile neogotico De
mohla
No 2 featro-Kursaal costr 1902 arch

Fertlinando Bernasconi sr comm So-
cicta del Teatro 1898 costitu/ionc del
Comitate) di promo/ione costruzione
featio (Picsidente smdaco Fiancesco
Balli) 1900 concorso di progetta/ione
giuria pro! Moretti arch Costantino
Masclh Luigi Rossi, pittorc vincitore
arch Bernasconi (progetto claboiato con
la collabora/ione del pittore Filippo
Franzoni) preventivo verilicalo dal
I ing Campo di Milano II Municipio
piopone all Assemblea comunalc
(29 12 1900) di cedere gratuitamente il
lotto B destinatodal piano regolatore dei
Saleggi Borghesi alia eostiu/ione di un
edilicio pubblico a condizionc che il
Teatro sia messo a disposi/ione del
pubblico gratuitamente per assemblce e riu-
nioni su richiesta del Municipio L
Assemblea tuttavia iniponc la vendita Fac-

ciata pnncipale verso lan>o Zaizi con
grandi aperture vetrate ad arco nel vesti-
bolo e nel foyei al piano supetiore tetto
piano con parapetto a balaustre corpi
laterah di un piano con scrvi/i, camciuu
ufhci ecc Intei no ideato dal Franzoni

ispirato al teatro \cne/iano della Fenice

loggette disposte a ferro di cavallo su due

piani e soirette da colonnine stucchi e

pitturc sul solhtto, lampioncim di vctro
opaco Nel 1904 Ruggcro Leoncavallo vi
diresse la sua opera «I paghacu» ncl-
Foichestra suonava come violoncellista
Tihppo Franzoni Nel 1909 il Teatro vie
ne affittato alia Societa anonima del Ca-
sino-Kursaal (pres arch Giuseppe Paga-
ni) che ottiene la liccnza per 1 eseruzio

59 di giochi d'a/zardo, amphamento pei sa-

lagiochiecabaret nel 1909 arch Pagani
entrata d'angolo e ampie vetrate su \ ta
C attoti II terreno necessario di pioprieta
comunale venne acquistato alFasta
L edilicio molto altcrato alFcsterno e

completamente tiaslormato all interne)

ncglianni 60 e stato rimodernato Bibl 1)

ACo RM 1898-2086 1900-2180/2206,
1908-1467/2898 1909-144/177 2) MAS
II I pp 166-166 8) Bianconi 1974, pp

74-76 4) A/zoni 1976 pp 168-169 6)
De Loren/i Vanni 1981 p 48 6) Vanni-
Amstutz 1986, p 77 No 2B v Lat^o
Zoizi no 8

Cittadella, Via
Asse pnncipale intcrno della Citta Vec-
chia parallcla al Ironte dei portici di
Piazza Ca andt Bibl 1) MAS 77 I (1972)
pp 117-120
Ni 5-7-9 Schiera di case civili No 9,

piopi Alberto Bacillen sisteina/ione
facciate nel 1902 (UT DC1902 008) No
6 propi seilaio Battista Roncaioli riat-
tamcnto lacciata, con formazione balco-
nievetunenel 1906,arch Giovanni Qui-
rici (UT DC 1906-007) Assai alterati
Bibl DACo RM 1902-1186, 1906-428
No 15 Casa civile trasformazione I860
ca sistenwione facciata torretta-belve
deie Bibl l)ACo Somm 1897 Chiesa
Nuova 1628 dcchcataaS Maria Assunta

di proprieta dei canonici del eapitolo
di Locarno 1840 8 altan di marmo 1880

ca nuovo pavimento 1890 nuova sa-

crestia 1899 restaun alle pareti interne e

agh stucchi con contrasto di opiniom
sull intonaco (nel fratlempo sostituito)
Bibl 1) MAS Tl I (1972) pp 298-816 2)
ACo Somm 1897 8) ACo RM 1890-
199 No 21 Casa civile XVIII sec
Trasformazione facciata nel 1916 aich
Ambrogio Galli, propr Bartolomeo
GerevimlUT DC 1916-021) Conserva-
zione degli elementi architettonici e de-
corativi preesistcnti (forma delle finestre

stucchi e alfresco) Bibl I) MAS Tf
1 p 122

No 4 v Conti ada Boighese no 1 Ni 6-8-
10 Case civ ill raggruppate attorno ad un
coitile inteino, accesso tramite portale
neogotico No 6 Trasfoinwione 1908,
aich AlessandroGhez/i, comm Battista
Vaunt (UT DC 1908-011), conservazio-
ne affresco del XV-XVI sec in facciata
No 8 Trasforma/ione I860 ca (propr
Giuseppe Bacillen) Giardino verso
nord veranda di metallo decorazioni a
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graffito sul cortile. salone con allrcschi
lllusionistici al piano terreno No 10

(propr Giuseppe Quattrini) Ristruttura-
/ionc 1932. prob m occasione della de-
molmone dello stabile antistantc (v
Piazzetta F htanzoni), reimpicgo di ma-
tenale di spoglio (mensole con masche-
roni) Bibl 1) MAS II I (1972). p 125 2)
ACo Somm 1897 No 16 v Piazzetta I
Fianzom no 1 No 20 Casa di onginc
medtcvalc Prinio piano pavimento a

mosaico, meta '800 ca attnbuito al de-
coratore Antonio Balestra 2 soffitti af-
freseati con motivi decorativi, attribuiti a

Giovanni Antonio Vanoni Trasforma-
?ione 1891. comni Giorgio Pellanda
Bib! \) MAS n \ (1972), pp 120-123 2)
ACo RM 1891-782 No 22 Casa civile,
propr Giulio Fanciola Decorazioni flo-
reali a graffito in facciata, 1900 ca Assai
alterata Bibl l)ACo Somm 1897

Collegiata, Via della (Muralto)
Reali7/ata verso il 1876. in seguito alia
costiu/ione della sta/ione fcrroviaria (v

cap 4 6 7 10)

No 1 Pala/zina rcsiden/iale. costr 1890

ca (v cap 4 6 34) Successivamcnte
trasformata m pensione (Rio Gaim) No
3 Villa, costr 1890 ca (v cap 4 6 13)
Portico con lcrra//a pilaslnm e ringhie-
re di ghisa Successivamcnte trasformata
m pensione (Garni Rex) No 5 Villa
prog 1929, arch Eugenio Cavadini
comm Giuseppe Janner Corpo antistan-
te con terra77a e neg07i Vieridiana re
cante la scntta «SICUT UMBRA DIES
NOSTRI»

Consiglio \le7zano, Via (Orselina)
Strada cantonale da Muralto a Orselina,
prog 1861, reali/7dia negh anm succes-
sivi Prosegue con la denomuwione \ ta
Canoxatte sul tcrrntorio comunale di
Muralto Bibl 1) Mondada 1981 p 113

No 45 Aibergo Siebenmann costr 1908,

propr Lina e Gottfried Siebenmann
Grande edificio albeighiero con sporti
«Heimatstil» agli spigoli. loggiato fron-
tone centrale grande parco In seguito
Radiumkurort 1927 ca Istituto Castello
Bianco, «Institut de Ier Rang pourJcunes
Fillcs» (Bib! I) Successivamcnte casa
di nposo Montesano Bibl 1) Guida
Haidme\ei 1927, inscmone 2) Varini-
Amstut/ 1983, pp 75-76
No 38 Villa Mignon, costr 1920 ca Ri-
salto convesso raddoppiato nel corpo
avan?ato (veranda e tcrraz/a), grande
parco No 48 Vilhno costr 1910 ca

propr tarn Schätzte Passalli Tetto a ca-
panna di gusto norchco

Corpora/ioni, Via delle
Risultante da uno sventramento del tes-
suto edili7io tra \ la Cittadella e Conti a-
da Boighese operato nel 1921 Bibl 1)

ACo RM 1918-789. 1920-1483
No 2 (mapp 579) Casa civile propr
Giorgio PeIIanda(1897) 1915 ca nstrut

lura/ione in seguito alia dcmoh/ione
della casa contigua, dello slesso propne
tario, per la formazione di Piaz/etta delle
Corpora/ioni nuova lacciata con deco

ra/ioni a graflno, loggiato vetrato sul

retro, nego/i al piano terreno Bibl 1)

ACo Somm 1897

I)' Ylberti, Vincen/o, Via
Strada prevista dal piano regolatore del
1900, ma reali//ata solo dopo il 1920 (v

cap 4 6 24, 33)
No 7 Villa Mirella, costr 1925 ca propr
Ghielmetti Edificio plunlamihare, de-
cora/ioni in facciata verande sull ango
10 sud-est

De Capitani, Piazzetta
Ricavata negli anm 1950 dalla pavimen-
tazione del giardino e pia/zale retrostanti
11 municipto
Ni 2-4 Giuppo di 2 case d'abita/ione
civili di disegno unitario prog 1898
arch Ferdinando Bernasconi si comm
Comune di Locarno Zoccolo e angoli a

bugnato Neila no 2, della «casa dcgli
uscieri». allogiavano gh uscicn comuna-
li Bibl l)ACo RM 1898-sen/a numcra-
7ione/349 2) De Lorcn/i-Varmi 1981, p
60 No 10 v V la Paniqan no 6

Dogana Nuova, Via
Si tratta di uno dci viali alberati reali/zati
negli anm 1869-1870 net pressi della Ra

magna (v cap 4 6 9) Inlegrato nello
spa/io pubblico di \ tale Balh Bibl 1)

ACo RM 1869-3245, !870-3742bis
1871-4699/4710/5001 1871, 1884-691
1887-sen/a numera/ione/2268

62 No 2 Dogana prog 1884, comm Conie-
derazione svi/7era 11 terreno venne ce
duto dal Comune nel 1883 Aggiunta di
un portico al piano terreno nel 1895 Di
rection dei eidg Bauten (UT DC 1895-
001) Ultenore ampliamento nel 1901

Direction der eidg Bauten (UT DC
1901-003) Bibl DACo RM 1881-498,
1883-707 1884-571/596/605/660/689
No 4 Paldzzma residen/iale commcrcidle,

costr dopo il 1887 propi Giacomo
Bianchetti Al piano terreno cattc Elve-
/ia II terreno venne acquistato dal Co
mune nel 1887 Dcmohto Bibl 1) ACo
RM 1887-1731

Dogana Vecchia, Via della
Sistemazione e selciaturaadadi nel 1896
Bibl I) RM ACo 1896-139/573/1242
No 1 Casa Franzoni Trasforma/ione c
ampliamento nel 1850 ca di un edificio
preesistcnte (v cap 4 6 1-3 5), comm
Tommaso Fran/om, proprietario della
camera di Tenero Grande edificio a L
insento in un quadrilatero circondato da

vie pubbliche Piano terreno e angoh a

bugnato Casa natale del pittore Filippo
Fran7om La madre Emilia vi ospito nu-
merosi profughi del Risorgimcnto italia-
no, fra l quali i Dandolo, il Morosini
Maz7ini e forse anche Garibaldi Bibl 1)

MAS II I (1972) p 163 No 3 «Sostra
Pioda», propr Giovan Battista Pioda
1830 ca Grande tettoia sorretia da pila
stn in muratura adibita al dcposito delle
merei m icla/ione all attivita del navi

63 glio 1877 demoli/ionc e nuovo pala//o
con catfe del Giaidino, arch Francesco
Gdlli comm Mattia Casetta (U1 DC
1876-001 c vdiiante 1877-001) Ai lati
due corpi rial/ati e in nsalto con bugna-
tura d'angolo assai pronunciata lacciata
con frontone e pilastn a bugnato verso
Piazza del \ ei bano 19U progettodiam
pliamento come aibergo (hotel Bahnhof)
noneseguito, archi Alfelti anger eFelbei
(Zurich), comm Gustav Sauer/apf (piani
presso riumoty Bellerio. antiquano
Locarno) 1925 ca trasforma/ione e so-
piacleva/ione, aibergo Regina propr
luigi Fanciola (UT DC 1925-021 pro-
gelto di cinta) Decora/iom pittonche
florcali in facciata giardino sul lronte
sud Bihl 1) Biancom 1974 n 38 2)
Varim Amstut/1985, p 24 3) ACo RM
1869-3206

Dum, V id
Sistema/ione negli anm 1870-1874
Bibl l)ACo RM 1870-4214 1874-7802
No 1 Casa Nessi Tiaslormazione anteriore

al 1850 di un edificio preesistcnte
(v cap 4 6 2) Casa civile con botteghe
al piano terreno Cortile intcrno con
loggiato portico con volte a vela e ballatoi a

ringhiera 1910 magaz/ino con ncgo/i su
Piazza Mia at ao arch Ambrogio Galli,
comm Antonio Nessi (UT DC 1910-

023)

Ferroua
Per quanto nguarda le vicende della poli-
tica ferrov lana ticinese nell ambuo delle
grandi ieali77a7iom ferroviarie svi//eie
ed curopee dell 800 v cap 2 3 Laferio
via «apre» la citta come pure, pei la
cromstoria, cap 11 1845-1847 1846
1853, 1858 1869-1871 1874 1882

Ferrovia del (Jottardo La linea ascarta-
mento normale della Compagnia del
Gottarcio o «Gotthardbahn» (GB) nscat-
tata nel 1908 dalle Ferrovie Federali
Svi//ere (FFS) provemente da Bellinzo-
na costeggia la nva del lago a Mmusio e

termina sul terntorio comunale di Muralto
alia sta/ione FFS (v Piazza Stazione

no 1) In ongine la hnea del lago Maggio-
rc, attraverso Locarno, doveva esserc
una delle linee d accesso alia dorsale del
San Gottardo, ma non venne mai rcali7-
7ata E questa comunque la ragione pei
cui la sta/ione ch Locarno, pur essendo

sempre rimasta terminale rispecchia
Timpianto e la tipologia di una sta/ione
di transito La hnea Locarno Bellin/ona
con la nuova sta7ione viene inaugurata il
20 12 1874 II tracciato lungo la riva del
lago denva dalla necessita di mantenere
una quota dci binan costante, possibil
mente senza dislivelh Per Fubica/ione
della sta/ione erano state additate diver-
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se alternative ai Prati Boletti (v Gtaidi
ni pubbhc /) nella zona dell attualc \ ialt
F Bulb ll Municipio aveva addiniluia
propugnato la zona di Sant Antonio La
scclta di Muialio da parte del la GB viene
motivata con la vicinan/a del porto (v
/ unqolaqo Motta) ma probabilmentc ri
sulia dctcrnnnante la qucstione lecnico
f inan7iaria ncl caso di una prosccu/ionc
dclla hnca verso 1 Italia si sarebbe resa
necessaua una gallcria sotto Locarno
della lunghc/zadi almcno km 1 5 cioche
entrava in considerazione soltanto in una
scconda läse di reali/za/ionc Pci la rea
hzzazione della piattaforina della sta/io
ne si rendono necessari uno scavo ncl
terrcno in leggero pendio e la formazionc
di un terrapicno a valle In tale occasione
avvtngono i pnmi ntrovamenti di repcrti
archcologici romani (v cap 1 1 1872
1877) Fra i manulatti important! della
hnca nel comprensorto di Locarno se

gnaliamo i 7 ponti in terro sul Ticino (in
lerritono comunalc di Locarno) sulla
Ver/asca (tra Tcncro t Gordola) e sulla
Navegna (Minusio) Vi sono inoltre alcu
m progetti non reahzzati (UT e ACo
pnmi e document! diversi) uno scalo
poituale sull attuale / unqolaqo Motta di
Muralto la prosecuzione della hnea verso

Ascona e 1 Italia con tunnel sotto la
citta e nuo\ a stazionc m zona Sant Anto
mo oppure alia Peschicra Bibl 1) As
semblea S/A 1909 pp 142 e ss 2) Ce
schi Cdi/zi 1982 7) ACo RM 1867

1504/1579 1864 2085 1865 140 1872

5865/6048/6207 1877-6766 1874-8090
Ferrov la Locarno-Ponte Biolla-Bigna-
sco (I PB) Concessione nel 1898 a Fran
cesco Balli nel quadro dei progetti delle
Ferrovie Locarnesi (v cap 1 1 1898 e

cap 2 5) rinnovata e modificata (scarta
memo ndotto anziehe normale) ncl 1905
«dcstinata a dare nuova vita» alia valle
Maggia(Bibl 7) Costru/ione ncgh anni
1905-1907 su progctto degli ingg Giu
seppe Sona e Giovanni Rusca dire/ionc
lavon ing Ferdinando Gianella Apcrtu
ra d cserci/io della tratta Bignasco—
Sant Antonio il 24 9 1907 Stazioni con

(abbiicdti a Locarno-Sant Antonio (v
\ la (jalb no 1) Ponte Biolla Maggia
Riveo Cevio e Bignasco Lunglie/za
delta linca km 27 147 per un dishvcllo di
m 225 Manufatti degm di nota viadotto
e pome in pietra a Pome Bi olla* pome in
lerro a Ponte Bi olla (travolto da una pie
na della Ma^gia nel 1951) e a Vislclto
gallenc ad Avegno c Vislctto Per i mun
di sostcgno c di contronva «la necessita
di conscguirc la massima economia dt

costru/ione e 1 abbondan/a di ottime
piLtre che si risconlra sul pcrcorso della
hnea hanno indotto 1 costruttori a dare la

piclcrcn/a alia muiatura a secco» (Bibl
7) Tra/ione eleitnca monolasica (la pii
ma in Svi/zera c unadclle prime al nion
do) studiata e rcalizzata dalla «Oerhkon»
di /urigo hnea di contalto latcralt con
presa di correntc a verghc Itcssibili all
mcntazione dalla centrale di Ponte Btol
la della Socicta Llcttrica Locaincsc
1908 apeitura della tratta Sant Antonio-
Stazione FFS (v Piazza Stwione no 1)

sui binan delle luumie Flettmhe Lo
tamest (TEL) 1927 la LPB passa in
loca/ione alle Ferrovie Regional! Ticine
si (FRT) 1925 trastormazione dcgli tm-
pianti per la tra/ione a corrcnte continua
1927 nuova hnca di aggiramento di Lo
carno v Feuo\w Lot at no Camedo-
Domodossola 1952 I PB assorbita dalle
FRT smantellamento della hnea da Pan
te Bfolia a Bignasco ncl 1965 Bibl 1)

Document! 1 1902 2) A Fart cromstona
7) Assembled SIA 1909 pp 151-152
187-192
F errov la Locarno-Cainedo-Domo-
dossola 1909 tonda/ionc dclle Ferrovie
Regional! Ticinesi (FR1) presidente
Francesco Balli alio scopo di reahz/arc
il collegamento ferrov tario a scartamen
to ndotto e a trazione elettnca «tra la
ferrovia del Gottaido e quclla del Sem

pione»(Bibl 2) Concessione alio stesso
Balli nel 1898 i innovata ncl 1905 Ini/io
lavon nel 1917 prog e dirczionc lavori
ing Giacomo Sutter interiotti dapprima
per difticolta finanziarie e quindi npresi
a ritmo lallentato a causa dclla prima

gueira inondialc liueriuzionc dal 1918 al
1921 Apeitura d esercizio il 25 11 1927
Da 1 ocamo a Ponte Biolla vengono uti
hzzali i binan dclla hcnoxia Lot at no
Ponti Biolla Bn>nasto (I PB) e delle
rianmt flanuhc Loan tust (ILL)
nuova hnea di km 16 da Pontt Biolla al
conline italiano a Camcdo con ptosecu
zione lino a Domodossola Tiatto su tcr
rilorio italnuio in gcstionc alia Societa
Subalpina di Imprcse Ferrov uirie (SSIF)
di Roma tiacuato moflo toituoso in tei
rcno assai accidentato con nurnerosissi
mi ponti c gallcne nuova stazionc di
conversione e nmessa a Pontt Biolla
1927 rilcvamento delle TF1 e assunzio
no in allitto dell esercizio FLP 1924

assunzionc esercizio della Na\ lyaziont
sul lai>o Maqqtote (bacino svizzcro)
passato alia gestione itahana nel 1956
1927 agguamento del ccntro di L ocamo
tranute la nuova hnea del Lunqolaqo
1961 nuova denomina/ione Ferrovie e

Autohnee Regionah Ticmesi (FART)
Bibl 1) Ahart cronistoria 2) Assemblea
MA 1909 p 151-152 1) Fait 1971 1990

nuovo tiacuato Sotterraneo Solduno—
stazionc FFS

Finn, Via dei (Muralto)
Tracciata e reahzzata nell ambito del

piano rcgolalore del 1897 (v cap 4 6
12) \o 10 Villa Prime Rose costr 1900

ca probabilmentc arch Ohnto Tognola
propr Giuseppe Dc Martini Successive
traslormazioni e amphamenio Giardmo
con palmc

Fransum, Stefano, Via
Iracciata e reahzzata nell ambito del

piano regolatore dei Saleggi Borghesi
del 1898V cap 4 6 18-19) Bibl 1)

Giacomazzi Mozzetti 1981

No 9 Villa Messico prog 1914 arch
Eugemo Cavadini comni Societa lm
mobiharc Locarno poi propr Stefano
Pedraz/ini Vano dclle scale con vetrata
in stile florcale Bibl 1) Cavadini 1975 p
7 2) ACo RM 1914 1854 No 25 Casa
d abita/ione e laboratorio di pietrc artili
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ciali. prog 1910, arch. Aicssandro Ghez-
zi. comm. Fratelh Sartono (UT. DC

1910-004) Dccora/iom di lacciata, bal-
coni e cmta cscguiti con dementi di ce-
mcnto prclabbricati prodotti dalla ditta
stessa, vctiata vcrticale centrale (cntrata
e scale) sormontata da frontone centinato
con scntta. Aggiunta di un laboratorio
nel 1925 (UT DC 1925-015) Bibl. 1)

Giacomazzi-Mozzetti 1981, p 160

No 4 Villa Aurora, 1912, arch. Eugenio
Cavadmi, comm. Societa Immobihaic
Locai no. Torretta-belvcdere; portico
d'entrata; rilievi ornamentah in lacciata
Demohta. Bibl. 1) ACo* RM 1913-1008
2) Cavadmi 1935. p 7. No 12 Casa Gina,
prog 1913, arch Eugenio Cavadmi.
comm Societa Immobil tare Locarnesc
(UT: DC 1913-009' conceine solo la prima

lappa con ll corpo scale centrale e
Tula ovest. sulTangolo con V/« S Bellest)

a). Palazzo rcsidenziale-commcrcia-
'c decoraziom Unreal) e ornamental] a

graffito m lacciata Bibl 1) Giacomazzi-
Mozzetti 1981. p. 165

Franseini, Stefano, Via (Muralto)
Antica strada di collegamento lia Bur-
baglio, Consiglio Mezzano e Orsehna (v.
cap 4 6'7) 1933-1934* lavori di nuglio-
na Bibl 1) Mondada 1981. p. 176.

No 7 Villa Rita, costr 1915 ca. (v. cap
4.6: 34).

Fran/oni, Alberto, Via
Prevista dal piano regolatore del 1900 ma
realizzata solo dopo tl 1920 (v. cap. 4 6*

24, 33).
No 1 Rimessa. costr 1907. ing Alessan-
dro Balh, comm. r?am\ie Lieth u he Local

nesi. Dcposito pcr4 vctture su 2 bma-
ri con piattalorma girevolc. Dcmolito.
Bibl \) Assembled SIA 1909. p. 193-195
2) ACo- scatola «I-RT». piani e docu-
menti diversi. A lato, case appaiate,
prog. 1907. cpm Luigi Zanzi. comm. G
Marzonm e P Mazzoni (UT- DC 1907-
006) Demoliti No 5 Villino. prog 1916.

cpm e propr. Leopoldo Ghiclmetti (UT
DC 1916-001) No 9 Villino. prog. 1924.

cpm. Luigi Zanzi, comm Marco Bert)
(UT' DC 1924-038). Decoraziom pittori-
che florcali No 11 Casa dclle Palme,
costr 1925 ca Palazzina residcnziale.
muretto di cinta con inferriata, ringhiere
dei balconi e vetrate dclle scale in stile
liberty. No 13 Palazzina residcnziale con
vetrine. costr 1925 ca No 15 Palazzina,

prog 1920, prog, cpm Luigi Zanzi,
comm Diani (UT DC 1920-013). Suc-
ccssivamcnte nalzala e ampliata
Decoraziom pittoriche sotlo la gronda; cmta
con mfcrriata in stile florcale Ni 23, 25,
27 Gruppo di 3 villini allineati, costr
1925 ca No 27 (Villa Gmia) decoraziom
pittoriche tloreali. No 47 Villa Margheri-
ta, con torretta-belvedere. costr 1927,
arch. Bruno Pagani, comm prot. Teodora

Valentin! (UT DC 1925-003) Decoraziom

pittoriche floreali (v no 27).

Fran/oni, Filippo, Pia//etta
Risultante dalla demolizione. nel 1932

ca., dello stabile di Giovanni Branca
Bibl 1) MAS 7/ 1 (1972). p 124.

No I Casa d'abitazione, di onginc inedie-
vale. piopr. Andrea Fanciola Sotfitto al

piano nobile con 12 medaghoni ratfigu-
ranti costumi svizzeri. meta *800 ca.
1872: acquisto da parte di Giuseppe Fari-
nctli e riattamento, mcoiniciatura dclle
fincstre con graffiti Nel 1899 apertura di
vetnne al piano terreno, cpm. Giovanni
Rossi, comm. Giuseppe Marazza (UT:
DC 1899-004) Parzialmente alterata.
Bibl 1) MAS 11 I (1972), p 123-124 2)
ACo. RM 1872-5565

Funicolare Locarno-Madonna del
Sasso
Concessione 1897 a Francesco Muschiet-
ti, Giuseppe Varenna e Domemco Rigo-
la, nnnovata nel 1900. Nel 1902 subentra
un nuovo comitato, che atfianca il Rigo-
la- Giovanni Pedrazzini, Luciano e

Francesco Balh, Achillc Gianella Inizio dei
lavon nel 1904. inauguia/ionc il
1.3.1906. Progettoe direzione lavori ing
Giuseppe Maitinola, consulcnte ing. U.
Bosshard di Zurigo. impr Garavatti e C
di Varese Tracciato a S nclla valle della
Ramogna lunghezza m 811, dislivello m
173 3 fcrmate lntermcdic* Grand Hotel,
Albcrgo Belvedere e Sanluano, stazione
a valle, v Via alia Ramogna no 2; stazione

anionic, v Via Santuano no 7 Manu-
fatti ponte in ferro sulfa Ramogna. tunnel,

viadotto a 11 arcate, lunghezza m
143. altezza massima m 22. Trazione a

motore elettuco. posto dietro la stazione
a monte e alimentato dalla centrale di
Ponte Brolla della Societa Elcttrica
Locarnesc Sedc della Societa della Funicolare

(FLMS) nel palazzo di sua proprictä
in V uile 1 Balh no 2 Bibl 1) Assembled
SIA 1909, pp. 172-175 2) Funtcolaie
1956. 3) Dc Lorenzi-Vanm 1981, pp
105-123.

Galli, Domenico, Via
II tratto miziale verso \ia Simen realizza-
to nel 1907 quale accesso al piazzale della

stazione di Sant'Antomo (no 1). Siste-
mazione detinitiva e prosecuzione verso
Solduno attuata solo attorno al 1924

Bibl 1) ACo' Scatola FRT. piani e document

diversi.
No 1 Stazione di Sant'Antomo (v. Fei ro-
via). 1907: fabbneato provvisorio (non
documentato), comm. Fenovia Locar-
no-Ponte Biolla-Bignasco. 1923' sosti-
tuito da un nuovo fabbricato, comm Fer-
rovie Regional! Ticinesi. per I'apertura
aU'escrcizio della Ferrona Locarno-
Camedo-Domodossola. «La nuova
stazione e quasi terminata; e una
coslruzione in muratura con ampi loeah

per il servizio e. al piano supenore, per
1'abitazione del personale Davanti all a
stazione vi e una vasta e pratica tettoia»
(Bibl 2). Rimessa locomotive sul lalo

est. v Via R Simen no 19. Impianto fuori
esercizio dal 1988. Bib! 1) Assembled
SIA 1909, pp 183-192. 2) f-ait 1973, p
16.

No 8/1 ui \allemaggia no 13 Carrozzc-
ria, prog 1920, arch. Ambrogio Galli,
comm. Zanzi (UT* DC 1920-011). Casa
d'abitazione con officina, architcttura
sobria Nel 1923 accolse provvisona-
mente i locali della stazione di Sant'Antomo

delle Ferrovie Regionah Tumesi
durante la coslruzione del nuovo fabbricato.

Bibl. 1) FART 1973. p 16 No 10

Casa civile e magazzmo, prog. 1913,

comm. Paolo Brusa (UT' DC 1903-018,
classificazione erronea!) Architettura
sobria Bibl 1) ACo RM 1913-534 No
22 Casa d'abitazione, prog 1924, propr.
Martmo Valsecchi (UT- DC 1924-044).
Veranda con terrazza sul latosud Annes-
sa officina per la lavorazione della pietra.
Successive aggiunte con tunzione arti-
gianale (UT DC 1929-062)

(iallina/./a. Via della
Sistemata nel 1875 quando ancoia era a

fondo cieco - ma con chritto di passo
attraverso gli oiti e giardmi in caso di
straripamento del lago-, collega \ ta delle

Panelle e Via Tonetta. Ulteriore corre-
zione nel 1905. Bibl 1) MAS If 1 (1972),
p. 159. 2) Tuinensia IV, p. 97. 3) ACo*
RM 1862-1817/54, 1864-2353, 1875-
9074, 1876-9379, 1881-381, 1905-942
No 11 Case Antognini-Isorni Gruppo di
edilici all'angolo con Via Tonetta nsa-
lenti fino al Medioevo. riunificate nel
1782 Facciata pnncipale su Piazza
Grande. 187F formazionc portico, lato
Piazza Giande. comm Giovanni Isorni
1904- trasformazione c sopraelevazione
del corpo su \ la della Gallinazza, arch
Alessandro Ghezzi. comm Giovanni
Isorni 191F trasformaziom del corpo
verso Piazza Grande (stesso architetto e

committcntc): veranda sopra il portico,
sopraelevazione di un piano. Completa-
mente trasformata allTnterno e nunita
con il no 13. Bibl 1) MAS II I (1972). p.
158-160. 2) Ticinensta IV, p. 97. 3) ACo*
RM 1871-5087,1904-54 No 13 Casa della

Gallinazza. detta anche casa della Co-
munitä Documentata fin dal 1321, sedc
del Municipio fino al 1854. Lato principal

su Piazza Giande 1856: venduta a
Innocente Jelmini c trasformazione
facciata Nel 1911 trasformazione del lato
verso Via della Gallinazza, arch. Ambrogio

Galli, comm Giovanni Jelmini (UT
DC 1911-001) grande pala/zo urbano
con negozi. Nel 1912 trasformazione lato
su Piazza Giande, arch Ferdinando Ber-
nascom sr, comm Giovanni Isorni (UT'
DC 1912-008): palazzo urbano con negozi

e portico, tetto piano con attico
Trasformata alFintcrno c nunione con il no
11 Bibl. 1) ACo. RM 1856-1321/31

64 No 14 Albergo-nstorante Torretta, tra¬
sformazione di un edificio preesistentc,
prog 1912, comm f.lh Valsangiacomo
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(UT: DC 1912-021. 3 piante firmate dal

geom. Enrico Toniasclti). Lc facciatc ri-
cordano lc vilie in Via Simen no I e in Via
Simone da Locarno no 5 degli arch.i
Enca Tallone e Silvio Soldati. Pomposa
evocazione di un palazzo urbano tortifi-
cato italiano. ispirata forsc da 11a vicina
«torrctta». demolila nel 1924 (v. Via Tor-
retta). Grammatica architetlonica dello
«stile lombardo»: ricca policromia: tor-
reita-bclvcdcrc con merlatura. coperta da
un tetto a piramide; stemma in rilievo;
terrazza alTangolo con \ ia Torretta: data
1912 sul portone.

Giardini Jean Arp
Parco pubblico ricavato negli anni 1960
da una sistemazione della riva nei pressi
della nuova darscna e da un allargamcnto
artificiale della riva del lago. Darsena.
realizzata verso il 1930 sfruttando un'in-
senatura naturale. Destinata originaria-
mente al traffico mercantile sul lago.
Idroscalo con hangar per idrovolanti.
prog. 1920, Schweiz. A.-G. fiir Hetzer-
sche Holzbauweisen (Zürich), propr.
Compagnia aerea Ad Astra Aero Tou-
risme (UT: DC 1920-013). Capannone di
legno per trc idrovolanti.

Giardini pubblici
Compresi tra Largo Zorzi e Via Ciseri.
tra il Lungolago Motta e il Palazzo go-
vernativo (Piazza Grande no 5). 1825:

primo giardino pubblico (attuale palazzo
postalc), ing. Domenico Fontana: acqui-
sto di 100 platani. Sistemazione con viali
alberati a platani negli anni 1869-1871

delFampio spazio libero corrispondente
anticamente alia riva del lago. arch.
Francesco Galli. giardinicrc Giuseppe
Molinari (v. cap. 4.6: 9). 1882: viale di
magnolie; 1883: viale di rododendri;
.886: diverse piantagioni, giardiniere
Rappazzini. Incluso nel disegno del pia¬

no regolalore dei Saleggi Borghcsi del
1898. ampliato. risistematoe provvislodi
nuovi viali (v. cap. 4.6: 18-19). 1912:

ampliamento e par/ialc risistemazionc
dopo il riempimcnto del porto a sacco,
arch. Ferdinando Bernasconi sr. Bibl. 1)

MAS Tl I, pp. 164-166. 2) Ticinensia IV.

p. 115. 3) Giacomazzi-Mozzclti 1981, p.
36. 4) ACo: RM 1869-3167, 1871-4664/
4710, 1882-1609, 1883-475/681. 1886-
875 1910-667/1023.
Casotto dei carabinieri Costr. 1820-
1830 ca. Padiglione per il tiro della
Societa dei Carabinieri. con atrio colonna-
to: bersagli nei pressi del «Muraccio» (v.
cap. 4.6: no 5). 1851: riattamento; 1879:
vendita al Comune e nuova ristruttura-
zionc. 1882: dichiarato pcricolante da

una perizia dell'arch. Francesco Galli e

dcmolito. Bibl. 1) Ticinensia IV. p. 126.

2) ACo: RM 1851 -67, 1877-10408, 1878-
360, 1879-496, 1882-scnza numera/ione.
Mercato coperto (detto «Pesa del
burro») Prog. 1883. ing. Emilio Rusca. So-
stituisce il casolto dei carabinieri (v. so-
pra). Tettoia in ferro e lamiera adibita a

mercato coperto. Demolila altorno al
1944 per la costru/ione dell'attualc
palazzo postalc (v. Largo Zorzi no 3). Bibl.
1) Ticinensia IV. p. 126. 2) ACo; RM
1882-1558, 1883-618/673. Gabinetti
pubblici (vicino alia Pesa del burro)
Costr. 1894, ing. Giovanni Rusca. Demo-
liti. Bibl. 1) ACo: RM 1894-476. Voliera
(al centro dei giardini), prog. 1900,

comm. Societa ornitofila. Gabbia di mc-
tallo con zoccolo di pietra per Fcsposi-
zione di volatili viventi. Demolita. Bibl.
1) ACo: RM 1900-1017. 2) Bianconi
1974, p. 74. Pista di pattinaggio Detta
«Skatingring» (angolo Via Cattori/Via
Ciseri), prog. 1910, comm. Societa del
Casino-Kursaal (UT: DC 1904-024. clas-

sificazione erronea!). Pista per il patti-
naggio a rotelle: parapelto a balaustra.
Demolita. Bibl. 1) ACo: RM 1910-91.

Pensilina del tram (su Largo Zorzi)
Prog. 1910. comm. Tramvie F.leitriche
Locarnesi. Struttura in ferro e lamiera.
1920: pavimcntazione (UT: DC 1920-
029). Bibl. 1) ACo: scatola FRT. piani e

documenti divcrsi.

Grande. Piazza
66 II tracciato sinuoso del fronte nord fu

dctcrminato dalla forma della riva del
lago, che in tempi antichi ne lambiva Ie

case. Essendosi allontanata la riva, verso
la fine del' 700 divenne un grande spiaz-
zo apcrto non sistemato (v. cap. 4.5: Fe-
derico Leucht, Sartori-Mercoli: cap. 4.6:
1-2). 1825: opere di miglioria, selciatura
e preparazionc del giardino pubblico (v.
Giardini pubblici). ing. Domenico
Fontana. 1838: chiusura parziale del fronte
sud con la costru/ione del Palazzo gover-
nativo (no 5). 1845: «slrada in selciato
con trattori» (Bibl. 1). ing. Giuseppe
Roncajoli. 1908: posa binari delle 'Tram-
vie Iileitriche Locarnesi. Si affacciano
sul fronte nord della Piazza Grande an-
chc i seguenti edifici: Vicolo della Motfa
ni 1,2; Via Bossi ni I, 2; Via Bacilieri no
7: Vicolo Torrella ni 1, 2; Via della Galli-
nazza ni II. 13. Bibl. 1) Ticinensia IV, p.
115. 2) Giacomazzi-Mozzetti 1981. pp.
23-25.
No 5 Palazzo governativo, costr. 1837—

1838, arch. Giuseppe Pioda, comm.
Societa degli azionisti del Palazzo Governativo.

Grande edificio elassicistico a

65 pianta quadrata; cortile intcrno con porti¬
co a colonne tuscaniche. Zoccolo con
ncgo/.i, mezzanino con abitazioni e due
piani con salone del Parlamcnto nclTala
su Piazza Grande e uffici nelle altre tre
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ah secondaiie f acciata piinupale caiai-
ieri//ata da laigo ritmo compositivo
portone principale sormontalo da balco-
nc su due alte colonne, risalto centrale in
cornspondenza del salone, contraddi-
stinto da paraste lomche, da alte tmestre
e da un ampio trontone (ora sostituito da

un attico) Dimostra/ione di «trasparen-
za lun/ionahstica» attiaverso la nnuncia
ad una seconda serie di talse finestre al

secondo piano nella facciata principale
Salone del Parlamento lesene, solhtto
decorato con ornamcnti dorati meda-
glione allegorico (Giustizia e Liberia) di
Gaetano Bagutti (perduto) 11 pala//o lu
sede del Governo cantonale nci penodi
1839-1845 1857-1863 e 1875-1881, nei
periodi di assen/a il salone era utilizzato
come sala pubbhea e di teatio 1883-
1884 si prospetta Facquisto da parte del
Comune pei insediarvi le scuole (\ Via
F Rusca no 1) 1893 acquisto del palaz-
zo da parte di Landry, albergatore di Na-
poli, mtenzionato a sistemarvi degh ulfi-
ci Egli era rappresentato da Stuckelber-
ger direttore della banea Credito Ticine-
se, che vi avrä la sede negh anni
successivi Trasformazioni con elirmna-
zione del grande frontone centrale, arch
Alessandro Ghezzi Piano tcrieno caffe
Verbano, negozi e tipograha Rusca
1914 falhniento del Credito Ticinese.
subentra la Banca Sviz/era Americana
Nuove trattativc con il comune e progetti
di trasformazione peradibire I'edificio a

palazzo municipale con aule scolastiche
tuttavia sen/a seguito 1917 acquisto da

parte della Societa Elettnca Locarnese,
che vi traslensce la propria sede Rima-
neggiamcnto deirinterno e della facciata
posteriore, demoh/ione delle scuderie
su! retro, arch Eugenio Cavadim (UT
DC 1917-007/008) Ulterior! trasioima-
zioni alteranti ncl 1955. il salone vienc
mantenuto come sala pubblica Bibl 1)

MAS // I (1972), p 135-156 2)ACo RM
1883-450, 1884-235/258, 1893-356/744,
1915-1894/2501 1916-436/437. 1917-

672/1104/1240/1375/1990/2126 3) StS
/954, p 14 No 7 Vecchio pala/zo posta-
le.costr 1875, comm Societa degli azio-
nisti della Casa Postale Facciata sulla
Piazza con due grandi aperture al piano
terreno per I'jtno degli sporlelli e balco-
ne a nnghiera su tuita la larghezza Nel
disegno delle decora/ioni architettoni-
che curioso riverbcro del neogotico ro-
mantico all mgfese 1901 la Posta si tra-
stcnsce nella nuova sede in Lai go Zoizi
no 3 1903-1904 acquisto del vecchio
palazzo postale da parte di Ernesto
Schürdt panettiere, traslorma/ione c

nal/aniento, arch Adolt Gaudy (Rap-
perswil) «Se ne propone Fapprova/ionc
pur espnmendo il parere, essere il tetto
troppo inclinato per Locarno, ove la neve
non cade tanto abbondante come nel La-

go di Zurigo» (nota del capotecnico co
munale ing Giuseppe Martinoli apposta
sui piani di costruzione) 1930 trasfor
ma/iom interne, arch Eugenio Cavadim
(UT DC 1930-038) Bibl 1) ACo RM
1875-8323, 1903-1604, 1904-772 2)
Cavadim 1935, p 36 No 9 Casa Codoni-
Sea77iga, propr aw Pictro Scaz/iga
(1897) Fdificio risalcntc almeno alia
seconda metä del '700, traslormazioni ot-
tocentesche, tetto in piode No 11 Grande
pala/zo urbano con negozi Edificio on-
ginano nsalente almeno alia seconda
metadel'700 1868 trasformazione
facciata ing Giovanni Roncajoli, comm
Angiolina Nessi. ved fu Gian Gaspare
Rieche decora/ioni e balconi Successi-
vamente nal/ata di un piano Bibl 1)

ACo RM 1868-2199/2266 Ni 13 15 e

\ la Dum No 1 Gruppo di antiche case

borghesi (lamighe Varenna Nessi, Fran-
zom e Raspini-Oielh), con cortih a log-
giato e orti e giardini signonh a sud

liastoima/ioni ottocenlesche No 13 Al-
bergo Ticmo Demohte. tranne \ ta Dum
No I Bibl 1) ACo Somm 1897 2) De
Loren/i-Vanni 1981, p 90
No 4 Casa civile con botteghe Trasloi-
ma/iorn diverse 1850 ca 1880. cpm
Maunzio Consolascio. comm Gaspaie
Gianatelli 1907, arch Fcidinando Ber-
nasconi si (UT DC 1907-023) Coipo
avan/ato sulla piazza con gallenu interna
in continua/ione dei portici. terraz/a con
scala estcrna Bibl 1) ACo RM 1880-

219/268 Somm 1897 2) Tianensia IV,

p 98 (27, 28) No 6 Casa Piotti
trasformazione 1880 ca Decora/ioni architetto-
ntche simili alTedihcio no 4, portico ag-
giunto alia facciata su Piazza Giande
Bibl 1) Tictnensta IV p 98 (26) Ni 12,
14 Giuppo di due case, propi Cailo Re-

spini e Giovanni Nenni (1897) Aspetto
aichitettonico ancora del primo '800,
grandi archi sostenuti da grossi pilastri
Vane traslorma/ioni lnteine Bibl 1)77-
anensta IV p 97 (22. 23) 2) ACo
Somm 1897 No 18 Pala/zo scttcccnlc-
sco piopi baionc Giovan Antonio Mar

cacci 1854-1855 alia moitc del baione
lascilo al Comune con la clausola di adi-
bire 1 edilicio a Palazzo comunale, lavori
interm di traslorma/ione, arch Giuseppe
Fianzom 1871 progetto di lngrandimen-
to e allargamento di \ la Mai t at t /. arch
Francesco Galli, non reahz/ato 1895

commissionc per lo studio doiramplia-
mento, membn DamasoPoroh Giuseppe

Magoria, Emilio Balli Progetto del-
Farch Fcidinando Bernasconi sr e 3 va-
nanti delFarch Alessandro Ghez/i, re-
spinti da una commissionc lormata
dall'arch Costantino Masclli c ing
Giuseppe Marlinoll Viene indetto un con-
corso privato Ira arch Alessandro Ghezzi,

ing Giovanni Rusca, arch F-erd man-
do Bernasconi, arch Giuseppe Ferla II

progetto deve prevedere allargamento di
\ la Man at a, conserva/ione della linea
spe/zata della facciata, entrata principale
su Piazza Giande, sopiacleva/ione di un

piano Contenuti al piano terreno botteghe,

poitineria, locale per il corpo di
guardia 1° piano, ammintsira/ione
comunale, 2°-3° piano, appartamenti d at-

67 littare Viene scelto il progetto delFaich
Bernasconi 1896 dehbera. cpm Vutore
Nicora 1897 conclusione dei lavori Archi

del portico e rispettivi assi di hncstre
ndotti da 5 a 4. balcone al primo piano,
facciata in stile nconnascimentale, log-
gette tnfore alFultimo piano Sul retro,
demoh/ione dei fabbricati annessi e am-
phamento dell edilicio principale Patio
interno con luceinario Conservazione
del salone d'onore Ultenori tiasforma-
zioni verso gli anni 1950 Bibl 1) lui
nensia IV, p^95 (15) 2) MAS II I (1972),
p 150-152 3) ACo RM 1854-3828/
3838, 1855-59, 1871-5164, 1895-419/
542/6271017, 1896-348/1230 4) Assem-
blea SIA 1909, p 129 No 20 Due case

contigue (Rimoldi e Rezzonico, gia Oh-
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vero e Primavesi). 1858: sopraclcvale c

provvislc cii una facciata unitaria, comm.
Carlo Rimoldi. caffe Commcrcio. Uitc-
riori trasformazioni e sopraelcvazioni:
1891 (Rezzonico) c 1904 (Rimoldi). In-
grandimcnlo finestre, nuovi balconi. ab-
baini (caffe garni hotel Commercio).
1920: trasformazione ultimo piano, arch.
Rugenio Cavadini, comm. Attilio Gamba
e Ida Rovere (UT: DC 1920-018). Log-
gctte neorinascimentali. attici, telai di
metallo con serine «LIBRERIA» e

«STOFFE» (realizzata soltanto la parte
della libreria Attilio Gamba). Bibl. I)
MAS TII (1972), p. 150. 2) Tivinensia IV.

p. 95 (14). 3) ACo: RM 1857-2799.1891-
204, 1904-1550.4) Varini-Amstutz 1985,

p. 96. No 22 Palazzo urbano con botte-
ghe, aspetto settecentesco conservato per
quasi tutto F800. 1888: trasformazionc c

rialzamento, ing. Luigi Forni, comm.
Gaetano Nessi (UT: DC 1888-001). Nuo-
va facciata con ricca decorazionc. portici
con eolonne binatc c pilastri d'angolo.
Bibl. \) Tivinensia IV, p. 95 (12-13). No
26 Albcrgo Svizzcro con calTc Agosti-
netti, sede del partito conservatore (v.
cap. 1.1: 1855). propr. f.lli Giuseppe e

Pietro Magoria e discendenti. Durante
1*800 acquistarono successivamente
diverse proprietä vicine riunendole in un
solo edificio unitario. 1853: trasformazionc

parziale (parte contigua al no 28).
ing. Giuseppe Roncajoli. Sopraelevazio-
ne. nuova facciata con portico colonnato
a sei archi e sei assi di finestre. 1884:

inglobamento della casa vicina all'ango-
lo con Via Panigari e trasformazionc.
arch. Ignazio Cremonini (UT: DC 1884-
001). Corte interna a livello del primo
piano con scala c lucernario. Ampia
facciata unitaria con 9 assi di finestre, suddi-
visa da lesene in tre corpi simmctrici,
quello centrale rialzato con attico. Con
Finizio del secolo Talbergo e dato in

geren/a e cambia piii volte nome (Suisse,
Schweizerhof. Poste et Italic). 1919:

chiusura e trasformazione in casa d'abi-
lazione signorile con nego/i. Bibl. 1)

Tivinensia IV, p. 94-95 (8-11). 2) MAS 77 I

(1972), p. 146. 3) ACo: RM 1853-2248/
2601.4) Varini-Amstutz 1985, pp. 17-20.
No 28 Casa civile con botteghe, propr.
Pietro Ambrosoli (1897): portico a due
archi. aspctto architettonico semplice.
Bibl. I) Tivinensia IV, p. 94 (7). 2) ACo:
Somm. 1897. No 32 Casa borghese con
botteghe. propr. Giacomo Scalabrini
(1897). Facciata del *700 con portico e

loggiato ad archi ai piani superiori. di cui
I'ultimo chiuso ncll '800. Edificio ge-
mello in Vicolo della Motta no 2. Bibl. 1)

Tivinensia IV, p. 93 (3). 2) MAS Tf 1

(1972). pp. 145-146. 3) ACo: Somm.
1897. 4) Casa Borghese 1936, p. XLVU.
5) Delorenzi-Varini 1981. p. 41.

Isolino, Bosco
Parco pubblico delimitate) da Via Ballerini,

Via della Pace, Via dell 'Isolino c dal
Lungolago Motta. Rcsiduo dell'ampia
superficie boschiva che ricopriva il delta
di Locarno prima della realizzazione del
Quartiere Nuovo: ha tuttavia scmprc
mantenuto un aspctto silvestrc, formato
in prcvalenza da pioppi c ontani. Sentieri
di terra battuta con tracciati sinuosi.
1913: progettodi sistemazioneeatlre/za-
tura con viali, ristorante, tennis, arch.

Willy Rosenthal, comm. Socictä Immobil

iare Locarno e Socictä ornitofila (UT:
piano). Non realizzato.

69 Cabina di trasformazione (su Via Bal-
lerini) Costr. 1905 ca.. propr. Socictä
Elettrica Locarnese. Stilizzazione del
lessico architettonico classico nel senso
della Secessione Viennese. Edificio fun-
zionalistico inteso come monumento di
se stesso («architecture parlantc»). Sin-
golare anticipazione a livello ticinese del

futuri.smo. Bibl. 1) Giacomazzi-Mozzetli
1981, p. 38. Monumento Augusto Mor-
dasini (su Via Ballerini) Costr. 1889,

scullorc Antonio Soldini. Sorgeva fin
verso il 1940 in Via Trevani, al No 1, a

lato della palestra di ginnastica della Fe-
derale. Bibl. 1) MAS TI 1 (1972). p. 165.

Tennis (sul Lungolago Motta) Costr.
1930 ca. (v. cap. 4.6: 38), in sostituzione
delTimpianto precedente, accanlo al

Kursaai. in Via Cattori.

Luini, Bernardino, Via
Tracciata e realizzata nelTambito del

piano regolatore dci Prati Boletti del
1894, inclusa nel piano regolatore dei

Saleggi Borghcsi del 1898 (v. cap. 4.6;
18-19) c prolungata verso Piazza Castel-
lo con il piano regolatore generale del
1900 (v. cap. 4.6: 24). Corrisponde al

tracciato delFantico riparo del «Murac-
70 cio» (v.fiume Maggia). Edificazione con

ville attorniate da giardini verso il lago,
con palazzine urbane costruite a confine
verso Piazza Castello. Bibl. 1) Giaco-
mazzi-Mozzetti 1981, pp. 28-45.
No I Villa Elena, prog. 1913. arch. Euge-
nio Cavadini, comm. Socictä Immobilia-
re Locarno. Bibl. l)ACo:RM 1913-2543.
No 3 Deposito, prog. 1900, arch. Ferdi-
nando Bernasconi sr.. comm. Actien-
brauerei Bellinzona (UT; DC 1900-003).
Appartamcnto al piano superiore, fronto-
ne con scritta. annesso con terrazza. tet-
toia di carico in metallo. 1907: aggiunta
tcttoia (UT: DC 1907-019). 1912: amplia-
mcnto magazzino (UT: DC 1912-005/
007). Bibl. 1)Giacomazzi-Mozzetti 1981,

p. 115. No 5 Villino. prog. 1903, arch.
Elvidio Casserini, comm. Emilio Rapuz-
zi, commerciante (UT: DC 1903-006).
Entrata centrale con portico avanzato.

71 No 7 Villino, prog. 1904, arch, e propr.
Ferdinando Bernasconi (UT: DC 1904-

002). Torretta-belvedere con loggetta tri-
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tora e parafulmine rieche pittuie ullego
nche e mcdaglioni di ceramtca in taccia-
la «Locali sotterranei lmpermcdbih e si-
curi dalle invasioni delle acq ue di sotto-
suolo e di lago, col sistema Bellam
Brevclto lederale N 26446» (v Bibl 1)

Bibl 1) Assembled SIA 1909, p 110 2)
Giacoma/zi Mo//etti 1981 p 125 Noll
Villa piog 1907, aich Alessandro
Ghcz/i comin Costante Mojonny, mdu
stnalc (UT DC 1907-016) 1911 aggiun
ta di un laboratono pei la lavora/ione di

pietrine per orologi, comrn Swiss Jewel

& Co SA londata dallo sicsso Mojonny
arch Eugenio Cavadini (UT DC 1918-

016) Bibl l)Giacoma//i-Mo/7etti 1981,

pp 145 e 167 2) Swiss Jewel 1974 No

IIA/ Via clc'lla Posta no 10 Pala//ina
urbana con nego/i e othcina mcccanica
prog 1899 impr Eltore Roncoroni,
comm Antonio Bossi, labbro (UT DC
1899-014) Unico acquirente di un terrc-
no del Quartiere Nuovo m occasione del
1 asta del 4 4 1899 in cui si aggiudico un
terreno al lotto «E» (al posto del Pretoi 10

v \ ta della Ptu < no 6), il Municipio gli
propose tuttavia uno scambio con un
terreno al lotto «O», percvitare che msedia-
menti di carattere artigianale sorgessero
tioppo vicini al lago, svalutando i tcrreni
eircostanti 1925 ca pala//ina urbana
con ncgo/i ncavata da par/iale mnal-
/amento deirofficina Parte nmancntc
dell othcina attualmcnte demohta Bibl
1) Giacoma//i-Mo//etli 1981 pp 85-86
e 112 No 13 Pala/zina urbana con nego/i
prog 1907, aich Fcrdinando Beinasconi
sr, comm Osvaldo Beretta droghiere
(UT DC 1907-007) Vano scale laterale
con grande vetrata, corpo aggiunto sul
lato opposto con tcrrazza Si tratta dello
stesso progetto presentato da Bernasconi
un anno prima per Giuseppe Mara/zi
(U T DC 1906-008) sul terreno conlinan-
te (no 15) ma non realiz/ato Bibl 1)

Giacoma//i-Mo7/ctti 1981, p 148 No 17

Othcina meccanica, prog 1906 arch
Giovanni Quirici, comm Battista Rega/-

7i fabbro (UT DC 1906-011 1907-026)
Facciaia principalc con frontone e scrilta
su \ iü S Balestia Ongmariamente pre-
vista anclie una casa d'abila/ionc non
rcaliz/ata, al posto deiredihcio del 1929
1907 Variante con amphamento dell'of-
ticma (UT DC 1907-026) Bibl I) Gia-
coma77i-Mo//ctti 1981, p 185 A lato
pala//ina commerciale prog 1929,
arch Fcrdinando Beinasconi ji comm
Carlo Losa (UT DC 1929 068) Fdificio
consmussoail angolo di V ia S Balestia
strutture portanti di ccmento armato,
grandi aperture lun/ionaliste all interno
nego/io con me/zamno a balconata No
19 v I ia Balestia ni 2-4 No23Giande
pala//o urbano con nego/i, costr 1980

ca Decora/ioni architettoniche di tipo
tradi/tonale, ma gia stili//ate
No 22 Maga//ino costr 1890 comm
Pietro Taglio in seguito a permuta di
terreno con il comune per creare Piazza
Miuatcio 1901 pala/zina urbana con
nego/i all angolo con Piazza Mia at no,
arch Alessandro Ghe/7i, comm Pietro
Taglio (UT DC 1901-004) Corpo scale

in usalto sul retro 1910 aggiunta portico
al maga//ino,aich AmbrogioGalli (UT
DC 1910-008) Grande vetiata ad arco
ribassato con pilastrmi sulla strada 1925

aggiunta poitico con terra//a (UT DC

1925-081) Assai alterata Bibl l)Giaco
ma/7t Mo//etti 1981 p 116 2)ACo RM
1890-817

Maggia, fiume
Fiume della valle omonima, che stocia
nel lago Maggiore tra Locarno e Ascona.
tormandovi un giandioso delta Rcputato
«uno dei corsi d acqua piu violenlt e piu
pencolosi del Cantone e tors anche della
Svi//cra» (Bibl 8) Pin dalle ongini si e

latto fronte al pericoio delle piene del
fiume con ripan di fortuna a Solduno. al

Moronaccio, alia Peschiera e ai Saleggi
(v cap 4 6 8) il principale di questi era
ilMuraccio(v Via Lmni) che protegge-
va la Piazza Gi andec i terreni coltivabili
immediatamentc contigui Non lurono
tuttavia sulticienli per scongiuiare Fal-
luvionc dell ottobre 1868, che sommcrse
tutta la citta bassa (v cap I 1 1868)
1866 primi progetti d aiginatura, geom
Felice Togni per conto del Dipartimento
cantonalc delle costru/ioni 1887

progetto ing Luigi Form canale largo m 60,
con due dighe continue e parallele 1888—

1890 il consighere di Stato Gnoachimo
Rcspini promuove il progetto in Gover-
no in Parlamento e presso la Contedcra-
zione, sulla base della legge lederale del
1871 e della legge cantonale di sussidia
inento del 1885 1891 lorma/ionc del

consor/io (presidente Gioachimo Rcpi-
ni) e mi/io dei lavon a regia, sotto la
dire/ionc dell ing Giuseppe Mariinoli
il pictramc d opera e rica\ato dalla cava
d Arbigo (Losone) e traspoitato sul can-
tiere con una ferrovia a vapore formta
dalla ditta Frit/ Marli di Winterthui
1892 dinnssioni dell ing Martmoli so-
stiluito dagh ingg Giuseppe Sona e

Giovanni Rusca, appalto generale dei lavon
all impr Rodari & Co Dopo 1 alluvione
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de! 1896 estensione del progctto di argi
natura Ultima/ione della gran parte dei
lavori ikI 1900 canale largo m SO con
due golene latcrali di ni SO ciascuna
1902 cofiaudo da parte dell ing Plmio
Dcmarchi capolecnico cantonale 1906

nuovi crediti federal!ecanionali peruke
riori lavori di consohdamento e di eslcn
sione delle opcre a montc del ponti Mag

gia che in rcla/ione ai lavori di arginatu
ra vennc ncostruito B1 hi 1) fumensia
\\ pp 127-128 2) Dtk gazione consor
rile 1907 7) Assembled SIA 1909 pp
257-261 4) ACo RM 1851 142/597
1852 1240 1857-2191 18S4 A2M/A214/
7215 1855 178/265/266/461 1856-1205
1857 2277 1858-157/154/557/4(K) 1859

724 18611007 1867 1715 1864 2276/
2770 1865 2577 1868-2677/2777 1869

2852/2954/7207 1870 7654/4701/4791
1871 44-52/4528/4582/4657/5004 1872

5275/5447 1877 6202/6879 1877 10151

1879 171 1884 256/758 1887 1608 1891

169 1895 724
Ponte Maggid (Per la cionistoria v cap
1 1 1815 1879 1845 1895 1815 ponte
in pielia con 11 arc hi piog ing France
sco Mesthini «il piu grandioso c magm
tico edif icio che Iregi il Cantonc Ticino»
(Bibl 1) ma danneggialo gia nel 1817

1872 nuovi danncggiamenti c ripara/10
ni entro il 1877 1879 par/iale distru/10
ne ricostru/ione nel 1845 1850 ca il
ponte e pai/ialmente distrulto (v cap
4 6 5-6) ripara/ione nel 1852 1857—

1872 numerosi progetti di ricostru/ione
in localita diveise (Morettina) e con di

versi tipi ch stiuttura (ponte in ferro pon
ic ad una sola areata pioposto da G10

vanni Ronchi) se ne occupano gli ingg
Carlo Fraschina Pasquale 1 ucchini e P

Banchini 1868 danni in seguito all allu
vione 1877 dopo la piu recentc upara
/ione (ing Banchini) rcslano solo ancora
4 archi del \ecchio ponte del Meschini
completati da una parte m Jegno e da una
parte m traliccio metallico 1886 il Gran

Consiglio risolve la ncoslru/ione 1897
la struttura in legno sulla spondad Asco
na e sostituita da una diga 1895 1896

nel! ambito dei lavori d arginatura della
Vlaggia ricostru/ione del ponte comple
tamente in tialicci di lerro tng Luigi
Form imp Gaspare Rodan Sostituito
nel 1978 dall altualc ponte in cemento
armato (UT piani diversi) Bibl 1 )Tut
nensia IV p 128 2) MAS Tl I (1972) p
490 7) Delegazione Consoitile 1907 4)
Assembled SM 1909 p 258-261 ACo
RM 1851-799 1852 949 1857 2959
1860 275 1867 1715 1864 1875 1866

1078/1124 1868 2721 18714777 1872

5472 1874 8106 1880-847 1881 775
1886 1040 5) AC DPC (Ponti soppicssi
riparixariecc scalole 15/17

Mantegazza, Gregorio, Via
Strada privata realizzata da Gregorio
Mantega//a tra gli anm 1910-1920 per
l'accesso alle proprio case succcssiva

mente nlevata dal Comune (v cap 4 6

70 72)
72 NI 1, 3, 5/V ui ai Saleggi ni 9 II 17 Case

d abita/ione opciaie contigue coslr
1905-1915 piopi Gregono Mantega//a
orelice Disposi/ione a I aspclto archi
tcltonico sobno Attorno al 1898 il sedi

me venne venduto dal Consor/io Rusca

grande pioprietano teiricro sul delta (v

cap 4 6 ni 18 21 27,29) Dcmohte ad

ecce/ionc della no 5 di \ ra Mantega ~ac
no 9 di V id <ai Sdlc ggr, assai altciate
Ni 2—4 Case d abita/ionc opciaie a schic
ta prog 1908 geom Ennco Tomasetti
comm Gregorio Mantega/za oretice
(UT DC 1908 017) Aspetto aichiletto
nico sobi 10 maga//ini al piano leneno
Successivi ampliamenti e rial/amcnto
Demohte Bibl 1) Giacoma/zi Mo/zetti
1981 p 152

Marcacu, V 1a

Allargamenti con dcmoli/ionc par/iale
delle case hmitrolc negh anni 1862—

1867 e nel 1896 Bibl I) MAS Tl I (1972)

p 157 2) ACo RM 1851 875 1852 1174

1855 876 18611716 1862 427/489
1867 1770/1549 1871 5164 1894 761

1896 277/779
No II Casa Orclli di oitgine meditvaie
salonc decorato (aüreschi e manni) del
700 Tiasforma/ione 1929 arch Emilio

Bcnoit (UT DC 1929-045) arrotonda
mento dello spigolo con Contracid Hoi
ghese aperture trilore decora/ioni a

grallito cortile con atriod entrata Assai
traslormata Bibl 1) MAS II t (1972) pp
129-172
No 10 Casa Madama trasformazione
1840 ca propr Bartolomco Rusca sin
daco Edihcio neoclassico leseneecoi-
nicione di gronda pronunciato patio sul

retro Assai alterato

Ylasino, Via
Antica stradma di servizio ai vigneti li
mitrofi (v cap 4 6 5)
No 2 Villa prog 1909 aich Giovanni

Quirici comm Attilio Dcgiorgi (Ul DC

1909 016) /occolo di granito lacciala
sud con loggia su due piani tcria//a sul
tctto Successiva aggiunta No 4 Villa
piog 1908 arch Giovanni Quirici
comm piol Gidcomo Manotli Toiretta
belvedere inscrita in una vasta piopricta
in parte ancora agricola Traslorrna/ioni
par/iali altcranti Bibl 1) ACo RM
1908 1401 1909 1066

Monache, \ 1a delle
Antica contraria Iimitiota alia chiesa c al

monasteio di S Caterina (v cap 4 6 1

7 5)

No 1 \ Largo loin no 2 Chiesa di
S Caterina v \ ta Santa Caterina m
2-4 chiesa e monastero di S Caterina
No 2 v V 1a alia Ramogna no 18 No 8

Villino prog 1907 arch \mbrogioGal
h comm Pietio Bonetti (UT DC 1907

070) No 16 Villa Noris prog 1900 arch
Alessandro Ghe//i comm Giovan Bat
tista Bonetti (Ul DC 1900 007) Sehe

ma classicistico con /occolo e timpani
sopia gli assi latcrali Accesso al giaidi
no a mezzo di scahnata a due bracci n
curvi

Mundane (Minusio)
Fra/ione del comune di Minusio al con
fine con il teintorio di Tenero Contra
Oratorio di S Giuseppe Costr 1870—

1871 arch Antonio Ghe//i cpm G10

\anm Patntti Piccolo edihcio sacro in
stile neoclassico lacciata pnncipale con
timpano sorretto da quattio paraste 1910

dccorazionc pittorica di Piero Fran/oni c

ampliamentodcllasagrestia 1917 nuove
decora/ioni Bibl 1) MAS Tl 111 (1987),
p 289 2) Mondada 1944 p 54

Monte Bre, \ 1a

Rcali//ata veiso il 1970 come strada to
restale e di acccsso alia tra/ione di Bre s

Locarno (v cap 4 6 78) II piogctto esi-
steva gia nel 1898 Bibl 1) ACo RM
1898 1674
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No 15 Casa di riposo «Tabor», costr. 1915

ca.. propr. W. Keller. Lungo edificio col-
lettivo a rigorosa modularitä d'impianto
e di facciata: razionalismo pratico, piü
che programmalico. 1925: aggiunta sala
da pranzo sul ialo sud, arch. F. Keller
(UT: DC 1925-034). Successive trasfor-
ma/ioni e aggiunte.

Monteguzzo, Via
Antico vicolo d'accesso agli edifici e agli
orti a monte della Contrada Borghese (v.
cap. 4.6: 1. 2, 5).
No 6 Casa rustica, costr. 1920 ca., propr.
Bruno Niz/.ola, pittore, che vi aveva il
proprio atelier. Decorazioni pittoriche
dello stesso Nizzola e di altri artisti
suoi ospiti sullc cornici delle finestre e
airinterno. Esempio di stile regionale,
ispirato alle riccrchc suH'cdilizia rurale
tradizionale: murature di pictra naturale
a faccia vista, balcone con parapetto di
legno. tctto a due faldc con gronde pro-
nunciate. Bibl. 1) Presetttazione Nizzola
1983.

Monti della Trinila, Via ai
Strada circolare d'accesso alia fra/.ione
dei Monti deltaTrinitä, costr. 1863-1865,
prog, e dire/.ione lavori ing. Giuseppe
Roncajoli, esecuzione cpm. Andrea Giu-
gni. 1883-1886: allargamento. prog. ing.
Giuseppe Martinoli. imp. Daldini & Co.
Bibl. 1) ACo: RM 1861-989/1192/1323,
1862-90, 1863-1454, 1865-2390/2426,
1883-593/614/664. 1884-446/514/858,
1886-902/908.
No 3 Villino. prog. 1905, cpm. Enrico
Catenazz.i, comm. Battista Giugni (UT:
DC 1905-004). No 7 Villa Riposo, prog.
1916. ing. e propr. Giovanni Baggio (UT:
DC 1916-010). Giardino terrazzato con
muri di sostegno in pietra naturale, gründe

terrazza; rnotivi stilistici di genere
Orientale. No 15 (mapp. 1122) Villino,
prog. 1909, comm. Antonio Arnoidi.
Torretta-belvedere con aperture trifore:
decora/ioni pittoriche illusionistiche e
ornamentali. No 21 Casa civile, prog.
1903, arch. Ambrogio Gaili, comm.
Nicola Dillena (UT: DC 1903-008): impie-
go policromo dci materiali di facciata;
risalto laterale con entrata c frontone.

73 Demolita. No 55 Pensione Villa Eden,
prog. 1904, comm. aw. Giacomo Fran-
zoni (UT: DC 1904-001), gestita da Emma

Borcll. Verso il 1918: Pension Edcn-
Schweizerhcini. gestita da L. & F. Kunz.
1927 ca.: gestita da R. Bischof (30 letti).
Bibl. I) Guida Gamba 1918. 2) Guida
Hardmeyer 1927. No 59 Villino, prog.
1913, cpm. e propr. Ettore Roncoroni
(UT: DC 1913-004). Verandapanoramica
posla diagonalmcnte sullo spigolo sud-
ovest. No 61 Villa, prog. 1912. cpm. e

propr. Ettore Roncoroni (UT: DC 1912-

020); veranda e frontone decorato sulla
facciata sud. No 141 Villino con frontone
laterale, costr. 1910 ca.

No 36 Villa, prog. 1931, teen. Giuseppe
Viscardi, comm. Giuseppe Snider
(UT: DC 1931-003). No 62 Pensione
Germania, prog. 1906, cpm. Ettore
Roncoroni. comm. K. Geiseler. Loggia-belvedere

a 6 archi; terrazza con scalone
d'accesso al giardino. No 106 Casetta in
stile rustico con piccola rennt» agricoia,
costr. 1880 ca.: No 122 Villino, prog.
1911, comm. Francesco e Giovanni Battista

Zeli (UT: DC 1903-002). No 152
Villa, prog. 1906, arch. Alessandro
Ghezzi, comm. Maria Varenna-Muralti
(UT: DC 1906-001, Variante non realiz-
zata); costr. 1907 (data sul frontonc).
Facciata sud: frontonc ccntinato con pin-
nacoli, balconi, terrazza. loggetta, porti-
ci. Ampio parco con ricca vegetazione.
No 158 Villa, prog. 1906, arch. Alessandro

Ghezzi, comm. dott. Alfredo Lupi
(UT: DC 1906-022). No 160 Casa civile
di aspetto semplice, prog. 1904, cpm.
Giuseppe Mainoli. comm. f.Hi Pedra/.zi
(UT: DC 1904-003). 1910: ampliamento
e innal/amento, cpm. Donato Bondietti
(UT: DC 1910-021): inserimcnto dcM'uf-
ftcio postale.

Morlcy, Sarah, Via (Muralto)
Costr. 1905 ca. (v. cap. 4.6: 21, 25, 28),
con parziale corrczione di un vicolo
prcesistente.
No 1 Palazzina residenziale, costr. 1900
ca. (v. cap. 4.6: 28). Ricche decorazioni
architettoniche eclettiche: risalto centrale

con entrata, scale e frontonc centinato.
No 3 Palazzina residenziale, costr. 1920
ca. (v. cap. 4.6: no 34). Balconi con rin-
ghicra di ghisa.
No 2 Casa civile, costr. 1900 ca. (v. cap.
4.6: 13).

Motta, Giuseppe, Lungolago
(Locarno/Muralto)

74 Tratto iniziale di m 70 in prossimitä del

porto (UT: piani), ingg. Giuseppe Martinoli

e Giovanni Rusca (assistentc), cpm.
Domenico Daldini. 1885: piantagionc di
acacie. 1897-1898: progetto di prolunga-
mento fino al Bosco holino incluso nel
piano regolatore dei Saleggi Borghesi (v.
cap. 2. 6). 1899-1900: costruzionc, impr.
Rodari & Co, nell'ambito della realizza-

75 zione del Quartiere Nuovo. Fino a Via
Bramantino. parapetto in muratura con
copertine di granito, alternalo da ringhie-
re metalliche; rotonda con platani, pontile

d'attracco dei battelli (v. Navigazione
sul logo Maggiore) e rampa; lampioni
elettrici. probabilmente installati succes-
sivamente. Fino al Bosco Isolino, «rizza-
done» con paracarri, e rotonda finale. 11

quai era previsto come primo tratto di
una nuova strada lacuale congiungente
Locarno ad Ascona tramite il delta e la
foce della Maggia, tuttavia mai realizza-
ta, in quanto non pote bcneficiare dei
sussidi federali per le arginature. 1900:
alberatura «Quale piantagione constcrä
di ligustrum japonica. una pianta ogni 5
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meiri. alternate con piantc di cipresso
laurosiano neila propor/ione di un
cipresso ogni 4 escmplari di ligusirum.»
(Bibl. 1). Destinazione a terreno edifica-
bile dei lotti a contatto con il lungolago.
1903-1904: ponle sulla Ramogna. impr.
Rodan & Co. e prolungamento del
lungolago sul territorio di Muralto 1911:

riempimcnto del porto c prolungamento
del lungolago verso la focc del la Ramogna,

nell'ambito del progetto per Festen-
sione dei Giardini puhbhci. 1911-1914:

completazione del lungolago fino al confine

con Minusio. 1927: posa dei binari
delle Ferrovie Regional! Ticinesi (v.
Area ferroMaria). Bibl. 1) ACo: KM
1883-714. 1884-1/75/108/109/387. 1885-
251, 1899-1689. 1900-143/1217/ 1350.
1901-1272, 1904-1817. 1910-2068/2164.
1911-1879/1855/2035. 1912-1883. 2)
ACo: scatola «FRT». piani e documenti
diversi. 3) Giacomaz/i-Mozzetli 1981.

pp. 36-41, 88-89. 4) Mondada 1981, pp.
158, 163-164. 167.

Monumento Cattori (sul lungolago di
Muralto) Dedicato al politico conservator

Giuseppe Cattori (v. Via Sociale no
10), 1939, scultore Fiorenzo Abbondio.
Statua di bron/o del Cattori in posa ora-
tona: zoccolo in granito con bassorilievi
di bronzo raffiguranti i notabili del parti-
to conservatore in ascolto. Gabinetti
pubblici vicino al porto, costr. 1879. De-
moliti. Bibl. 1) ACo: RM 1879-338. lm-

barcadero v. anche Navigazione sul la-
go Maggiore. 1852: pontile, ing. Giovanni

Carcano. per permettere Fattracco del
nuovo piroscafo «Radet/ky». 1854: am-
pliamento tettoia. 1855-1857: prolungamento

delFiinbarcadero. ingg. Carcano e

Giuseppe Franzoni. 1859: ricostruzione
tettoia in legno, ing. Franzoni, falegname
Giovanni Catli. 1866: prog, «ricostruzione

imbarcadero che non presenta piü i

requisiti della necessana sicurezza»
(Bibl. 1). 1869, con il nuovo porto (prog,
ing. Franzoni) e conservato il vecchio
imbarcadero (tettoia) «per Fapprodo di
barche e barconi» (Bibl. 1). 1870: riatta-
mcnto, cpm. Luigi Rossi. 1889: nuova
tettoia. prog. Fritz Marti. Winterthur
(UT: DC 1889-001). Costruzionc mctalli-
ca con nvestimento decorato, aperture ad

arco, vetrate. 1890: chiosco, ing. Ernesto
Somazzi, comm. Societädi Navigazione,
e pontile mobile. 1894: ampliamcnto
tettoia. prog. ing. Emilio Rusca (UT: DC
1889-001. classificazionc erronea!). Ag-
giunte per sala d'aspetto passeggeri e

deposito merci, per adibire lo spazio esi-
stente a magazzino di dogana, aspetto
architcttonico come edificio principale.
1896-1898: costr. nuovo pontile mobile,
ing. Giovanni Rusca. 1911: nempimento
del porto e prog, nuovo debarcadero, in
sostituzione della tettoia. arch. Ferdinan-
do Bernasconi sr.. nelFambito dei pro-
getti per la sistemazione delFarea; suc-

cessiva Variante arch. Eugenio Cavadmi.
7? capotecnico comunale. 1913-1914: nuova

Variante, ing. Giovanni Baggio
(capotecnico comunale). reali/zata, impr.
Giuseppe Zanzi (opere murarie), Ludwig
Brunner (tettoia e costruzioni metalli-
chc): inaugurazione 27.5.1914. Bibl. 1)

ACo: RM 1852-XXXX, 1854-3167.
1855-205, 1857-2115, 1858-251. 1859-
251/ 580. 1866-1116. 1870-4296. 1875-
8479. 1889-304/356. 1890-446. 1894-
849, 1896-119/126/403/657. 1897-312,
1911-1855/2035, 1912-1883. 1913-1492,
1914-1181. Porto v. anche Navigazione
sul lago Maggiore. XV-XV1 sec.: porto
del Castello (v. Piazza Castello no 12), in
origine direttamente sul lago. poi colle-
gato ad esso tramite un ramo della Mag-
gia (forsc in corrispondenza delFattuale
Via Luini), quindi ndotto ad un laghetto
senza accesso via acqua. 1535-1536:
costr. primo porto commerciale proba-
bilmente nella zona delFattuale Via Du-
ni. arch. Simone da Melide e Giovan
Martino da Legnano, forse distrutto dal-
Falluvione del 1556.1703: prog. ing. Pie-
tro Morettini, porto nella zona delFattuale

Piazza Grande, non realizzato; conti-
nua Fapprodo sulla riva naturale (v. cap.
4.6: 2). 1828: naviglio. costr. ing. Francesco

Meschini. attuale Largo Zorzi, fino
alFimbocco di Via delle Panelle. 1851—

1862: diverse migliorie; in particolare
nuova rampa. scavo e sistemazione delle
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adiacenz.e, ing. Fran/oni (1862). Succcs-
sivi colmalaggi (1854, 1862), alio scopo
di ingrandire Piazza Grande (la parte og-
gi dcsignala Largo Zorzi). Diversi pro-
getti per un nuovo porlo ing. Pasqualc
Lucchini (1851 c 1867), ing. Carlo Mi-
nazzoli (1851), ing. Giuseppe Franzoni
(1866 e 1867), ing. Roneajoli c geom.
Luigi Borcani (1867). ing. Giuseppe Pc-

droli (1868). 1868: «esposta la situazione
dcllc cose, e notato come la stessa siasi
d'assai cambiata per effetto delle reccnti
alluvioni. di giusta che i progetti allcstiti
non siano piü eseguibili» (Bibl. 3), 1'ing.
Giuseppe Franzoni e incaricato di clabo-
rare un nuovo progelto. 1869: esecuzio-
ne: dirc/ione lavori ing. Franzoni e

geom. Borcani (assistente); inaugurazio-
ne 21.11.1869. Porto a sacco con molo e

rampe: «rizzadone» con pietre di Ponte
Broda: fondazione dei muri inlerni con
calcestru7ZO. 1872: straripamento dclla
Ramogna e danni riparaii negli anni suc-
ccssiv!. 1876: costr. molo con «grue» per
carico e scarico merci. cpm. Francesco

Giugni. 1878: ricostruzione testa del molo.

cpm. Bernardino Dolci. 1910-1911:

riempimento del porto. Bibl. 1) Ticinen-
sia IV, p. 116. 2) MAS TII (1972), p. 84.3)
ACo: RM 1851-154/347, 1861-1013/1616,
1862-1718, 1866-1151, 1867-1472/1574/
1761, 1868-2345/2780. 1869-2849/2898/
2900/ 2928/3033/3039/3609, 1872-
5820/5861, 1873-6202/6270/6329/6486,
1874-7513. 1876-9679. 1878-85, 1910-

2068/2164, 1911-1879. Limnigrafo (sul-
la prima rotonda nei pressi dcirimbarca-
dero) Prog. 1903, Ufficio tecnico comu-
nale. Bibl. 1) ACo: RM 1903-452. Stabi-
limento balneare 1893: sottoscrizione

promossa dalla Pro Locarno per finan-
ziare la costruzione; 1898 demolizione in

seguito alia costruzione del pontile. ACo:
RM 1893-126, 1897-661. 1898-1740.

Motta, Via della
Antica strada sorta parz. lungo il fossato
est del Castcllo (v. Piazza Casrello no 12

c Via B. Rusca). Bibl. 1) MAS II I (1972),

p. 24.
No 3 Casa civile con negozi, trasformata
nel 1891. propr. Vittorioc Giovanni Rog-
gero: con gli edifici Via B. Rusca ni 1-3 e

Via F. Rusca no 2, forma un gruppo di
case contigue sorte sulle antiche mura
del Castello (v. Piazza Casrello no 12).

Bibl. 1) ACo: RM 1891-286. No 7 v. Via
B Rusca no 4. No 11 Casa civile con
botteghc. 1902: riattamento e nuova fac-
ciata su Via B. Rusca, arch. Ferdinando
Bcrnasconi sr., comm. Giuseppe Losa
(UT: DC 1902-004). Decorazioni pittori-
che ornamcntali.
Ni 2-4 Osteria e locanda del Gallo,
propr. Fanciola. 1872: vi soggiorna
Michail Bakunin. Trasformazioni successive:

prog. 1913, impr. f.lii Merlini (UT:
DC 1913-022); 1915. arch. Ambrogio
Galli (UT: DC 1915-006): prog. 1920,

cpm. Bondietti (UT: DC 1920-002). Ora

inglobata nell'albergo dell'Angelo (v.
Vicolo delta Motta ni 2—4). Bibl. \ )Cata-
logo Monte Veritä, p. 22. 2) Varini-Am-
stutz 1985, pp. 21-24.

Motta, V icolo della
Antico vicolo del centro slonco che im-
mette su Piazza Grande, passando tra il
retro delle case di Via della Mona e i

giardini delle case su Via Bossi. Nel 1900

era ancora chiamato Slreccione (v. cap.
4.6: 24).
No 1 Albergo delTAngelo, locanda gia
nel XVI sec. Agglomcrato di diversi
edifici. risalenti in parte fino al *500, che
chiude la Piazza Grande verso ovest.
Continui lavori di trasformazionc e di

ampliamentonel corsodell' 800c all'ini-
zio dcl'900. Oggi ingloba anche l'antica
osteria del Gallo (v. Via della Motta ni
1-4). Bibl. 1) Ticinensia IV. p. 93 (1). 2)
MAS TI I (1972). p. 93. 3) Varini-Am-
stutz, 1985, p. 29.
No 2 Casa borghese con botteghe. propr.
Nessi. Casa natale dello scrittore Angelo
Ncssi (iscrizione su un pilastro del portico).

Facciata settecentesca su Piazza
Grande, con portico e loggiato ad archi ai

piani superiori (edificio gcmclio in Piazza

Grande no 32). 1900 ca. chiusura del
loggiato all'ultimo piano; ai lati balcon-
cini; al centro grandc vctrata. Bibl. 1)

Ticinensia IV. p. 93 (2).

Municipio, Via del (Muralto)
Realizzata verso il 1876, in continuazio-
ne di Via Collegiata (v. cap. 4.6: 7, 10).
No 3 Casa comunale con scuole. prog.
1896, arch. Olinlo Tognola, comm. Co-
mune di Muralto. 1910-1911: ampliamento,

arch. Tognola; preavviso favorevole
dell'arch. Eugcnio Cavadini. consulente
del Municipio. Demolita. Bibl. 1) Mon-
dada 1981, pp. 154-163. No 9 Asilo infantile,

prog. 1902. arch. Ohnto Tognola,
comm. Societä di benefattori privati (dal
1968 propr. Cornune di Muralto). Corpo
centrale sopraelevato; salone con grandi
finestre. Bibl. 1) Mondada 1981, pp. 154-
155.

No 6 Villa Nessi, costr. 1915 ca.; conti-
gua al no 10; risalto centrale con finestre
trifore sul giardino. No 10 (mapp. 247)
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Palazzina rcsidenziale, costr 1900 ca (\
cap 4 6 28) Coniigua al no6 bugneagli
vplgoll

Muracuo, Piazza
Forma triangolare deternunata ncgh anni
I860 1880 dalla prcscn/a dclla roggia e

dagli mscdiamcnti del 1c case Bolctti in
\iaCiseu no 2"? (v cap 4 6 17) Reltdi
ea/ione del fronte ovest nel 1901 con
1 edifica/ione di \ ta I uim no 22 La\a-
toio tomunale 1876 primi progetti ing
Giuseppe Frari7om 1862 eonimissionc
comunale (mg Carlo Fraschma cpm
Maun/io Consolascio mg Giuseppe
Roncajoli, ing Giuseppe Bazzi) in se-

guito all offerta di terrcno da paite di
Oradino Boletti acquislato nel 1867
1878 costru/ione aich Francesco Galli
impr Pietro Ambiosoli comm Comunc
di Locamo Alimcntazionc tiamite log
gia dclla Maggia posto pei 40 lavandaie
Demolito nel 1912 Bibl 1) ACo RM
1876 1808 1862 78 1867 1006 1877

10490 1878-109/141/160/ 447 1912

2227/2279 No 3 Pala/zma urbana con
ristoiante e pensionc (ristorante Meica
to) costr e adaltamcnto fabbncali esi
stcnti 1898 comm Pielro Ambrosoli
commercianle di legnami (UT DC 1898

004) Fabbricati annessi per nego/i e ma

gaz/ini non realiz/ati (UT DC 1898-
007) Bibl 1) Do Lorcn/i Vanni 1981 p
20

Na\iga/ione sul lago Maggiore \ an
che / unt>olaqo Motto Porto Flotta ar
mata dei conti Rusca al servizio dei Vi
sconti di Vlilano, attestata nel XV-XV1
sec ormeggiata al porto del Castcllo (v
Piazza Castillo no 12 e Lunqolaqo Mot
to) XVI-X1X sec grande importan/a
della naviga/ione commerciale in rela
/tone soprattutto al tralfico delle mcrct
tra le zone nvieraschc c d mercato di
Locarno in Piazza Grande Nel 1828 co
stru7ione di un naviglio nel 1869 di un
porto a sacco (v Lunqolaqo Motta Por

to) Intanto si sviluppa la naviga/ione
postale e lunstica a vapore 1826 varo a

Burbaglio (\tale \eibano) del «Verba
no» primo puoscalo a vapoie del lago
Maggiore armatoie Edwaid Church
comm Impresa 1 ombardo-Sardo-1 ici
nese. capacita 400 persone Corse rego
Ian quotidiane Magadino-Locarno-
Arona in ca 6 ore 1841 varo del «San
Carlo», costr hscher W\ss /ungo
1848-1860 il govcrno austnaco assume
direttamentc il servi/io di navigazionc
con le cannoniere «Radet/ky» e «Taxis»
in concorren/a con 1 Impresa di Navigazionc

Saida 1877 servizio con piroscafi
da Venezia a Locarno, dclla Lloyd au

striaco 1877 servizio sulle acque pie
montesi assunto dalle Slrade Ferrate del-
lo Stato 1860 npresa del servi/io nor
male gestito dal governo sardo 1864 il
servi/io e assunto dal Impresa di Nävi
ga/ione sul Lago Maggiore 1907 la flotta

si compone di 4 piroscali-salone a ruo-
te da 400-600 posti 7 piroscafi salone a

ruote da 700—400 posti 4 piroscafi a ruo
te da 200-700 posti un piroscafo ad elica

da 70 posti 2 runorchiatori per il scrvi/io
merci 18 bare he m ferro c 7 in legno
dalla capacita da 400 a 1200 quintall
Nonn delle imbarca/ioni Verbano
Regina Madrc Francia Elvc/ia Italia.
Sempione S Gottardo S Bernardino,
Lucomagno Endano Paleocapa Motla-
rone Forte 1917 in segutto alia guerra
1 Impresa di Navigazionc sul lago Maggiore

e m liquida/ionc venduti e sman-
tellati i battelh piu grandi non piu idonei
al serw/io 1927 concorso per 1 assun
zione del servi/io vinto dall ing Giaco-
mo Sutter per conto della Societa Subal

pina di lmprcsc Ferrovianc SSIF 1941

servizio sul bacino s\i//ero prowisona-
mcnte assunto dalle Fcrrovic Regionali
liunesi FRT (v Fei i o\ia I oc at no—Ca

medo-Domodossola) 1967 geslione go-
vernafiva italiana trannte Societa
Navigazionc Lago Maggiore in Roma Bibl
I) MAS H\ (1972), pp 71 82-86 2)
Na\ii>aztone J986 7)AFart Cronologia

Nessi, \ngelo, Via
Costr 1900-1910 ca quale slrada privata
d acccsso alle propneta limitrofe (v cap
4 6 70) Denomina/ione originaria Via
dei Marmi per la presenza deH'ateherdi
scultura di Gualtiero ed Ettore Rossi
Successivamentc rilevata dal Comune
No 5 Villa Italia, costr 1900-1910 ca (v
cap 4 6 70) Scde del v iceconsolato
Italians Mescolanza tra villa e residenza
borghese di campagna all interno affre-
schi raffiguranti paesaggi italiani De
molita

Nessi, Gian Gaspare, Via (\luralto)
Prevista dal piano regolatore del 1897 e

realizzata in diverse tappe entro il 1910

ca (v cap 4 6 12, 17 28)
No3Villino costr 1900 ca Tetto a falde
con frontone centrale di gusto noulico
No 9 Albergo Camel id costr 1907

comm Cnstoforo Burckhard 1928 rico
struzionc, arch Fcrdtnando Fischei
comm fam Sigg-Tobler Balconi loggia-
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ti all'ultimo piano. Bibl. 1) Varini-Am-
stuu 1985, p. 67. 2) Fischer 1953, tav. 24.
No 14 Villa Sorriso, costr. 1920 ca. Palaz-
zina residenzialc con abbondanti decora-
zioni architcttoniche di pietra artif'iciale:
grande terrazza e verande.

Orclli, (liovanni Antonio, Via
Tracciata e rcalizzata nelFambito del

piano regolatore dei Saleggi Borghesi
del 1898 (v. cap. 4.6: 18-19). Bibl. 1)

Giacomazzi Mozzetli 1981.

No 11 Casa d'abitazione con laboratorio
e negozio, prog. 1909, arch. Fcrdinando
Bernasconi sr., comm. f.lli Pedrctti, fu-
misti (UT: DC 1909-013). 1916: aggiunta
officina, arch. Ferdinando Bernasconi
sr., (UT: DC 1916-012). Telto praticabile
con parapetto a balaustra. Successiva
aggiunta di un piano. Bibl. 1) Giacomazzi-
Mozzetti 1981, p. 158. No 15 Villa Lilas,
prog. 1905, arch. Alessandro Ghezzi,
comm. Societä Immobiliare Locarnese
(UT: DC 1905-011). 1915: ampliamento,
arch. Eugenio Cavadini (UT: DC 1915-

007). Aggiunta nuovi locali al postodella
terrazza. Demolita. Bibl. I) Giacomazzi-
Mozzetti 1981, pp. 132, 171.

No 2 Villa Portland, costr. 1920 ca. Tor-
rctta-belvcdere. decorazioni ornamentali
a graffito. 1925: aggiunta garage, comm.
Linda Meschini (UT: DC 1925-028).
Magazzino Prog. 1909, teen. Filippo Ba-
rilati, comm. Luigi Bianchetti (UT: DC
1909-003). Facciata con lesene, grandi
aperture modulari, tetto praticabile con
parapetto a ringhiera. Fabbricato gemel-
lo parallclo costruito poco piu tardi. 1920

ca. collegati da una tettoia in ferro e la-
miera, facciata verso strada con frontone
centrale e grande portone centrale.

Ospedale, Via dell'
Antico vicolo della Cittä Vecchia di col-
legamento tra Piazza San Francesco e

Piazza Sant'Antonio. 1874: selciatura e

tombinatura. 1930 ca.: demolizione della
schiera di case davanti alFospedale (no
1) e allargamento (v. cap. 4.6: 38). Bibl.
1) ACo: RM 1871-4951,1874-7639/7848.
No 1 Ospedale, complesso edilizio svi-
luppatosi in seguito adiversi ampliamen-

facaal* Km Ermmmnhna

11684 - Locarno. Villa Moresca

ti e alia trasformazione di stabili vicini
successivamentc incorporati. Aperto for-
sc nel 1683 e chiamato «di Sun Carlo»; in
sostituzione delFospedale detto «di
Sant'Antonio» (v. Via Vallemaggia no 12).
1852: il congrcsso dei proprictari (le trc
corporazioni cittadine e 16 comuni della
regione) no decidono lachiusura per con-
sumo dei fondi. 1868: acquisto dello
stabile da parte del Comune. 1870: creazio-
ne di una societä per azionisti promossa
dal Comune di Locarno; acquisto stabile
di propr. Rosa Pozzi. 1871: trasformazione.

arch. Pictro Bottini, csecuzionc cpm.
Andrea Giugni. marmorino Antonio
Rossi, affrescatore Giuseppe «Polonia»
Giugni. Capacitä 30 posti letto; finanzia-
mento grazie ad un lascito degli eredi fu
Angelo Brofferio. 1876: lascito Stefano
Lesnini per decorare la cappella. !889—
1890: acquisto della casa Catti e ampliamento.

1900: acquisto della casa Giugni e

progetto di un «ricovero di mendicitä»,
arch. Alessandro Ghezzi, promosso da
don Guanella. Non realizzato. 1914:

acquisto case Dazio e Gugliclmoni. 1916:

79 acquisto stabile propr. E. Perini. 1917—

1918: ampliamento, arch. Fcrdinando
Bernasconi sr. (UT: DC 1916-023). Ac-

cesso principale da Via Appiani: al piano
lerreno amministrazionc con servizi me-
dici; ca. 60-70 posti letto dislribuiti sui
due piani superiori, stanze verso ovest
con terrazze e corridoio a est; corpi ag-
giunti sul retro con scala, servizi. cappella;

ala verso nord per sale operatorie con
grandi vetratc. 1920-1923: acquislodegli
stabili Catti. Bacchi e Pioda. 1920-1929:
diversi ampliamenti e trasforma/ioni,
con demolizioni di stabili contigui. 1932:

acquisto e incorporamcnto di casa Pioda
(v. Via San Francesco no 18). Successivi
ampliamenti c trasformazioni ncgli anni
1936-1938, 1939-1943. 1949-1954.
1958-1960 e 1985-1987. Bibl. 1) MAS 77

f (1972), p. 94. 2) ACo: RM 1851-753/
754, 1852-1889. 1853-2392/2770, 1855-
2976, 1859-862, 1866-749, 1867-1792/
1813. 1868-2273/2380/2675/2689. 1869-
3429, 1870-3899/4005/4334, 1871-4760/
5269. 1872-5329. 3) Mondada 1971.

No 6 Casa d'abitazione con botteghc,
trasformazione, prog. 1899, arch.
Ferdinando Bernasconi sr.. comm. Pietro Ru-
sca (UT: DC 1899-008). Grande giardi-
no, cinta con inferriata. tetto in piode. No
14 Casa Ranzoni. nell'800 con ristorante
(sede del Circolo degli operai). Al primo
piano sala detta «dell'Uccellicra», con
affreschi illusionistici della volta attri-
buiti ad Antonio Balestra, 1850 ca. Pro-
spettiva verso l'alto attraverso ringhicre
e un'esile cupoletta metallica; sullo sfon-
do un cielo azzurro con uccelli esotici. Al
centro rappresentazione mitologica.
Demolita. Bibl. I) MAS TI 1, p.106.

Pace, Via della
Tracciata e realizzata nelFambito del

piano regolatore dei Saleggi Borghesi
del 1898 (v. cap. 4.6: 18-19) quale asse
centrale del Quartiere Nuovo in direzio-
ne nord-sud. Denominazione originaria:
Via delle Palme. Gli edifici ni 7A, 9, 10,

11,12 e 14 si trovano agli angoli di Piazza
Fontana Pedrazzini con Via Bramanti-
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no ma Hanno il numero eivico di \ ui
delta Pen e

No 3 Duo vilhni. con gli edilici in \ la
I mm ni 5-7 foimavano un gruppo di
quattro ville e \ illini allinoati c allacciati
sulla stessa \ la Lmni Villmo prog
1904 arch Ferdinando Bernasconi sr
comm imp Gaspaie Rodan (UT DC
1904-019) Architcttura di stile ncorina
sumentale toscano risalto centrale con
entiata balcone e tnfora uso noliciomo
dei matenali dccora/ioni floreali para
lulmine, cantina impeimeabile come \ m
/«//» no^ Dcmohto (Bibl 1) Sullo stesso

tericno, villino, prog 1904 arch Fcr-
dinando Bernasconi sr, comm Leone
Ressiga-Vacchini {TJT DC 1904-020)
bntrata con torretta-belvedere di gusto
pittoresco (letto a pagoda) in diagonale
sull angolo con V ut Luim dccora/ioni
pittonchc floieah, canona impeimeabile
come I la I mm no 5 1906 acquislo da

parte di Achille Gianclla dir Banca
Svi//era Americana (v I aii>o Zoizi no
3) e amphamcnto, prog Ferdinando
Bernasconi sr (UT DC 1906-010) Aggiuntu
sul retro nello stesso stile architettonico
con terra//a loggiae veranda Dernohta
Bibl 1) Assembled StA 1909, p HO 2)
Giacomaz/i Mozzetu 1981 pp 129-130

82 No 7 Villa Moresca prog 1904, arch
Fcidinando Bernasconi sr. comm Gia
conto Bianchetti Palaz/ma con cinque
appartamenti architettura di gusto esoti-
co e pittoresco toirettad angolo ispirata
alia tipologia dei minareti tetto piano a

teira//a con pavilion-belvedere Dernohta

Bibl 1) ACo RM 1904-1107, 1905-
1319/1877 2) Assemblea SIA 1909, p

so 130 No 7A Pdla//o residcn/ialc urbano
81 con otto appartamenti signorih piog

1915 arch Fugenio Cavadtni, comm So-
cieta Immobihare Locarno (UT DC
1915-001) Verande colonnate Cintacon
mlerriata hbertv II piog onginario pre-
\edeva il labbneato ad L all angolo tra
\ \a B/amantino e Via Cattau, e un suc-
cessivo ampliamento lino ad ottenere
unapiantaaU Bibl 1) Cavadini 1935, p
7 2) Giacomazzi-Mozzetti 1981 pp
168-170 No 9 Villa prog 1928 arch
Ferdinando Bernasconi jr comm Rinal-
do Moretti (U T DC 1928-075) Massicte
decora/ioni architettoniche in pictra arti-
hciale No 11 Casa Miramonte. costr
1927 arch Enea Tallone c Ferdinando
Bernasconi jr, comm Giovanni Pedraz-
zini (UT piano non classiiicato) Palaz-
zina residen/iale taidostoncistica con
aperture ad arco, balconi con eolonne su
due piani Targa di marmo «M1RAMON
TF - MCMXXVIII» Con I'edificio ge-
mello al no 16 ciea un prospetto simme-
tnco sul lato sud di Piazza Fontana Pe
diazztm No 15 Villino, prog 1912 cpm
Donato Bondietti (UT DC 1912-012),
comm cpm Vittore Nicora Demolito
Bibl 1) Giacomazzi Mozzetti 1981 p
63

83 No 6 Palazzo del Prctorio prog 1908

arch Ferdinando Bernasconi sr comm
84 Rcpubblicd e Stato del Cantone Ticino

inaugurate» nel 1910 Pnncipaie monu
inento architettonico del Quartiere Nuo
vo e in geneie delta Locarno moderna,
comspettivo del Palazzo degh studi di

Lugano «L'architettura esterna delFedi
ficio e ispuata alle linee severe dello stile
classico» (Bibl 2), solo !c grandi vetrate
dei risalti centrale e laterali piescntano
elementi Formali modcrni Planta a h
risalto centrale con scalone d'accesso,
atrio colonnato sala delle udicnze con
grandi vetiate c altico con pinnacoh sul
retro corridoi c coipo scale centialc con
grandc veirata policroma «1 locah nca-
vati ai diveisi piani del fabbneato sono
adibiti per gli Utfici Commissanah
Gcndaimcna, Ulhu ch Esecuzionc c Fal-
hmenti, Conservatory delte Ipoteche,
Giudicc Istruttoic e Procura Pubblica,
Utficio Antropometrico, Giudicatura di
Pace Tribunale civile e penale, Magaz
zeni di deposito Ispettoiati Forestale e

Sti adalc, Lavanderia Guardaroba e alcu-
ne celle pet detenuli II fabbricato e

provvisto dellhmpianto di nscaldamento
centrale ad acqua calda (termosifonc),
illumina/ionc eleltiica suonerie, lm-
pianto sanitario e diramazione d acqua
potabilc Gli appaitamenti del piano ter
reno rialzato ed il corpo centrale di tac-
ciata atrio, aula del Tribunale sono ese-

guiti in cemento armato» (Bibl DDeco-
razioni architettoniche e artistiche tradi-
zionali bassorihevi del corpo pnncipaie
di lacciata simboleggianti la Giustizia.
opera dello scultore Ettore Rossi e del

pittore Ugo /acchco Nel 1925 vi si svol
se la Conleren7a pei la pace (v cap 1 1

1925) 1940ca prolungamcntodelic due
all laterali su Via Lmni e Via Oielh, nello
stesso stile architettonico Bibl 1) At
1912, no 9, pp 98-103 2) Assemblea SIA

1909, pp 127-128 3)/?7 1910-11 no 4.

pp 51-52 4) MAS It 1 (1972), p 165 5)
Giacomazzi-Mozzetti 1981, pp 153-155
No 8 Villa Mercedes, prog 1907. arch
Alessandro Ghc/zi, comm Societa
Immobihare Locarno Tetto a mansarda alia
francese, torretta-belvedere ottagonale
con cupola Dernohta Bib! l)ACo RM
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1907-1278. No 10 Casa Cadcau, 1930 ca.
Architettura di passaggio dalFcclettismo
al razionalismo. No 12 Palazzina, coslr.
1912, arch. Eugenio Cavadini, comm. So-
cietä Immobiliare Locarno. Vi aveva sc-
de to studio dello stesso arch. Cavadini a

partirc dal 1922. Successivo ampliamcn-
to 1950 ca. Bibl. 1) ACo: RM 1912-2396.
2) Cavadini 1935.p. 10. No 14Padiglione
scuola italiana «Alessandro Manzoni»,
prog. 1927, arch. Ambrogio Galli, comm.
A.R. Viceconsolato d'Italia in Locarno
(UT: DC 1927-013). Enlrata sormontata
da frontone; elementi decorativi in pietra
artificiale, grandi finestre. tclto a terra/,-
za con parapetto a balaustra. Successiva-
mentc scde del viceconsolato d'ltalia.
Sullo stesso sedime: casa Unione Italiana
di Mutuo Soccorso (v. Via della Posta no
17). No 16 Casa Alia Fonte, costr. 1927,

arch. Enca Tal lone c Ferdinande Berna-
sconi jr., comm. Giovanni Pedrazzini.
Casa gcmella della no II. No 20 Magaz-
zino e garage, prog. 1909. arch. Ghezzi
(UT: DC 1909-014). Vetrine; corpo an-
nesso per autorimesse con terrazza e por-
toni a ferro di cavallo. Demolito. Bibl. 1)

Giacomazzi-Mozzetti 1981. p. 159. No 22
Palazzina urbana con negozi. prog. 1916,
arch. Eugenio Cavadini, comm. Giuseppe

Lanini, maccllaio (UT: DC 1916-016).

AlFangolo tra Via della Posta e Via Ba-
roffio (ora integrata nel sedime della fab-
brica Schindler). Risalto centrale con ac-
cesso, scale e fronlone centinato. La DC
concerne solo la prima lappa di costru-
zionc, con Tala ovest e il corpo scale
centrale; completata verso il 1930; garage

Motta & Biffoni. Bibl. 1) Giacomazzi-
Mozzetti 1981, p. 175.

Panelle, Via delle
Antico vicolo della Citta Vecchia fra
Largo Zorzi c il monastero di S. Catenna
(v. Via Santa Caterina no 4). Nel 1850 lo
stesso nome era attribuito anche alia con-
tinuazione del vicolo lungo le mura del
convento e della chiesa. atlualmente Via
Santa Caterina (v. cap. 4.6: 5).
No 2 Casa civile con botteghe, propr.
fam. Varcnna (1897): giardino pensile su

Largo Zorzi con statuette grottesche «alia

Callot», attribuite a Vincenzo Vela.
1887: nuova casetta nei giardino e portico

(non rcalizzato), arch, lgnazio Cremo-
nini, comm. Fulgenzio Varennae Comu-
ne di Locarno. 1893: trasformazione casa,

comm. Lcopoldo e Giuseppe Varen-
na; portico con ampi archi e grossi
pilastri: zoccolo con falso bugnato dipin-
to. 1901: riattamento casetta nel giardino
e muro di sostegno, cpm. Ettore Ronco-
roni, comm. Leopoldo Varenna (UT: DC
1901-002). Le statuette si trovano oggi su
un lerrazzo degli anni '50. Bibl. 1) 77c/-
nensia IV, p. 98 (32). 2) MAS Tl I (1972),
p. 162.491,538. 3) ACo: RM 1887-2007/
2367, 1893-234, Somm. 1897.

Panigari, Via
Antico vicolo della Cittä Vecchia fra
Piazza Grande e Via Cittadella: chiama-
lo ancora nell'800 Contrada dei Nobili,
per la presenza di numerose residenze
appartenenti alle tamiglie notabih (Orel-
li. Magoria, Rusca. Muralti). «La parte
superiorc della contrada era, ancora po-
chi anni fa, uno degli ambienti piü auten-
tici delFantico borgo quale vero e proprio

palinsesto di elementi stilistici di-
versi.» (Bibl. 1). Bibl.\)MASTI I (1972),
p. 147.

Ni 7, 9,11,13 Gruppo di case civil! conti-
gue. Aspetto attuale risultantc da successive

trasformazioni dopo il 1850. Bibl. 1)

ACo: RM 1859-657, 1899-1897, Somm.
1897.
No 6 / Piazzetta De Capitani no 10 Casa

borghese, risultantc dall'agglomerazio-
ne di diverse case di origine medievale,
fra cui Fantico palazzo del conte Giovanni

Rusca (XIV sec.). Diverse trasformazioni

ottocentesche con reimpiego di
elementi antichi; patio interno con loggiato
e lucernario. Bibl. 1) Rahn 1897, pp. 155,
157-158. 2) Casa Borghese 1936. pp.
XXXIX-XL. 3) MAS Tl I (1972), pp.
148-150.

Paoli, Via dei (Minusio)
Antica stradina collegante la frazione di
Rivapiana alia riva del lago (v. cap. 4.6:
4).
No 28 Casa borghese del '700. propr.
parroco Domenico Frizzi. 1882-1917: di-
versi cambiamenti di proprietä e altera-
zioni: per un certo periodo ristorante Bel
Soggiorno. 1917: ripristino delFaspetto
originario, caratterizzalo dalle ampie
volte nella facciata rivolta verso il lago.
Decorazioni pittoriche florcali e illusio-
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nistichc. Vecchic scritte pubblicilaric del
ristorantc. ora sbiaditc. Bibl. 1) Cosa
Borghese 1936. pp. XXXV1I-XXXVIII.
2) MAS 77 III (1983). p. 218. No 36 Heim
Rivapiana. costr. 1909 (data sulla facciu-
ta). probabilmente arch. Roberto Bröni-
mann di Belp. comm. Istituto Evangeli-
co. lntcrnato per ragazzi. «Hcimatslil»
bernese: tetlo a mansarda con frontonc
rotondo. 1926: nuovo padiglione. arch.
Ferdinando Fischer, comm. Ciltadi Zuri-
go. Casa del personale con loggiato in
stile regionale licinesc. Successive tra-
sformazioni. Bibl. 1) Stadtrat Zürich.
Berichte der Stiftung Kindererholungsheim
Rivapiana-Locarno, Zurigo 1923—1937.

2) Fischer 1933. tav. 18.

Parco, Via al (Orselina)
Tratto terminale della strada cantonale da
Muralto ad Orselina, prog. 1861; realiz-
zatanegli anni successivi. Denominazio-
ne originaria: Via Cantonale. Bibl. 1)

Mondada 1981, p. 113.

No 3 Villa, costr. 1926. arch. Ferdinando
Fischer, comm. fam. Passulli. Esempio
tardivo di villa con torretta-belvedcre:
loggetta e portico ad urchi. Bibl. 1) Fi-

85 scher 1933, tav. 15. No 27 Kurhaus
Victoria, costr. 1912, arch. Hanauer e Wit-
schi. promotore arch. Roberto Bröni-
mann. Grande edificio alberghiero con
dependance. Tetti a mansarda con abbai-
ni, frontoni mistilinei, loggiati e terrazze;
marquise in ferro e vetro; grande parco
terrazzato. Ampliamenti e trasformazio-
ni; adibito a casa di cura. Bibl. 1) Guida
Gamba 1918, illustrazione. 2) Guida
Hardmeyer 1927. lista alberghi e inser-
zione. 3) Varini-Amstutz 1985, p. 99-
100. No 29 Villa, costr. 1900 ca., propr.
Von Planta. 1913: propr. Jean Bachmann,
che annette anche una villa vicina e tra-
sforma t'edificio in pensionc Villa Planta.

Bibl. 1) Guida Gamba 1918, inserzio-

ne. 2) Guida Hardmeyer 1927, lista
alberghi e inser/ione, 3) Varini-Amstutz
1985, p. 76. No31 Villa, cosir. 1925, arch.
Ferdinando Fischer, comm. Elisabeth
Labhardt. Bibl. I) Fischer 1933. tav. 12.

No 12 Castello bernese, costr. 1905 ca.,
arch, e comm. Roberto Brönimann di

Belp. Fantasiosa riproduzione in chiave
romantica di un castello mitteleuropeo:

87 torre circolare con tetto a cono; torrette
d'angolo sospese: loggette. Porte, porio-
ni e finestre di vario lipo e diversa forma;
vetrate coloratc; mcnsolette e merlature.
Tetto a squame. Decorazioni pittoriche
ornamental i e figurative: fra le altrc figure

Adrian von Bubenberg, su modcllo del
monumento di Max Leu a Berna. Ricca
policromia. Grande parco, ora modifica-
to. No 14 Pensione Stella, costr. 1911.

propr. Hermann Claus. Facciata sud con
loggiato e grande arco su tutta la larghez-
za al piano superiore; struttura del
loggiato ripetuta nella muratura della facciata

posteriore. Assai trasformata. Bibl. 1)

Guida Gamba 1918, inserzione. 2) Guida
Hardmeyer 1927. lista alberghi e

inserzione. 3) Varini-Amstutz 1985, p. 76. No
18 Palazzo comunalc, costr. 1910-1912,
arch. Ferdinando Bcrnascorh. comm.
Comunc di Orselina. Scde del Munici-
pio. della cancelleria e del le scuole co-
munali.

Patocchi, Via
Strada dei Monti, risuitante da successivi
allargamenti e sistemazioni del tracciato
di sentieri preesistenti. Dcnorninazione
originaria: Via Orselina (v. cap. 4.6: 30-
33,^38).

No 11 Cardinal's Kurpension Sonnenheim,

costr. 1910 ca. Veranda c piano
mansardato di legno. Bibl. 1) Guida
Gamba 1918. No 13 Ristorante-pensione
Collinetta, costr. 1910 ca. Veratide di

legno sulla facciata sud.

Pedramonte, Via
Tratto iniziale deH'antico violtolo che
concludcva verso monte l'abitato della
Citta Vecchia. dalla Selva al Tazzino (v.

cap. 4.6: 5). 1863-1865: in gran parte
inglobato nella nuova strada circolare dei
Monti (Via ai Monti della Trinita).
No 4/\'ia Vallemaggia no 2 Villino.
prog. 1913, cpm. Luigi Zanzi. comm.
Giuseppe Zanzi (UT- DC 1913-001).
Giardino su Via Vallemaggia. Decorazioni

pittoriche floreali in facciata. No 6

Villino, prog. 1912, cpm. Luigi Zanzi.
comm. credi Zan/.i fu Giovanni (UT: DC
1912-015). Costruzione terminata dal

nuovo propr. Battista Catti. 1920: am-
pliamento, cpm. Luigi Zanzi (UT: DC'

1920-001), aggiunta con tetto a terrazza.
Demolito. ßlbl. 1) ACo: RM 1912- 145/
1413.

Pedra/zini, Piazza, Fontana
Tracciata c progetlata neH'ambito del

piano rcgolatore dei Saleggi Borghcsi
del 1898 quale «square» centrale del
Quartiere Nuovo, all'incrocio dei due as-
si cenlrali di Via Bramantino e Via della
Pace. Originariamente prevista di forma
allungata, sulTasse di Via della Pace (v.
cap. 4.6: 18-19). Verso il 1928: modifica
del piano regolatore, tracciamento del-
l'attualc forma quadrata c edifieazione
dei sedimi Via della Pace ni 11, 16. Gli
edifici che si affaeeiano sulla piazza por-
tano i numeri civici 5, 7A, 9,11, 8.10. 12,

14 e 16 di Via della Pace. Bibl. 1) Giaco-
mazzi-Mozzetti 1981. p. 89-90.

88 Fontana Pedraz/.ini Costr. 1925, arch.i
Ferdinando Bernasconi jr. e Giacomo
Alberti, comm. Comunc di Locarno.
Concorso indetto dal Municipio nel
1923. Giuria: Edoardo Berta, archeolo-

go; Giuseppe Chiattone, scultore; arch.
Otto Maraini; arch. Amcrico Marazzi;
prof. Giacomo Mariotti. 29 progetti inol-
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trati, nessuno dei quali soddisfa lagiuria,
che comunque segnala quelli dello scul-
tore Giuseppe Foglia c degli arch i

Bernasconi e Alberti. propendendo per que-
st'ultimo Fontana di granito con due ba-

cmi rotondi concentric] e coppa centrale
sorretta da puttt Attorno al bacino
principals, statue bron7ee dello scultore Fio-
renzo Abbondio, dalle quali zampilla
1'acqua due coppie di tntom e Sirene e

una sene di ranocchi Bibl 1) RF 1924,
Nol p 1 2) MAS Fl f (1972), p 165 5)
AGS 1945 p 587 4)ACo RM 1925-855

Pescatori, Via dei (Muralto)
Rcahz/ata verso il 1876. m seguito alia
costruzione della stazione ferrovtaria (v
cap 4 6 7, 10)
No 6 Casa civile insenta in una schiera di
antichi edifici di nucleo, trasformata
I920ca No lOCasacivile.costr 1900ca
(v cap 4 6 31) aspctto architettonico
semplice, spigoli a bugnato No 20
(mapp 351) Villa Miralago, costr 1860

ca Tetto a padighone con torretta-belve-
dere sul colmo Giardmo impianto sim-
metricocon vialc di palmc dall'entrata su
Viale Vei bano

Piz/a-Polla, Sentiero della
Antico viottolo d'accesso ai vigneti nclla
zona detta Tazzino (v cap 4 6 2, 5)
No 15 Villa Levante, costr 1920 ca Tor-
retta-belvedere Decorazioni piuoriche
ornamental i in fau lata
No 6 Casa d'abitazione Trasformazione
di una casetta preesistente, 1904, arch
Ferdinando Bernasconi sr, comm Mi-
chele Giugm (UT DC 1904-017) Fron-
tone centrale, decorazioni floreali in fac-
ciata (ora scomparse) Successivamentc
nalzata di un piano

Ponte Brolla
Frazione del comune di Locarno (fino al
1928 di Solduno) nei pressi dell'imbocco
della valle Maggia, ai confim con Tegna
e Avegno (v cap 4 6 6)
Centrale elettrica Costr 1903-1904,
ing Emilio Rusca, comm Societa Elettrica

Locarnese Concessione per lo
sfruttamento della forza ldrica della
Maggia a Ponte Brolla del 1903 alLing
Emilio Rusca, ceduta alia Societa Elettrica

Locarnese (presidente Guglielmo Ga-
scard membri, fra gli altn dir Achille
Gianella, dott Leone Cattori) Presa

d'acqua corrente del fiume Maggia nei
pressi di Avegno Canale d'addu/ione,
lunghczza m 1610, portata 6000 1/s in
paite acielo aperto, in parte ingalleria, in
parte in trmcea coperta, fmo alia camera
di carico Azionanienlo delle turbine mc-
diante due condotte di ghisa che attraver-
sano il fiume su ponte di tcrro Dislivello
fra pelo dell 'acqua della camera di carico
e scarico delle turbine m 40 «L'edificio
della Centrale trovasi sulla sponda sinistra

della Maggia e vi sono instaliate N 5

tin bine, della Dilta Bell, di 600 MP (600
gtri) con accoppiato direttamente un al-
tcrnatore della stessa potcn/ialitä» (Bibl
1) Due gruppi servono all'alimentazio-
ne, mcdiante corrente alternata monofase
a 5000 V della Ferrosra Localno-Ponte
Brolla-Bignasco e delle Tiann te Eletti i

che Lotarncsi Gli altri tre gruppi gene-
rano corrente alternata trifasica a 6000 V

per 1 ahmentazione delle tre lince pnnci
pali di distribuzione la linca di Tegna,
Verscio, Cavigliano e Intragna, la linea
di Losone, Monte Vcrita, Ascona, Ronco
s A e Brissago la hnea di Solduno,
Monti della Trmita, Orselma, Locamo,
Muralto e Minusio Trasformazione della
corrente per Fuso domestico mediante
cabine distnbuite nei quartiert Bibl 1)

AssembleaSIAI909,pp 313-315 2)SES
1954, p 5 Rimessa locomotori e stazione

Piog 1917, ing Giacomo Sutter
comm Fcrrovie Rcgionali Ticinesi Fab-
bncato passeggen a un piano, tipologia
in uso pressola hnea Rimessa con offici-
na c appartamento al piano supenore
L impianto della stazione venne costrui-
to in sostituzione di quello esistente della
Ferro\ia Locarno—Ponte Biolla-Bigna
ito, oltre il fiume Maqqia, sul terntono
comunale di Tegna, in funzione della
messa in esercizio della Fetro\ia Local •

no-Camedo-Domodossola Bibl 1)

ACo RM 1916-2703, 1917-2357 2)
AFart rapporti di gestione 1915 1916,
1917

Posta, Via della
Tratto lniziale fra Piazza Giande e Via
Lmni tracciato e realizzato nelLambito
del piano regolatore dei Prati Boletti del
1894, prosecuzione nelLambito del piano

regolatore dei Saleggi Borghesi del
1898 (v cap 4 6 18-19) Denominazione
originaria Via della Palestra Edificazio-
ne prevalentemente sul confine stradale

No 5 Pald7/ina urbana con ncgozi, al-
1 angolo con \ la Luint prog 1903.
comm Luigi Bianchetti 1905 aggiunia
negozi con tetto a lerra/za (UF DC
1905-008) Dcmolita Bibl 1) ACo RM
1903-1300/1316 2) Giacoma/zi-Mozzet-
til981.p 131 No 9 Fabbrica di orologi
prog 1904, comm Costanle Mujonny
(UT DC 1904-005) Ateliers su due piani
con grandi vetrate, corpo annesso con
scale, servizi e uffici Si tratta probabil
mente dei piani di un edificio che il Mo
jonny prevedeva di costruire a Yverdon
1906 ampliamento, arch Ferdinando
Bernasconi sr, comm Carlo Audemars,
gia dircttore della fabbrica Mojonny
(UT DC 1906-020) aggiunta corpo con
salonc al piano terreno e appartamento al

piano supenore, nsalto centrale con
frontone liberty e scritta «STABILI
MENTO AUDEMARS» Bibl l)Giaco-
md77i Mozzetti 1981, p 137 2) Swiss
Jewel 1674 No 13 Palazzma urbana con
negozi, all'angolo con V ta Bramantino,
prog 1919, arch Eugenio Cavadmi,
comm Achille Frigeno industnale
Smusso d'angolo con entrata, corpo
annesso con terrazza Bibl 1) ACo RM
1919-1824 2) Cavadini 1935.p 22 No 17

Casa Coioma Italiana, prog 1907. aich
Ambrogio Galh, comm Umone Italiana
di Mutuo Soccorso (UT DC 1907-002)
Salone-teatro, bar e salcttc due apparta-
menti al piano supenore corpo annesso
per il palco del teatro con tetto a terrazza,
motivi floreali dipinti in lacciata, sul re
tro targa commemorativa per i militi
Italian! di Local no caduti nella prima guer-
ra mondiale Bibl 1) Giaconwzi Mozzetti

1981 p 141

No 6 Pensionc Flora e cafle Locarno
all'angolo con \ la Lmni prog 1899
arch Alessandro Ghez7i, comm Ernesto
Mamardi (UT DC 1899-015) Palazzina
ncorinascimentale Assai allerata Bibl
I) Giacomaz7i-Mozzetti 1981 pp 44,
113 2) Varini-Amstut7 1985, pp 62-66
3) Guida Hardmever 1927, lista degli
alberghi NolOi \ laLuini no 11A No 16

(mapp 111) Villa all'angolo con \ la Bia
mantino, prog 1906, arch Elvidio Cas-
senni, comm Attilio De Giorgi (UT DC
1906-016) Ricche decorazioni architet-
toniche in facciata veranda chiusa tra
due risalti lateral! simmetrici verso stra-
da Demolita Bibl 1) Giacomazzi-Moz-
zctti 1981, p 136 No 20 Magazzino per
matenali da costruzione prog 1907,
arch Alessandro Ghezzi. comm E Cn-
velli (UT DC 1907-004) 1916 trastor-
mato par7ialmente in casa d abitazione,
cpm e comm Tomaso Doninelli (UT
DC 1916-005) Bib! 1) Giacomazzi-
Mozzetti 1981, p 142 No 26 Magazzino
prog 1913, arch Bernardo Ramelh,
comm f Hi Tettamanti (UT DC 1913-
017) tetto piano a terraz/a 1930 ca
nabato di un piano e ampliamento del

corpo puncipale verso la strada con for-
mazione di un appartamento, entrata
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centrale con portico colonnato e balconc.
No 28 Officine Swiss Jewel SA. Stabiii-
mento industriale sviluppatosi in diverse
tappe, Ira ll 1916 c il 1920, con successivi
ampliamenti, fino ad occuparc un intero
lotto del Quartiere Nuovo compreso fra
Via del la Posta c \ ia Halestra. La socicta
fu fondata nel 1911 da Costante Mojonny
(v. Via Luini no 11 e Via della Posta no 9).
trasfcritosi da Yverdon a Locarno per
ragioni di saint«" In una prima fase. pro-
duzione di pictrine per orologi nell'ate-
lier di Via Luim no 11; nuovi fabbricati in
Via della Posta no 28 per la produzione

89 di pictre sintetichc gregge. 1916: fabbri-
cato originario con uffici, ateliers, gaso-
mctri con relativa cabina di comando.
all'angolo con Via Baroffio, piani di un
architetto di Losanna, comm. Costante
Mojonny, industriale, (UT: DC 1916-

015). 1917: cabina di trasformazione c

compressore. ditta Rothenbach & C'ie.,
Berna (UT: DC 1917-001). 1918: nuovo
atelier, arch. Ferdinand Fischer (UT: DC
1918-008); ampliamento cabina di tra-
sforma/ione (UT: DC 1918-010). 1919:

cannno, prog. Riva & Bianchi, coslrutto-
n di forni, Mendrisio (UT: DC 1919-001);
aggiunta fabbricato per uffici ammini-
strativi, arch. Giuseppe Dc Giorgi (UT:
DC 1919-004). 1920: ampliamento per
magazzino, arch. Giuseppe De Giorgi
(UT: DC 1920- 020); nuovo padiglione di

produzione, arch. G. De Giorgi (UT: DC
1923-023). Nel 1914 la fabbrica impiega-
va 240 operai: 750 nel 1920. L'intcro
complesso e oggi demolito. Bib!. 1) Gia-
comazzi-Moz.7ctti 1981, pp. 173-174,
180-181, 185-186, 192-193. 2) Swiss
Jewel. opuscolo informativo della ditta,
Locarno 1974. 3) Schneiderfranken
1937, pp. 106-107. No 34 Nuovo Gaso-
metro. v. Piazza Castello.

Ramogna, torrente
Ha origine sulla montagna sopra la cittä,
lambiscc la rupe su cui sorge la Madonna
del Sasso (v. Via Santuario no 2) e si

getta nel lago Maggiore net pressi del-

Fimbarcadero (v. Lungolago Motta). 11

suo corso, a carattere torrentizio. segna il
confine del comune di Locarno con Orse-
lina e Muralto. 1851: selciatura dell'ai-
veo. 1860-1862: spurghi e riparaziom del
selciato. 1872: straripamcnto con danni.
1873: creazionc di un Consorzio interco-
munalc per il rifacimento degli argini.
Bibl. 1) ACo: RM 1851-48,1860-545,
1861-1035/1325, 1862-27. 1872-5820/
5862.1873-6212
Ponte e viadotto della funicolare v. Fu-
nicolare Locarno-Madonna del Sasso.
Ponte delFAnnunciata {Via al Sasso)
Da accesso al Sacro Monte della Madonnadel

Sasso. 1872: vecchio ponte dist rut-
to da una piena. 1873: conlerenza tra i

Municipi di Locarno e Orselina per la

ricostruzione; 1876: ricostruzione. prog,
ing. Giuseppe Campagnani. modifiche
arch. Francesco Galli. cpm. Pietro Am-
brosoli. 1899: ricostruzione in Carpentaria

metallica, fabbri Antonio Bossi e Pietro

Taglio. Bibl. 1) ACo: RM 1873-6596,
1876-9765 / 9862 / 9892 / 9926 / 10096,

so 1899-1038/2093. Ponte della cantonale
(Via Cappuccini - Via Sempione) Ponte
ad arco unico in pietra, anteriore al 1850

(v. cap. 4.6: 5); piattabanda con marcia-
piede di realizzazione recente. 1906: sca-
la d'accesso alia stazione della Funicolare

Locarno-Madonna del Sasso in car-
penteria metallica con parapetti in stile
floreale. Ponte della stazione (Viale
Balli - Via della Stazione) Costr. 1825

ca. (v. cap. 4.6: 2. 5), probabilmente nel-
Fambito dellc migliorie viarie della stra-
da regina Bellinzona-Locarno. 1902—

1903: lavori di sistcmazione. 1908: posa
binari delle Tramvie Fdettriche Locarne-
si. Bibl. 1) Mondada 1981, p. 157. 2) Av-
semblea S/A 1909, p. 153. Ponte di mezzo

(Via Dogana Nuova - Viale Verbano)
Costr. 1850-1870 ca. (v. cap. 4.6: 5, 9).
Ponte della foee (Lungolago Motta)
Prog. 1901, costr. 1904, impr. Rodari &
Co. 1909: consolidamento. Bibl. 1) ACo:
RM 1901-1272. 1904-1817 2) Mondada
1981, p. 163.

Ramogna, Via
Spazio stradale formatosi verso la fine
del '700 o Finizio delF800, in seguito
alle edificaziom del no 3 e di Via della
Dogana Vecchia no 1, dirimpetto alia
schicra di case in conlinuazione del fronte

di Largo Zorzi verso la Ramogna (v.
cap. 4.6: 1-3. 5). 1869-1870: lavori di
sistcmazione della pavimcntazionc.
1908: posa binari delle Tramvie Elettri-
rhe Locamied. F.dificazionc in contigui-
tä. Bibl. 1) MAS Tl 1 (1972), pp. 163-164.
2) ACo: RM 1869-3245, !870-3742bis.
3) Assemblea SIA 1909, p. 153.
No 3 Palazzo urbano con negozt. Costru-
zione originaria con locanda del Leone,
fine '700 ca. 1832: ampliamento con portico

sul fronte verso il naviglio (v.
Lungolago Motta: Porto), comm. Franzoni-
Bacilieri. 1848-1884: sede del dazio fe-
derale; all'angolo nord-ovest, droghcria
con all'cntrata due figure di turchi dipin-
te da Giovanni Antonio Vanoni. 1882:
inscdiamento di un nuovo caffc-ristoran-
te di Pietro Soldini« propr. di mcta dello

91 stabile. 1891: acquisto dell'altra mcta.
trasformazione e sopraeleva/ione, aper-
tura dell'hotel Du Lac: muraturc di colto
a faccia vista, bugnature e lesene di gra-
nito. tetto a mansarda. portico con giardi-
netto verso Via della Dogana Vecchia.
1895: riattamcnto. arch. Ferdinando Bcr-
nasconi sr., comm. Rezzonico Ulisse e

Co. per conto della Soeieta del Casino
Cattolico; sede di diverse associazioni
cattoiiehe. 1899-1904: propr. ing.
Francesco Murrer-Lusser, riapertura sotto il
nome Albergo du Lac. 1905: forma/.ione
di una veranda in melallo e vetro verso
Largo Zorzi, arch.i Curiel & Moser,
Karlsruhe (UT: DC 1905-005). 1928: so-
praelevazione, arch. Alberto Hauser
(UT: DC 1928-097). Assai alterato. Bibl.
I) MAS Tl I (1972), p. 163. 2) ACo: RM
1891-312, 1895-1326, 1899-943. 3) Vari-
ni-Amstutz 1985, pp. 39-42.
No 2 Stamperia e botteghe, costr. I860
ca., propr. Bartolomeo Rusca (v. cap.
4.6: 5, 9). 1906 ca.: trasformazione in
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pala//o urbano con ncgo/i lorse con
temporaneamcnte alia costru/tone ciclla
huntco/au Local no-Madonna dc l Sa s

so Risalto laterale con frontone (scntta
«FUNICOLARE MADONNA DH
SASSO») c portico d accesso alia stazio-
ne di parten/a delta tunieolare Sede del
la Banca Popolarc Tiunesc e dclla pen
stone Vittoria 192A nuova vclrina arch
bugenio Cavadint 1929 inscgna lumi
nosa «PUN1COLARF» con orologto
(UT DC 1929-sen/a classificazione)
Bibl l)ACo Somm 1897 2) De Loren
71 Varini 1981 p 119 No 4 Casa civile
con botteghe costi 1860ca propr Bar
tolomeo Rusca stndaco (v cap 4 6 5

9) Vetrine eon aperture ad arco andronc
d accesso al cortile rctrostante Albergo
Lucomagno in scguito birreria Guazzo
ni 1898 ampliamento (UT DC 1898

010) 1917 nuovobalcone teen L Bolo
gnim (UT DC 1917 012) e traslorma/io
nilacciata comm dott Franehtno Rusca
(UT DC 1917 017) 1929 ncostiuzione
arch Ferdinando Bcrnasconi jr comm
dott [ranehino Rusca (UT DC 1929
012) Aichitettura di passaggio dal
1 eeleltismo al moderno Bibl 1) ACo
Somm 1897 Dc Lorcn/i Varmi 1981 p
119 2) Varini Amstut/ 1985 pp 52-55
No 8 Palazzo urbano con nego/i 1899
trasforma/ione antico ediheio esistente
arch Ferdinando Beinasconi sr comm
Giuseppe Lamm (UT DC 1899 012)
1907 nuova vetnna arch hlvidtoCasse
nni (UT DC 1907 015) 1917 sistcma
7ione negozio e veinna arch bugenio
Cavadini comm Societa Immobiliare
Locarno (U1 DC 1917 005) No 10 Casa
civile con botteghe trastormazione otto
centesca di stabile esistente 1905 nuova
vctrina eon intissi di ghisa arch Ales-
sandro Ghezzi comm Giovanni Cariani
(UT DC 1905 025) Assai alterata No 12

Palazzo urbano con nego/i 1878 rifaci
memo faeciata comm Valentino Mag
gionni Zoecolo a bugnalo con aperture
ad arco 1908 trasforma/ione veinna
arch Ambrogio Galli (UT DC 1908

005) 1921 sopraeleva/ione e trasforma
zione arch G De Giorgi comm t 111

Maggiorini tarmacisti (UT DC 1921

004) Faeciata con rieche decora/ioni
pittonche ornamentah a rabeschi e sette
medaglioni con ritratti di componenti
delia famiglia Maggiorini (1 ultimo ri
tratto verso ovest rovinato estatorecen
temente sostituito dall effige di Borro
mini) ringhtere det balconi e lampionci
ni in vetro opaco liberty Andronc e patio
mtcrno con aifreschi di Pompeo Maino
rafhguranti scene di caccia (data
MCMXXII) ballatoio su due piani con
nnghiere e colonninc di ghisa Bibl 1)

ACo RM 1878-267 No 14 Casa civile
con botteghe ricostruita 1874 arch
Francesco GalJi comm Pietro e Marian
na Bonetti Successivamente albergo San
Gottardo Demohta Bibl 1) ACo RM
1874 7567 No 16 Casa civile con botte

ghe 1859 sopraclcva/ione comm Mar
Una Consolascio 1955 tiastorma/ione
ncgo/i e vetrine arch Agostino e huge
mo Cavadini Successive traslorma/ioni
e sopraeleva/ione Bibl 1) ACo RM
1859 250/292 2) Cavadini 1955 pp 42
45 No 18 f\tachlL Monachc no 2 Casa

civile con botteghe 1862 traslornwio
ne faeciata comm Giuseppe Quattrini
prestinaio 1866 trasfornwionc faeciata
sud arch Francesco Galli 1910 amplia
mcnto vctrina comm bmilia Quattrini
Successive tiasfoima/ioni e sopiaeleva
/Kmc Bibl 1) ACo RM 1862 1777/
1855 1866 455/779 2) Cavadini 195")

pp 42-45

Riva, Via alia (Minusio)
Strada lungo la riva del lago in continua
zione di Viah Vcibano, sul tenttorio di
Muialto (v cap 4 6 no 4) Verso la tine
dell 800 si diseute un progctlo di traslor
marla m strada cantonale prmcipale
1902 lavon di sistema/ione Bibl I)
ACo (Locarno) RM 1862 510 1895
1414 1898 1658 1902 509

92 No 7 Villa Chicsa costr 1915 No 81

Villa Marghenta costr 1925 arch Fer
dinando Fischer comm Dr Anderson
Atrio colonnalo e loggiato Ira il palla-
diancsimo c lo stile regionale tieine.se
Bibl 1) Fischer 1955 taw 15 14

Rivapiana. Via (Minusio/Muralto)
Antica strada a cavallo fra i comuni di
Muralto e Minusio collegante i nuclei di

Burbagho e Rivapiana (v cap 4 6 4)
Agglomerato di lussuose ville d imzio
secolo (v anehe Via Boienco ni 51 24)
No 9 Villa Louisette (territono di Mural
to) costr 1900 ea propr Nessi Risalto
centrale con loggetta belvedere giardi
no declive con scalinata d accesso No
29 Villa costr 1920ca Successivamente
sopraelevata di un piano
No 14 Villa Mi Rive costr 1950 ca
Esempio tardivo di tradi/ionale villa
neorinascimentale Grande cancello
d accesso con pilastn par/ialmente di

inarmo Demohta No 16 Villa Canto Se

rcno costr 1920 ca propi Müller Ren

ner Fdilicio in stile neorinascimentale
altormato da grande parco terraz/ato al
I italiana con cipressi e viali di piante
rare Demohta Bibl 1) VMS II III
(1985) p 219 No 36-38 Villa con torrct
ta belvedere Nostra Sogno-La Canna
costr 1920 ca No 40 Villa Richard
costi 1928 ca arch Eugenio Cavadini
Reminiscen/e «art deco» nclla veranda
centrale con risalto eonvesso Bibl 1)

Cavadim 1955 p 22

Roggia
v Via Tiesa/u

Rogorogno, Sentiero
Antico sentiero di accesso ai boschi pro
nnscui della Coiporazione Borghese e

del Patri/iatodi Solduno continuu/ione
Scntuio dclla Tuna Bibl \) Tu tncnsia
IV p 75 77

No5Vilhno prog 1907 comm Alvina
Neugeboren (UT DC 1907 005) Ispira
to all aichiteltuia del «collage» ingle se

con muraturc di pietra c mtonaeo a rasa

pietra Piano superiore in strutture di le

gno a vista No 9 Cottage di legno ad un

piano Conce/ione arehitetlonica ehe ri
ehtama le eostru/ioni del Monte Verita
in particolare la casa Anatta

Romeno, Pietro, Via
Traeciata nell ambito del piano regolato
re generale del 1900 ma realiz/ata solo
dopoil 1920 (v cap 4 6 24 53 58)
No 1 Palaz/ina residen/iale eostr 1925

ea arch Eugenio Cavadini comm Ran

7oni Sulla faeciata sud combinazionc di
«bow window» balconi e logge Demo
lita Bibl 1) Cavadini 1955 p 50
No 4 Casa d appartamenti prog 1951

aieh Eugenio Cavadini comm Milani
(UT DC 1951 051) Combina/ione trail
tipo della pala/zina iesidenzialc e il «so
zialer Wohnungsbau» Bibl 1) Cavadini
1955 p 52

Rovedo, V la
Antica strada d accesso ai prati cohivati
in zona detta «ai Rovedi» sistemazione
orevista nell ambito del piano regolatore
generale del 1900 realizzata successiva
mente m diverse fasi (v cap 4 6 24 50
51 55 38)
No 2 Villa Igea costr 1925 ca arch
Eug Cavadini comm /appini «Stile
lombardo» Bibl 1) Cavadini 1935 p 14

Rusca, Bartolomeo, Via
Antica strada sorta lungo il fossato est
del Castello in continua/ione di \ /a del
la Mona (v anche Piazza Castello no
12) Denominazione onginana Via del
Castello gli edifici sul fronte sud ovest
(ni 1-7) hanno le fonda/ioni sulle antiche
mura del Castello Bibl 1) MAS 1! I

(1972) p 24
Ni 1-3 Grande palazzo uibano eon nego
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/i. piog. 1907, arch Giovanni Quirici,
comm. Giuseppe Remonda (UT: DC
1907-009). Traslorma/ione contempoia-
nea ad un allargamento stradale. arroton-
damento delFangolo delPedificio in cor-
nsponden/a dclla curva (un progctto del
1905 prcvedeva la sopraelevazione dello
stabile esistenie e una nuova costru/ione
contigua). Ricche decora/ioni eclettiche
in lacciata No 7 Casa civile traslormata
in «pala//o». 1898. comm Giacomo
Bianchetti. Bibl 1) ACo. RM 1898-501
No 4 / \ /a dclla Motto no 7 Casa civile.
1880. trasforma/ione e sopraeleva/ione.
comm. eredi fu Fihppo Fedelc 1910. ul-
tcriori trasforma/ioni (data sul portale).
Bibl. 1) ACo- RM 1880-456. No 6 Casa

civile. 1851' trasforma/ione e sopiaele-
\azione. cpm. Andrea Giugni, comm.
Bartolomeo Rusca. «II sig aw. B mco
Rusca nscontra che P opera che intends
lar eseguire alia sua casa e di al/.are lutto
il corpo di casa stesso, e di portare alio
stesso hvello la parte piu bassa della me-
desima verso Ic contradc dclla Motta c di
S. Antonio (oggi \ to del/a Motta), e di
sostituire alle vecchie grondaie una gron-
da in vi\o verso le contiade con canah e

scancatori. assicurando che ogni lavoro
sara di mighotamento» (Bibl 1). Alia
niortc del Rusca (1872) la casa e legata al

Comune, che fa cscguiic del Ic ripara/io-
ni. 189F riattamcnto, cpm. Vitlore Nico-
ra. 1897. propr. Giuseppe Remonda, al-
bergatoie: apertura trattoria e albergo
Sempionc. Facciata pnncipale su \ to
della Motta. Bibl 1) ACo. RM 1851-182/
194. 1872-5508/5552. 1891-462.

Rusca, Franchino, Via
Collegamento tra Piazza Grande c Piazza

CasteUo ncavato dalFantica rampu
del porto del Castello (v Lungolago
Motta Porto) 1875. sistema/ione in se-

guito alia messa in eserci/io del gasome-
tro (v. Piazza Castello). 1893" con Pab-
battimento dello stabile dei macelli (v. no
1) vengono demohti il portone d'accesso
alia Piazza Grande e la fontana Orelli,
lesidui del castello dei Rusca (v. Piazza
Castello no 12). 1903. riempimento del

«Laghctto» (ex porto). 1905-1906: lavori
di sistema/ione. 1908: posa binari delle
hamvie Elettriche Locainesi 1913*

prog, sistema/ione. ing. Giovanni Bag-
gio 1920: lavori di migliona, geom
Giovanni Roncajoli Denominazione origi-
naria: Via al Gazomctro. Bibl 1) MAS TI
I (1972), p. 24 2) ACo. RM 1875-9052,
1903-1291. 1905-910. 1906-910, scatola
«Via F Rusca/Piazza Castello». 3) As-
semhfea SIA 1909, p. 153.

No 1 Scuole comunali, costi. 1893, arch.
Ferdmando Bernasconi sr. In precedcn/a
vi sorgevano l macelli, antiche beccherie
(XVI sec.), propr Comune di Locarno
1858' trasforma/ione, prog. arch.
Giuseppe Fran/oni 1863-1865: restauro,
ing. Giuseppe Roncajoli. 1874- nuova
trasforma/ione, arch. Francesco Galli

1882-1883: prog arch. Francesco Galli
di trasforma/ione in sede scolastica. in
sostitu/ione delle aule nel Palazzo muni-
cipalc (v Piazza Grande no 18), respmto
da una speciale commissionc mumcipa-
le, ehe invcce consiglia Facquisto dcl-
Fex Palaz/o governativo (v. Piazza
Giande no 5). 1891: si prospetta un nuo-
voedificio scolastico sul terreno del con-
ventodiS Caterina(v. Via Santa Caten
na m 2-4), prog. ing. Giuseppe Martino-
li 1892: scartata la possibility di costrui-
re ai Prall Boletti, concorso di

piogetta/ionc, con libertä di proporre
rinscdiamento sia sul terreno del con-
vento di S. Catenna che in sostituzione
dei macelli. Giuria* ing. Giuseppe Pedro-
li. arch. Pio Masclli (sostituito dal fratel-
lo arch Costantino), prof. Francesco
Gianini, direttore delle scuolc comunali.
Concorrenti: arch. Ferdinando Bernasconi

sr arch Alessandro Ghe//i e prof.
Gual/.ala, Attiho Fossati, Gilardi. Vitale
Bernasconi, A. Fran/ina Reahzzazionc
secondo 1 piani delFarch Bernasconi,
inaugurazione 18.11 1894. Corpo a U

aperto verso Piazza Castello, entrata
laterale da Via F Rusca, cortile lntcrno,
grandi aperture vetrate Grazie a que-
st'incarico Parch. Ferdinando Bernasconi

sr. si stabiljscc a Locarno, dove conti-
nuerä la propria attivita professionale.

93 1930-1931: ampliamento, arch. Silveno
Rianda e Respini (UT: DC 1931-080)
Chiusura del cortile verso Piazza Castello

con un corpo rial/ato e in nsalto:
entrata centrale sormontata da balcone;
palestra e aula di musica Elcmenti architet-
tonici decorativi tradizionah. ma stiliz-
zati. Bibl. 1) Gmda Brusom 1898, p. 6. 2)
KFS 1945. p. 387. 3) GLS III. p. 161 4)
MAS TI I (1972). p. 82. 5) ACo: RM
1858-504, 1864-1753, 1865-2512, 1874-
7730/7779, 1882-1488, 1883-109/450.
1884-235/258, 1891-831/936, 1892-210/
579/943. 1893-125/267/523/707/812,
1894-1244.
No 2 Pala7Zina all'angolo con Via della
Motta Trasforma/ione dello stabile csi-

stente. contiguo alio stabile dei macelli
(v. no 1). 1906-1907, arch Paolo Zamm.
comm eredi Piatti (UT- DC-1906-017.
1907-010/032) Risalto d'angolo con ve-
trine, corpo annesso con terrazza. No 6

Palaz/o urbano con nego/i, prog. 1905,
arch. Paolo Xamni, comm. Giovan Batti-
sta Piatti (UT: DC 1905-019). Lmguag-
gio lormale classico, modcrnizzalo in
senso liberty I piani original! non preve-
devano le vetune, reah//ate successiva-
mente, come pure Fampliumento sul
retro. No 8 Atelier di scultura. Traslorma-
zione rustico esistentc 1912, cpm. Leo-
poldo Ghielmctti, comm Gualtiero
Rossi, marmormo (UT: DC 1912-014/
018). Facciata sulla strada con grandi ve-
trine, nicchia con scultura c Irontone,
abbaino e varie decora/ioni architettom-
che.

Sant'Antonio, Piaz/a
Creata a seguito di demolizioni avvenute
nel XVII-XVII1 sec Bibl 1) MAS TI I

(1972), p 87

Monumento Marcacci Dcdicato al ba-
rone Giovanni Antonio Marcacci. bene-
fattorc dclla citta, 1856, scultore Ales-
sandto Rossi, comm. Comune di Locai-
no c aw Pietro Morettini (parente ed

esecutore testamentano del barone). «La
statua del Marcacci in alta uniforme, reg-
gente con la mano il läbaro della Repub-
blica Elvetica e in marmo di Carrara di 2J

quahta. E in pietra di Saltno Palto zocco-
lo, profilato, con le due nicchie laterali
dotate di mascheroni per le fontanelle

94 previste in uno dei pnmi piogetti.» 1858:

aggiunta delle fontanelle con i leoni a

riposo. Iscri/ione sul retro dello zoccolo.
Bibl. I) MAS TI I (1972), pp. 89-90. 2)
Ticmensia IV, 1973, pp. 122-124 3)
ACo: RM 1854-3403/3901/3949/4034.
1855-4076,1856-1265, 1857-2120, 1858-
64/171/210/820.
Chiesa di S. Antonio Abate Consacrata
1692; campanile 1741-1761. 1816: desi-

gna/ione a collegiata in sostituzione di S.

Vittore (v Piazza San Vittoie). 1863:
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crollo della volla, con 47 morti. 1865'
arch. Francesco Gall 1 incaricato di una

penzia; progctti dcll'areh. Luigi Fontana
in due vanantr ncostruzione di S. Antonio

o restauro di S. Francesco quale nuo-
va collegiata. 1866: cessione della chiesa
al Comune Sottoscri/ione e giunta per la

ncostruzione, mcmbri. Gaspare Franzo-
ni, aw Alberto Franzoni (rappr. del
Congresso Borghese), arciprcte Giovanni

Nessi. Guglielmo Pedrazzini (sotto-
scrittore), aw Bartolomeo Varenna, sin-
daco. Luigi Romerio, aw. Felice Bian-
chetti (rappr. del Comune). Concorso per
la ncostruzione. i progctti sono sottopo-
sti alia Reale Accadcmia di Belle Arti di
Milano. Membn: Giuseppe Pestagalli,
Luigi Bisi, arch.i Claudio Bernacchi,
Giovanni Brocca, Fermo Zuccari.
Giuseppe Balzarctti, relatorc arch. Camillo
Boito Prcmio attnbuito alFarch
Giuseppe Isella di Morcote. altn concorren-
ti arch.i Igna/io Cremonini di Mendri-
sio. Giovanni Poroli di Ronco S.A., Giorgio

De Giorgi di Locarno: interessati an-
che arch. Carlo Martinetti e ing. Pompeo
Azan di Pallanza Rihevi delFedificio

•esistente: ing Giuseppe Roncajoh. 1867

offerta di prog. arch. Pietro Bottini di
Pallanza. piü economico. 1869' vanante,
arch. Giuseppe Fran/oni 1870-1873: ri-
costru/ionc su piani di Bottmi (direzione
lavon), nelaborati in parte sulla base della

vanante Franzoni. in parte utilizzando
idee del progetto Isella; supervisore ing.
Spurgazzi di Torino, assistente di cantie-
re Giovanni Agustoni, poi arch. Francesco

Galli, lmpr i Domenico e Pietro Am-
brosoh. Rifaciniento della facciata. dclle
lesene, delle volte, della cupola e parzial-
mente del coro. Stucchi: PaciticoPevera-
da di Aurcssio; affrcschi decorativi e h-
gurativi delle vele: Raffaele Casnedi di
Milano. Facciata principale neoclassica
ispirata alia chiesa di S Vittore a Canno-
bio: timpano sovrastante quattro lesene
su grandi zoccoli; spalle laterah con statue

di san Vittore e sant'Antonio Abate.
AlFinterno, sulle trabeazioni medaghoni
con teste di legionan romam: nelle vele
della cupola raft'igurazioni dei quattro

Evangelisti 1879, 1884' alfreschi decorativi

e illusionistici nelle volte delle
eappelle del Crocefisso c della Vcrgine
delle Grazie, Damaso Poroli. Bibl I)
Buetti 1902. pp 58-102. 2) MAS 11 1

(1972). pp 171-197, 538-539. 3) ACo'
RM 1863-579/580/581/668/669/ 897/
1134. 1864-1684, 1865-337/421, 1866-
1169, 1868-2121, 1869-3146/3152/3153,
1871-4773, 1872-6027, 1873-6915.
No I Casa civile all'angolo con \ia
Ospedalc. 1889: rifacimento lacciata ed

ampliamento. comm Francesco Orclh-
Cattaneo. 1913" trastorma/ione in palaz-
70 urbano con negozi, arch. Eugenio Ca-
vadini, comm Giuseppe Orclli-Cattaneo
(UT DC 1913-008) Zoccolo a bugne e

decorazioni architettoniche in granito,
muraturc di mattonelle rosse lucide a fac-
cia vista Bibl 1) ACo. RM 1889-420. No
5 Casa borghese, propr Franchino Rusca
(1897); agglomcralo di edifici e amplia-
menli di epoche diverse, raggruppati at-
torno ad un patio interno chiuso su ire lati
da un loggiato di 3 piam e da una parete
con balconi a ringhiera Aspetto architet-
tonico unitario conlerito nel corso
dell'800 1850 ca.: sotTilti dipinti con
decorazioni neoclassiche. Giardino a sud.
Bibl 1) Casa Botghese 1936, pp. XLII-
XLI1I. 2) MASri\ (1972), p. 92

Sant'Antonio, Via
Asse interno principale della Cittä Vec-
chia, di collegamento tra Piazza Grande
e Piazza Sant'Antonio; anticamcnte chia-
mata anche Via Crocc, in quanto formava
una croce con Via Cittadella. Bibl 1)

MAS T! I (1972), p. 98
No 5 Casa borghese con farmacia, propr
Paolo Gavirati, farmacista (meta '800
ca.). «assai trasformata nclFOttocento e

ancor piü recentemente, con elementi in-
corporati assai antichi ma ora difficil-
mente leggibih» (Bibl 1). Luogo di ntro-
vo degh esuli politici a Locarno (Mazzi-
ni. Bakunin) Bibl. 1) MAS Tl I. p. 99. 2)
Catalogo Monte Ventä. p. 23 No II Casa

borghese. propr. Antonio Modesto Rusca
(metä '800ca.), agglomerazionc di stabi-
li di epoca diversa, unificati forse all *

initio

del '700 Nuovamcnte nstrutturato,
1850 ca.: all'interno (piani superior])
decorazioni pittoriche ornamentall e alle-
goriche, attnbuite al gruppo di decoraton
formato da Giuseppe Cisen. Agostino
Balestra, Giovanni Antonio Vanoni,
Giuseppe Giugni: soffitto con decorazioni in
stile Impero, sovrapporte con nature
niorte delle quattro stagioni. Luogo di
ntrovo di esuli politic! italiani (Emilio
Bellcrio, ll cui figlio Carlo sposa una
figlia dei Rusca); vi soggiornö anche
Giuseppe Garibaldi (1862) Bibl 1 )Casa
Borghese 1936, p. XLV. 2) MAS Tf I

(1972), pp. 101-107.

San Carlo, Via (Muralto)
Tratto delFantico sentiero tra Consigho
Mezzano e Orsehna (v. cap. 4.6' 7).

No 1 Palaz/ina residen/iale, eostr 1900
ca tetto a falde molto inclinale e gronde
pronunciate, due frontoni triangolari
simmctrici sulla lacciata principale. No 3

/ I ta Scunom no 4 Pensione Helvetia,
costr 1900-1910 ca., comm. Wellauer-
Mariani, in seguito propi. Luigi e

Giuseppe Baumann. Torretta-belvedere po
sla diagonalmente su uno spigolo
delFedificio, giardino con viale d'accesso
da Via Saaroni. Assai alterata. Bibl 1)

Varini-Amstutz, 1985, p 67. No 15 Villa
Raggio di Sole, costr. «1928». Decorazioni

pittoriche floreah

Santa Caterina, Via
Vicolo lungo le mura della chiesa e del
convento di S Caterina (v. ni 2—A), tia
Via delle Panelle e Via delle Monai he.
1695: chiusura della congiunzione con
\ la Torretta in seguito all'ampharnento
del giardino del convento. 1849. denomi-
nazione quale conlinuazione di Contra-
da delle Panelle (v. cap. 4.6: 5). Bibl. 1)

Buetti 1902. p 172.

\i 2—4 Chiesa di S Catcnna e inonaslero
delle suorc agostiniane. Convento degli
umiliati altestato glä nel XIII sec. 1600-
1621 ncostruzione di una chiesa romani-
ca preesistente. 1616-1643: costr. nucleo
origmaiio dclFattuale complesso con-
ventuale. XVIII sec.: rinnovamento della
chiesa. 1893: apertura dell'istituto per
educande diretto dalle suore; 1894 riat-
tamento del fabbncato annesso al
convento lungo Via delle Panelle (ora I la
Santa Caterina). arch Alcssandro Ghez-
7i. 1898: nuovo organo della ditta Pietro
Bernasconi e Figlio, Varese. 1899:
restauro chiesa interna, pavimento «alia
veneziana» (Bibl. I) e ornati diversi in
stucco. 1900: prog, cappella anncssa al-
Fistituto. arch. Giovanni Quinct Grande
giardino cinto, delimitato, oltre che dagli
edifici conventuah, da Vicolo Cappucci-
ni. Via Cappuct mi e Via delle Monache.
per Fedificazione della faccia nord del
sedime v Via Cappuccini ni 5, 9, 11.

Bibl. 1) Buetti 1902, pp. 167-177. 2) MAS
1! I (1972), pp. 242-256. 3) ACo. RM
1894-1641, 1900-824

San Francesco, Piazza
Antico sagrato della chiesa e del convento

di S. Francesco (v. Via San Franc esc o
no 19); gli edifici che vi si affacciano
portano il numero civico di Via San
Francesco.
Area Orelli Monumento funebre di
Giovanni de Oielli del 1375; restaurato nel
1870 (Antonio Rossi, maimorino); 1891

nuovo restauro, comm dott. Luigi de
Orelli. Bibl. 1) MAS Tl I (1972), pp. 240-
241. 2) ACo RM 1870-3743, 1891-375
Monumento Pioda Dedicato al consi-
gliere federale Giovanni Battisla Pioda,
costr. 1897, scultore Antonio Chiattone
Busto in altorihevo e figura allegonca
(angelo della Liberta) in bronzo su obeh-
sco in granito di Baveno. Origmanamen-
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te il monumento si trovava ncl giardino
di casa Pioda (I ia San hum est o no 18)

poiche nel 1895 Asscmblca comunale
avcva respinto la cessione graUuta del
s-uolo pubblico nel 1897 il Municipio si

riliuiava di partcciparc all inaugura/io
ne Bibl 1) MAS II I (1972) p 96 2)
ACo RM 1889 580 1895 627 1897

1110/1112

San F rancpscn. \ ia
Sull asse di V ia Cittadella verso la chie
sa e il convento di S Francesco
No 1 Palazzo urbano con nego/i all an-
golocon \ ia della Motta 1908 progetto
di traslorma7ione non reah/zato (UT
DC 1908-001) 1913 Variante di ricostru
zione cpm Donato Bondietti (UT DC
1913 018) seal lata a fav ore del prog del
I arch Ambrogio Galli comm Giuseppe
Fran/oni Gurgo (UT DC 1913 022) Ri

costru/ione di uno stabile preesistcnte
smusso d angolo con entrata e balcone
decoraziom architettoniche e stucchi h

bcrty No 11 Palazzo residcnzialc signon
le prog 1895 arch Ferdinando Berna
scorn sr comm Gioachimo Respini po
litico conservatorc Linguaggio architet
tonico neoclassico timpano sulla
tacciata laterale veranda giardino La

pide commemorativa di Gioachimo Re

spini del 1936 ACo RM 1895 502 No
15 Palazzo residenziale signorile costr
1850 ca (v cap 4 6 5) propr Vincenzo
Cisen (1897) Architettura neoclassica
Successive aggiunte giardino Bibl 1)

ACo Somin 1897 No 19 Chicsa e con
vento di S Francesco Nuclco onginario
nsalente ai primi decenni del X111 sec

XVl-XV!Isec successivi intciventi ri
costru/ione della chiesa ampliamento
del convento 1821-1827 scde del Go
verno cantonale (v cap I 1 1821-1827)
1848 secolartzzazione del convento e

chiusura al culto della chiesa incamera
mento da parte dello stato 1851 rilievo
plammetrico e progetto di traslormazio-
ne e ampliamento quale caserma ing
Giovanni Carcano (non realizzato)
1863-1874 inseguitoall inagibilitadel
la collegiata (v Piazza Sunt Antonio) la
chiesa e riaperta al culto si esamina la

possibilita di restaurarla quale sede della
collegiata 1873 riparazioni cpm An
dreaGiugni 1874 nuova chiusura al cul
to della chiesa altari e arrech traslati in
altre chiese della regione lo studioso lo
cale Giorgio Simona esegue numerosi
rilievi archeologici e propone di inse
diaivi il museo di antichita 1 edilicio
diventa mvece caserma e deposito del
sale 1892-1894 trasformazione e am
pliamento del convento quale sede del
Ginnasio cantonale nuovo ampio chio
stro con portico al piano supenore se-

quenza di finestre su due lati loggiato
vetrato sugli altn due Nel chiostro lapi
de commemorativa del teologo don Luigi
Impcraton direttore dell istitulo 1900

ca scultore Fiorenzo Abbondio Succes¬

sive traslorma/iom e ampliamenti 1899
1 arch Ferdinando Bernasconi sr e inca
ricato di csaminare cventuali restaun e

urgenti riparazioni al tetto della chiesa
1901-1902 proposla di utilizzaie la chie
sa quale museo storico e progetto di re

stauro dell arch Augusto Guidini scar
lato a lavore del Castello su parere dcl-
1 arch Luca Beltrami di Milano 1922

rcstauro della chiesa Edoardo Berta ar

chenlogo e putore cop la co'labora/ionc
dell arch Ambrogio Galli napertura al

culto Bibl 1) Buetti 1902 pp 138-144
2)Chiesal946 pp 28-29 3)Tumensia
IV pp 130 305-318 4) MAS Tl I (1972)

pp 198-241 5) ACo RM 1851 741/764/
776 1862 323 1863 668/1134 1873-
7058 1874-7495 1878-311 1899 2392
1901 766 1902 482/1564 NoHCasau-
vile Traslorma/ione e ampliamento di
un rustico preesistcnte 1894 comm
Giovanni Battista Patocchi Bibl 1)

ACo RM 1892 1144 1894 534/818
No 6/1 ia Castehotto no 2 Casa civile
con giardino costr 1880 ca (v cap 4 6
9 24) propr dolt Geremia Simoni
(1897) edilicio di 4 piani aspetto archi
tcttonico semphce muro di cinta e inter
riata (ora demolili) Bibl DACo Somm
1897 No 8 Casa civile con bolteghe c

magazzini all angolo con \ ia Castihot
to costr 1877 comm Vincenzo Bacchi
talegname 1911 ampliamento prog
cpm Donato Bondietti comm Giovanni
Bacchi (UT DC 1911 003) nonreali/za
to 1929 prog torno per panificio (UT
DC 1929-015) ciminiera con mattonelle
di cotto lenulc da prohli di metallo ri-
stiutturazione (UT DC 1929 044) No 12

Casa civile con botteghc prog 1892

1898 trastorma/ione e sopraelevazione
comm Ottavio Buzzi (UT DC 1898

003) Bibl 1) ACo RM 1892 485 \i
16-18 Casa borghese risultante dal rag
gruppamento e dal la traslormazione di
diversi stabili preesistcnti nella prima
metadell 800 probabilmente arch Giu
seppe Pioda tiglio del proprictano Gio

97 van Battista Pioda sr Saloni mteini con
ricche decoraziom pittorichc di due epo
che lllusionistiche in stile Impero attri
buite a Giuseppe Ciseri tlorcah e allego
nche attribute al gruppo d' Giovanni
Antonio Vanoni Antonio Balestrae Giu

seppe «Polonia» Giugm (perdute) 1896

van lavon di riattamento demohzione e

sistemazionc esterna arch Ferdinando
Bernasconi sr comm Alfredo Pioda
Decoia7ioni monocromc con ritratti di
tilosoti scntte simboli teosofici oia
sconiparse 1897 inaugurazione del mo
numento al consiglierc ledeiale Giovan
Battista Pioda ncl giardino (v Piazza San

Fiancesio) 1910 alzamento e sistema-
zione caseggiato (lato ovest) arch Fer
dinando Bernasconi sr (UT DC 1910

020) Corte apeita su un lato veranda
bakoncini a nnghiera in ghisa lncorpo
rata nel complesso cdilizio dell ospedale
(v \ ladell Ospidak no 1), assai alterata
Bibl 1) Casa Bot qhe\e 1936 p XLVII
2) MAS I! I (1972) pp 95-96 3) ACo
RM 1896 1119

San (iottardo, V ia (Minusio/Muralto)
Strada cantonale da Bellinzona a Locar
no attraverso i comuni di Mmusio e Mu
ralto costr 1805-1825 (v cap 1 1 1805-
1825) 1904 prog di allargamcnto e si
stemazione UTMuralto(v cap 4 6 25)
1908 posadei hinan delle H am\ie Flet
tue he Loeaineu lino al ponte della Na

vegna Bibl 1) Assemhlea SIA 1909 p
153
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No I Birrcria Na/ionale 1854 insedia-
menio dclla prima «fabbnca di birra, ga-
zeuse e at qua di sei/ a macchina» (Bibl
1) nclla villa di Giovanni Beretta «tab-
brica di birra in amena villetia presso la
uiia»(Bibl 2) Successiv i amphamenti c

trasloima/ioni labbricato centrale con
birrena. maga//ini e abita/ioni ai piani
supenori, telto piano a terra/za con para-
petti a balausira e scntta 1890 lostabih-
mentopassaal figlioElrem nuovadeno-
minazione «Birrena Na/ionale» 1902

coslr corpo avan/ato su Via San Gottar-
do con nego/i. nstorante-birrena e sala

cincmatogratica (la prima a Locarno)
Assai traslormata Per quanto nguarda la

scuderiav \ ia dclla Staztone no 11 Bibl
1) Bianconi 1954, p 17 2) Guido Bom
Jot(i 1855. p 178 3) Mondada 1981 pp

98 24-25 Ni 15-23 Schiera di pala/zine
urbane con nego/i, costr 1850-1880 ca

portici con terra/zc loggiati al piano su-

periore, abbaini centrali No 29 Pala/zi-
na urbana con nego/i, costr 1850 ca
stessa tipologia come ni 15-27 balcone a

unghicra su tutta la facciata Pensilina

delle Ttanme hletttithe Locatnesi.
costr 1908 Struttura in ghisa con tettoia
in lamiera Bibl 1) Assemblea SIA 1909

p 15^ No 31 Casa civile, costr 189()ca
(v cap 46 17) No 37 Villa 1 lverpool,
cosli 1857 stesso archiletto di \ to St m

piotw no 4 c \ tale V et bono no 5 ] comm
Lodovico Pedroni enugrante in Inghil
teira Portico colonnato decora/ioni ar-
chitettomche neoclassiche in granito
1875 ca allrcschi di Giovanni Antonio
Vanom all'interno Al piano terreno, sa-
lone ornato da tinti tralori medaghoni
ralliguranti la Pittura I'Architettura. la
Scultura e la Musica, accompagnati da

motivi floreali, salae cupolettadell atrio
ornati da hnti tralori neogotici Al piano
nobile aflreschi di scene ralliguranti il
lavoro e il commercio (la naviga/ione
manttima, il porto la lerrovia) legati
verosimilmente all altivita del Pedioni
enngrantc Grande parco (ora assai ridot-
to) con tempietto-belvedere colonnato
rolondo e iontana 1976-1957 scoperta
nel parco la piu ricca necropoli romana
del la regione Bibl 1) MAS Tl I (1972),

pp 745 747 2) Mondada 1981 p 18 No
41Casacivile costr 1870ca (v cap 4 6

10) largo portico con ire ampi arc hi De

molita No 43 Pala//ina rcsiden/ialc,
costr 1900 ca, propr Siro Catlomio
Kicche decora/ioni architettoniche
eclettiche balconcini con ringhiere
decorative di metallo e colonninc di ghisa
1906 pensione Capt. propr lam Capt.
poi albergo Splendid oggi albergo
Alexandra Bibl 1) Varini-Amstutz 1985, p
67 No 45-47 Gruppo di trc edihci attor-
no ad un cortile interno. casa civile sul

retro costr 1890 ca (v cap 46 noil)
propr tarn Beretta (situata in parte sul

lerritono comunale di Minusio) Meri-
dianadel 1848 con scntta Falegnamcna
con laboratorio e maga//ino su Via San

Gottardo, costr 1927, comm Mario e
Vincen/o Beretta Disposi/ionc (nodulare

delle linestre, decora/ioni pittonche
ornamentali Ni 61-63 Villa, costr 1825.
arch e propr Carlo Giuseppe Fnz/i, au-
lore del progetto urbanistico di Piazza
Vittorio Veneto a Torino Severa archi-
tetluia nooclasMca lotto in piode, sale
decorate con lregi e medaghoni Giardi
no tciraz/ato digradantc verso la stiada,
con scahnata Demolita Bibl \)MASII
III (1983) pp 216-217 2) Mondada
1944 pp 75-76 No 67 Villa Lucia,
costr 1850 ca cpm e propr Giovanni
Fri7/i, Iratello di Carlo Giuseppe Friz/i
Con la villa \ ia Boti>occio no 7 e altri
edifici torma una schiera di case del nu-
cleodi Minusio No 69 VillaGinia, costr
1900 ca propr dott Achille Ferrari Tor-
retta-belvedere No 83 Palaz/ina urbana
con negozi costr 1970 ca Chiesa di S.

Rocco Costr 1797-1799, cpm Giovanni
Battista Giacometti. detto il Borghese c
arch Giuseppe Perpellini 1847 allare
dellaVergme 1860 aggiunta di un locale
per il consiglio parrocchiale 1875 nuo-
vo concerto di cinque campane 1901

tempietto in marmo per 1 altare del Sacro
Cuore 1970 ca scahnata esterna co-
slruita in occasione di un allargamento
stradale Bibl 1) Buelti 1902, pp 115-
218 2) MAS 77 111 (1987) pp 245-257
7) Mondada 1944 pp 47-51 Ni 117-119
Fabbrica di conserve alimentari, costr
1891. propr Becker, Maggetti & Co
Complesso di labbncati mdustriali a piu
piani Chiusa nel 1921 Bibl 1) Gutda
Btusom 1898, p 162 2) Mondada 1944,

p 79 Oratorio del Crocifisso Costr
1861-1865, arch Antonio Ghez/i, al po-
sto di un preesistente cdilicio sacro del
XVIII sec Impianto neoclassico a pianta
centrale Facciata principale con atrio
colonnato a ire arcate solto la cantoria
Interno calotta dell abside aflrescata
con scene bibliche da Giacomo Antonio
Pedrazzi Altare con edicola e Crocihsso
dipmto da Giovanni Antonio Vanoni
Bibl 1) MAS Tl III (1987), pp 265-267

96 2) Mondada 1944, pp 52-53 No 235
Villa La Verbanella. costr 1840 ca arch
Giacomo Moragha, propr Antonio Nes-
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si 1846 piopr Angelo Biofferio, the vi
ospito ira gli altn Cavour Dumas,
Garibaldi, Guerra//i, Dell Ongaro 1880

piopr Bernardo Luscher tu Jacopo, del
canton Argovia Caratteri//ato da due

corpi laterali sopiaelevati a forma di tor-
noni meilati corpo centrale leggermcntc
arretralo con loggialo al piano superiore
Tipologia ispirata dalla vecchia vdla La
Baronata (v ni 251—2^5) A montc della
villa, situata sul bordo della strada, vasto
parco terraz/ato con fabbncati di servi-
/io rustici e un padiglione Demolita,
restano alcuni fabbncati dt servi/io e

rustici Bibl I) Guido Bomfoiti 1855 pp
193-194 2) Mondada 1944 pp 77-78 8)
Mondada 1952 4) Mondada 1967 4)
MAS II 111 (1983) p 242 No 237-24!
Villa Strcill costr 1920 ca in uno scor-
poro del parco della villa La Verbanclla
(v no 235) Stile «casa borghese ticine-
se» loggiato centrale con tregrandi arca-
te vetrate, belvedere
\o 243 Villa La Roccabclla, costr 1862

su una rupe sopra la strada, al posto di un
editicio preesistente 1870 propr Ema-
nuele de Gerbel di Nicolaioff e marchesa
\nna Carolina Guary des Touches di Pa-

rigi nata de Jacoby du Vallon 1880

propr Rinaldo Simen, secondo marito
della marchesa 1913 propr ing Carlo
Bacillen Archilettura neoclassica ve-
rande con terra//e Interno sala a volta
con stucchi e affrcschi alia mamera di
Giovanni Antonio Vanoni e Agostino
Balestra (paesaggi marittimi, uccelli eso-
tici motivi floreali. allegorie di Diana e

Venere) Grande parco con edifici di ser-
m/ioc rustici Bibl 1)3/45 7/111(1983)
p 242 2) Mondada 1944, p 78 Ni 251-
255 Villa La Baronata, costr XVII sec
residenza estiva dei baroni Marcacci
Torrctte laterali e loggiato centrale a cinque

arcale 1854 lascito del barone
Giovanni Antonio Marcacci al Comune di
Locarno 1856 propi Francesco Olive-
ro 1857 propr conte Paolo Cappello,
che nel 1873 affida la proprieta agli amici
marchici Michail Bakunin e Carlo Ca-

iero, per crcaivi una colonia agricola

che lungesse anche da rifugio dei mih-
lanti anarchici piovenienti da tutta Euio-
pa durera lino al 1875 1873-1875 costr
villa La Baionata supcuore, arch Fian-
ccsco Gallt. su discgm delPaich russo
Walcrian Mroc/owski comm Michail
Bakunin e Carlo Cafiero Facciata con
frontone centiale luangolare aculo Bibl
l)Aco (Locarno) RM^I854-3287 1855-
863 1856 953/999,1857-2128 2) Cosa
Boighese 1936, p XXXVII 3) Mondada
1944, p 78 4) Mondada 1964 5)MASTI
III (1983) pp 242-244 6) Cataloqo
Monte \ enta pp 15-25
No 2 Palazzma uibana con nego/i e un

piano abitabile, costi 1900 ca No 6 Villa,

costr 1860 ca (v cap 4 6 no 9)

propi crcdi lu Giorgio Janka (1876) Edi-
ficio in stile neoclassico con grande parco

Bibl 1) ACo (Muialto) Somm 1876
99 No 8 Park Hotel, costr 1893, arch Alcs-

sandro Ghe//i, comm Federico Scazzi-
ga Grande albergo di lusso m stile tardo-
classicistico «Ricostruzionc del cascg
giato Sca//iga costruito a scopi commercial!

ad elegantissimo palazzo, onde of-
frire sulle rive del Verbano un ricetto
nspondente alle abitudini della classe
dorata»(Bibl 2) Successivi ampliamen-
ti delFedificio per tormare una pianta a L
aperta sul giande parco. ingrandito nel
1905 con Pacquisto e la demoli/ionc della

chiesa di S Stefano e dell'antica casa
comunale e la par/iale soppressione della

Via Francesca (Bibl 5.6) Dependan-
ce. costr 1920 ca lungo V ta Collegioto
LTntero complesso e oggi demolito
Bibl 1) Guido Biusoni 1898, p 9 2) De

Loien/i-Varini, 1981, pp 79.82 3) Van-
ni-Amstutz 1985, pp 44^15 4)Lonibar-
di-Gcmnasca, 1984, pp 30-31 5) MAS

II I (1972), pp 403—407 6) Mondada
1981 pp 59-66 No 10 Villa La Favorita.
costi 1850 ca (v cap 4 6 7) 1890

propr prof Manani 1920 trasformazio-
ne e ampliamento. arch Ferdinando
Fischer, comm sig a Schmidt Nol2Palaz-
/ina urbana, costr 1900-1910 ca (v cap
4 6 28) Portico No 16 Pala/zina urbana
con negozi, prog 1921, arch Ferdinando

Fischer, comm Jclnuni Portico con ter-
ra//a loggiato sul la lacciata sud balconi
e tena//a con nnghicre ornamentali
Bibl 1) Fischet 1933, tav 6 No 18 Casa

civile, costr 1850 ca (v cap 4 6 7)
1900 ca ricostru/ione quale Golf Hotel
Carlton, propr Chi Joos-Aiquint in se-

guito sopiacleva/ionc e cambiamenti di
denomina/ionc (albergo Sempione, oggi
albergo Gotlardo) Bibl l)ACo(Mural-
to) Somm 1876 2) Guido Haidmewt
1927 lista alberghi c inseizione No 22

Villa Diana, costi I880-I890ca (v cap
4 6 13) 1906 pensione Villa Diana 1)

Vanni Amstutz, 1985 p 67 No 28 Pa-

la/zina rcsidcn/ialc, costr 1880 ca (v
cap 4 6 13) Lapidc commemorativa
«QUI CRP AVA IL CH1ARO MONDO
ELISARION 1919-1927« (v V ia S mien*
Mtnusio. no 3) No 40 Palazzma iesiden-
7iale,costr 1900ca Successiva aggiunta
di un poitico e loima/ione nego/i No44
VillaCarmen costr 1900-1905ca arch

Eugenio Cavadini. comm Lou Tseng
Tsiang, ex ministro cinese Torretta-bel-
vedere con tetto a pagoda Giardino con
cancellata ornamentale Bibl 1) Cavadini
1935, p 11 No 46 Pensione Belforte
costr 1905, propr Silvia Righetti Tor-
retta-belvedere ncomcdievale mcrlata in
pietra naturale a faccia vista Bibl 1)

Varmi-Amstutz 1985, p 67 No 60 Palazzo

comunale, costr 1853. ca, prog cpm
Rea cd altri artigiani -emigrati tornati m

patria - della scuola dei Fnzzi, comm
Comune di Minusio Sobno ncoclassici
smo del I 'edil lzia pubblica ottocentesca
Sede del Mumcipio della cancelleria e

delle scuole comunah (piam supcrion)
Bibl 1) Mondada 1944. p 55

San Quirieo, Via (Minusio)
Antica strada collegante il nucleo di
Minusio con la fra/ione di San Quinco (v
cap 4 6 4)
Chiesa di S. Quirieo Editicio sacro del

XIII sec costruito accanto ad una
preesistente torre fortificata, trasformata in
campanile 1795-1812 ampliamento in
stile neoclassico Sulla sagrestia affrcsco
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Cocorno Cofi Rutorant* t Stacione Sumcolar?

di Giovanni Antonio Vanoni raffigurantc
sanQuirico 1860ca Bibl 1) Buctti 1902

p 218 2)MAS771I1(I983) pp 253-260
3) Mondada 1944 pp 96-97
Cimitero di Vlinusio costr 1835-1837
Ampliamcnti successivi Monumcnti
funebri cappella in stile neoclassico
della iam Rinaldo Simen 1910 ca Bibl
1) Mondada 1944 p 51

San \ ittore. Piazza (Muralto)
Sagrato della chiesa di S Vittore 1886

soppressione dell anttco cimitero adia-
cente 1927 lavori di sistcmazione del
sagrato Bibl 1) Mondada 1981 pp 148

173

Chiesa di S \ ittore Edificio sacro ro
manico dell XI—XII sec 1831 altare del
Crocifisso 1857-1839 rinnovamenti
nuovo soffitto a volta con decorazioni
pittonche di Giovanni Antonio Vanoni e

Giacomo Antonio Pcdrazzi (demolito in
occasione degli ultimi restaun) 1891

parziale ntacimento del pavimento
1906-1909 ristruttura/ioni vane 1931

sondaggi archcologici 1932 completa
mcnto del campanile in stile neoromani
co arch Cino Chiesa preavviso favore
vole dell arch Otto Maraini consulente
della Commissione cantonale dei monu
menti stonci e del prof Zemp vicepresi

dcnlc della Commissione föderale Bibl
1) Chiesa 1946 pp 47-48 2) MAS Tl I

(1972) pp 348—402 3) Tuinenua IV
pp 151-226 4) Mondada 1981 pp 42-
59 No 5 Palazzo rcsidenzialc dependan-
cc hotel Du Pare costr 1900 ca (v cap
4 6 28)

Saleggi, Via
1898 tratto iniziale da Piazza Castello
prev isto dal piano di urbanizza/ione del
la Proprieta Borghese incluso nel piano
regolatorc generale del 1900 e reahzzato
successivi prolungamcnti verso sud (v

cap 4 6 17 20 24) Ni 9, 11, 13 v I ta
Manteqazza ni 1 3 5

No 6 Palazzina residen/iale prog 1902
arch Giovanni Quinci comm Giovan
Battista Botta (UT DC 1902 005)
industrial e propnetario del saponificio (v
no 10) Decorazioni architettoniche in
«stile lombardo» piano nobile con bal
com e finestre ad arco Demolita No 10

Oratorio festivo prog 1901 arch Paolo
Zanini comm arciprete don Isidoro
Fonti (UT DC 1901-001) Sala pubblica
con palco a forma di chiesa in stile neoro
manico facciata principals con ncche
decorazioni architettoniche e pittonche
I due corpi avanzati laterali previsti nel

progetto non sono stati eseguiti 1906

trasfenmento dell oratorio nel nuovo e

piu centrale edificio in \ ui Chiossma no
I veechio editic 10 venduto alia SA Botta

ioi &Co (poi Saponificio Locarno SA) pn
mo suponihcio del cantone (12 operai nel
1901 25 nel 1929) 1908 traslorma/ione
in laboratono industriale 1918 nuovo
laboratono pcrseghena locale fabbnea
zione sapone nuovi magaz/ini sul conti
nc stradale arch Alessandro Ghe/zi
(UT DC 1918 006) 1919 aggiunta rusti
co e adattamento aperture della facciata
all entratadellostabihmento areh
Alessandro Ghezzi (UT DC 1919-003) so
praelevazione seghena ad uso maga/zi
no arch Alessandro Ghezzi (UT DC
1919 007) Parzialinente demolito Bibl
l)ACo RM 1906 638 2) Schnetderfran
ken 1937 p 116

Santuario, Via (Orsehna)
Strada collegante Orselina con i Monti
della Tnnita costr 1868 ca Bibl 1) ACo
(Locarno) RM 1868 2318
No 7 Sta/ione della fumcolare costr
1906 comm funit olai i Lot amo \fa
donna dt i Sasso (FLMS) 1925-1930 ca
ampliamcnto Architettura ispirata vaga
mcnlc al inodello della Secessions vien
ncse Lucernario sopra I arnvo della In
nicolarc negozi sul fronte stradale Per

quanto nguarda gli impianti tecniei v
Funic ola/t Lotaino-Madonna dti Sas

so No 9 Pension Gusch al Sasso propr
Giuseppe Blaser Successiva denoniina
zione albergo al Sasso Aspelto assai
eomposito risultante da successivi am
pliamenti e aggiunte prevalentemente di
gusto nordico Demolito Bibl l)Vanni
Amstutz 1985 p 75 No 15 Villa e nsto
rante Pedroncini costr 1929 arch Fer
dinando Fischer comm Daniele Pedron
cim Demolita Bibl 1) Fischer 1933 ta\
25
No 2 Santuario della Madonna del Sasso

con chiesa convento e Sacro Monte
Chiesa e consento Edificati nel 1484—

1487 in seguito ad una presunta appari
zione della Madonna Ampliati nel XVI e
XVII sec 1833-1836 rinnovo degli af-
fieschi e degli stucchi del coro e parzial
mentc delle campata piu antica nuovi
affreschi di Luigi Tagliana 1848 sop
pressione della comunita dei frati eon
ventuah e incameramento dei hem del
santuario da parte dello Stato vi vengo
no insediati i frati cappuccini provenienti
dal convento dei SS Rocco e Sebastiano
(v Via al Sasso no 1) 1848-1851 abbas
samcnto del livedo del sagrato del porti
co e del pavimento della chiesa scavando
nclla roccia nuovo pavimento di marmo
nella chiesa posa di tre nuovi altan
1858 restauro del campanile 1870 la
tela «La Deposizione» di Antonio Ciseri
e donata al Comune di Locarno dall aw
Bartolomeo Rusca a condizione che sia
collocata nel santuario (navata laterale
nord) 1870 ca cenotafiodiP LutgiCo
doni primo guardiano cappuccino del

Saponincio-Stearinieicio e Cereri a
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santuario, scultore F Ponam (sul sagra-
lo) 1871 piam delFarch Luigi Fontana

per una nuova facciata 1875 unincendio
distrugge il coro c danneggia le volte
della chiesa. 1890-1897. ingrandimento
del convcnto con una nuova ala a L che
traslorma il piaz/ale aperto in tortile
chiuso. diverse cappclle secenteschc m-
glohate nel nuovo edificio, nuova facciata

della chiesa e ricostru/ione del campanile

in stile neonnascimentale. arch.
Alessandro Ghez/i. i progetti sono viva-
ccmente contestati da Angclo Nessi e

Filippo Franzoni. Restauri interni nella
chiesa: ingrandimento del sagrato. 1900.

ampliamenti, arch Paolo Zanini. 1903—

1904. ampliamenti coro e sacrestia, arch
Alessandro Ghcz/i: alfreschi di Luigi
Faini, stucchi di Napolconc Scolari e

Francesco Allera. rimaneggiamento del-
Faltarc maggiore ad opera di Giovanni
Maria Fossati. 1911 il santuario (chiesa e

convento) e incluso nelFelenco eantona-
le dei monumenti stonci ed artistici
1913-1921" costruzione del porticato
nord della chiesa con relative modifiche
interne e aggiunta del corpo della biblio-
teca, arch Eugenio Cavadini. 1922-
1924. costruzione del nuovo organo con
crea/ione dclle nccessarie tribune, arch
Eugenio Cavadini, dipinte da Pomepco
Mamo; restauri pitlonci inteini alia chie-
sadi PieroFranzoni. Smantellamentode-
gh altari laterah, perdita di gran parte
degli ex voto Sacro Monte con percorsi
e cappelle, realiz/ato in fasi successive
nel XVI-XVII sec., in concorrenza con
gli analoghi impianti di Varcse e Varallo.
Decadimento nel XVIII sec. e all'im/io
dell'800 11 cammino incommcia alia
fine di Via al Sasso, dopo il ponte in lerro
sulla Ramogna. con la chiesa
dell'Annunziata. costr. 1497 1814 par/iale de-
moli/ione per la formazione del piazzale
di partenza delle processioni 1883-
1885" restauri e nuova facciata m stile
neogotico toscano con policromia dei
materiali in facciata. A lato, cappella di
S. Giuseppe, costr. 1879, con statua del

santo, di epoca anteriore Percorso della
valle, rifacimento 1855-1856. Cappella
con portico, costr 1877" alfresco della
Sacra Famigha di Giovanni Antonio Va-

noni, deperito e sostituito da una croce e

decorazioni a graffito ornamental i e flo-
reali, data MCMXXXII1 Cappella otta-
gonale della Nativitä. anteriore al 1625.
1868" ridipinta da Giuseppe «Polonia»
Giugni. 1888" nalzata per inserire il
gruppo delFAdora7ione dei Magi, affre-
schi dello stessoGiugni. Cappella rococo
del Crocifisso: dipinta da Giovanni
Antonio Vanoni, 1863. in seguito alterata e

ridipinta. Fontana secentesca delle stig-
mate di san Francesco, posata nel 1900

piedistallo e scntta di Giovanni Maria
Fossati Percorso della Via Crucis. del
1617-1621. Restauro 1888-1889. 1922:
selciatura. 14 cappelle, costr 1817.1888-
1889: ndipinte da Damaso Poroh 1903:

nuove immagmi in rilievo di Giovanni
Maria Fossati Sentiero proveniente da

Orselina, costi. 1894 diverse cappclle
sono andate distiuttc nel corso dell'800,
tranne la cappella della Risurrc/ione,
anteriore al 1677 1883. restaurata da
Alessandro Rossi Bibl 1) Chiesa 1944, pp
16. 19-20 2) MAS Tl I (1972). 1972 pp.
418—477. 3) Madonna dei Sasso 1980,

pp. 269-333 4) Caldelan 1982, pp 87-
ioo 137 No 4 Caffe-nstorante Funicolare,

costr 1910 ca. Pala/zina con decora/ioni
pittoriehe in facciata, ora perdute, e tor-
retta-belvedere. Assai alterata. No 6 Villa

sulla Rupe. costr. 1905 ca Commistio-
ne di riferimenti stilistici (moreschi. neo-
medievali, neorinascimentali). Ricca
policromia, murature parzialmente in pietra
a faccia vista Torretta-belvedere: trom-
ba delle scale arrotondata, tetto piano con
terraz/a No 10 Pensione Sanitas. costr
1900 ca., propr Alberto ed Elena Ruhl.
Grande edificio alberghiero con tetto a

falde di gusto nordico; risalto con belvedere.

grandc giardino. 1929 Kurhaus
Orselina di Teodoro Amstutz, che annette le

ville Montevideo e Bonheur. Demolito.
Bibl. 1) Gutda Gamba 1918. inserzionc.
2) Gutda Hardmeyer 1927, lista alberghi
e mser/ione. 3) Vanm-Amstutz 1985, pp.
70-75.

Sasso, Via al
Antica stradad'accesso al santuario della
Madonna del Sasso (\ 'ia Santuario no 2),
tramite la valle della Ramogna o lungo la
Via Crucis (v cap 4 6 1) 1855 i frati nc
domandano la ristruttura/ione, 1866

prog. ing. Giuseppe Fian/oni 1870 la-

vori di sistemazione. prog. epin. Mauri-
zioConsolascio Bibl l)ACo RM 1855-

5008, 1866-1017, 1870-4049/4214/4389
Ponte delFAnnunciata v. Torrcnte
Ramogna

No I / Via Cappuiam ni 4, 6 Chiesa dei
SS Rocco e Sebastiano e convento dei
frati cappuccini Costr originana del
1602, amphatanel XVIII sec. 1852 seco-
larizzazione. i frati si trasfenscono alia
Madonnadel Sasso 1853. prog. ing.
Giovanni Carcano per trasforma/ione in ca-
scrma, proposta di vendita al Comune
(non realiz7ati). 1858. nuova proposta di
cessione al Comune per trasformazione
in ncovero cantonale dei trovatelli. 1866"

acquisto da parte del Comune e cessione
ad una societa bcnefica privata (avv.i
Alberto Fran7oni e Gulgielmo Pedrazzini),
acondi/ione di insediarvi un istituto sco-
lastico. 1868" riapertura al culto della
chiesa 1871. lestaun e ampliamcnto per
aule scolastiche. prog. ing. Giuseppe Pe-

droli. inaugurazione collegio maschile S

Giuseppe, con corsi ginnasiale e tecnico-
lndustnale (dir. don Mattia Fonti). 1888:

nuovo fabbneato all'angolo con \ ia
Cappuccini. Istituto S Eugenio per sor-
domuti. ing. Ferdinando Gianella,
comm. suore di IngenbohP «bellissimo
fabbricato, eretto secondo le prescnzioni
dell'igiene, ncco di aria e di luce» (Bibl
3). 1895" restauro della chiesa e nuova
decorazione pittorica, «eseguita con
elegante semplieita da abili pittori della
Svizzera tedesca»(Bibl. 3). Dipintodella
scena del Calvano sull'arco sovrastante
Faltare maggiore: pavimentazione della
chiesa m cemento colorato. bussola alia
porta maggiore: vetn colorati e dipinti
alle finestre: trasloco del pulpito: decorazioni

a fondo d'oro alle parcti dell'altare
103 maggiore 1911. trasforma/ione facciata

del vecchio convento su Via al Sasso,
arch. Ambrogio Galli (UT: DC 1911-

010): portone, grandi aperture ad arco
vetrate alFultimo piano Successive ag-
giunte. Bibl 1) MAS Tl I (1972), pp. 285-
292. 2) Gutda Biusoni 1898. p. 32. 3)
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Buctti 1902. pp 169-166 4) KtS 1945. p
786 6) GLS IN. pp 62-16"* 6) ACo RM
1867-2202/2602/2770, 1858-726/776
18S9-9S4 1860-271. 1864-2204/2222/
2779 1866-781/672 1866-679/769/942,
1868 2747/2767 1870-4281/4797 1871

4656/6169. 1872-6066, 1888-699. 1889-
46 No 5 Villa, costr 1792-1794. comm
conte Emanuele von Bach per la moghe
prmcipessa von Wittelsbach 1888 so

praelevazione, comm aw Attiho Ri-
ghetti lacciata sul giardino con lesene e

frontone 1894 pensione Villa Righetn.
propr Silvia Righetli 1906 ca pensione
Villa Erica propr Ermanno Bach 1977

acquisto da parte delle suore di Ingen-
bohl, traslormu/ione e ampliamento co
me pensionato pei raga//e, arch i Euge-
nioe Agostino Cavadini Dcmolito Bibl
1) Dc Lorcn/i-Varmi 1981 p 78 2) Van-
ni-Amstut/1986. p 29 Gitida Bmsoni
1898. pp 9-10 4) Gitula Haidme\ei
1927. lista dcgh alberghi 5) Cavadini
1976 pp 40-41 No II Palazzo cinque-
ccntcsco. detto Belvedere, costr per il
capilano e «Lmdsciiba» Baldassaric
Luchsmger, poi passato a divcrsi
proprietary amphato Ini/io '800 acquista-
todaTommasoFran/oni industnale che

vi insedia una hlanda 1881-1891 tra
sformazioni e sede provvisoria del la
Scuola Normale femminile cantonale
1892 traslorma/ioni. comm Carlo Fran-
zoni (tiglio di Tommaso) e apertura al-
bergo Belvedere corpo centrale con atti-
co e scritta «HOTEL PENSION BELVEDERE».

corpi laterali ribassati con tctto
a terraz/a. giardino con ricca vegetazio-
ne (distrutto) e lonlana ottagonale di gra
nito con coppa centrale mascheroni e
due statuette (snena e tritonc) del 1816

1904 amphamcntodel palazzo, ing
Giuseppe Martinoh (UT DC 1904-004) So-
praeleva/ionc corpi laterali con loggette
tnfore 1911 ampliamento. arch Feden-

co Erni, comm Alberto e Luigi Fran/oni
(UT DC 1911-006) Aggiunta nuova ala

ovest, con risalto laterale, ai piam supe-
riori logge colonnate su due piani am
phamento cucina. cpm Ernesto Berna-
sconi (U1 DC 1911-011) 1914 ampliamento

sul retro per locali d abitazione
Bibl 1) MAS n I (1972). pp 177 140 2)
Varini-Amstutz 1986, p 76 7)DeLoren-
zi-Vanni 1981 4) Gut da Haidma\ei
1884. p 17 4) Gmda Bnisom 1898 pp
9-10 6) Gitida Gamha 1918, inscr/ione
6) Gitida Haidme\ei 1927, lista alberghi
e inserzione
\o8Villaprog 1916,cpm DonatoBon-
dietti comm eredi Gcremia Respini
(UT DC 1916-008) Saletta ottagonale in
risalto, combinato con portico e tcrraz/a
sul retro

Sciaroni, Antonio, via (Muralto)
Tratto miziale del la strada cantonale da

Consigho Mez/ano a Orsclina prog
1861 reah/zata ncgh anm successivi
Bibl 1) Mondada 1981 p 117

104 No3 Villa in seguito pensione Pumave-
la.costr 1890ca propi Arnoldo Buetti
Finestrc binate in stile moresco Assai
tiastormato No 5-9 Villa, coslt 1890

ca propr Otto Haitmann 1892 apertura
pensione Villa Liberta, in seguito Villa
Berta con dependance (no 6) Bibl 1)

Varini-Amstutz 1981, pp 48-60
No 2 Villa, costr 1908-1910 ca arch
Elvidio Cassermi, comm dott Antonio
Sciaroni Decorazioni pittoriche floreah

107 No4v V la San Carlo no 1 NolOChiesa
evangehca prog 1898, probabilmente
arch Ferdinando Bernasconi sr, comm
Colonia protestante di Locarno, consu-
lente arch Paul Reberdi Basilea, consi-
gliere del Protestantisch-kirchhchcr Hilfs-
verein 1901 inaugura/ionc 1924

ampliamento arch Ferdinando Fischer
Casa parrocchiale, costr 1924 arch Fer-

I
US****

dinando Fischer Bibl 1) Mondada 1981

p 204 2) AEv Vorstandsprotokolle
1899 7) Fischer 1977, tav 10 No 12

Scuola svi/zero-tedesca prog 1924
arch Ferdinando Fischer Inaugurata
1926 Aspetto architettonico e decora/io
ni pittoriche simili alia casa parrocchiale
al no 10 Scalinata d accesso con portico
Data sulla lacciata MCMXXV Demoli
la Bibl 1) Fischer 1977. tav 10 2) Mon
dada 1981 pp 206-206

Selva, V la in
A montc di \ la Vallema^ia, stradina
agricola di ongine antica tratto a valle
previsto dal piano regolatore generale
del 1900 ma reah/zata solo dopo il 1920

(v cap 4 6 24, 77)
No 23 Faltoria con ficnilc mcta '800 ca

propr lam Raili Casa colonica con bal-
coni a nnghicra, aspetto architettonico
semphce Fienile con grandi aperture a

sesto acuto con griglie a mattonclle
No 18 Villa al Cedro prog 1909, comm
Cesare Gatti (UT DC 1909-001) Palaz
ziiiti residcnziale con loggiato

Sempione, Via (Muralto)
Tratto delta strada cantonale Bellin/ona
Locarno, costr 1806-1811 (v cap 1 1

1806-1811) 1897 sistemazione prevista
dal piano regolatore 1904 prog diallar-
namento e sistemazione (v cap 4 6 12.

25)
No 1 Palazzina residenziale, costr 1890

ca (v cap 4 6 17) Giardino. cinta con
inlerriata No 3 Villa Farinelh prog
1896. arch Paolo Zanmi, comm Giuseppe

Farinelh commerciante di grano c
viceconsole itahano «grandioso labbri-
cato d'un'estetica superiore ad ogni criti-
ca»(Bibl 1) Grande e slanciato edificio
con torretta-belvedere m «stile lombar
do», tetto piano con attico ringhiere dei
balconi e cinta in stile floreale, decorazioni

pittoriche ornamental! con meda
ghoni 1925 in occasione della Conte-
renza della pace (v cap 1 1 1926)ospito
Benito Mussolini Grande giardino in dc-
chvio Su \ la della Stazione. maga/zini
di granaghe, scuderie e autorimesse dc-
mohti Bibl 1) Mondada. 1981 pp 18-19
No 5 Palazzina residenziale. costr 1920
ca (v cap 4 6 74) Risalto laterale con
entrata e marquise in ferro e vetro, fac-
ciate ntmate da lesene No 7 Villa Egle,
costr 1920 ca (v cap 4 6 74) Loggiato
asud Demohta No 9 Villa, costr 1880-
I89()ca (v cap 4 6 17) Lussuosapalazzina

alia sommita di un grande giardino
in dechvio con ricca vegeta/ionc Trom-
ba delle scale con strctte e alte finestre
tntore, terrazze e balconi veranda in vetro

e metallo No 13 Palazzo residenziale
signorile. costr 1900 ca Grande scalone
interno. entrata tramite passerella da I ia
Sempione Fa parte del complesso del
Grand Hotel (v no 17) No 15 Casa civile,
costr 1860 ca Impianto e decorazioni
architettoniche in stile neoclassico Sulla
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facciata sud. logge postieeie in stile ino-
resco: decorazioni architetioniche illu-
sionistiche attribuite a Giovanni Antonio
Vanoni. 1876: integrato nel complesso
del Grand Hotel (v. no 17) quale depen-

105 dance. Hibl. 1) Bianconi 1977, p. 72. No
17 Grand Hotel Locarno, prog. 1866.
arch. Francesco Galli. comm. Societa del
Grande Albergo, promossa da Giacomo
Balli, viecpresidcnte (altri membri: aw.
Pietro Romerio. presidente. Guglielmo
Fran/oni, aw. Guglielmo Pedrazz.ini,
Carlo Bacilieri, col. Luigi Rusca. cons.
Davide Pelrolini. Tommaso Poncini, aw,
Antonio Ciseri, Bartolomco Fanciola).
1869: varianli, arch. Luigi Fontana e ing.
Giuseppe Campagnani. Esistono anchc

piani e se/.ioni con studio d'assieme dcl-
Fedificio e del parco, con monogramma
H. H. (ASSL). 1874-1876: lavori di co-
struzione. Gercnza delFalbergo assunta
da una societa di proprietä di diverse
famiglic Balli. 1888-1920: propr.
Francesco ed Fmilio Balli. «Le sue propor-
z.ioni sono eolossali. e la sua situazionc
bellissinia, di fronte al Iago e alle monta-
gne che lo circondano. Guardandolo dal

vasto giardino che gli sta davanli, FAl¬

bergo Locarno ha un aspetto maestoso cd

elegante: le sue grotte dalle colonne in
granito, i suoi lerrazzi e la sua architcttu-
ra magistrate, vi attirano alFinterno, dove

trovatc grandi scaloni, supcrbi colon-
nati, corridoi spa/.iosi. una sala da pran/.o
che sembra un teatro. dei saloni di
conversazione, di lettura. di musica, fuma-
toio. bigliardi ecc. ecc.» (Bibl. 7). Albergo

definito «uno dei piü grandiosi della
Svi/./.era e certamentc il piü vasto c son-
tuoso del Lago Maggiorc» (Bibl. 2). La
costruzione venne tutiavia anche conte-
stata da alcuni. in quanto «uccide Fintie-
ra Locarno, wie man dort sagt» (Bibl. 1).

106 AlFinterno salonc d'onore con volte a

calotta riccamcntc affrescate: falsi stuc-
chi e mascheroni. medaglioni con gli
stemmi dei cantoni svizzeri. grandi affre-
schi allegorici raffiguranti le arti. i mc-
stieri e Findustria. Capacitä 250 letti in
150 caniere; bagni e doccc a ogni piano;
cappella anglicana nelle grolle del basa-

mento. Ospitö spesso importanti pcrso-
naggi della vita politica e mondana inter-
nazionale. Bibl. I) Guido Hardrneyer
1884, p. 10. 2) Guido ßrusoni 1898, pp.
8-9. 3) Lombardi-Gcninasca 1984, pp.

29-30. 4) MAS 77 1 (1972), pp. 344-345.
5) Varini-Amstutz 1985, p. 25.6) Monda-
da 1981, pp. 21-22. 7) La storia ospite al
Grand Hotel da De Prelis al Patto del
1925. in EdL 14.10.1986.
No 4 Villa Magnolia, costr. 1870 ca.,
dello stesso architetto di \ 7a Son Gottar-
do no 37 e \'iolc Verhono no 51. Impianio
e sobrie decorazioni architetioniche nco-
classiche: portico colonnato con scalina-
ta d'accesso e terrazza. Grande giardino
con cinta di ferro. Bibl. I) MAS 77 I

(1972), p. 345. No 8 Villa, costr. 1905-
1910 ca. Successiva aggiunta. No 20 Villa,

costr. 1880-1890 ca. (v.cap. 4.6: 13),

propr. Giacomo Balli. 1892 propr. Giorgio

Siinona. 1893: pensionc Villa Mural-
to. Tctto a falde con frontone di gusto
nordico; fregi con motivi grotteschi e

medaglioni (croce svizzera). Parco con
vegeta/.ione tropicale. Bibl. 1) Guido
ffordmeyer 1927: lista alberghi e inser-
zionc 2) Varini-Amstutz, 1985, p. 48.

Simen, Rinaldo, Via
Previsla dal piano regolalore generale
del 1900 (v. cap. 4.6: no 21) e realizzala
nel 1907. 1908: posa binari dellc Tramvie
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Eh'ttnihe Locarnesi Bibl 1) ACo RM
1907-450/679 2) Assembleu SIA 1909, p.
157

No 1 Villa, prog 1925, arch. Enea Tallo-
nc e Silvio Soldati, comm prof. Leonardo

Mattel (UT- DC 1925-011) Pomposa
eostru/ione in «stile lombardo» (v anche
Via della Gallmazza no 14 e soprattutto
V hi Simone da Loi aino no 5); mattonelle
rosse a facciu vista, torrctta merlata. por-
tici e logge 1926' recinzione, arch. Sil-
veno Rianda (UT- DC 1926-055). Dcmo-
lita. No 19 Officina ai manutenzione,
costr 1907. comm. heirovia Locarno-
Ponte Brolla-Bignasco. Fa parte del-
Timpianto della stazione di Sant'Anto-
nio (v. Via Galh no 1) Tre binan di
manovra; al piano superiore uffici. 1923*

ampliamento sul Ironte di Via Simen,
arch Eugenio Cavadini, reso necessano
dairapertura della Ferrovia Loiarno-
Camedo-Domodossola No 21 Casa civile

con magazzino, prog. 1911. cpm Do-
nato Bondietti, comm. Antonio Banfi.
fruttivendolo (UT- DC 1911-008). Botte-
ga so \ ia Galh, magazzim, nposligli c
stalla sul retro, facciata cieca con grande
scntta pubbhcitana Demohta
No 2 Villa con torrelta-belvedere, prog.
1910, arch. Giovanni Quirici. comm.
Giovan Battista Carom {UT DC 1910-
006). Demohta. No 4 Villa La Silene,
costr. 1925 ca.. arch. Eugenio Cavadini,
comm. Michelangelo Pcdrazzini, dir So-
cietä Elettrica Locarnese Rigorosa com-
posizione «cubistica» con «bow
window», terrazza e veranda incorporata
Bibl. 1) Cavadini 1935, p. 21 No 6 Villa,
prog. 1908, arch Paolo Zamni, comm
Giuseppe Moretti (UT: DC 1908-004).
Risalto centrale con torretta-belvedere.
decorazioni architettonichc liberty e or-
namenti pittorici floreali

Simen, Rinaldo, Via (Minusio)
Strada realizzata ncILambito del rag-
gruppamento dei terrem nel 1935-1936
Bibl I) Bianconi 1974, p 84

108 No 3 Sanctuarium Artis Ehsarion, eostr.
1925-1927, comm. EUsar von Kupfter e

Eduard von Mayer Abitazione dei due

proprietary poeti, lilosofi, scnttori e pit-
ton estoni, e centro culturale ispirato al-
Pestetica del «clarismo», da essi teoriz-
zata: «centro della riforma di vita e rocca
sacra della nuova gioventu» (Bibl. 2)
Impianto dclPediftcio strutturato su un

percorso assialc che, dal cancello d'en-
trata sulla strada, attorniato da una
pergola sorretta da colonne, attraverso scali-
nate, portico colonnato e atno. conduce
alia grande rotonda sul retro, aggiunta
nel 1937 Questo percorso simboleggia le

prove che occorre superare nel passaggio
dalPoscunta della vita naturale e mate-
nale alia luce della chiarezza. della bel-
lezza e della veritä («Lebensreform»)
Sulle pareti circolan interne della rotonda

vi era la grande tela panorannca «11

chiaro mondo dei beati», dello stesso Eli-

sar von Kuplter, illuminata dall'alto me-
diante un grande luccrnano (ora esposta
al Monte Verila, Ascona). Le lantasiose
decorazioni architcttoniche evocano mi-
tiche immagini di architetture auliche e

sacrc Torretta-belvedere ottagonale so-

pra renlrata. Assai trasformato Bibl 1)

Giada Hardmewi 1927, inser/ionc. 2)
Catalogo Monte \entd, pp 94-96 3)
MAS TI 111 (1983), pp. 244-245 No 7

Villino Giovanna. costr. 1920 ca. Ricchc
pitture ornamentali e floreali.

Simone da Locarno, Via
Tracciata e reali/zata ncirambito del

piano regoiatore dei Saleggi Borghesi
del 1898: nel progctto doveva segnare il
limite tra i lotti edificabili e i giaidini
pubbhci sul Lungolago Motta, resi
edificabili (numeri dispari) nel 1900 da una
successiva risoluzione delTAssemblea
comunale: si ipoti/zava Fedificazione
della fascia a ridosso di Via Simone da
Locarno e il mantcnimento a verde della
parte opposta dei lotti: negli anni 1930

im/u tullavia redifica/ione anche sul

Lungolago Motta (v cap. 4.6 38). Bibl
1) Giacomazzi-Mozzctti 1981, p 88-89.
2) ACo- RM 1900-1217/1350.
No 3A Pala//o urbano, costr 1930 ca.,
arch Fcrdinando Beinasconi jr.. propr
Meschini. Decorazioni architettoniche
tradi/ionali ma stili/zatc, portico con
terrazza sul Lungolago Motta No 5 Villa
Meridiana. prog. 1923. arch Enea Tallo-
ne e Silvio Soldati, comm Societa 1m-

mobihare Locarno (UT DC 1923-022)
Villa con torretta d'angolo assimilata a

un castcllo, analogamente alia villa Via
Simen no 1. Parco sul Lungolago Motta.
cinta con pilastn di cemento prefabbuca-
ti e ringhiera in stile floreale (v Via Cattau

No 7) 1926: garage, arch Enea Tal-
lone, comm. Luigi Pedrazzini. figlio di
Giovanni (UT DC 1926-035). Costru-
zione e decorazioni architettoniche in

mattonelle rosse a faccia vista Demohto.
Bibl. I) Bianconi 1974, p 81

Sociale, Via (Muralto)
Prog. 1906; reahz/ata verso il 1912 Bibl
1) Mondada 1981. p 165

No 2 Villa, costr 1905-1910 ca (v. cap
4.6- 13). Evoca/ione di un castello mc-
dievale con torretta rotonda e tetti a squa-
me fortcmcnte inclinati No 4 Villa Le-
pontia, costr 1920-1925 ca (v. cap 4 6-

34) No 6 Villa Amalia. costr. 1900-1910
ca. (v.cap 4 6' 28). No 10 Villa, costr.
1905-1910, (v. cap 4 6: 28) arch Eugenio

Cavadini. comm Giuseppe Cattori.
consighere di Stato conservatorc. Demohta.

Bibl. 1) Cavadini. 1935. p. II

Solaria, Via (Minusio)
Antico viottolo tia i nuclei di Minusio e

Consigho Me//ano, rettificato e siste-
mato all'inizio del '900
No 4—6 Villa Frisco, costr 1900 ca

propr Permi di Mcrgoscia, enngrante in
California. Decorazioni pittorichc e

architettoniche fantasiose: frontone misti-
hneo con dipmto delle bandiere svizzera
e amencana incrociate

Solduno, Piazza
Antica piazza pnncipale del pacsc di
Solduno, murbato nel 1928; a terrazza su Via
Vallemaggia. Denomnwione originaria-
Piazza San Giovanni
Chiesa di S. Giovanni Battista Parroc-
chiale tardobarocca. 1848: decora7ione
pittonca della volta centrale alia maniera
di Tiepolo, di Luigi Fratini Gloria di
Giovanni Battista e tili Evangehsti Bibl.
1) MAS TI 1 (1972), pp 327-332. Cimite-
ro dietro la chiesa. Tomba di famiglia
Pietro Taglio (1844-1922). Massiccia
edicola con muratura in blocchi di grani-
to squadrati c tetto a tronco di piramide

Sole, Via del (Muralto)
Costruita 1850 ca. quale strada di colle-
gamcnto fra Locarno e Orselina e la parte
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alta di Muralto 1893 allargamcnto pre-
visto dal piano regolatoie (v cap 4 6 7.
12) Insiemedi lussuosc v die con giardi
no. la maggior parte con verandc terraz-
/e e logge sul lato sud
No 1 Villa costr 1880-1890 ca Succes-
sivamente pcnsione Palmieia Successi
ve aggiunte Bibl 1) Gmda Haidmeyet
1927, lista albcrghi No 3 Villa Giuditta
costr 1900-1910 ca (v cap 4 6 28) No
15 Villa Morel tu costr 1920 ca (v cap
4 6 no 31) Risallo centrale con belvedere

loggetta semicircolare con terra//a
No 17PensioneQuisisana costr I890ca
(v cap 4 6 28), propr Anna Franzoni
Fischci, che la gestisce fino al 1920 Suc-
cessivi ampliamenti c traslorma/ioni
Bibl 1) Gmda lfaidme\ei 1927 hstaal-
berghi 2) Varim-Amstut/, 1985, pp 38 c
48 2) Mondada 1981 p 23 No 19 Villa
Rovana, costr 1911, arch OlintoTogno-
la. comni av\ Altilio /anolini. piesi-
dente consigho d amministra/ione delle
Ferrovie Rcgionali Ticinesi nel 1929 Ve-
ianda colonnata semicircolaic a forma di

tempictlo No 35 Villino costi 1910—

1920 ca (v cap 4 6 34) Tctlo a lalde dt

gusto nordico No 49 Villa costr 1920
1925 ca (v cap 4 6 no 34) No 51 Villa
Carla costr 1920-1925 ca {v cap 4 6
34) Demolita No 55 Villa, costr 1915-
1920 ca arch Elvidio Casscnni Loggia
con teria//d tiancheggiata da vcrande
vetrate No 57 Villa Eden costr 1890 ca
(v cap 4 6 13) propr Olmlo Sca//iga
Frontone centrale in stile nordico con
gionde pronunciatc

109 No 2 Villa costr 1905-1910 ca Ricche
dccora/toni neobarocche a graffito in
facciata frcgi florcalt, putti caitigJi No
8 Vll la, costr 1880-1890 ca (v cap 4 6

no II) arch Alessandro Ghe/zi. coram
Leone Catton SJanciata palaz/ina assi-
milata a villa tramite una torretta-belve-
dere c loggia colonnata Risalto laterale
con entrata scale e grande vetrata verti-
cale Eleganti elementi di architettura ur-
bana frammisti nella consueta tipologia
locale dclla villa Uno degli edilici che in
bibl 1) rappresentano I architettura di
Locatno Bibl 1) Assembled SIA 1909 p
124 2) Mondada 1981, p 19 No 16 Villa
costi 1920-1925 ca (v cap 4 6 34) No
18 Villa 1920-1925 ca (v cap 4 6 34)

Stazione. Piazza (Muralto)
Reali7/ata verso il 1874 in occasionc
della costru/ione della stazione lerrovia
ria 1904 prog di sistemazione (v cap
4 6 25) 1917 pavimenta/ione con dadi
in granito Bibl 1) Mondada, 1981 p
169

111 No 1 Sta/ione FFS, costr 1873-1874
arch A Goller, comm Gotthardbahn la
icahzzazione venne seguita probabil
mente dall'arch G Moosdort, successo-
re di Goller quale aichitetto-capo della
Gotthardbahn L'articolazione dei volu
mi cornsponde a quella della stazione di
Romanshorn corpo centrale con bighet-

tcria uflici, poilico d entrata a cinque
archi qucsto e chiuso fra due avancorpi
nal/ati con scale, scrvizi c appurtamenti
ai piani superiori Due ah lateral! di un

piano con sala d'aspetto e buffet tetto a

teiraz/a, decora/ion i aichitcttoniche
neonnascimcntali secondo modelli in
uso presso la Gotthardbahn Assai alteia-
ta Pei quanto rtguarda la realizza/ione
dclla linca fciroviana Biasca-Bellin/o-
na-Locaino v Fcno\ia Ferrovia del
Gottardo Bibl 1) Stutz 1976 pp 184-
185

No 8 Villa Addi. su \ lale V eibano. costr
1895-1900 ca, propr eredi Gottlieb
Strauss, in seguito pensione /urchcrhof.
propr Edoardo Fricgge 1928 ricostiu
zionc, arch Ferdinando Fischer comm
G Pampaluchi Aspetto architettonico di

gusto nordico Bibl 1) Varini-Amstutz
1985 p 67 2) Fischei 1933 tav 21

Sta/ione, Via della (Muralto)
Reali/7ata verso il 1874, in occasione
della costiu/ione della sta/ione ferrovia-
ria 1902 ncostru/ione del pontc in ferro
sul touente Ramogna 1904 prog di si-
stema/ione c allargamcnto (v cap 4 6
25) 1905-1906 sistcmazione generale
allargamento, abbassamento del ponte.
impr Cocchi 1917 pavimentazionc con
dadi di granito Bibl 1) Mondada 1981

pp 157 169 173-174 2) ACo (Locaino)
RM 1906-183
No 7 Aibergo-ristorante zur Blauen Katze

costi 1905, comm lam Stoflel in
seguito albergo Terminus della fam Sie
bemann 1910-1915 ca albergo Stutz
1927 ristiutturazione e sopraelevazione,
arch Feutinando Fischer, comm sig
Kleinhanss, facciata meridionale con
loggiati e scahnata d accesso esterna
Successive trasformaziom oggi albergo
Montaldi Bibl 1) Varini Amstutz 1985,

no p 70 2) Fischer 1933, tav 20 No II
Scudena della Birrena Nazionale, costi
1905 aich Ferdinando Bemascom sr,
comm Efrem Beretta Elementi arehitet-

tomci e decoraziom a graffito con me-
scolanza di diversi still neogotico nco-
barocco, libeity, verso la stiada coipo
puncipalc otlagonale con torrctta
«vSplendida scudcria, a un certo momcnto
ci stavano ben ventun cavalli box sepa-
rati, silos pei il foraggio, smalti e pia-
strelle di maiolica, fimmenti lucidissimi,
non doveva mancarc nulla alle splendide
bestie che portavano in giro 1 fusti di
birra e le prime stanghe di ghiaccio»
(Bibl l) Bibl I) Bianconi 1954 2) Mondada

1981, p 24
No 2 Hotel Bahnhof e Fouristc, costi
1890 ca propr Giuseppe Lamm 1904
«veranda chi usa a vetri e aperture prospi-
cienti verso la Citta» (Bibl 3) 1925-
1926 ncostruzione come palazzo urbano
con nego/i, arch Eugenio Cavadini,
comm Maestrim Bibl 1) Varini-Am
stutz 1985, p 45 2) Cavadini 1935, p 17

3) ACo (Locarno) RM 1904-1624 No
4A Trattoria con alloggio Pisenti costi
1890 ca propt Andrea Pisenti In seguito

hotel Milan e ristorante Commercio
Volumetna semplice decoraziom archi-
tettoniche con volute e rabeschi in basso-
rilievo (perdute) Bibl 1) Varini-Amstutz
1985, p 70 No 8 Grande palaz/o urbano
con neg07i «Tnanon», costr 1909 (data
sulla facciata) impianlo dell'edificio
triangolare con smusso d angolo rivolto
verso la stazione

Figlio, Via del
Antico sentiero d'accesso ai terreni agri-
coli dei Monti 1895 ca sistemazione
quale strada carrabile fino alia zona Trc
Tetti (v cap 4 6 16)

No 9 Villino costr 1905 ca No U Villa
Mangini costr 1905 ca Torretta belve-
dete con decoraziom a graffito Demolita

No 23 Albergo Excelsior, costr 1920

ca propr Alfredo Fanciola. gia proprietary

dell Esplanade Demolito Bibl 1)

Varini-Amstutz, p 116

No 16 Kurhaus Monti, costr 1900 ca

propr fam Betz Vitto dietetico, bagm
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e massaggi 1911 ampliamenlo arch

Fugenio Cavadim comm dott Bet/
(lit DC 1911-024) Facciata sud vcran
da con colonnine e architravi in ghisa
Bibl 1) Guida Gamba 1918 inser/ionc
2) Guida Haidme\c/ 1927 inserzione
No 32 Penstone Villa Lotos 1910 ca
Risalto centrale ampie tcirazze lateral!
balcone a nnghiera su tutta la facciata al

primo piano vasto giardino con vegcta
/tone tropicale gtardino d inverno e

«Sonnenbader» vitto dietetico Nel 1911

Rudolf Steiner vi tenne una conterenza
Deinolila Bibl 1) Guida Gamba 1918

ill 2)Guida Haidmt\et 1927 listaalber
ghi 1) Catalogo Monte\et tta p 121

Torretta, Via
Aniico vicolo del ccntro storico 1868
1889 restano stn/a seguito le richieste e

lc propostc dt sistema7ione e allarga
mento 1900 allargamento previsto dal

piano regolatore generale dclla citta rea
li/7ato in parte solo dopo ll 1920 (v cap
4 6 24 10) 1924 dcmoh/ionc (proba
bilrnente nell ambito dei iavort di allar
gamento) dclla torretta all imbocco di
Via Bac ihei i (v anchc V u olo delta Tot

lettanoS) Bibl 1) Ticmensta IV pp 114

122 2) MAS Tl! (1972) p 158 3) ACo
RM 1868 2680 1889 19 1899 218

No 1 Palazzo urbano con nego/io prog
1880 comm Maria De Giorgi Piano ter
reno e me/7anino con grandi vetrme e

pilastn in marino di Saltno lunghi bai-
coni a nnghiera ai piani supenori entrata
del negozio al piano terreno dai portici
sotto 1 edificio in Piazza Giande no 12

Bibl 1) ACo RM 1880 341/383

lorretta, Vicolo
Antico vicolo della Citta Vecchia 1861

sistema7ione Bibl 1) ACo RM 1861

1463

No 1 Casa civile con botteghe 1878 tra

in,-,,**- _ UgSJfcBft

sfonna/ioiic dell antico cdilicio prcesi
stcnte ing Luigi Foim comm Giovanni
Consolascio tabbro (piani originali for
niti dalla sig a Bea Ganahl Gobbi 1 o

carno) Facciata principale verso Piazza
Giande Portico con due colonne tusca
niche Bibl 1) Tumcnsia IV p 96 (19
20) 2) ACo RM 1878 7/234 No 5 Casa
civile con botteghe prog 1927 arch
Emiho Benoit comm Alessandro Ro

merio (UT DC 1927 066/077/078) Fac

ciata principale su \ ta Toniita decora

zioni architcttoniche (cornici delle fine
stre balaustre bugnature) a gralfito
ispirate alia tori ctla che sorgeva inprece
den/a (demolita nel 1924) logge vetratc
ai piani supcriori Bibl \)Tuinensia XV

pp 114 122

No 2 Casa civile con botteghe propr
eredi fu aw Giuseppe Rusca (1897)
Fdificio di ongine medievalc (probabil
mente ex forte du Muralti) 1850 ca
trastormazionc e sopraclevazione quat
tro grandi portici ad aico con grossi pila
stri bugne d angolo assai pronunciatc
balconi a nnghiera e balconcim torretta
belvedere sul colmo del tetto in piode
Bibl 1) Tuintnsia IV p 96-97 (21) 2)
MAS Tl I (1972) p 158 3) ACo Somm
1897

Iramvie Hettriche i ocarnesi I'LL)
1903-1904 richieste di concessione se

parate degli aw F BallicL Volonteno
che in seguito si uniscono nell impresa
Concessione federale del 1905 Ini/io la
von di costru/ione nel 1907 inaugura
zione 5 7 1908 (tratta Solduno-Sta/ione
FFS) c 1 10 1908 (tiatta Stazione FFS-
Mmusio) Iracciato Solduno-V/a hi an
row-Sta/ione Sunt Antonio (v Via Gal
h no 1)—Via Rmaldo Sinun—Piazza Ca
stello-Via F Rusca-Piazza Giande—
Lai gr? /oizi-V\a Ramogna-Sta/ione FFS

(v Piazza Stazione no 1 )-Via San Got

taido (MU)-Croufisso Minusio (v \ ia
San Gottaido Ml) dirama/ioni \ia\al
Itmaqgia-Pia.^a Sunt Antonio e \ la
I mni-l unqolago Motta per servi/io
merci alia Darsena (v Glaidim leanAip)
questa dirarna/ionc e la tratta Sunt Anto
mo—Sta/ione FFS vemvano ulili/zalc
anche dalla Teno\ia Local no Ponte
Biolla BignasccoiLPB) motivopercui
venne adoltato lo stesso sistema a tra/io
ne clcltiica monofasica (installato dalla
«Oerlikon» di Zungo) Altri impianti n
mcssa cariozze in \ la f-iatroni no 1

pensiline ai Giaidini pubbhci t in Via
San Gottaido (MU) Non realiz/ato un
prolungamento dclla linea fino a Gordo
la 1923 nlevamento delle TEL da parte
delle Ferrovie Regionah Ticinesi Cessa

zione d cscrci/io 1960 Bibl 1) A\sem
bka SIA 1909 pp 153 193 195 2)AFarl
cronologia 3) ACo RM 1908 1282

1 revani. Via
Cornsponde al iracciato di una roggia
che a meta 800 collegava ll «Laghetto»
del Castcllo (v Pia a C astt llo no 12) al

lago(v cap 4 6 no 4) nempimento pn
ma del 1879 (v cap 4 6 7) sistema/ione
prevista dal piano regolatore generale del
1900 e rcah//ala succcssivamentc (v
cap 4 6 24) 1917 allargamento dello
spa/io stradale in seguito alia demolizio
ne delle scudene del Pala//o govcrnati
vo (\ Piaz.a Giande no 5)
No 1 Palestra di ginnastica prog 1886
arch Augusto Guidini comm Socicta
Federale di Ginnastica Corpo frontale
con entrata centrale scale scrvm e salet
te nvolto verso Piazza (jiandi salone
con grandi linestre ad arco Terreno (ex
Prati Bolelti) venduto dal Comune a

prc//o di favore 1889 ere/ione del mo
numento Mordasini a lato dell edilicio
tiasferito nel 1940 ca (v Bosco Isohno)
1904 in cantiere la nuova palestra in \ la
Balestia no 20 I edificio e venduto ai

sig i Valeggio Form che moltrano un
progetto di traslorma/ione e amphamen
to come albugo arch Giuho Pcrlasca
(UT DC 1904 009) non reahzzato co
me pure un ulteriore progetto di amplia
mento del 1905 dello stesso architetto
comm Cnuho Form (UT DC 1905 013)

n2 1906 prog trasforma/ione amphamen
to c par/iale ricostru/ione arch W
Brodtbeck di Liestal comm Jakob Wag
ner Grosch pittore (UT DC 1906 025)
Corpo frontale sopraelevato con \ olume
tuaassai mossa aggiunta porticato fron
tale con terra/7a aggiunta laterale in ri
salto con trontonc Ai piani supcrion
due smussi d angolo con granch vetratc
nvolte a nord (ateliers di pittura) salone
sopraelevato trasformato in locale per
esposizioni d arte lucemario e entrata
laterale con trontone Cunosita architet
tonica loggiati ispirati alio «stile regio
nale», volumetria cubistica e smussi
d angolo con vetratc del tipo tra ll «wa
gneriano»e il futunsta Successivamente
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tiasfonnalo e par/ialmente demolito
Bihl DACo RMI885 29/47/120 1886

1097/1249/1251 2) De Loren/i Varmi
1981 pp 46 49 \o 3 Olticma meccani
caper biciclettc inseguitoper automobi
h costr 1909 aich Alessandro Ghe/zi
comni Innocente Bianconi (Dl DC
1909 007) Gruppo di piccoli ediliu arti-
gianah di un piano con canccllatc Gara

ge rilevato ncl 1917 da Antonio Leoni
Successive ansiunte e ampliamenti
Bibl 1) ACo RM 1896 1019 1897 128
2) Leoni Nev\ s 1987 No 5 Palazzo com
merciale costr 1910 arch ElwdioCas
scrim comm Maria Consolascio per 1c

sue linee orizzontali fluenti e arrotondate
chiamato «Transatlantico» Linguaggio
aichitettonico tuttavia tiadizionale pian
ta tuangolare No 2 Palazzo urbano con
neg07i costr 1910 ca arch Fcrdinando
Bernasconi jr comm Ambrosoli gara
gisla Facciate nvestite di travertino log
giatoall ultimo piano lo smusso laterale
venne imposto da un piano regolatore
dcgli anni 20 che prevedeva una conti
nuazione dell asse di \ tu Hak stia/Pia-
.a Mm at no in Piazza Gt ancle

1 rinita. Piazza della
Sagrato della chiesa della SS Irimta dci
Monti
Chiesa della SS Irinita dei Monti
Costr 1621 propr Corpoiazione Bor
ghese arredi c decorazioni XVII—XVIII
sec 1864 1868 restaun generali e tra-
stormazioni realizzazionc della cantoria
(1866) Affreschi decorativi delle paieti
di Agoslino Balcstra (1867) sostituiti in

parte inizio 900 da medaglioni (Madon
na di Re Tnnita) di Damaso Poroli e da

ornati ed emblemi di Giuseppe «Polo
ma» Giugm 1881 altare di marrno pro
veniente dalla chiesa di S Maria in Selva
(v \ la \ allema%i>ia Cimitero) 1907 n
costruzione del campanile Bibl l)Buet
ti 1902 pp 115-177 2) MAS TI 1 (1972)
pp 719-725 ^TitmensiaW p 777 4)
ACo RM 1907 1478

I una, Sentiero del
Accesso ai boschi promiscui della Cor-
porazione Borghese e del Patriziato di
Solduno m continuazione del Sentieio
Roqoi oi>no Bibl 1) Tit mensia IV p 75-
77
No 3 Villa, costi 1910 ca propr A
Baumann Hartwig Grande lucernano
per atelier sul lato nord

Vallemaggia, Via
Strada cantonale Locarno-Solduno-
Ponte Biolla da qui prosecuzione verso
la valle Maggia Tene di Pedemonte e

valle Onsernone Esistcnte gia ncl 700
probabilmente rettificata mizio 800
1896 allargamento dietro la chiesa di S

Antonio 1898 sistenwione tratto fra
Piazza SantAntonio e cinntero prog
ing LuigiForm 1907 nuova sistemazio
ne tratto Piazza Sant Antomo-cimitcro

5733

Bibl 1) rianensia IV pp 71-77 77 2)
ACo RM 1896 1417 1897 525/I5I61"
1898 1117 1907 1545

Pesa pubhlica Prog 1875 arch Trance
scoGalh cpm Antonio Righini Edicola
appoggiata al muro del giardino a tcrgo
della chiesa di S Antonio a foima di
cappella con fiontone mistilineo c scritta
«PFSAPUBBL 1CA» Bibl \)7uimnua
IV p 120 2) ACo RM 1874 7546/7570
1875 8780/9011 No 9 1 aboratono di fa-
legnamena prog 1905 arch Giovanni
Quirici comm Materni &. Co (UT DC
1905-016) Trontone verso strada con
grande vetrata rieche decorazioni e inse
gna mctalhca Casa d abitazione con la
boratorto all angolo con \ ta Simtn
(mapp 2717) prog 1907 aich Giovanni
Quirici comm Giuseppe Berutli (UT
DC 1907 017) Laboratorio al piano ter
reno con grande portone centrale e aper
ture ad arco ribassato appartamento al

piano superiore Demoliti No 15 Casa
d abitazione con magazzitio prog 1911

cpm e comm Santino Ghielmetti (UT
DC 1911-004) Magazzino con grande
portone centiale verso la strada casa
d abitazione annessa a sud No 17 Ma

gazzino costr 1910 ca costruzione si
mile al magaz7ino del no 15 No 23 Villi
no prog 1911 geom Modesto Beretta
comm Giuseppe Nessi (UT DC 1911

017) Decoiazioni pittonche floreah sot
to la gronda No 25 Palazzma residenzia
le costr 1905 ca Scale con hnestre in
stile libeity decorazioni piltoriche orna
mentali e architettoniche in lacciata No
43 Villino costi 1900 ca No45Palazzi
na con negozi costr dopo ll 1906 in
sostitU7ione di un progetto non rcalizza
to, geom Fnnco Tomasetti comm Ce

sarc C.atti (UT DC 1906 007) Prima

lappa sull angolo con \ ta in Sel\a 1975

ca raddoppio con facciata simmctrica
su Via Vallemaggia stesso committente

come V ia in Si /i a no 18 No 77 Villino
costr 1900 ca propr PictroTaglio tab
bro Acquistato dal Coniune di I ocaino
dopo la tusione di Solduno e adibila a

diverse tunzioni pubbliche No 79 Palaz
zina costr 1900 ca comm Vilibaldo
Bastoria cmigiante in Unghena Risalto
laterale con entrata scale e frontone Lc

gato al comunc di Solduno, che vi insedia
il Municipio 1 asilo e lc scuole
No2v \ ia Pedi amonte no 4 No 12 Casa

borghese antico ospedale detto «di San

t Antonio» lino al 1677 quando venne
aperto I ospedale detto «di San Carlo»
(v Via dell Ospedale no 1) quindi propr
tarn Frnnzom 1885 rilicvi e descrizione
di Johann Rudoll Rahn Bibl 1) Rahn
1894 pp 151-152 2) Casa Boi^icse
1976 p XLV 7) MAS TI I (1972) p 88
C imitero Creato in occasione della pestc
del 1584 1875 cessione al Comune e

ampliamento 1861 1 Assembled comu
nale incarica il Municipio di studiarc
nuovc soluzioni (ampliamento nuovocinntero

dirimpetto all esistente o in altro
luogo) Commissionc di periti arch i

Giuseppe Franzoni e Francesco Gall i

cpm Andrea Giugm Si propone la de
molizionc della chiesa di S Maria in
Selva tuttavia una comnnssione medica
nega la necessita dell ampliamento per le

«ordinane tumulazioni» Sistemazione,
ing (o arch 7) Giuseppe Fianzoni 1866
la Corporazione Borghese cede al Comu
ne la chiesa di S Maria in Selva ripara
7ioni del tetto 1870 e 1874 cpm Andrea
Giugm nspettivamente cpm Luigi Ros

si 1876 deinolizione della navata della
chiesa in base alle proposte della com
missione costru7ioni per latrasformazio-
ne del coro in cappella moituaria 1877

concorso per la costruzione di un nuovo
cimitero in zona Campagna pento ing
Giuseppe Pedroh Rapporto Bedroh
(1878) l)arch Augusto Guidini e geom
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Carlo Roncajoli «pel concelto generale,
come per la scelta dello stile architettoni-
co e per le ben studiate distribuziom»
(Bibl. 4); 2) ing. Giacomo Poncini di

Agra. Nel caso in cui il Municipio temes-
se eccessive spese consiglia la reahzza-
zione del progctto Poncini, ubica/ione
proposta, a est delia chiesetta (mcrocio
Via D'Albeiti/Via Vaienna). Altri con-
concntr cpm. Giacomo Solari (di Bar-
bengo, domicihato a Milano) e cpm.
Giuseppe Antonio Giugni 1879 Guidim e

Roncajoli incaricati di elaoorare un pro-
getto di ampiiamento del cimitero, utiliz-
zando il sedime della chiesa demohta e

adottando il sistema di tumulazione «a
colombaio», proposta dall'mg. Emilio
Rusca, in base a modelli spagnoli e ltalia-
ni; non se ne fa nulla. 1882* prog di

ampiiamento in due tappe, arch Francesco

Galli 1883* acquisto terreni per
ramphamento e ini/io lavori, cpm.
Antonio Righini e Gualtiero Rossi, scultore,
ass Bartolomco Nicora; arch. Igna/io
Cremonini incaricato di presentarc nuovi
ptogeUi d'amphamento. 1886. liaslor-
ma/ione del coro della chiesa demolita in
cappella mortuana con portico, prog
Antonio Cisen, pittore, e Johann Rudolf
Rahn, archeologo, direzioni lavori prof.
Damaso Poroli (restaun del coro della
cappella nel 1907) 1887-1889 Ting
Giovanni Rusca modifica il progetto
d'amphamento Galli del 1882; delimita-
zione di 29 parcelle per monumenti e

cappelle privati; ass. ing Ernesto So-

maz/j, che disegna anche alcuni manu-
lam; 1890-1892, reah/zazionc. 1901-
1903. TUT clabora un progetto di nuovo
cimitero in zona Via Rovedo. 1910- 1911 *

ultenore ampiiamento del cimitero su

piani deH'UT. Ampliamenti successivi,
in seguito ai quah venne demolita la villa
Sant'Antonio (prog 1910, arch J. B.
Riotte, comm Antonio Dc la Nardc di
Tours) (UT. DC 1910-010) Bibl. 1) Rahn
1894, pp 168-172. 2) Tianensia IV, p.
J27 3) MAS Tl 1 (1972), op. 257-282 41

ACo: RM 1861-999, 1866-1169, 1870-
4410, 1874-8014, 1876-9682/9816. 1877-
10159, 1878-48/162, 1879-34/190, 1882-
1487, 1883-451/491/553/736/737. 1886-
878, 1887-1917/1931.1889-17/465, 1890-
285/334, 1891-37. 1892-814, 1901-861,
1903-222, 1907-2392, 1910-433/1016,
1911-1680 Singoli monumenti funebri
Tempietto funerario Cecilia Rusca, 1845.
attrib. arch. Giuseppe Pioda. all'interno
sculture, alcune delle quali di Vincen/o
Vela Cenotafio barone Giovanni Antonio

Marcacci, 1856, Alessandro Rossi.
Monumento tombale Gian Gaspare Nes-

si, stonco, 1859. Monumento tombale
Giovanna Franzoni-Bacilieri, 1861, attri-
buito a Vincenzo Vela Monumento fu-
nebre Giovanni Nessi, arciprete, 1884 ca.
Area funerana Giovanni Battista Pioda,
1896, arch. Ferdinando Bernasconi sr e

Gelpi, scultore di Roma. Area funerana
del pittore Filippo Franzoni, 1911, sculto¬

re Wilhelm Schwer/mann Tomba del-
F arciprete monsignor Isidoro Fonti,
1913, scultore Adolfo Lotti (UT: DC
1913-014). Tomba fam. Carlo Fran/oni,
1917, scultore Giovan Maria Fossati (UT*

ii4 DC 1917-009) Schiera di 20 cappelle
funeraric costruite su parcelle delimitate
in occasione dcH'ampliamento del 1882,
fra queste segnahamo le seguenli
cappella Magoria, 1891, scultore Giovan
Maria Fossati. con portichetto. Cappella
d'ordine dorico Romeno-Bacilieri, 1892,
scultore Antonio Chiattone. Cappella
Fran/oni-Pediaz/im-Zanolini, 1892.
all'interno marmi e mosaici dorati in stile
neobizantino. Cappella Rezzonico.
1892-1893, ing. Ernesto Soma/zi e arch
Alessandro Ghezzi. Cappella Merhni-
Della Torre, 1893, arch. Ferdinando
Bernasconi sr.* stile neogotico toscano, con
bände di pietia pohcrome Parrebbe dello
stesso architctlo e penodo anche la vici-
na cappella Piatti Cappella Bacillen.
1894, arch. Alessandro Ghezzi. Cappella
Balh, 1895, probabilmente Antonio e

Giuseppe Chiattone. busti di angch in
bronzo, policromia con l'uso di granito
veide e rosso; interno: alfresco di Filippo
Franzoni (scomparso) Cappella Gtugm,
1895, arch. Ferdinando Bernasconi sr.*

grande edicola in stile neogotico, inter-
no* affresco di Bruno Nizzola Cappella
Varenna, arch. Ferdinando Bernasconi
sr.. 1902; interno* sculture di Antonio
Chiattone Cappella Fannelh, 1902,
arch. Paolo Zanini. costruzione con gros-
si blocchi di pietra edecoraziom architet-

113 tonichc stih/zatc Cappella Mussi-Ru-
sca, 1903, arch Alessandro Ghezzi.
Cappella Patocchi, 1911, arch. Alessandro
Ghezzi {UT DC 1911-002); simile alia
cappella Varenna. Cappella Nessi, 1920,
arch Eugenio Cavadini (UT* DC 1920-

027) massicce lesene rustiche; frontone
con apertura semicircolare. Cappella
Fanciola. 1923, simile alia cappella Fannelh

Cappella Pedrazzini. 1923, arch
Enea Tallone. Domina tutte le altre con la
sua aha e massiccia piramide in blocchi
di pietra, ispirata a motivi d'architettura
precolombiana Bibl, 1) MAS Tl 1 (1972),
pp. 283-284. 2) ACo. RM 1891-457/915,
1893-774/1102, 1894-743, 1895-561/875,
1896-1119, 1901-1189. 1902-689. No 18

Villa, 1850 ca., arch Giuseppe Pioda,
comm. Valentino Balh. Impianto simmc-
tnco con grande parco; rustici e stabili di
servizio sul retro. AI piano nobile, saloni
a volta con decorazioni pittoriche floreah
e illusionistiehe; medaghoni raffiguranti
Dante, Galileo, Leonardo, Michelangelo,

Tiziano. 1894-1895: acquistato da
don Bartolomeo Mercoh. amphato con
due ah laterah e sopraelevato, come col-
legio (Istituto Elvetico) 1908- 1910: passu

a diversi propnetari finche viene rile-
vato dai padri assunziomsti, che conti-
nuano l'attivita d'insegnamento a livello
ginnasiale e liceale (Convitto S Carlo),
di questo penodo la grande cancellata

d'accesso al parco 1935 acquistato dal
Comune, diventa casa per anziani.
Successive aggiunte Bibl 1) MAS Tl I

(1972), pp 72 No 40 Casa Turcom,
costr 1850 ca Sobno ma iniponentc
esempio di casa patnzia rurale ticinese
dell *800; grande tetto a padiglionc in
piode No 80 Villa, risultante da successive

trasformazionc nel corso dell'800 di
un'antica fortificazionc medicvalc con
rustici anncssj. 1920 ca., acquistato dai
fratelh Oskar e Leonie Hoffmann, tede-
schi, profughi dalla Russia Interno:
mosaici dello stesso propnetano

Valmarella, Via
Antico vicolo della Cittä Vecchia, nei
pressi di Piazza SanlAntomo. No 2 Casa
civile, trasformazione di un edificio,
1900 ca. Facciata principale su Piazza
SantAnromo, con loggiato vetralo all
'ultimo piano e decorazioni a gralfito

Varenna, Bartolomeo, Via
Antica strada di servizio dei terreni agri-
coh fra Locai no e Solduno. Allargamen-
toe rettihcazione previsti nel piano rego-
latore generale del 1900. 1907* reahzza-
zione prima tappa, da Via Simen a Via
DAlbeiti, completazionc dopo il 1920 (v.
cap 4.6: 16. 17, 24, 30). Denominaziom
onginarie Via alia Chiesetta, da Piazza
San Francesco all'incrocio con Via Si-
men, Via di Campagna, verso Solduno
Bibl. 1) ACo. RM 1907-450/679
No 1 Albergo Vallemaggia, prog. 1906,
arch. Ferdinando Bernasconi sr., comm
Tulho Bertini (UT DC 1906-006) Portico

al piano terreno; loggiato al piano
superiore, ncche decorazioni floreah m
facciata. Assai rimancggiato. Bibl. 1)

ACo. RM 1917-842. 2) Gutda Hard-
meyer 1927, lista degh alberght No 3

Villa, prog. 1904, arch Giovanni Quirici.
comm Lodovico Patocchi (UT: DC
1904-013). Successivo ampiiamento
Grande parco No 7 Villa con torretta
d'angolo e annessa tioografia, prog
1906, arch Alessandro Ghezzi, comm
Giovanni Pedrazzini (UT DC 1906-
027), per suo cugino Alberto, tipografo,
editore e giornahsta 1915: aggiunta,
arch. Eugenio Cavadini, comm Alberto
Pedrazzini, tipografo (UT: DC 1915-

008). Bibl ]) Pedrazzini 1985.
No 12 Villa Soladino, costr. 1925 ca. No
14 Villa, costr. 1920 ca. No 16 Villinocon
torretta-belvedere, prog. 1904, arch
Giovanni Quirici, comm Riccardo Meschini
(UT* DC 1904-012). Assai al terato. No 18

Villa, prog. 1905, cpm. Leopoldo Ghiel-
metti. comm. Santino Ghielmetti (UT*
DC 1905-009). Giardino con tracciati
geometrici. Successiva aggiunta di una
veranda con terrazza sulla facciata
principale. No 20 Fabbrica tabacchi, costr
1906 Grosso stabile artigianale; finestre
ad arco binate con disposizione modula-
re. Bibl. 1) ACo: RM 1906-1378. No 36
Palazzina residenziale, costr. 1910 ca
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Grandi terra/ze chiusc Ira due risalt i laterals.

Yaresi. Gio\anni, Via
Tratlo ini/iale da Piazza Castello previ-
sto dal «piano di urbanizzazione» dclla
Proprictä Borghese del 1898; incluso nel

piano regolalore generale del 1900 e rea-
liz/.a/ione; successivi prolungamenti
verso sud (v. cap. 4.6; 20, 24. 30). 1927:

oosa del hinario delle Ferrovie Regional)
Ticinesi a lato del campo stradale. Dcno-
mina/ione originaria: Via alia Vecchia
Darsena. Bibl. 1) AFarl: cronologia.

114 No 1 Palaz/ina con officina all'angolo
con Via Luini. prog. 1929. arch. Emilio
Benoit. comm. Alfredo Bianchetti (UT:
DC 1929-020). Autorimessa «Grand
Garage Bianchetti» su due piani con rarnpe;
strulture portanti interne m cemento ar-
mato; vctrinc per esposizionc di auto-
niobili; cortile interno; frontone centrale
con entrala su Via Yaresi; rieche decora-
zioni ornamentali a graffito in facciata
(perdute). Box per lavaggio automobil!
su I retro.

Vela, Vineen/.o, Via
Prevista dal «piano di urbanizzazione
dclla Proprictä Borghese» del 1898; in-
clusa nel piano regolatore generale del
1900; realizzata ncgli anni successivi (v.

cap. 4.6: 20, 24, 30).
No 8 Officina. prog. 1905, comm.
Bernardino Andreani (UT; DC 1905-021).
1907: trasformazionc e ampliamcnto in

pala/.zina urbana con officine, comm.
demente Rovedae Luigi Giudici. fabbri
(UT: DC 1907-011). Demolito.

Verbano, Viale (Muralto)
L'antica riva del lago dalla Ramogna a

Burbaglio. 1862: sistemazione della
«strada lacuale». Bibl. 1) Mondada 1981.

p. 114.

No 1 Trattoria Benvenga, costr. 1850 ca.
Piccolo padiglione di tin piano. Demolito
verso il 1890. Birreria-ristoranle con al-
loggio. costr. 1904, comm. Teodoro Pa-

ganettu poi albergo del Moro (v. cap. 4.6:
7. 13, 28). Portico; spigoli a bugne, tctto
piano con attico. Demolito. Bibl. 1) Guido

Hardmeyer 1927, inscrzione. 2) Vari-

Cocarno - £u&o wayg/ore £s/j/anade

ni-Amstutz 1985, p. 70. No 7 Salina.
costr. 1845, propr. Cantonc Ticino. Grande

letloia sorretta da pilastri in muratura.
simile alia «Sostra Pioda» (v. Via Doga-
na Vecchia no 3), per il deposito e la
lavorazione del sale. «In riva al lago e
1 "opificio di raflinamento del sale per gli
usi del Cantone. II sale in grano o in
grossi cristalli proviene dalle saline di
Trapani, ed ora da quelle di Sardcgna»
(Bibl. 1). AITinizio impiegava dai 12 ai
15 operai che lavoravano 2500 q di sale
annui. 1880: chiusura in seguito alia con-
correnza delle saline di Rheinfelden.
1900: mcssa in vendita. 1924: propr. Co-
munc di Muralto. 1926: demolizione.
Bibl. 1) Lavizzari 1863, vol. II. pp. 134—

135. 2) Mondada 1981. pp. 26-27. 1)
Assembled SIA 1909. p. 355. 4) ACo
(Muralto): Somm. 1876. No 25 Villa, costr.
1885 ca. al posto di uno stabile preesi-
stcnte. propr. Francesco Scazziga, poi
albergo Rosa Seegarten. Alto portico ad

archi verso il lago. Assai trasformato.
Bibl. 1) Mondada 1981. p. 27. No 27 Casa

civile, costr. 1880 ca. Sobrio tardoclassi-
cismo. Successivamente pensione Sonne.

No 31 Albergo Beaurivage et d'An-
gleterrc, costr. 1895 ca.. propr. f.lli Nessi.
Assai trasformato. Bibl. I) Guida
Hardmeyer 1927, inserzione. 2) Varini-Am-

slutz 1985. pp. 45-48. No 51 Villa Selva,
costr. 1860-1870 ca., stesso architetto di
Via San Goflardo no 37 e Via Sempione
no 4. Impianio archileltonico neoclassi-
co; grande giardmo. Bibl. I) MAS Tl I

(1972), p. 345. 2) ACo Muralto: Somm.
1876. No 53 Villini contigui, costr. 1905

ca., propr. Adolfo Reber. Trasformazionc
delle preesistenti scuderie dell "hotel

Reber; archilettura ispirata al «cottage»
inglese. No 55 Filanda Baciheri. costr.
1850-1870 ca: propr. Giuseppe e Alberto
Bacilieri (1876). 1885: propr. Adolfo
Reber. 1886: trasformazione in albergo col
nome di pensione Reber, in seguito hotel
Reber au Lac. Pala/zina in stile neoclas-
sieo. Diversi ampliamenti inizio secolo.
1912 ca.: trasformazione arch. Ferdinan-
do Fischer. Piano mansardato e lorretta-
belvcdcre (eliminali nel 1928): terra/.za;
lussuosi saloni variamcntc dccorati.
1928: trasformazione e sopraelcvazione.
arch. Armin Mcili. Successive trasfor-
mazioni. Bibl. 1) ACo (Muralto): Somm.
1876. 2) Varini-Amstutz 1985, p. 27. 3)
Mondada 1981, pp. 23, 161. 4) Guida
Hardmeyer 1927, lista alberghi e
inscrzione.

Vigizzi, Alberto, Via
Ponte Maggia. v.fiume Maggia.
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V igne, Sentit! o delle
Anlico colicgamcnto fia local no t la
thiesa dei Monti (v tap 4 6 2)
No 24 Villa Giuhva costr 1925 ca 1929

sede dell Osservatorio Bioclimatico su

ini/iaiivadott K Schmid Curiius e sotto
gli auspici dtll Assoua/ione Climatolo
gica Titinese the continua le osserva-
/ioni inmate ticl 1882 dal piot Giuseppe
Mariani nella sua villa in Via del Sole

(non locah//ata) Rilcvatancl 1935 dalla
Centrale Meteorologica Svizzera Bibl
1) Osservatorio 198^ p 4

Vigne, Via alle
Antico senticro di servi/io ai vigneti ad

ovestdel nuclcodi Solduno Bibl 1 )Tia
nensia IV p 77
No 8 Casetta costr 1900 ca propr Pie

tro Taglio Risallo convesso con aflresco
dell Assunta data 1907

Vigne, Via ddle (Minusio)
Antica stradma collegante la fra/ione
delle Mandat t e al nucleo di Minusio (v
cap 4 6 4)
No 149 Villa Mirabella costr 1870 ca

propr Schoneit Impianto ncoclassico
scalinata a due bracci ricurvi con accesso
al grandc parco portico d entrataefron

115 tone centrale (v cap 4 6 22) 1913 in
globato nel complesso del Kurhotcl
Esplanade arch Hanauer e Witschi di
rezionc lavori arch Ferdinando Fischer
comm Societa Anonima Kurhotel
Esplanade (in buona parte finan/iala dal
la ditta itahana di prodotti tarmaceutici
Chini SA) promossa dal dott I uciano
Bacillen «Visto da lontano I Esplanade
ha quasi I aspctto di una cascrma di un
casone massiccio scn/a geniahta di moti
vt A mano a mano pero che lo avvicinate
ecco che la sua lacciata con le sue vaste
balconate ll suo doppio ordine di colon
ne e le piccole loggic e la vuacita dci
colon lo tramutano in palazzo dall aria
pnncipesca» (Bibl 3) 1915 tallimento
nuova societa 'Kurhotel) m seguito al

bergo Esplanade Dir Allredo Fanciola
Bibl 1) Gitida Haulmexei 1927 lista al

berghi ed mserzione 2) Guida Gamba
1918 mser/ione 1) Varini Amstutz
198S pp 101 103 4) Lombardi Genma
sea 1984 pp 32-33 allegau

Zor/i, Franco, Largo
Anticamente riva del I ago in continua
zione dell attuale Piazza Giande 1828—

1868 sede del naviglio e quindi lino al
1911 del porto a sacco (v Luni>olai>o Mot
ta Porto) 1887 piano regolatore della
zona dell ing Giovanni Rusca in base ad

un rilievo dettaghato del geom Carlo
Roncajoli Originariamcnte stessa deno
mmazione come Piazza Giande 1900

ca Piazza del Verbano 1908 posa dei
binari delle hamxie blew it he I otaine
si Bibl \)AssembkaSlA1909 p 153 2)
Ticmensia IV pp 105 106 3) ACo RM
1887 sen/a numerazione/2268

Giardini pubblici v Gun dim pubblui
leatro-Kursaal v Via Ciscn no 2 No 3

117 / Via C isen no 2B Palazzo nostale prog
1900 arch Alessandro Ghe/zi comm
Banca Sviz/era Americana che pure vi
avtva la sedt Soslituiscc il paIa//o po
stale in Piazza Giandt no 7 «II labbnca
to csternamente lino al primo piano e

nvestito con gramto del paese il rima
nentc con maltoni paramano di Boscheri
na e pietra artiliciale della ditta C him di
Milano» (Bibl 2) Torre centiaie con
orologio e trahccio metallico per I allac
ciamento dei tili del tclegralo Insegna
metalhca della banca sul tetto Salonc di

mq 280 con entrata indipendente per gli
ufhu postali il rimanente del piano tcr
rtno adibito a sportelli della banca (con
entrata laterale su V in della Posta) Utti
cio telcgratico al primo piano ai piam
supenori uftici bancari e appartamenti
pnvati Sul retro cortile delle diligen/e
con due pala/7ine per le nmesse c acces
so con arcatc pure dell arch Ghe/7i
(LT DC 1901 005) 1917 trasfoimaziom
interne arch Eugemo Cavadini comm
Banca Sviz/era Americana (UT DC
1917 007/008) 1950 ca trisfenmento
degli uftici postali nella nuova sede (v
Gia/dim pubblui Pesa del burro) Tor-
retta e fabbncati nmesse demoliti Bibl
1) MAS TI I (1972) p 165 2) Assemblea
SIA 1909 p 120 3) De Loren/i Varini
1981 p 49 4) ACo RM 1900 926
No 2 Via delle Monadic no 1 Casa civile
con negozi costr 1850 ca propr aw
Giacomo Balli caffe delle Colonne
poi catfe Locarno 1871 modificazione
della facciata 1909 trasforma/ioni
comm eredi Balli Poitico con cinque
slanciate arcate e mezzanino Bibl 1)

Ginda Haidmexei 1884 p 21 2) Guida
Gamba 1918 ill 3) luinensia IV pp
110-111 4) ACo RM 1871 4579 1909

ne 2059 No 4 Great Crown hotel poi hotel
Metropole 1830 ca costr edilicio origi
nano (parte centrale) propr Antonio
Fanciola portico a 3 arcatc balconi a

nnghiera su tutta la facciata 1855 am
pliamento verso est comm Giacomo

Fanciola portico a sei arcate attico con
scritta «GREAI CROWN HOTEL»
1865 acquislo edificio ad ovest (non
contmante) gia osteria dei Tre Re c trat
tona del Moro c tiasforma/ione della
tacciali comm 1 i ale 111 Fanciola cdtli
cio di due piam con poitici a trc arcatc

118 basse e con grossi pilastri 1893 acquisto
della casa fra I albcrgo c la trattoria del
Moro amphamento verso ovest e tra
sforma/ionc arch Alessandro Ghez/i
comm credi Fanciola ripioduzione sim
metrica sul lato ovest dell cditicio prm
cipale esistente Corpo centiaie con
un umca areata piu larga e alia entrata
pnncipale con tromba delle scale grande
Irontone centrale con scritta «HOTEL
METROPOLE» 1919 Antonio Fancio
la rimasto umco propnetario vende ad
Edoardo Gianella 1927 ca propr lam
Schrammh Bucher Dcmolito Bibl 1)

Guida Biusoni 1898 p 9 2) Guida
Haidmexei 1927 lista degli albcrghi e

inser7ione 3) Ticmensia IV pp 110-111

4) Bianconi 1974 pp 38 65 70 71 5)
Varini Amstutz 1985 pp 20-24 No 14

1920 ricostruzione edilicio preesistente
in palaz/o urbano con negozi e gallena
interna in continuazione dei portici arch
Giuseppe De Giorgi comm Louis Buet
ti orefice (LT DC 1920 031) No 18

Casa civile con botteghe e mezzanino
costr 1850 ca propr Vittorc Tonazzi
(1897) 1925-1926 ricostruzione pala/
zo uibano con gallena interna m conti
nuazione dei portici arch Fugenio Ca
vadini comm Abbondio Biondina Bibl
l)ACo Somm 1897 2) Cavadini 1933

p 16 No 20 Casa civile con nstorante
(caffe Svizzero) c portici 1887 trasfor
mazione facciata comm Carlo Rimoldi
Portico con due colonne fronte lncorni
ciata da due ordini di paraste laterali
1924 aggiunta balconi ai piam supenoi i

comm Attilio Rimoldi (UT DC 1924

031) 1929 traslormazioni interne al caf
ie Svi/zero (UT DC 1929 043) Bibl 1)

Bianconi 1974 pp 48 52 2)DeLoren/i
Varini 1981 p 43 3) ACo RM 1887
1986
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4 Appendice

4.1 Note
I litoh pet csteso delle opere si tiovano
ncl capitolo 4 4 «Bibhogiafta» Pei la

bibliografia generale svi//era si prega di
consultate l'elenco delle abbrevia/ioni
all'ini/io del volume.

1 II' Statistics del le Superfici in Isvi/-
/era 1923/24, in- Bolletimo di statistica

svizzeia, pubblicato dall'Uffi-
cio ledcrale di statistics VII G925)
3° fasc label la I. p. 54

2 IIa Statistica. v. nota 1. Inlrodu/ione
p i

3 II-' Statistica, v nola 1. Intioduzionc
p. 9.

4 II' Statistica. v. nota 1. Introduzione
p 24.

5 III Areaistatistik der Schwei? 1952.
edito dall'Uflicio federate di statistica

(Statistisi lies' Quellenw erk de/
Schweiz, 230" läse.) Berna 1953,

p. 52.
6 II1 Statistica. v nota 1. tabella II. pp.

109 (Locarno). 116 (Muralto), 135

(Solduno)
7 II' Statistica. v nota 1. Inlrodu/ione.

p 70.
8 Popola/ione residente dei comuni

1850-1950, in- Censimenlo föderale
della popola/ione 1950. vol. 1, edito
dairufficio föderale di statistica
(,Statistisches Quellenwerk dei
Schweiz, 230" fasc.) Berna 1951.

p. 52.
9 Popola/ione residente, v. nota 8.

Introduzione. p. 3.
10 Dictumnaue des lotahtes de la

Suisse, pubblicato daH'Ufftcto fedc-
ralc di statistica, Berna 1920, pp 54-
55.

II Dictionnaire, v. nota 10. pp 339-
340

12 Bonstetten 1800-1801, p 82
13 Franscini 1837-1840, p. 612.
14 Guida Brusoni 1898, p. 22.
15 Giacoma/zi 1983.
16 Rossi-Pometla. pp 224 c 331.
17 ACo (Locarno): scatola 2.4.1 «Leggi

e ordinamenti comunali».
18 V. cap 3 3: Via B Rusca no 6. \ la

Bat ihei i no 7, \ ta Cappui c i/u no 12,

Comrade/ Bo/ghese no 2, \/a delle
Monat he no 2. Piazza G/ande no 28,
\ ia Dogana Vecthia no 1, Via Batike/

i no 7.
19 V. cap. 3.3: Via dei Pestalori no 20.

\ ia San Gotiardo m 37 c 6, Via Sem-

pione no 4, \ ude Ve/hano no 51, \ ia
delle Vigne no 149.

20 ACo (Locarno): VA. 14 ottobre 1883.
21 ACo- RM 1851-154/347. 1861-1013/

1616. 1862-1718, 1866-1151, 1867-
1472/1574/1761. 1868-2345/2780,
1869-2849/2898/2900/2928/3033/
3039/3609, 1872-5820/5861, 1873-
6202/6270/6329/6486, 1874-7513,
1876-9679, 1878-85, 1910-2068/
2164, 1911-1879.

22 Per la progettazione e la reah//a/io-

ne della leirovia del Gotiardo e le

iclaiive vicende politiche ci siamo
rifeut] a- Assernhlea SIA 1909.

pp. 142 e ss. e a Ccschi-Cai//i 1982
23 ACo (Locaino)- RM vane dal 1853 al

1873

24 Assernhlea SIA 1909, p 151-152.
25 I/affui 1982
26 ACo (Locaino): RM 1863-1504/

1539. 1864-2085. 1865-140, 1872-
5865/6048/6">07 1873-6766. 1874-
8090.

27 Per lo sviluppo cconomico generale
del cantone dopo il 1882 v. Schnei-
derfranken 1937.

28 Dati e notizie nguardanti lo sviluppo
turistico di Locarno sono contenuti
m- Varini-Amstut/ 1985.

29 Lombardi-Genindsca 1984. p. 25
30 Gut da Ua/dmeyer 1927. hsta alber-

ghi.
31 Diversi di quesli «Kuihotel» sono se-

gnalati in. Guida Ga/nha 1918

32 Varini-Amstut/ 1985, p. 99
33 Ad cscmpio ncl 1911. nella pensione

Villa Lotos {Via del Tigko no 32) ten-
ne una conlcren/a Rudolf Steiner,
fondatore del movimento antroposo-
lico (Catalogo Monte Venta, p. 123).

34 Madonna del Sasso 1980, pp. 267 e

ss. e Caldelai i 1982.
35 Catalogo Monte Vet ltd. pp 15 e ss.
36 Catalogo Monte Venta, pp.26 c ss.
37 V. in partieolare Via Patoi tin mile

13 e Sentiero Rogorogno no 9

38 Catalogo Monte Venta, pp 94-96.
39 Gas 1975
40 Assernhlea SIA 1909, p 302.
41 Assernhlea SIA 1909, pp. 313-315.
42 SFS 1954, p 5

43 V. nota 41.

44 At tjuapotahile 1900 e Assernhlea SIA
1909, pp.292-295.

45 Assernhlea SIA 1909, pp.151 e 172—

175

46 Funic ofare 1956
47 Dotumenli I 1902 e Assernhlea SIA

1909, pp. 183-192
48 Assernhlea SIA 1909, pp. 193-195.
49 Fait 1973, pp. 8 e ss.
50 Correztone Maggia 1907
5 1 ACo (Locarno): scatola 2.18 1 Ripan

e ponte della Maggia. RM 1851-142/
593, 1852-1240. 1853-2191. 1854-
3213/3214/3215, 1855-178/265/266/
461. 1856-1205. 1857-2273, 1858-
137/154/357/400, 1859-324, 1861-

1007, 1863-1315. 1864-2236/2370,
1865-2573, 1868-2673/2777, 1869-
2852/2954/3207, 1870-3654/4301/
4391. 1871-4452/4528/4582/4657/
5004, 1872-5275/5443. 1873-6202/
6839, 1877-10151, 1879-131, 1884-

256/758, 1887-1608, 1891-169, 1895-
724. v. anche cap. 4.6: 9

52 V nota 50
53 Cor/ezione Maggia 1907, pp. 35 e ss.
54 Per la stona della pianiheazione e

della realiZ7a7.ionc del Quartiere
Nuovo ci siamo nfenti a Giaconw-

zi-Mo//elti 1981, basato suU'esplo-
ra/.ione di ACo Locarno Risoluzioni
inunit ipah e dei \ erhalt dell'Assernhlea

t omit/tale, tra il 1880 e il 1900.

sotio le rubriche «Ldilizia», «Prati
Boletli». «Salcggi Borghesi» e «Piano

Regolalore». nonche suH'anahsi
di UT Locarno, DC dal 1898 al 1920

(UTC) e piani diversi dell'800-ini-
zio '900 (v. anche cap. 4 6 Planimetrie

urbane) Ci linnteremo quindi n

segnalare in nola le tonn diverse da

quelle citate.
55 UT (Locaino): Progetto nuovo Quai,

piano 1 • 1000 con dettagli. Ing
Giuseppe Marlinoll. 1884.

56 V cap. 4.6" 17

57 V cap. 4.6' 18.

58 V. cap 4 6 19.

59 V. cap 3.3: V ta Cattau no 7, \ ia
Franst au (Lot arno) ni 9, 4 c 12, \ ia
O/elli no 15, l ta della Pat e ni 7A, 11,

8, 12 e 16, \ ia Simone da Lot a/no
no 5.

60 V. cap. 3.3: Largo Zo/zi no 3. \ ia
Cise/i no 2, Via della Pace no 6 e

Piazza Fontana Ped/azzim
61 Varini-Amstutz 1985, pp 25-48.
62 V cap 4.6: 10.

63 V cap. 4 6- 13.

64 Mondada 1981. passim.
65 V. cap 1.2.2.
66 V. cap 4 6 12.

67 V. cap 2 5.
68 Decreto legislativo in punfo ai Piant

i egolaton delVEdilizta co/nunale,
del 21 maggio 1898e Delicto legislativo

tin a le espi op/ tazioni pet t ause
di pubhhia utihtd. del 10 gennaio
1902.

69 V. cap 4 6: 24
70 ACo (Locarno): 1899-1966. 1900-25/

804. 1901-166/176, 1902-121
71 V. cap 3.3: Via IXAlberti, V ta F/an-

zo/ii, Via Galh, \ ia In Selsa, Via Pio-
da. Via Rome/to, Via Roxedo, Via
Vallemaggia e Via Varenna

72 Giacomaz7i-Mo/7ctti 1981. pp 89-
90.

73 ACo (Locarno)- RM 1903-1545,
1904-1516/1610/1819/1846/1951. 1905-

176/529,1906-183/223,1907-450/679.
74 V. cap. 2.5.
75 V. cap 4.6: 33.
76 MAS 11 I, p 73
77 Mondada 1981, p. 115.

78 ACo- RM 1861-989/1192/1323, 1862-

90.1863-1454.1865-2390/2426,1866-
863/1017, 1868-2318, 1883-593/614/
664, 1884-446/514/858, 1886-902/
908, 1892-683, 1894-95, 1896-307/
421, 1897-485, 1898-154/882

79 V. cap 4.6: 33

80 V cap 3.3. Via at Monti ni 55, 62,
Via del Tiglio m 23, 32, Via Patocthi
noil. Via Santuarw ni 9. 11. V ta
Consigho Mezzano no 45, Via al
Parco ni 14, 27.

81 V. cap. 3.3: Via alia Basilic a no 5, Via
Con sigho Mezzano no 48, Via at Mon-
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a ni 141 e 152, Via al Paico no 12,

Sentteio Rogoiogno ni 5 e 9, V ta San-

tuai lo no 6. Senlwi o del Tuna no 3

82 R1 no 1, 1981, pp 20-22

4.2 Fonti delle
illustrazioni

Le referenze non mcn/ionate qui vanno
ricercate ncl lesto o in calce alle illustrazioni

1 negativi di tutte le fotogralie uti-
lizzate si trovano presso 1 Archivio Fe-
derale dei Monurnenti Slonci (Archivio
1NSA) a Berna

Indie e delle nuove fotogi afie sec ondo gh
autoi i
INSA (Hanspeter Rebsamen) 111 47,50.

55.56,58.69.87,90,94.98.109.114
INSA (Fabio Giaconw/i) III 38, 39,

43, 64
Massimo Pcdraz/ini. Locarno 111 19

Roberto Pellegrini, Locarno 111 41, 51,
54, 106, 110

Indue dei documenti onginah secondo
la low ubicazione
Bellin/ona. Archivio cantonale o dello

Stato (AC) 111 9,30,96
Bclhn7ona, Archivio del Dipartimento

delle Pubbhche Costru/ioni (ADPC)
111 17

Berna, Archivio Federale dei Monurnenti
Stonci (AFMS) III 10, 11. 117

Berna, Archivio Föderale dei Monurnenti
Stonci (AFMS), Collezione Photo-

glob Wehrli HI 31, 75, 88, 104. 105,

107. 111. 118

Berna, Kummerly+Fre>, Geographischer

Verlag 111 35

Cavigliano, Archivio Valentino Marazzi
III 23, 42, 66, 78, 83, 86, 91. 95. 99

Locarno, Archivio Comunale (ACo) 111

14, 16, 28
Locarno, Archivio Funicolare Locarno-

Madonna del Sasso fFLOC) 111 6

Locarno. Archivio Foto Garbani-Maier
111 4. 13

Locarno, A/iende comunah 111 57
Locarno. Collezione pnvata 111 18

Locarno. Colle7ione Giuseppe Realini
111 3.24,46, 61.76, 77. 93, 100, 101.

115. 116

Locarno, Istituto ticinese dell'Opeia
Svizzera dei Monurnenti d'Arte
(OSMA) 111 52,65,97

Locarno, Uflicio tecnico comunale
Locarno (UT Locarno) 111 20, 22, 29,
36. 37, 44, 45. 49, 60, 62, 63, 71, 72,
73. 74, 80. 81, 89. 103, 112, 113

Locarno-Minusio, Archivio Ehsanon
111 26. 108

Locarno-Muralto, Collezione Pia Balli
III 21

Locarno-Orschna, Archivio della
Madonna del Sasso (AMS) 111 2. 15

Zungo, Biblioteca Centrale 111 1, 5, 8,

25. 34, 53, 59

Zungo. Collezione Giordano Branca 111

82

Zurigo, Kunstgewerbemuseum III 102

Zurigo, Swissair Photo AG 111 7,33

Indue delle uptoduzioni fotogi afu he

secondo le pubbhcazioni onginah
A! no 9 1912 111 40,84
Assemblea SIA 1909 111 27. 67, 70
Fischer 1933 III 92
Guida Gamba 1918 111 85

Libern 1981 111 48
Monaada 1971 III 79
Vanm-Amstutz 1985 111 12, 68

4.3 Archivi
AC Archivio Cantonale o dello Stato,

Via C Salvioni no 14, Belhnzona
Scatole DPC e diverse plammetne
Vedicap 4 6

ACo (Locarno) Archivio comunale Lo¬

carno, Pia/7a Giande no 18 Risolu-
zioni mumcipah dal 1850 al 1920

(RM), vcrbuli dell Assemblea comunale

(VA), sommaiione 1897 (Somm
allegati diversi agh atli citati

ACo (Muialto) Archivio comunale
Muralto. Via del Mumcipio no 3

Sommaiione 1876 (Somm
ADPC Archivio del Dipartimento delle

Pubbhche Costruziom, Vtale Fran-
scini 17, Belhnzona Diverse mappe
catastah Vedi cap 4 6

AEv Archivio della Comunita evangc-
licadi Locarno e Dintorm, Via Locarno

no 80, Ascona Kirchcnvorstand-
sprotokolle

AFarl Archivio delle Pcrrovie e Auto-
linea Regionali Ticinesi, Via Franzo-
ni no I Cronologia

AMS Archivio del Convento della
Madonna del Sasso, Via Santuano no 2

ASSL Archivio della Societa Storica
Locarnese, Losone Fondi lotografici
F Fran/oni e A Romeno Vedi cap
45

OSMA Istituto ticinese delFOpera
Svizzera dei Monurnenti d'Arte, Via
Cappuccini 8 Materiale di documcn-
ta/ione vano Vedi cap i 4 4 e 4 5

UT (Locarno) Ufhcio tecnico co¬
munale Locarno, via F Rusca no 1

Piani diversi e incarti delle domande
di costruzione (DC), a partire dal
1898, incompleti

UT (Muralto) Ulficio tecnico comunale

Muralto, via del Mumcipio no 3

Mappe catastah e piani regolatori
Vedi cap 4 6

UT (Minusio) Ufficio tecnico comunale

Minusio, via Motta no 7 Mappe
catastah Vedi cap 4 6

4.4 Bibliografia
Indice alfabetico della bibliografia con-
sultata e delle abbreviaziom utihzzate

Per quanto concerne la bibliografia generale

svizzera, si veda Fclenco delle ab-
bieviaziom alFmizio del volume (dopo
la prefazione)
Acqua potabde 1900 Societa deIVAc -

qua potabde Local no Muialto Pn
ma Rt'lazione - t sei c izio 1899-1900
Locarno 1900

Aitisti 1900 Gh aitisti ticinesi, Di/io-
nario biograhco a cura di Giuseppe
Biancht, Lugano 1900

AST Aichivio Stouco Ticinese a cura
di Virgiho Gilardoni, Belhnzona
1960 segg

Assemblea SIA 1909 XLlll Assemblea
t>eneiale della Soc tela Si tzzeia Inge-
gnei i e An hitetti nel Cantone Tic mo,
4-5 e 6 settembre 1909, Locarno
1909

A//om 1976 En/o A/zoni, 1890-/9/5
Intia, Pallanza e il Lago - Fotogi ujie
depoca della sponda piemontese e

ticmesc del Lago Maggtote, Intra
1976

A/zoni 1980 En/o A/7om, II lago
Maggtoie 1840-/890 c Uta e pat si

nelle fotogi afie dell Ottocento Vct-
bania 1980

Beita 1928 Edoardo Berta. Guida del
Casteilo di Lot at no, Locarno 1928

Berta 1930 Edoardo Berta, 11 Casteilo
di Local no Como 1928

Bianconi 1954 Picro Biancom, Buiena
Nazionale Locarno 1854-19S4
Locarno 1954

Bianconi 1974 Piero Bianconi, La Lo
cat no dellalti oien Locarno 1974

Bianconi 1975 Piero Bianconi, La gio-
1 inezza di Gioac lumo Respini Locarno

1975

Bianconi 1980 Piero Bianconi, Ticino
com'eia Locarno 1980

Biografia Itahani Di/ionario biograh¬
co degh Itahani, Milano I960 segg

Bonstetten 1800-1801 Karl Viktor
von Bonstettcn, Buefe ubei die
italienischen Amtei Lugano Mendn
sio, Local no, Vallemaggia Kopenhagen

1800-1801 Edizione itahana
curata da Renato Martinoni Lette/e
sopi a i bahaggi itahani Locarno
1984

BSSI Bollettmo stouco della Snzzeia
Itahana Belhnzona 1879-1915 (acu-
radi Emiho Motta), 1921-1941,1942—
1956 e 1960 segg (altn rcdattori)

Buetti 1902 Gughelmo Buetti, Note
stoiu he religiose di Localno-Muial
to, Locarno 1902

Butler 1881 Samuel Butler, Alps and
Sanctuailes of Piedmont and the
Canton Tic mo, Londra 1881 Edizione

itahana a cura di Piero Bianconi
Alpi e Suntuan del Canton Ttcino
Locarno 1984

Ceschi-Caizzi 1982 Bruno Caizzi e

Raftaello Ceschi, I cento anni della
fenona del San Gottaido 1882-
1982 Belhn/ona 1982

Caldclan 1979 Adolfo Caldelan, Con-
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sigho dt Stato ottantanni di eUziont
{1893-1979) Locarno 1982

Caldelan 1982 Adolto e Padic Callisto
Caklclan Appunti pei una stot ta del
la Madonna del Sasso Locarno 1982

C antonefto ~ II C antonetto n\ isla a cura
di Mario Agliati Lugano

Case 1982 Angelo Case, C at lo Agosti
no Meletta (1800-1871) pittoie del
I Onset none Losone 1982

Case 1988 Angelo Case Hi una Ni~zo
la pittoie 1890-1961 Locarno 1988

Catalogo Buzzi Daniele Bnzzi - Pirtoi e

caitellonista 1890-1974 catalogo
dellamostia, acuiadi Matteo Bianchi
e Willy Rotzler Locarno 1984

Catalogo Fianzoni hihppo Fianzoni
(1817-1911) catalogo della mostra a

curadi Piero Bianconi. lenero-Luga-
no 1981

Catalogo Monte Venia Monte \enta
A st ona Ann apologia loi ale t ome 11

s(opeita di una topogtafia sun ale
model na catalogo della mostra acuiadi

Harald S/ecman, Locarno-Mila-
no 1978

Catalogo Wmom (jio\annt Antonio
V anoni 1810-/886 catalogo della
mostra a cura di Giulio Folctti Man
no Lepori e Augusto Gaggiom Lo
carno 1986

Cavadini 1935 Cast Case Case Co

sftuzioni eseguite dagh auhitetti
dipl Eugenia e Agostmo Casadmi
Locarno 1985

Cheda 1978 Giorgio Cheda, Lenugia
zione tuinese in Austiaha Locarno
1978

Conezione Maggia 1907 la conezione
delfinme Maggia nei lent tori di Loiar
no-Solduno-Ascona e Losone fino al
Lago Maggion Rappoito sul! ammou
sti azione de! consoi zio e sin las oi t ese

gum dull anno 1891 al 30 giugno 1907
ledatto pei iura della Delegaziont
consoitile Bellinzona 1907

De Loren7i-Vanni 1981 Catullo De
Loren/o e Alfonsito Varini. Loc at no e la
sua funic olai e Locarno 1981

Dot umenti 11902 Francesco Balli Do
(umentt pei senne alia stona delle
Fen one Local nesi I Linea di\alle
maggia Loi at no-Pontebi olla-Bi
gnasco Locarno 1902

IdL hco di Loi ai no tnscttimanale di
Locarno e dintorni annate diverse

FART 1973 Feno\ie Autohnee Regio
nah Ticinesi Fen ona Local no-Do
modossola (pubblicazione comme-
morativa per il 50'), Locarno 1978

Fischer 1988 Ferdinande Fischer Aus

gefühlte Bauten dPiojekte Locarno
1988

Franscini 1887-1840 Stefano Fransci-
ni. La Snzzeia Itahana 8 voll
Lugano 1837 1838,1840 Riedizione a

cura di Piero Chiara, con un saggio di
Giuseppe Maitinola. Lugano 1971

Franscini 1847 Stefano Franscini, Nuo
\a statistic a della Snzzeia Lugano

1847, con tavole statistic he allegale
del 1851

hunu olaie 1916 Piero Bianconi, hum
i ohne Local no Madonna del Sasso

(pubblica/ione commemorativa m
occasione del 50 Locarno 1956

Gas 1971 / azienda del Gas ha 100

anni (opuscolo edito dal Comune di
Locarno). Locarno 1975

Giaconw/i 1983 Fabio Giacomazzi,
Trat cia per una lcttura dcllo sviluppo
urbanistico della citta, in EdL 5 no-
vembre 1986

Giacomazzi 1986 Fabio Giacomaz/i
Lo snluppo uibano del Tianofeiio
naito (rapporto di ricerca pei la
Commissione culturale cantonale)
tiposcritto fotocopiato Locarno-Bel
Imzona 1986 (consultabile presso la
Biblioteca Cantonale, Lugano)

Giacoma7zi-Mo//etti 1981 Fabio Gia-
coma//i e Flavio Mo//etli, Locarno
11 Quaifieie Nuo\o (lavoro di diploma

al Politecnico tederale di Zungo),
tiposcritto totocopiato Locamo-Zu
ngo 1981

Ghiringhelli 1812 Paolo Ghiringhclli,
Desciizione topogi afica e statistic a
del Cantone Ik mo Lugano 1812

Riedt/ione a cura di Antonio Galli II
I Kino all inizto dell Ottocento Bel
hn/ona-Lugano 1943

G uida Boniforti 1855 // Lago Maggiote
e dintoini a cura di Luigi Bomlorti
Torino e Milano 1855 ca

Guida Bomfoiti 1895 Luigi Boniforti
Al Lago Maggiote e al S Gottaido
guida illustiata e piatua Milano
1895 ca

Guida Biusoni 1898 Locaino i suoi
dintoi tu e le sue \alli Centos alh On
sei none Maggia diCampo Baxona
lanzzaia e Veizasca comptlato da
E Bi usom (Guide Colombi) Bellinzona

1898

Guida Gamba 1918 Local no e dintoini
(Guide Colombi), Bellin/ona 1918

Guida Haidmeser 1884 Jakob Hard-

meyer Locaino und seme Thalei
Zungo 1884

Guida Haidmesei 1927 Jakob Hard-

meyer, Locaino und seine Thalei
neu bearbeitet von Hermann Aellen
und Adolf Saager, Zurigo 1927

Guidi 1932 Massimo Guidi Dizionano
degh aitisti ticinesi Roma 1932

hole di Bussago 1981 1885-1950-
1985 Leisole ih Bussago Bnssago-
Bellin/ona 1985

Kronauer 1918 Carlo Kronauei Gh
istituti di ciedito ticinesi dalla loio
fondazione fino al 1912 Zurigo 1918

Lavi7/an 1863 Luigi Lavi/7an Esc in
sioni nel Cantone Ticmo pubbl
1859—1863, raccolti m un vol 1863,

Lugano 1863

Lettei e Pedi azznu 1973 Letten e di Gio-
\anni Pediazzim a cura di Piero
Bianconi Locarno 1973

L ibeit\ 1981 =//Libet t\ itahano e tic me

se Lsposi/ione Lugano e Campionc
d Italia agosto-novembre 1981 Roma

1981

Lombardi/Geninasca 1984 Cristina
Lombardi e 1 aurcnt Gemnasca, Lcs
Giands Heitels de laJm du XIX siec le

an lessin (lavoro di diploma al Poll
tecmco tederale di 7urigo) tiposcrit
to lotocopiato /urigo 1984

Madonna del Sasso 1980 La Madonna
del Sasso tia stona e leggenda (a cura
di Giovanni Po/zi), Locarno 1980

Male 1983 Anna Male Soldunofiazio
ne di Locaino Locarno 1983

MAS II I (1972) Virgilio Gilardoni, I
monumenti daite e di s ten ia del Can
tone Tic mo Vol I Lot ai no e il suo
cucolo (Locat no Solduno Muialtoe
Oisehna) Basilea 1972

MAS II III (1983) Virgilio Gilardoni, /

monumenti daite e di stona del Can
tone Ticmo Vol III I cncoli del
Gambaiogno e della Nasegna Basilea

1983

Mondada 1944 Giuseppe Mondada,
Mmusio, note stone he Bellinzona
1944

Mondada 1953 Giuseppe Mondada, Un
epislolario incdito di Angelo Broffe-
rio, m Canfonetfo 1953 no 3, pp 17-
19

Mondada 1964 Giuseppe Mondada,
Bakunin nel Locarnese. in BSSl
1964 no4, pp 190-191

Mondada 1967 Giuseppe Mondada,
Angelo Brofferio alia Verbanella, in
BSSI 1967, no3, pp 125-141

Mondada 1971 Giuseppe Mondada, Lo
catno e il suo Ospedale dal 1161 ai
gioini nostn Locarno 1971

Mondada 1981 Giuseppe Mondada,
Mm alto 1881 pnmaedopo Locarno
1881

Nangazione 1986 Francesco Ogbari,
La nangazione sui laghi Itahani
vol 2 11 lago Maggiote Milano
1986

Ptesentazione Nizzola 1983 Bruno
Nizzola, presentazione della mostra
antologica. in Fdl 22 ottobre 1986

Rahn 1894 Johann Rudolf Rahn I mo
numenti aitisfici del Medio F\o nel
Cantone Ticino (traduzione dal tcde-
sco di Ehgio Pometta), Bellinzona
1894 Ristampa anastatica a cura della

STCBNA, Lugano 1976

Rossi/Pometta 1941 Giulio Rossi e Eli-
gio Pometta, Stona del Canton Tici
no Lugano 1941 riedizione Locarno
1980

Rusch 1970 Elfi Rusch Paesaggi e

monumenti del Canton Ticino rilevati da

cartografi svi/zeri della prima meta
dell Ottocento in AST anno XI
(1970) ni 43—44, p 341-398

RT Ri\ista tecnica della Snzzeia ita
liana Organa della Soc tela Ticmese
degh Ingegnei i ed An lutein Lugano
1910 ess

Schinz 1783-1787 Hans Rudoll
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Schin/ Bc\tiai>i m nahnn Kennt
niss des Sihwitzn landcs Zurigo
1785-1787 Edi/ionc italiana a cura
di Giulio Rihi Discn ioni dilla
Snzzaa italiana ml St ttcicnto Lo
cat no 1985

Schncidcrtrank.cn 1957 Ilse Schneider
tranken / i indiistiu nil Cantonc ri
una (Tesi di laurea Basilea) Bellm
zona 1957

S (nolo luintse I 5 S aiola 7 a mite
numcri speeiali Collana di doeunienti
1 1805 1814(1978 no 65) 2 1815

1850 (1979 no 78) 5 1851-1847
(1980 no 86) 4 1848-1859 (1981

no 94) 5 1860-1889(1982 no 102)
Scuola linnae San Gottaiilo Si nolo

Tuinesc numeio speciale San Got
Undo unto anm 1882-1982 1982

no 98
SPS I9S4 Soaita hlettnca Sopiacene

una (pubbhca/ione commemoraliva
pei il 50 L ocarno 1954

Iinnensia l\ - Virgilio Gilardoni c Pa

dre Roeeo da Bedano Fonti pei la

sloiia dci monument! di Loeaino tn
fuincnsia san i\ supplemcnlo del
I 4S7 anno XIII (1972) m 49-52

Itajfni 1982 IlTiunoel economiadci
trattici mtcrna/ionah di transito a

cura di Tazio Botnnelli Bruno Cai//i
e Remigio Ratli in AS7 annoXXIH
(1982) no speciale

Varim/Amstut7 198") Altonsito Varini c

Alberto Amstut/ \mnde del tint
\mo locarnese Locarno 1985

4.5 Iconografia
Incison l pitton
Lna rassegna dei principali e piu signiti
cativi documcnii iconograhci riguardan
ti 1 ocarno a partire dalla \eduta del pit
tore Christoph Kuhn del 1755 (che proba
bilmentc si e seivito di una veduta piu
antica) e riportata in Tninensia 71

pp 71-115 Vi risultano in paiticolare la
veduta in due parti della Piazza Grande di
Fcderico Leucht (1766-1767) le diverse
versioni e adattamenti della veduta di
Giovan Battista Sartori incisa da Giaco
mo Meieoh anterioie al 1851 nonche
alcuni dipinti ratfiguranti la Piazza Gran
de nell Ottocento In quanto documenti
per I aspetto del paesaggio urbano otto
centesco di Locarno si distmguono t ch

pinti del paesaggista milanese Giuseppe
Bisi (1786-1869) e del pittore locarnese
Filippo Franzoni (1857-1911) Presso
I Archiv 10 dello Stato (AC) sono deposi
tan numerosi schizzi topograhci e vedute
della rcgione di Locarno eseguiti ncl
1840 da" Heinnch Keller (1778-1862)
pubblicati in Rusch 1970 Segnaliamo in
tine la Guido Haidmc\et 1884 che leea
un gran numero di incisioni anche di
piccole dimensioni di Johannes Weber
(1846—1912) Anche la Ginda Biusoni
1898 contiene alcune incisioni d autore

ignoto Interessant] rattiguia/ioni del
santuario della Madonna del Sasso e

quindi anche dell immagme urbana di
Local no si trovano in Madonna di I Sas

so 1980

rotoi>>aft
Negli ultimi dieci anm numerose sono
state le pubbhca/iont di album lotognli
ei aeaialtere locale Esse hanno lac ihtalo
I accesso alia ricca documcnta/ionc to
togratica sui monumenti su avvenimen
ti sull ambicntc urbano e sul paesaggio
di Locarno nella seconda metadell Otto
cento ini/io Novecento Segnaliamo in
paiticolare Bianconi 1974 Azzoni 1976

A/zoni 1980 Bianconi 1980 De Loren
zi Vanni 1981 e Varini Amstutz 1985

Soprattutto Bianconi 1974 c Azzoni 1980

ci hanno foinito utili inlormaziom sui

fotogiah operanti a Locarno a partire dai

primordi della fotogiafia a meta Otto
cento
II primo fotogiato ad opeiaie a Locarno
lu lo seullorc Antonio Rossi (1825—
1898) oiiginaiio di Ai/o stabiJitosi a

Locainonel 1841 eon il padre insegnante
di disegno provemente da Milano Ncl
1868 tu ineaiieato dal Mumeipio di esc

guire una sene di istantanee della citta
allagata II primo studio lotografico pro
lessionale nel Locarnese fu quello di An
gelo Monotti (1855-1911) aperto nel

!874aCavigfiano II Monotti era emigi a-
to a Livorno dove appresc il mestiere di
fotograto e apn uno studio nel I860 che
lascio al rientro in patna L attiv ita prin
cipalc veiteva sull esecuzione di ntratti
di personc la cui richicstu nella regione
era molto lorte in seguito all emigrazio
ne la gente si taeeva totogratarc per in
viare la piopna linmagiiie ai paienti oltre
Occano Accanto a qucsta attivita il Mo
notti ritrasse tuttavia numerosi paesaggi
e avvenimenti senza seadere ncl gusto
olcogratico delle cartoline ricordo L at

ti vita dello studio lotogiatico tu conti
nuata dal tiglio Valentino (1871-1954)
L archivio fotograhco dello studio Mo
notti e purtroppo andalo in gran parte
perduto anche sc qualcosa c ancora con
servato dal nipote ing Valentino Marazzi
di Cavighano Assai importante per la
storia della fotogralia a Locarno e sul

lago Maggiore e il lavoro svolto dai tra
telh Ernesto (1865-1956) e Max Enrico
Buchi (1875-1945) originan di Winter
thur Ernesto lavoro dapprima a Stresa
dove giunse nel 1875 per poi apnre nel
1894 una suecursale a Muralto In questo
penodo si associo nella ditta anche il
fratello Max Eniico In seguito 1 attivita
si concentro sempre piu a Locarno Dei
iratelli Buchi abbiamo una vasta raecolta
di paesaggi e di vedute in cut gia erner
gono le inquadraturc tipiche delle carto
line turistiche abbiamo tuttavia anche
una serie di istantanee da «reportage»
eseguite con 1 mtento di tissare parlico
Ian avvenimenti alluvioni opereinean

tiere teste llmcrcato i mcstien tradi/io
nah che si svolgevano all apeito nci di
versi ambicnti urbani 11 fondodei Iratelli
Buchi e ancora ben conservato in due

sc/ioni 1 una presso il lotogralo Marco
Gaibani Muralto e 1 altra presso la Bi
bhoteca Salita dei Frati Lugano A Lo
caino tu inoltre attivo il lotogralo Luigi
Biuncl figlio di Grato ehe con il Iratello
Ludov ico va eonsiderato un pioniere del
la lotograi la in Ticino con sede pi inc ipa
le a Lugano Segnaliamo inoltre B Rina
jel che nlevo lo studio del Buchi quan
do questi emigro nell America del Sud

Egidio De Lucca e Ernesto Steinemann
(1892 1968) il cui tondo e ancora par
zialmcnte conservato presso il lotografo
Walter Muller Loeaino Tra le ditte lore
stiere ad aver eseguito vedute di Locar
no la piu importante c quclla dei 1 lli
Wchrli (poi Photoglob Wehili) di Kilch
berg ZH e Zurigo di cui abbiamo mime
rose interessanti vedute della cUta degli
anm 20 e 50 ineluse nel tondo eonser
vato presso 1 Archivio federalc dei mo
iiumenli slonci Lc vtdulc actce eseguite
verso il 1920 da Walter Mittclhol/er
(1894-1957) pei conto della Ad Astra si
trovano nell archivio della Swissair
Photo + Vermessungen AG Zurigo
Presso I ASSL sono inline eonservate
lotografie eseguite a tilolo dilettantish
co da Filippo Franzoni (1857-1911) e da
Alessandro Romerio (nato ncl 1865)

Rai c oltc
di documenti iconografici nguardanti
Locarno si trovano inoltre presso la Bi
bhoteca nazionale svizzcra a Bcrna
presso la 15ibhoteca centrale u7urigo e in
diverse colleziom private

4.6 Planimetrie urbane
1 Planta dt Locatno anteriore al 1785

attubuita ad Antonio Orelli de Capita
ni Bibhoteca Patria Lugano v Tin
nensia IV p 85

2 Locarno nella Snzzeia AllIllu mo
S/g Manliest D Geiolamo Ttnuhi
1805 Antonio Orelh de Capitani AC
v Tiunensta IV p 84-85

5 Schi7/o topografico di Locarno da
S Maua in Selva al Porto 1840 Hem
rich Keller v Rusch 1970 p 586

4 Mappa di Minusio 1846-1848 geom i

Carlo Caremoli (Milano) Giovanni
Fontana (Como) e L uigi Boreani (Ver
celh) assistente ing Giuseppe Ronca
joli 1 1000 fogli 1-XXVII e corogra
ha 1 10 000 (UT Minusio)

5 Mappa del Tenitono di Loeaino i di
Local no con Solduno 1849 ing Gio
vanni Careano 1 1000 fogli 1—11

(ADPC Bellin/ona)
6 Mappa del Tcnito> io di Solduno 1850

ca ing Giovanni Carcano/geoni
Giulio Roncajoh 1 10(H) logli 1-10
(ADPC Bellin/ona)
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7 Mappa calustule dell anitcocomunc di
Orsclina 1852 ing Giuseppe Ronca

joli 1 KHK) fogh V-XV1I e corogra
ha 1 10 000 (UT Muraito)

8 Pioyetto dt ai e>tnatma alia sponda si

in sua dilk Menp>ia pusso I ami no
1870 tng Carlo Fraschina 1 4000ca
(UT 1 ocarno)

9 Planta (Ulla C Ufa di I ocaino 1879

gLom Carlo Roncaioh 1 1000 (UT
Locarno)

10 Mappa catastalc dell antico Comuia.
di Orsclina 1876 1 1000 logli 1-17

(UT Mm alto)
1 1 Piano delta Pta~ui Giande di loan

no 1887 geom Cailo Roncaioh
1 500 (UT Locarno)

12 S( he ma del Piano Reqolatoie del Co
mune di Mm alto lompdato pet cm a
delta Comnnsstone domain elcita
dall Assemble a comnnale d 1892
I 1000 piano indicantc allargamenti e

nuove stiade (UT Muralto)
1 * Mappa catastalc del Comune di Mu

ialto post 1881-ante 189T ing Bcr
nauio Ciabutti I 1000 logli 1 IV (UT
Muralto)

14 Conc'zionc del fnonc Mae>i>ia pusso
I ocaino - piano di situazionc puma
dill incominc lamcnto da launi 1890
I 10 000 in Coiuzio/u Maqe>ia
1907

1") Atlantc topoqiafico dclla Suzzeia
(Carta Sieglned) logho 514 f ocaino
1895 (aggiornamcnti 1907 181! 1916

1956) 1 50 000
16 Mappa catastale del Comune di Lo

eat no 1895-1897 geom Cesarc An
dina 1 1000 fogli 1-51 c corogralta
1 10 000 (UT Locarno)

17 Piano leqolatoie de lie adiae c nze del
laCittadil ocaino 1896 geom Ccsa

re Andtna 1 2000 (UT Locarno) Si

tratta del i llicvo del scttore sud est del

lacitta esterno al nucleo stonco fatto

esegutre dal Muniupio m rela/ione
all acquisto dei Saleggi Borghcsi

18 Piano i eqolatoi e della C itta di Loc ai
no 1897 prol Damaso Poroh ing
Giovanni Rusca ing Giuseppe Sona
1 2000 (UT Locarno)

19 Piano i ei>olaten e della C itta di Loc at
no 1898 pro! Damaso Poroh ing
Giovanni Rusca ing Giuseppe Sona
1 2000 (AC) Si tratta della nelabora-
/tonc del prccedentc progetto (v 18)

20 Pete stiadale nella piopneta della
Cenpoiazieme Boighe&e 1898 1 1000

(UT Locarno)
21 Planta di Local no Mm alto in G inda

Btiisom 1898
22 Mappa del Comune di Mmusio 1900

ca geom Cesarc Andina 1 500 fo
gli 1-64 e corogratia 1 5000 (ADPC
Belhnzona)

25 Couezione del biume Mae>i>ia pies so

Loc ar no piano di situazione aliafine
di Gennaw 1899 1 10 000 m Cone
none Ma^ia 1907

24 Plummetiui della Citta di Locarno

Piano Rii>olaton 1900 ca 1 1000

(UT Locarno)
25 Progetto di allargamtnto e sistema/io

ne di Via Sta/ione Via San Gottardo c

VnSempione 1904 1 500 cfetiaghe
se/iom 1 200 c 1 100 (UT Muraho)

26 Planta di loc in no Mm alto in As
semblea SIA 1909 p 20

27 Piano de i nuen i lotti ncl Quai tiei c

Nuou> 1909 ca 1 1000 (U F Locar
no)

28 Comune di Mmalto Planimctiia
1910 1 500 (Ul Murallo) Compren
de solo il settoie attomo alia sta/ione
lerroviaria

29 Mappa c c nsuai ta del Comune di Mu
i alto 1911 geom Modesto Beretta
1 500 fogh 1-18 e corogratia 1 2000
(UT Muialto)

50 Planimctiia di loc en no 1915 ca
1 2000 (UT1 ocaino)

51 Mappa di L ocarno Muialto Minusio
e Orsclina 1915 ca (UT Locarno)

52 Coio^iafia del temtoiio comunak dt

I ocarno 1919 geom Galileo Caneva
scini I 5000 (UT Locaino)

55 Planta di I ocaino e Dintoim - Plan
i on Loc en no mid Unu>e bum> 1920 ca
1 10 000 (AFMS Beina)

54 Mappa c c nsuai in del C omune di Mu
i alto 1920 geom Modesto Beretta
1 500 fogh 1-18 c 5 tavole f abbneati

pionuscui 1 200 (UT Muralto) Revi
stone della mappa 1911 vedi no 28

55 Planimetna del Comune dt Minusio
1920 1 1000 (UT Minusio)

56 Piano Reqolatoie di Mmalto 1920

ca 1 500 (UT Muralto)
57 Planimetna del Comune di Mmalto

1925 geom Modesto Beretta 1 1000

(UT Muralto)
58 Planimetna della C itta di I ocaino

1954 1 2000 (UT Locarno)

4.7 Coinmento
all'inventario

L inventario e stato avviato ncl penodo
tra dicembre 1974 e febbraio 1975 da

Hanspeter Rebsamen che ha elaborato
un prtmo manoscritto prehminare II la

voro e stato rtpreso nel lugho del 1986 da
Fabto Gtacoma/71 che si e avvalso dclla
coIlabora7ione di Daniel Ganahl e piu
tardi anchc di Mariangela Agliati La
stesura detinitiva del teslo e stata com
pletata ne! mese di novembre del 1987

Andreas Hauserha assicurato la supervi
sionc dell opera I obiettivo consisteva
ncll clabora7ione di uno spaccato rap
presentativo della produ/ione edih/ia di
Locarno e dei comuni hmitrofi di Mural
to Minusio e Oisehna nel penodo INS A
(1850-1920) L inventario e stato con-
clotto in modo capitlare nei quartieri in

cui lo sviluppo urbano ed edtli7io olto-
centesco lu piu intenso (centro stonco
Quartiere Nuovo Muralto) mcntie nei

quaitien csterni (Solduno Monti della
Trimtu Minusio Orsclina) cisiehmita
li a scgnalare gli edifici piu signiticativi e

rappresentativi La documcnta/ione fo
tografica conservata all Archivio ledera
le dei monumenti stonci a Berna che qui
non poteva esscrc pubbheata pei tnlero
comprende il corpus dellc costru/ioni
contemplate ncl cap 5 5 dell inventario
Lc fontt pnncipah d inlorma/ione sugli
echftci mventariati m paiticolare quelli
situati nel comune di Locai no sono stall
i regislri dclle lisolu/ioni mumcipah di
Locarno dal 1850 al 1920 (ACo RM) e
I archivio dellc domandc di costiu7ione
presso 1 Ufficio tecnico comunale di L o

carno (U T DC) la cui raccolta e piu o

mcno completa a partire dal 1898 (v

cap 4 5 Archivi) Questi dati hanno po
tuto essere complelalt sopiattutto per
quanto i iguaida gli ediiici sacrt gh editi
ci pubblici l monumenti piu insigm e lc
costru/ioni piu antiche dai due volunn 1

e 111 dei Monumenti d Arte e di Storiadel
Canton Tic mo - MAS II I (1972) c MAS

II III (1985), curati da Vngiho Gdardom
e dedicali al circolo di Locarno rispetti
vamcntc al circolo dclla Nuvegna (v

cap 4 4 Bibhogralia) Rmgra/iamo Elfi
Rusch dell Opera S\t//cra dei Monu
menti d Arte (OSMA) di Locarno per la

cortese collabora/ione AI compianlo
pro! dott Vinccn/o Snider attento cui
tore di stona locale dobbiamo la lettura
critica del testo e numerosi pre7iosi sug
genmenti I eo Marcollo e Giuseppe
Reahni (Locarno) con i loro archivi pn
van ci sono stati di giande aiuto per
la parte iconogratica Ringraziamo inol
trc pei 1 assisten/u prestataci 1 arch

Georges Feistmann dell Officio tecnico
comunale dt Locarno, 1 mg Ivo Lanzi

capotecntco di Muralto 1 ing Bernhard
Weber capotecnico cli Mmusio Centina
Nicora segretaria comunale di Orsehna
Marino Lepon archivista presso 1 Ar
chtvio Cantonale dt Belhn7ona Alberto
Blank archivista del Dipartimento dclle
pubbhche costru/ioni Raou! Marconi
bibhotecario presso la Scuola Magistrale
di Locarno Rodolfo Huber archivista
della Gitta di Locarno Un sentito nngra
/lamento per la disponibilita a fornirci
dati e informa/iom vada inline a arch
Marco Bernasconi (Locarno), arch Ago
stino Cavadini (Locarno), Anna Male
(Locarno-Solduno) prot Giuseppe
Mondada (Minusio) En/o Vanctti (Lo
carno) Gianni Mondim (Locarno) Bea
Ganahl Gobbi (Locarno) aw Riccardo
Vannijr (Locarno) Michele de Lauretis
(Locaino Solduno) Mansa Buetti (Mu
ralto) Ezto Bernasconi (Muralto) mg
Ivo Buetti (Muralto) Anna Zanohni
(Muralto), ing Albeito Bacillen (Minu
sio) Fritz Fischer (Minusio) Vladimir
7ernofl (Muralto) Rcmo Reber (Mural
to) prof I uigi Del Pnore (Locarno) Ti
mothy Belleno (Minusio) Renato De
Pedroni (Locarno)
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