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2 Analisi delPinsediamento

2.1 Introduzione

Una precoce immagine caratterizzante di Lugano e

dei suoi dintorni ci e fornita dalla Descrizione delta
Svizzera italiaiia nel Settecento scritta dal parroco
di Uitikon Hans Rudolf Schinz (1745-1790) e pub-
blicata in lingua originale nel 1786 con il titolo
Bevträge zur nähern Kenntniss des Schweizerlandes.

Dopo il peregrinare dantesco attraverso il de-
serto alpino che suscita «brivido e malinconia». la

regione di Lugano appare come un giardino paradi-
siaco. Nel viale alberato di Vezia - una cattedrale
naturale - l'animo sgomento del viaggiatore puö
chetarsi prima di venir sopraffatto dall'improvviso
spettacolo del lago:
Tutta la regione circostantc e visibile e cosl romantica che
vedendola ralTigurata in un quadro si stenterebbe a crederla
vera... La varieta delle pianle, dei giardini, delle vigne e del 1c

dimorc di campagnu e di una bellczza indicibile...: lo spettacolo
affascinante di questo paesaggio sa dissipare ogni cattivo

umore e dissolverc ogni senso di tristezza: anche il malinconico
apre gli occhi, c la grazia gioiosa lo invade irresisiibiimenie. r
Una primissima veduta delta cittä, dalla «strada
regina» (Via Bertaccio) sui tetti, i campanili e il
lago di Lugano, e fissata nell'incisione che
Matthäus Merian il Vecchio (1593-1650) diede alle
stampe nel 1640 per la Raiss-Beschreibung durch
Italien. In questo luogo tuttavia il mondo alpino

ancora non e alle spalle, poiche proprio di fronte si

leva dal lago «un'alta e ripida montagna piramida-
le. il San Salvatore» (ill. 20) Karl Viktor von
Bonstetten (1745-1832), unodegli ultimi landfogti
dei baliaggi oltramontani, ne ha raggiunto la vetta:
Dutl'alto polevo quasi allungarc il piedc fin giü sulla riva del

lago: tanto scosceso e questo monle. Tra il monte di Riva e il
Generoso lo sguardo si perde, col pensiero, nella smisurata pia-
nura lombarda. Quando Paria e limpida si puö vedere il duomo di
Milano...14

Da un lato il monte San Salvatore e il belvedere che
consente di gettare il primo sguardo suü'Italia,
dall'altro e parte di quel contrafforte che cela la

«penisola delle Esperidi»'\ Francois Rene
Chateaubriand (1768-1848) nel 1832 si chiese se avreb-
be trascorso 1 "«esilio dei suoi ultimi giorni» dinan-
zi alio spettacolo di queste «montagne ausonie»:
Sc il loro sipario si dovcssc alzarc. mi scoprirebbe le pianure
della Lombanlia: al di lä, Roma; al di lä. Napoli. !a Sicilia, la

Grccia. la Siria. l'Egilto, Cartaginc...

Durante il romanticismo, i viaggiatori diretti in
Italia si trattengono volentieri fra questi monti. per
rivolgere lo sguardo. da Calprino (Paradiso) o da

una barca. alia cittadina, le cui case bianche si

specchiano nel lago. Nel tardo Settecento e nel
secolo successivo tale prospettiva della cittä divie-
ne il rnotivo prediletto dei vedutisti17. «Questa re-
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III. 20 Lugano. Veduta da settentrione con il monte San Salvatore. In primo piano la strada cantonale per Bellin/.onacostruitanegli anni
1808-1812. I complessi conventuali delle agostiniane e delle cappuccine delimitano la cittä verso nord. Incisione all'acquatinta di
Johannes HUrlimann su disegno di Salomon Corrodi. pubblicata dalLeditore Fiissly di Zurigo, ca. 1820. Margine superiore tagliato.
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gione riunisce tutte le bellezze del la Svizzera con
tutte le magnificenze del le dovizie esperidils; essa

appare come il portico d'accesso all 'Italia, e con-
temporaneamente come il suo giardino situato <a

tergo>. La vista della cittä in riva al lago. riparata
dai contrafforti, ha rammentato ai viaggiatori loca-
litä meridionali cd esotiche. soprattutto Napoli, il
piü importante luogo di culto del turismo di allo-
ral9. Lugano e rispetto a qnesta grande meta quello
che i tempietti. i villaggi svizzeri e le case di cam-
pagna italiane entro romantici giardini all'inglese
sono nei confronti dei loro modelli - in questo
parco naturale, indisturbati dalla realtä, i viaggiatori

possono abbandonarsi ai loro sogni di un'arcadia
italiana.
Nessuna mcraviglia dunque ehe, come un tempo, durante le
invasioni medievali dei Goti e dei Longobardi. anchc oggigiorno
si abhia una migra/ione di popoli dalle Alpi verso questo paese
bencdelto... E qualunque sia la bellc//a dcH'artc antica, dellc
iradi/iom popoiari c della natura splendida ehe egli ancora potra
ineontrare piu a sud, a Roma, Napoli. ecc., a colui che visita
l'Italia rimarrä indelcbile il ricordo dei nobili paesaggi che eir-
condano il portale d'ingresso di questa terra promessa della sua
nostalgia.2(1

Nel periodo in cui il giornalista e scrittore bernese
Josef Victor Widmann (1842-1911) scrisse queste
righe, Lugano era diventata il centro turistico di
maggior successo dell'alta Italia e uno dei piü im-

portanti della Svizzera. Ma la voeazione al turismo
della cittä non e poi cost scontata come la tramanda-
no i diari di viaggio. Ai primordi del turismo. il
Ceresio si trovava alLombra dei due grandi laghi
vicini. Non poteva offrire luoghi storici dell'impor-
tanza di Conto, giardini e palazzi come quelli del le
isole Borromee. ne lo splendore letterario che ave-
vano raggiunto il Lario ed il Verbano grazie a /
promessi sposi di Alessandro Man/oni (1785-18731
e a La Chartreuse de Parme di Stendhal (1783—
1842) - pubblicati nel 1827 e 1839 rispettivamente.
Quando, alLinizio del XIX secolo, si procedette
aU'apertura di strade che permisero di raggiungere
Lugano, non si pensö a coloro che si mettevano in
viaggio a scopo di piacere. Dalla seconda metä del
secolo. hinteresse si rivolse maggiormente alia co-
struzione della ferrovia. cui doveva collegarsi
l'ascesa della cittä a centro del turismo: solo allora
tale attivitä venne riconosciuta, analizzata e pro-
ntossa come settore dell'economia. Con la ripresa
della costruzione di strade. determinata dall'av-
vento dell'automobile dopo la prima guerra mon-
diale. il classico traffico viaggiatori e il suo ramo
principale, l'industria alberghiera, si trovarono a

versare in una situazione di crisi permanente. I

capitoli in apertura e chiusura del presente saggio
trattano le due fasi di costruzione stradale. quella

III. 21 Veduta di Lugano da mezzogiorno. A sinistra la futura Piazza Luini con la chicsa di S. Maria degli Angioli e l'adiacente porta
della cittä; presso il debarcadero. al margine sinistra. l'oratorio di S. Maria Elisabetta. Disegno a penna acquarellato di Rocco Torricelli.
Lugano, Collezione Camponovo.
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prima del 1850 e quel la dopo il 1920; fra 1 due

periodi corrono settant'anm, durante 1 quail la cittä
ha cambiato volto, molto piu che non nei secoli
successivi alia torma/ione del borgo medievale
I tumulti verihcatisi durante la caduta della Confe-
derazione dei tredici cantoni e la nascita di una
Repubblica ticinese tornirono l'occasione per
Ossäre in immagini le piü importanti caratteristiche
formali delLorganismo urbano di Lugano agli al-
bori dell'Etä contemporanea Poco prima dell'in-
vasione napoleomca della Confederazione, cittadi-
m luganesi avevano opposto resistenza at tentativo
di annessione alia Lombardia da parte di «patriot-
ti». partigiani della Repubblica Cisalpina, e si era-
no dichiarati fedeli alia Svizzera - a condizione
perö di essere riconosciuti «libeiosvizzeri». II pit-
tore luganese Rocco Torncelli rattigurö questo as-
salto e gli avvenimenti successivi - la calata di
contadiiii aizzati e l'occupazione da parte delle
truppe austi lache - in modo altrettanto preciso che
l luoghi delLazione, denominati in seguito Piazza
Rifoima e Piazza Manzom La cronaca lllustrata
viene completata da una riprodu/ione del mercato
del bestianie autunnale in Piazza Castello (Piazza
Indipendenza) e da una Veduta di Lugano verso
mezzogiorno2'. Contranamente alle rappresenta-

111 22 Lugano La chiesa parrocchiale di S Lorenzo con il
nuovo accesso del 1819-1821 (Via Cattedrale) Dinanzi all'edifi-
cio sacro sono 1 'ossario grande (demohto nel 1835) e il portale del

camposanto Quadro a olio di Giuseppe Piaiuni (1814-1883)
Lugano, Colle/ione pnvata Jolanda Arngoni Crcsciomni

zioni dei vedutisti di protessione. questo dipinto
mostra che la vecchia Lugano «volta le spalle al

lago». Se e vero che non tu mai cinta da mura come
Bellin/ona e Como, e pure vero che essa non corri-
sponde al concetto romantico di cittä in osmosi con
natura e acqua. La parte piu antica dell'agglomera-
to, risalente al Medioevo avanzato. e tormata di
case che si addensano ai piedi del colle che chiude a
occidente la valiedel Cassarateedehnea l'adiacen-
te bacino del lago (Via Nassa, Sassello, Piazza
Cioccaro, Via Pessma, Via Pen) Sul terrazzo so-
vrastante Piazza Cioccaro troneggia la chiesa di
S. Loienzo con lo svettante campanile e la tacciata
rinascimentale rettangolare (Via Cattediale), un
monumento alia cristianizza/ione che, partita da

Como, aveva condotto al costituirsi del borgo I

riali di S. Lorenzo (Via Cattedi ale) e di Genzana,
che scorrono dalle colline, parrebbero aver trasci-
nato con se parti deil'aggloinerato nei terreno ailu-
vionale della baia. nel XIII e XIV secolo sorse la
contradadi Ca/una (casa nuova) e con essa I'abita-
to si apri a ventaglio, assumendo la toima di trian-
golo allungato; del quale la base e costituita dal

golto, delimitato a sud dal delta del ruscello Tassi-
no (Piazza Luini) e a est da quello del fiume Cassa-
late Nel mezzo di questo arco si trovava il palazzo
dei vescovi di Como, eretto nel 1346 (Piazza Rifor-
ma no I). come un'isola nel terreno alluvionale del
riale Lorenzo, delimitava assieme al Pretorio co-
munale (Piazza Rifoima no 5), costruito nei 1425,

una Piazza Grande aperta davanti a una fila di case
arretrate (Piazza RifoimaJ; ai suoi lati due aree
servivano da imbarcadero e da mercato del grano e

della legna (Piazze Rezzonu o e Manzom). La punta
meridionale del triangolo insediativo venne occu-
pata dal convento dei frati nunori riformati (Piazza
Luini no 2) - uno dei monasteri che fin dal tardo
Medioevo assieme a «chiosi» privati cingevano la
cittä come una siepe impenetrabile Dalla parte
opposta della baia, a est del convento dei francesca-
ni (Via Canova no 12), i duchi di Milano costruiro-
no una roccaforte, segno del loro domimo su Lugano.

Essa fu smantellata dai Confederati; al suo
posto, nel 1622, la famiglia dei Beroldingen, scribi
dei landfogti, eresse un palazzo (Parco Civico)
Insieme con S. Lorenzo, in posizione elevata, il
convento nunoritico degli Angioli. il palazzo ve-
scovile e quello dei landscribi formavano i capisal-
di deH'agglomerato. Attorno alia metä del XIX
secolo questi tre punti di riferimento vennero ripre-
si e trasformati dal ceto borghese emergente. Gli
interventi urbanistici operati durante il primo terzo
dell'Ottocento s'erano soltanto accostati ai vene-
randi monumenti. Cos), nelle immediate vicinanze
del palazzo vescovile, dal 1804 al 1808 venne eretto
un teatro classicistico (Piazza Manzom) - fratello
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111 28 Lugano La lacciata nnascimentale di S Lorenzo con il sagrato trasformato nel 1819-1821 in terrazza panorannca Disegno a

penna acquarellato, da un album di schiz/i di Carlo Bossoli (1815-1884), ca 1871-1872 Lugano, Colle/ione Camponovo

maggiore del padiglione del corpo di guardia civile,

realiz/ato nel 1797. In Piazza Castello (Piazza
Indtpendenza). situata accanto all'antico palazzo
degli scribi e destinata a piazza d'arim, nel 1833

furono pianiati tilan di platani; nel 1835 l'assunto-
re postale Gottardo Airoldi innalzö in Piazza Ban-
doria, sul sedime di un gruppo di vecchie case, un
edificio neoclassico. nel quale insediö la posta
(Piazza Manzom ni 7-8). Quattro anni prima era
stata ultimata la strada carrozzabile del San Gottardo.

Con essa si pervenne a completare la costruzio-
ne e l'ampliamento di una rete stradale cantonale,
deliberati nel 1804. In quegli anni in cui le pnncipa-
li strade di Lugano per il nord e il sud erano in
costruzione, turono abbattute anche le porte della
cittä: nel 1814 quella presso il convento di S. Mar-
gherita, nel 1816 quella in prossimitä della chiesa
degli Angioli. l'anno seguente quelle dei conventi
di S. Caterinae dei francescani (Via Pretono, Piazza

Lmni. Via Cantonale. Via Canova).
Poco dopo la cittä venne aperta su un altro lato.
Allorche nel 1819 il Municipio incaricö F«assisten-
te alle strade» Rocco Torricelli di trastormare la

«riz/ata» che conduceva a S. Lorenzo, mirava a

collegare la chiesa con la cittä (Via Cattedrale)22.
La vecchia Lugano appariva nel suo insieme chiusa
e introvertita come quell'area sacrale. protetta da-

gli ossari e dai muri del camposanto. Gli angusti
porticati della cittä vecchia non sembravano essere
destinati ad allargare le vie, ma, al contrario, a

concedere soltanto lo spa/io necessario fra l'intri-
co delle case. Dei palazzi Riva, d'etä barocca, solo
quello in Piazza Bandona (Via Magatti no 2) ha i

portici. In quello di Piazza Cioccaro (Via Soave

no 9). oltrepassato il portone, si apre un cortile con
scala e finestre illusionistiche: nel vecchio ospeda-
le (Via della Posta) e in altri edifici settecenteschi,
le sobrie face täte non nvelano nulla dei luminosi
cortili interni a logge - e come se fosse valsa la

necessitädi sottrarre questi spazi üben ad un'aspra
natura.
Nei secoli XIX e XX, l'agglomerato, rivolto all'in-
terno, tu for/ato e messo a soqquadio. Si conunciö
con gli interventi a S. Loren/o: l'ammodernamen-
to della cittä prese le mosse dal nucleo insediativo.
La parte superiore di Via Caltediale fu trasformata
in una rampa a mo' di piazza; nel muro di sostegno
del pendio venne introdotta una fontana a nicchia
in tufo, con una vasca in granito a forma di sarcofa-
go. L'ossario dei giustiziati, che chiudeva verso
strada la stretta terrazza antistante alia facciata,
fece posto a una scahnata; la quale venne affiancata
dalle statue della Fede e della Caritä. Si rimossero
le tombe sulla terrazza e si cinse quest'ultima con
una balaustrata (ill. 22, 23) 2L Dal nuovo belvedere
venutosi a creare. la chiesa appariva come un «mo-
numento artistico». la cittä come un organismo
unitano, analizzabile e modificabile.

2.2 Palazzo Civico, monumento
della Repubblica: artisti ticinesi
e artisti in Ticino

Nel 1805 Gian Alfonso Oldelli (1733-1821). padre
del convento riformato dei frati minori di S. Maria
degli Angioh. invio al Gran Consiglio una predica
stampata che conteneva in appendice un elenco di
uomini importanti del distretto di Lugano24. Gran

parte di questi dlustri era costituita di artisti, so-

prattutto architetti. decoratori, costruttori, rappre-
sentanti delle generazioni che avevano trasmesso
l'ereditä dei «magistri comacini» e dei «magistri
antelami» oltre il barocco, su fino al presente clas-
sicistico. Molti di loro provenivano dalle rive e

dalle colhne del lago di Lugano, come gli artefici
della Roma barocca. Domenico Fontana. Francesco

Borromini e Carlo Maderna. AlFaltezza della
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loio lama erano Luigi Canonica (1764-1844), Pie-
tro Bianchi (1787-1849). Domenico Gilardi (1788-
1845). Giocondo AlbertolIi (1742-1839). influente
direttore della scuola d'ornato all'Accademia di
Belle Aiti di Brera, a Milano, dopo l'esautorazione
di Giuseppe Fieimanni divenne ll personaggio piü
autorevole del neoclassicismo lombardo27.
Oldelli fu il piimo a laccogliere in uno scntto il
ricordo degli artisti, tramandato oralmente. Invita-
to ad estendere le sue ricerche a tutto il territoi 10 del
cantone, nel 1807 presentö un Dizionano storico-
/ agionato degh uomini ülusti i del Canton rtano e
nel 1811 una Continuazione e complemento del
dizionano Con ciö il träte, pur condi/ionato dai
precetti della retorica barocca, aveva compiuto il
passo dalla storiogralia comunale, ancorata nella
genealogia, all'esalta/ione romantica del genio ai-
tistico di un popolo. Questo monumento letterario
nazionale torni alia giovane repubblica un molivo
d'identitä, tanto piü pre/ioso in quanto gli allri
cantoni svizzcri non avevano nulla di paiagonabile
da esibire.
Giä sin dall'im/io perö il rmto degli «artisti ticine-
si» racchiudeva in se contraddiziom che rifleltono i
problemi del giovane stato. La fama degli emmenti
artisti ticinesi dell'epoca era strettamente connessa
al gusto neoclassico dell'assolutismo llluministico
e del penodo napoleomco, il cui umversalismo
anticheggiante appanva ai romantici in netta anti-
tesi con l'arte «nazionale». D'altra parte, lo spirito
associativo e Lattitudine alia migra/ione dei co-
struttori edili e degli artigiani provenienti dalle
valli alpine e prealpine mendionali appartengono a

quel ntondo «arcaico», che si opponeva in modo
particolarmente ostinato ai tentativi di «civihzza-
zione» dell'amministrazione statale borghese.
Abituati a cercare lavoio presso i centri d'arte
cortesi, gli artisti ticinesi quasi non si preoccupava-
no di dar vita a una produ/ione artistica locale; e

inoltre consideravano loro patna primariamente il
luogod'origine, e non il cantone nel suo msierne II
loro apporto si hmitava all'ispezione dei disegm
della nuova generazione d'artisti, alia costruzione
di una dimora per la vecchiaia nel paese natio e a

opere di beneficenza.
II luganese Pietro Bianchi (1787-1849), che a Na-
poli ideo la chiesa di S. Francesco di Paola, simile
ad un panlheon, a Lugano sembia non aver lasciato
tracce come architetto. Una targa commemorativa
nella chiesa di S. Marta (Via delta Posta) testimo-
nia di una suapia donazione (Piazza Rijoima no 1).

II maestro di Bianchi, Giocondo Albertolh, era
legato a Lugano dal fatto che suo fratello Grato
(1746-1835) e suo nipote Natale (1781-1835) si
erano stabiliti mcittäverso il 1812: si assistette cosi
al la creazione di un palazzo classicistico (ill. 25,

26) e alla conseguente perdita di un oratono bra-
mantesco, giä appartenuto al convento dei trance-
scam. che venne sistematicamente scontposto e

ricostruito in una residen/a di campagna signorile,
nei pressi di Monza (Via Cancna no 12). Nel 1822,
Giocondo Albertolh si lasciö convincere a proget-
tare insieme con il fratello Grato la balaustrata per
il sagrato di S. Lorenzo, e ne sorveghö anche Fese-
cuzione. In uno dei suoi manuali aveva nprodotto
ornamenti della tacciata della chiesa26 Ma per le
statue della scahnata i luganesi poterono permet-
tersi solo Lopera dello scultore provinciale Carlo
Gerolamo Marchesi di Saltrio e sperarono invano
che il famoso Pompeo Marchesi. o perlomeno suo
fratello Luigi, affinasse il lavoro insoddisfacente
del padre27.
Con la rigenera/ione politica i «landamani» della
Restauia/ione. esautorati nel 1830, furono accusati
di dedicarsi in inamera ti oppo esciusiva aha costruzione

stradale; grazie agli sforzi incipienti per
un'istiuzione pimiaiia, si peivenne anche all'isti-
tuzione di scuole di disegno puhbliche Nel 1832,
l'architetto e ingegnere Giacomo Veida di Gandria
apri a Lugano una scuola di aritmetica, geometria e

architettura; due anni piü taidi tu sostituita da una
scuola comunale di disegno. Accanto al Verda inse-
gnavano il pittore Bnlli e Giacomo Albeitolli; per
lunghi anm ne fu direttore quel Giovan Battista
Saiton, che compare nel Piccolo rnondo antico di
Antonio Fogaz/aro (v. cap. 1.4). Nel 1843. grazie
all'appoggio dell'architetto Pietro Nobile di Carn-
pestro. attivo a Vienna, poteva vemr inaugurata a
Tesserete una scuola di disegno28. All'imzio tu
diretta dall'incisore Felice Ferri (1807-1883), il
quale nel 1847 divenne insegnante di disegno a

Lugano. Una delle scuole di disegno piü note del
cantone fu quella aperta a Mendrisio nel 1840.
Domenico Gilardi (1788-1845), che giudicava l
candidati, scelse quale direttore il giovane architetto

Luigi Fontana (1812-1877) di Muggio. Sussidia-
to dalla cognata di Simone Cantoni (1736-1818), il
giovane, pnvo di mezzi, dopo aver seguito lezioni
di architettura e ornato a Bergamo e studiato mate-
matica a Pavia, si era laureato in ingegneria. Egli
sperava di «potere un giorno seguire in qualche
piccola parte del mondo il gran nome dei Deffunti
di fehcissima memoria». Durante molti anni disegno

sulla «tavoletta» di Simone Cantoni, e allorche
dovette eseguire i progetti per la sua opera principal,

la parrocchiale di Mendrisio, propose dappi i-
ma di reahzzare i piani disegnati dal suo maestro
all'imzio del secolo29. Fontana si allontana dalla
tradizione degli artisti ticinesi proprio per la sua
coscienza storica e anche per il fatto d'aver cercato
il proprio campo d'attivita nella terra natale. Stili-
sticamente celebro un neoclassicismo ortodosso,
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111. 24 Mappa dcd Comune Censuano di Lugano, Cantone Ticino, Repubbhca Elvelica. nlevata nel 1849 dairingegncre milanese

Giuseppe Do/Jo. Lugano. Ufficio tecnico. Deltaglio: novo dei complessivi venluno fogli.

epurato dagli elementi barocchi ancora presenti
nelle opere dei grandi classicisti ticinesi. II primo
lavoro importante di Fontana fu un progetto di

concorso, del 1842. per un Palazzo Civico a Lugano
(Piazza Riforma no 1; ill. 28).
Nel frattempo la cittä era diventata il centro di un
Ticino liberale-radicale e una testa di ponte del

Risorgimento italiano. Giä la riforma costituziona-
le rigenerativa del 1830 era strettamente legata a

Lugano. Faceva parte dei suoi artefici Giacomo
Luvini-Perseghini (1795-1862). il quale poco prima

era stato eletto sindaco della cittä (ill. 12).
Stefano Franscini (1796-1857), successivamente
membro del primo Consiglio federale, visse a

Lugano dal 1826 (ill. 13). Con la fondazione di una
scuola di mutuo insegnamento «lancasteriana». di
una scuola femminile laicistica e di un istituto
commerciale, acquis! esperienze per Fistruzione
popolare. della quale doveva diventare il «padre».
11 1828 lo vide tra i fondatori della Societä ticinese
d'utilita pubblica, che intendeva assistere i poveri,

facilitare l'educazione, ampliare Findustria arti-
giana30.
Gli sforzi riformistici della giovane borghesia
ticinese e soprattutto di quella luganese ricevettero un
forte impulso dalle attivitä dei profughi politici
del I 'alta Italia, occupata dagli austriaci. Citiamo
per primi i fratelli Giacomo (1776-1868) e Filippo
Ciani (1778-1867), di Milano (ill. 11). La loro fami-
glia proveniva dalla val Blenio. Coinvolti nelle
congiure dei carbonari, dal 1821 erano esuli a Gine-
vra. Parigi, Londra - sempre in contatto con le

personalitä eminenti deU'epoca. Nel 1830 si stabi-
lirono a Bellinzona, per essere piü vicini a Milano,
ove risiedeva anche la madre. Giacomo Ciani com-
partecipo alia stamperia che Giovanni Rusca aveva
aperto a Lugano nel 1827; nel 1842 la rilevo intera-
mente e la trasformo, sotto il nome di Tipografia
della Svizzera Italiana, in un foro della letteratura
risorgimentale3I. L'officina tipografica del Rusca
era situata al pianterreno del palazzo prospiciente
Piazza Castello, che nel 1827 era entrato in posses-
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so di monsignor Modesto Farina (1771-1856), ve-
scovo di Padova. Nello stesso anno, al piano supe-
riore si era insediato il Governo cantonale. Allor-
che questo, nel 1833, si trasferi a Bellinzona, i

fratelli Ciani occuparono le stanze del palazzo che
un tempo era appartenuto ai landscribi (ParcoCivi-
co).
I Ciani presero subito parte a 11 a lotta contro gli
eredi del landamano Gian Battista Quadri, rove-
sciato nel 1830, e contro i rappresentanti del juste-
milieu. Abbienti, colti, ricchi di esperienze acquisi-
te, essi furono assai influenti. Da loro sollecitato,
nel 1833 Giuseppe Mazzini (1805-1872) venne per
la prima volta a Lugano; fu accolto dall'esule conte
Giovanni Grilenzoni nel suo appartamento di
palazzo Airoldi (Piazza Manzoni ni 7-8)32. Nel 1838
traniite un interrnediario il medico Bernardo Vano-
ni acquistö il palazzo nel quale abitavano i fratelli
Ciani. Otto anni prima il Vanorii aveva dovuto
cedere la caricadi sindaco di Lugano a Luvini. Egli
era membro del regime moderato. che si scontrava
sempre piü con le attivitä radical-liberali. Quando,
nel 1839, il Gran Consiglio decise su mozione
dell'avvocato Giuseppe Quadri di espellere dal Ti-
cino Giacomo Ciani. e quando il Governo estese

questo verdetto anche al fratello Filippo, al conte
Grilenzoni e a Giovanni Passerini, scoppiö una
rivoluzione radical-liberale. Da Chiasso e Mendri-
sio i ribelli marciarono su Lugano e da qui. sotto il
comando del colonnello Giacomo Luvini-Perse-
ghini, su Locarno, dove, quali rappresentanti del
Governo. trovarono ancora soltanto l'ingegnere
cantonale Angelo Somazzi (1802-1892). II nuovo
Governo richiamö immediatamente i Ciani. che si

erano ritirati a Roveredo33.
Poiche ora, grazie a questo mutamento di potere, la
loro posizione era sicura, i fratelli comperarono il
palazzo che il Vanoni, fuggiasco, aveva dovuto
vendere. Essi acquistarono pure i terreni e gli edit'i-
ci confinanti: osterie, modeste case d'abitazione.

III. 25 La palazzina di Grato Albertoiii edificata fra il 1815 e il
1818: un'opera del classicismo a Lugano.

stalle, un roccolo, un'antica filanda, una gondolie-
ra. II tutto fece posto a un parco, grande quanto
Pintero quartiere Canova. I Ciani trasformarono il
palazzo in villa (ill. 27, 37). Dei lavori edili si

occupö Pietro Cattaneo di Ciona (Carona): come
progettista, i committenti non incaricarono un tici-
nese. bensl Luigi Clerichetti. di Magenta, fra i piü
noti architetti di Milano durante la Restaura/.ione
(Parco C/v/co)34.
Prima che la villa, principesca per la situazione di
Lugano dell'epoca, fosse terminata, si diede avvio
a un'iinpresa ancor piü impegnativa. In previsione
che dal 1845 al 1851 Lugano sarebbe diventata, per
la seconda volta dal 1814, sede del Governo cantonale,

il Municipio decise di erigere un palazzo
destinato ad ospitare il Consiglio di Stato e il Gran
Consiglio35, A ciö si un) la speranza che la cittä -
centro politico del cantone dal 1839 - potesse affer-
marsi quale unica capitale deila Repubbiica. La
nuova costruzione doveva sorgere al posto del
palazzo episcopale, antica residenza dei reggilori ec-
clesiastici comensi della cittä (Piazza Riforma
no 1). Acquisto e demolizione del vetusto palazzo
procedettero senza grandi ostacoli; invece la chiesa
deirimmacolata, annessa all'edificio, pote essere
demolita solo dopo lunghi e complicati contrasti
con una confraternita bellicosa.
Nel settembre del 1842 fu bandito un concorso per
la nuova costruzione. La composizione della giuria
rivela che, ricorrendo a famosi classicisti ticinesi,
ci si voleva garantire un progetto straordinario.
Giocondo AlbertolIi era scomparso tre anni prima.
A fame le veci si chiamö il suo successore all'Ac-
cademia di Brera. il nipote e genero Ferdinando
Albertoiii. Questi non accettö, e mor) poi improv-
visamente nel 1844. Luigi Canonica rifiutö forse
permotivi di etä; decedette nel 1843. Non e accerta-
to se Domenico Gilardi. che pure era prossimo alia
morte. fece parte della giuria. Ad ogni modo vi
padroneggiarono architetti milanesi del secondo

III. 26 Particolare dcll'cdificio adiacente. Fönte di entrambe le
foto: Edoardo Berta, Case tipiche ticinesi, Milano 1913.
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classicismo. di stampo borghese: Giacomo Mora-
glia (1791-1861), Giulio Aluisetti e Gioachino Cri-
velli. Quale unico ticinese rimase G. B. Magistret-
ti, insegnante di disegno a Como. Nel febbraio 1843
essi scelsero. fra i quattordici progetti in concorso,
quelli di Battista Dottesio (nato nel 1821), Luigi
Fontana (ill. 28) e Giuseppe Stabile (1808-1895),
senza peraltro appoggiarne la realizzazione. I vin-
citori furono invitati a ideare in comune un nuovo
progetto. Un amico di Fontana venne a sapere da
Ferdinando Albertolli che era il suo piano ad aver
trovato la maggiore approvazione, che l'unica qua-
litä di quello di Dottesio consisteva in rieche deco-
razioni e che Stabile era tenuto in considerazione
solo per il fatto di essere luganese36. Fontana, che

non riuseiva ad accordarsi con i suoi concorrenti,
presentö un disegno rielaborato, ma la commissio-
ne edilizia prefer! «rivolgersi all'estero per avere
un abile artista onde condurre a termine una tale
operazione»37. Si trovö l'uomo di fiducia nel membra

della giuria del concorso, Moraglia. Fontana
sospettö di essere stato escluso perche i luganesi
non volevano deludere solo «i loro»3S. Ad ogni
modo, non si affidö la maggiore opera edilizia
ticinese della metä del secolo ad alcun architetto

locale, diversamente da quanto accadde a Locarno
fra il 1837 e il 1838, dove il Palazzo governativo era
stato eretto secondo i piani di Giuseppe Pioda
(1810-1856). I nuovi disegni del Fontana presenta-
no certamente una strutturazione piü valida di quel-
la dell'opera del Pioda, ma per il cinquantunenne
Moraglia, il costruttore della Porta Comasina di
Milano, appartenente alla stessa generazione di
Domenico Gilardi e Pietro Bianchi, non dovette
essere difficile silurare l'inesperto architetto
ticinese. Si mormorö persino che il milanese si sarebbe
servito dei progetti in concorso. Ma la disposizione
globale del palazzo era imposta dal programma
costruttivo; e parecchie analogie si rifanno alle
convenzioni classicistiche. Piü significativi sono
tuttavia gli elementi che se ne discostano. AI primo
progetto del Fontana si rimprovero che gli assi
laterali, con i loro due piani superiori, soffocassero
il corpo mediano a cinque assi; qui, dove si trovava
la sala del Gran Consiglio, il progettista aveva
inserito delle lunette al posto di una seconda fila di
finestre, per non simulare un piano. E Fontana non
si allontano da questa soluzione neppure nel nuovo
progetto, e da quelli concorrenziali non voile ri-
prendere «ne una sola di quelle delicatezze di
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...s».*e,
III. 28 Lugano. Progctlo non realizzato di Luigi Fontana per la
sede governativa (Palazzo Civico), 1843: neoclassicismo orto-
dosso-storicistico. Archivio cantonale, Bcllinzona.

ornati», che avrebbero pregiudicato «decoro, con-
venienza, gravitä, bellezza». Si piegö con riluttan-
za al dcsiderio dei committenti di inserire «colonne
al secondo ordine»; avrebbe preferito atri a colonne

-w.

L'accentuato conservatorismo e un'inclinazione a

un inaridimento delle forme architettoniche annun-
ciano il primo storicismo. Moraglia, sebbene «ä la
mode» nei dettagli, era piü legato al neoclassicismo
(ill. 29). Egli ricercava la monumentalitä con ntez-
zi che risalivano ancora al «classicismo rivoluzio-
nario» del tardo barocco, e l'urbanitä con forme
che erano state ideate per la fiorente borghesia
milanese dei tempi della Restaurazione. Per artico-
lare l'imponentecorpo di fabbricaegli rialzö le due
facciate principali con attici - a scapito della sala
granconsigliare, che all'interno quasi assunse le

proporzioni di una torre, tanto che piü tardi si
dovette tendere un soffitto intermedio di iuta. Este-
se l'ordine colossale all'intera larghezza della fac-
ciata e congiunse le lunette del Fontana con le
finestre, forntando aperture ad arco a pieno sesto.
Egli seppe unire insieme la monumentalitä e la
scansione differenziata della parete. Nella descri-
zione del palazzo della prima guida di Lugano
echeggiano ancora le polemiche scoppiate oltre un
decennio prima, che avevano accompagnato la pro-
gettazione dell'edificio. Questo pecca, cosi si criti-
ca. nelle dimensioni e nella suddivisione interna,
che si addice di piü a un albergo che a un palazzo
governativo; la sala del Gran Consiglio sarebbe
mal proporzionata, il vestibolo troppo basso, le
finestre della facciata principale sarebbero troppo
grandi e la scalinata mancherebbe di maestositä40.
Invero l'angustia dei corridoi e la sequenza sche-
matica degli uffici denunciano un sistema combi-
natorio privo di fantasia, che non si spiega solo con
l'insensibilitä per gli effetti di spazio, tipica del

111. 29 II progetto di Giuseppe Moraglia che ha trovato ese-
cu/ione: «Ortografia verso la Piaz/.a della Riforma.» ASL
Lugano.

classicismo. La quaiitä risiede nella configurazio-
ne delEesterno (ill. 157). dell'elegante vestibolo,
del monumentale cortile con colonnato (ill. 30) e

dell'accurata tromba delle scale. Prima del tardo
Ottocento, nessun governo cantonale svizzero ave-
va mai avuto una sede cosi nobile e grandiosa, se si

eccettua, tutt'al piü. l'Hötel de Ville di Neuchätel.
sorto alia fine del XV11I secolo per opera di Pierre -
Adrien Paris. Quanto il Palazzo Civico evochi il
classicismo per via del suo stile «greco-romano»
risultada un confronto istituito con il Palazzo fede-
rale di Berna. di Friedrich Studer, e con il Politecni-
co di Zurigo, di Gottfried Semper, eretti circa dieci
anni piü tardi: sia il «Rundbogenstil» partito da
Monaco e adottato dal primo sia il neorinascimento
del secondo furono accolti con riserbo nella Sviz-
zera tedesca perche appartenenti alia tradizione
edilizia italiana: ma anche in Ticino, dove entrambi
gli stili avrebbero potuto essere legittimati come
«nazionali», non trovarono consenso.
L'ornamentazione a figure del Palazzo federale di
Berna venne limitata a quattro statue dipinte,
sebbene 1 'edificio dovesse rappresentare un monu-
mento nazionale41. II palazzo del Governo ticinese
fu dotato invece di un ricco apparato scultorio. Nel
1845 la Tipografia Elvetica di Capolago stampö dei
Cenni sul Palazzo Civico di Lugano e illustrazioni
delle sue interessanti decorazioni - «per soddisfare
il desiderio dei molti ticinesi assenti o lontani, o
che non hanno occasione prossima di visitare la

bell'opera». Certo G. G. spiega, con eloquenza teo-
logica. il programma figurativo. «Soggetto principale»

della facciata sono le personificazioni del

Consiglio di Stato e del Gran Consiglio, ossia dei
poteri esecutivo e legislativo - «pensiero opportu-
nissimo ma personificazione forse nuova». Si tratta
di due figure femminili sedute nelle nicchie ai due
lati della finestra centrale della sala del Gran Con-
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siglio. Le quattro statue sul frontone sono invece
tratte dal repertorio tradizionale: all'estcrno stanno
«Religione» e «Libertä». mentre «Concordia» e

«For/a» affiancano l'acroterio niediano. Quest'ul-
tinio consiste in uno scudo eon trofei di guerra.
bandiere e in un «fascio consolare» coronato dal
cappello di Tell. Non si tratta dello stemma del
cantone, ma di quello de 11 a cittä di Lugano.
Un'iscrizione sulla trabeazione reca: «AERE CI-
V1UM CONDITUM ANNO MDCCCXXXXIV» -
«fabbricato coi denari dei cittadini nel 1844», come
traduce il canonico Pietro Vegezzi42. Nel timpano
due geni alati sorreggono - «come per proteggere il
tempo» - l'orologio che nel contesto «greco-roma-
no» richiama perö gli orologi delle future stazioni
ferroviarie piuttosto che quelli tradizionali dei pa-
lazzi comunali. «Avvisando piü all'opinione attua-
le del bene anziehe aH'alternativa storica», lo scul-
tore aveva si coronato le «Farne» con serti di gloria,
ma aveva tralasciato gli attributi tradizionali, un
libro di storia e strumenti penali: i deputati non
andavano spaventati dal concetto barocco della tragi

litä del la gloria umanae della storia quale giudice
della loro condotta. Questa «opinione attuale» si
riflette anche nella raffigurazione della religione:
non viene magnificata la potenza ecclesiastica.

bensi una «Religione del cuore ossia degli interessi
eterni», che si limita al sentimento, cedendo le

questioni temporali alia «Libertä». Analogo e il
rapporto fra le «Belle Arti» ed il «Commercio»4'.
La commissione edilizia aveva deciso di sostituire
«Concordia» e «Forza» con quella coppia simboli-
ca: in seguito perö essa venne aggiunta sotto forma
di due bassorilievi allegorici. Seguendo tale divi-
sione dei compiti. religione e arte potevano anche
fungere da filo conduttore all'interno del «tempio»
civico. mentre la facciata nel suo insieme rappre-
sentava l'aspetto secolare del governo. Nel vesti-
bolo furono collocate le statue di due ecclesiastici e

di due architetti- l'uno votatopiü alladecorazione,
Faltro alFingegneria. II vescovo di Pesaro. Giuseppe

Maria Luvini e il padre somasco Francesco
Soave. resosi benemerito nelFambito dell'educa-
zione, erano originari di Lugano, Giacomo Alber-
tolli e Domenico Fontana. i due «artisti licinesi»,
perlomeno del suo distretto.
Fu loro lodevolmcnte assegnala una sede durevole d'onorc nel-
rinterno del pala/.zo che comincib ad ornarsi di uomini licinesi
illuslri, delle cui statue o medaglie potrebbesi. eol volger degli
anni, ornare il porlicato a pubblico incoraggimcnto ed emulazio-
ne. Mosirerebbe cosi la palria. che sa guiderdonare (guidare) i

suoi figli che piü la onorano coi lalenli e colia virlü. che di virtude
vive la repubblica. Possano il genio delle scienze e dell'arti e la
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virtu dare nuovi uotruni illustn tiunesi, emuli dei prischi, da
collocarvisi44

Nel vano delle scale rimase libera una nicchia:
G G sperava che vi venisse sistemata un'allegoria
della «Veritä» Invece, nel 1846, vi fu innalzato un
monumento a Luigi Canonica. deceduto nell'anno
in cui era stata terminata la costruzione (ill 31).
I lavori plastici furono affidati per la maggior parte
ad artisti provenienti dal Ticino Francesco Somai-
ni (1795-1855), che aveva scolpito l rilievi dell'ar-
co della Pace di Milano e che ricopriva la carica di
Consigliere accademico dell'Imperatore austriaco.
diede forma alle otto figure femmimli della faccia-
ta4\ Gli scultori di tre delle statue nel vestibolo
appartenevano alia generazione degli architetti ti-
cinesi che avevano dovuto cedere l'incarico a Mo-
raglia Antonio Galli (1811-1851), di Viggiü,
Giovanni Pandiani (1808-1879), di Milano, d brescia-
no Giovanni Labus Pel Feffigie del vescovo Luvi-
ni, la cittä incaricö il giovane e ancora sconosciuto
Vincenzo Vela (1820-1891), di Ligoinetto Questi
pervenne, per la puma volta nella scultura, a quel
«verismo» che doveva porre tine al classicismo.
La costruzione di villa Ciam e del Palazzo Civico
valori/zava due dei tre elementi principali del
«fronte» di Lugano che guarda il Ceresio, confe-
rendo inoltre alia cittä un orientamento verso il
lago La trasformazione della sua «ala meridiona-
le», costituita dal convento minoritico di S Maria
degli Angioli, venne mtrapiesa soltanto nel sesto
decenmo dell'Ottocento Per contio, nel terreno a

sud della cittä sorse in concomitanza con le prime
due costruzioni un altro monumento del Ticino
liberale - il ponte-diga di Melide46. Fin dall'inizio
della costruzione delle strade cantonali, Fingegner
Giuseppe Fe (1741-1807), attivo in Lombardia, si
era adoperato per ottenere la concessione di un
ponte fra Melide e Bissone47. Nel 1819, quando fu
inaugurata la strada cantonale da Lugano a Chias-
so, si rimediö alia lacuna con un servizio di traghet-
to. In seguito a una mozione granconsigliare del
luganese Francesco Riva, nel 1838, il Governo
incaricö 1'ingegnere cantonale Angelo Somazzi
(1802-1892) di procedere a misuraziom, in base
alle quali nel 1841 tu bandito un concorso. Nello
stesso tempo, 1'ingegnere comasco Francesco Sca-
lini presento di propria lmziativa un piano per un
ponte in pietra. Gli esperti scartarono sia progetti di
ponti sospesi, come quello di Marc Seguin, origi-
nario di Lione, il quale nel 1823 con Guillaume
Henri Dufour aveva reahzzato a Ginevra il pnmo
ponte permanente di questo tipo, sia il piano del-
1'ingegner Giulio Pocobelli (1764-1843) che, con
le sue trenta arcate, sarebbe diventato un ponte in
pietra monumentale, circa tre volte piü grande del
ponte della Torrettadi Bellinzona48 Alia fine s'im-

pose Pasquale Lucchini con una soluzione di pram-
matica, egli proponeva, come Fingegnere nulanese
Sarti. 1'innalzamento di unadiga Negli anni 1844—

1847. il libeiale Lucchini, che da muratore era
divenuto imprenditore edile, dimostro con l'eccel-
lente realizzazione del progetto di essere capace
tanto quanto il brillante ed istiuito Somazzi, il
quale nonostante le sue idee conservatrici aveva
potuto mantenere il posto di funzionario statale e si
sarebbe volontieri addossato la costruzione del

ponte. Nel 1847 Lucchini assunse al posto suo la

carica di ingegnere cantonale
Quale degno compenso per aver edificato il palaz-
zo del Governo, il cantone offri a Lugano questo
colossale accesso II Governo cittadino perö, che

aveva forse sperato di tnsediarsi nel nuovo edificio,
dovette limanere nei suoi locall del vecchio ospe-
dale (Via della Posta), e questo anche in seguito,
quando nel 1851 il Governo cantonale si trasteri a

Bellinzona Le spese di costruzione del Palazzo
Civico avevano superato di gian lunga i pieventivi,
non losse altro che per la dispendiosa sostruzione
con pah Ma pure la situazione politica generale era
mutata Con la vittoria sul «Sonderbund», la posi-
zione del Ticino nei riguardi della Santa Alleanza
si era certamente rafforzata, ma la costituzione
tedeiale del 1848 limito la sovramta della Repub-
blica del Ticino, e la sohdarieta dei politici liberal)
confederati. che s'atteggiavano a uomini di stato.
con l colleghi ticinesi nell'impegno assunto nei
riguardi del Risorgimento italiano ando sensibil-
mente rattreddandosi Nel 1848, con la sconfitta
delle torze liberale-borghesi in Italia, la pressione
austriaca sul Ticino si acul, culminando con il
«blocco della tame» tra il 1853 e il 1855, che getto il
cantone in una grave crisi
In compenso la Svizzera meridionale acquis!, gra-
zie ai numerosi rifugiati politici, alcum eminent!
rappresentanti dell'intellighenzia italiana Piü tar-
di, alcum tornarono in Italia, altri rimasero, cos! il
repubblicano Carlo Cattaneo (1801-1869), giä
legato alia Svizzera per la sua amicizia con Stefano
Franscini49. II giurista Cattaneo corrispondeva al-
1'immagine dell'uomo «pohteemeo» che l'omoni-
ma rivista, da lui fondata nel 1838, aveva sviluppa-
to come ideale dell'attivo cittadino repubblicano.
Nonostante che la moltephcita dei suoi interessi
tacesse di lui un erede della cultura universale
barocca, si adoperö per la specializzazione del-
Fistruzione tecnica. Quale relatore di unacommis-
sione per la riforma scolastica, inoltrata nel 1848,

pretese che il «protessionista specializzato» sosti-
tuisse l'«ingegnere civile architetto» tendente al
dilettantismo50. In Italia si fece fronte a questa
esigenza solo nel 1863, con la fondazione del-
Flstituto tecmco superiore di Milano Per contio,
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III. 31 Lugano. Palazzo Civico. Tondo in rilicvo con Pallegoria
deirarchilcttura. dal monumcnto alParchitetlo Luigi Canonica
cscguito nel 1846 dallo scullorc R. Monli.

Cattaneo pote realizzarc i suoi progetti in Ticino.
Nei 1852 fu chiamato, con lo scienziato italiano
Giovanni Cantoni (1819-1887), a elaborare un pro-
gramma per Lorganizzazione della scuola secon-
daria cantonale51. A quel tempo era direttore del

dipartimento delta Pubblica Educazione Filippo
Ciani, il «pensieroso» dei due fratelli. Nel 1844,
insieme con Giacomo, egli aveva fondato a Lugano
il primo asilo infantile del cantone (Piazza Ciocca-
ro). E giä nel 1841. come membro del Gran Consi-
glio, s'era prodigato per la riforma carceraria del
Ticino e per la costruzione di un penitenziario a

Lugano (Via Pretoria no 16)52. 11 Ticino e Lugano
ottennero, con il Liceo cantonale, una scuola all'in-
segna del «progresso scientifico civile» (Contrada
di Verla). Nel suo progetto. Cattaneo aveva pure
suggerito 1'introduzione di un «corso d'ingegneria
pratica». Da esso doveva trarre giovamcnto il
«grandissimo numero di giovani. che si reca a cer-
care in lontani paesi lavoro in diversi generi di
costruzione: assomiglierebbe al corso attuale degli
Agrimensori italiani, o meglio a quello degli Inge-
gneri inglesi o americani»53. Occorreva che gli
artigiani raggiungessero un livello tale da essere in
grado di presentare un progetto o un rapporto «in
buona forma», e stendere un resoconto sulla loro
attivitä. Come nel caso del conservatore Luigi Fon-
tana, gli sforzi tesi a permeare di riflessione scienti-
fica la pratica edile artigiana s'accompagnano ad

una professione di fede classicistica; in opposizio-
ne ai primi timidi tentativi dell'eclettismo storici-
stico milanese degli anni quaranta dell'Ottocento,

Cattaneo aveva decisamente portato in campo 1'au-
toritä di Albertolli.
Con il corso di architettura tenuto al Liceo cantonale

nacque. due anni primadell'aperturadel Politec-
nico federale, una scuola tecnica ticinese. 1 primi
insegnanti furono I'ingegnere Paolo Viglezio
(1815-1888), I'architetto Giuseppe Fraschina
(1817-1891) - un nipote di Pietro Nobile-e I'italiano

Francesco Rodriguez (1824-1908); fra i primi
allievi si annovero Giovanni Ferri (1837-1930). il
figlio delFincisore e docente di disegno Felice Ferri

54. Dopo la formazione di base a Lugano, si era
diplomato in ingegneria all'ateneo di Pavia e aveva
conseguito il dottorato in fisica e matematica. Dal
1860 al 1861 figurava iscritto all"Istituto tecnico
Carlo Cattaneo di Milano, che allora era diretto
dall'ex insegnante liceale di Ferri. Francesco
Rodriguez55. L'istituto, fin verso il volgere del secolo,
venne frequentato da numerosi architetti ticinesi
esordienti. Nuovamente a Lugano dal 1863, Ferri
elaboro progetti per la Riva Albertolli. per i Viali
Stefano Franscini e Carlo Cattaneo e per la siste-
mazione della scarpata della stazione (Area ferro-
riaria). Ma egli attinse la notorietä soprattutto per
le sue ricerche sul clima, alle quali era stato avviato
dal suo maestro Giovanni Cantoni, piü tardi pro-
motore della meteorologia in Italia56. Ferri corri-
sponde in modo esemplare all'ideale culturale per-
seguito da Cattaneo; egli lo trasmise a numerose
generazioni di Scolari durante la sua attivitä didatti-
ca piü che cinquantennale al Liceo, dove, dal 1877
al 1881 e dal 1903 al 1914 rivesti la carica di direttore.

Tuttavia. nel contesto dell'eta della grande indu-
stria, cresciuta nell'ultimo terzo del secolo, il poli-
tecnicismo repubblicano-illuministico della scuola
di Cattaneo appariva antiquato; il fatto che soltanto
nel 1888, dopo sforzi durati anni e parecchie rifor-
me, il diploma del corso tecnico sia stato ricono-
sciuto come lasciapassare per accedere al Politec-
nico federale, non e imputabile solo alia politica
d'istruzione antiliberale del partito conservatore,
al governo dal 1877.
Nel 1852 il Liceo cantonale era stato insediato nel
convento somasco, ormai soppresso, vicino alia
chiesa di S. Antonio (Contrada di Verla). Giä nel
1848 il Cantone aveva abolito tre conventi lugane-
si. In quello di S. Margherita venne installata la
caserma, e piü tardi la scuola elementare cantonale
(Via Pretorio no 10). 11 cambiamento piü spettaco-
lare lo sub) il convento dei frati minori di S. Maria
degli Angioli, dove Oldelli aveva redatto il suo
dizionario degli «uomini illustri» e degli «artisti
ticinesi». Fra il 1851 e il 1855, Giacomo Ciani lo
trasformo in albergo (Piazza Luini no 2; ill. 32).
Come giä era avvenuto per la sua villa, assunse
come architetto Luigi Clerichetti, attivo a Milano.
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II convento delle benedettine di S Caterina venne
acquistato dall'ingegner Pasquale Lucchini, che ne
fece la sua dimora (Via Pen ni 9-13). vendendo la
chiesa a quella confraternitä, ll cui tempio era stato
demolitopei lacostruzione del Palazzo Civico Nel
1854 lasciö la carica di ingegnere cantonale e apri a

Lugano un setilicio (Cotso Pestalozzi ni 23-27)
Questo fabbricato diede avvio all'ampliamento
della cittä verso nord. Contemporaneamente perö
esso prolungö la fuga del caseggiato formato dalle
all settentrionali dei conventi delle cappuccine e

delle agostiniane, tanto da chiudere, similmente a

una cinta muraria. la cittä vecchia verso la pianura
del Cassarate (Corso Pestalozzi/Via Pretoria
no 10) Questa ambiguitäfraespansioneedelimita-
zione risuona anclie nell'opera architettonica, che

rappresenta ll contnbuto piü signihcativo di
Lucchini alla storia dell'edilizia cittadina Allorquan-
do, dai 1863 al 1869. Lugano ospitö per la seconda
ed ultima volta il Governo cantonale. negli anm
1864-1867 venne ieali//ata secondo i suoi piani la

costiu/ione del piimo quai della cittä, la Riva Vela

(ill 35) Con Giovanni Fern, Lucchini ne progetto
anche 1'ampliamento verso est, la Rna AlbertoUi,
creata tra il 1882 e il 1887. che diede energico
risalto aH'orientamento della cittä in direzione del
lago L'estensione dell'arco del quai pare essere
una risposta all'ampia curva disegnata dalla linea
ferroviaria. che sul versante della collina compie
un movimento contrario a quello della baia lugane-
se, per pot seguire l'andamento del golfo di Paradiso

(Ai ea feiumana)
Pure la terrovia del San Gottardo e legata al nome
di Lucchini''7 L'idea di un collegamento terro-
viario attraverso le Alpi nacque pochi anm dopo
l'apertura della strada carrozzabile del passo. Nel
1845. l cantom San Gallo, Grigiom e Ticino e il
regno di Sardegna si accordarono per giungere a un

collegamento ferroviario tra il Piemonte e il lago di
Costanza attraverso il Lucomagno. Lucchini. nel

corso della costruzione del ponte di Melide, aveva
giä cooperato con una societä ferroviaria pnvata,
che nel 1846 ottenne la concessione per le strade
ferrate nel Ticino in direzione del Lucomagno. Nel
1847 questa soluzione venne approvata durante un
raduno a Lugano, e nel 1851 fissata in un contratto
tra Piemonte e Svizzera. Ma nello stesso anno.
lTngegner Gottlieb Koller presentö il primo serio
progetto per una terrovia del Gottardo, e l'anno
seguente Pasquale Lucchini pubblicö uno studio
relativo alio stesso proposito, al quale ne dovevano
seguire altri quattro. Nel 1856 anche Cattaneoentrö
nel dibattito a favore del San Gottardo e nel 1857

Giuseppe Pioda (1808-1882), sul piano politico il
principale sostenitore di quella linea ferroviaria,
divenne consigliere federale NelLltaha unificata

durante il 1859 sotto la guida di Sardegna-Piemon-
te, sembrava dovesse ancora una volta prevalere la
soluzione del Lucomagno. da essa auspicata, ma
determinanti pei il nuovo Stato si uvelarono gli
interessi di Milano - centra economico di cui Cat-
taneo si era assicurato Ladesione in tavore della
linea del San Gottardo Per quanto riguarda la S viz-
zeia, nel 1863 Zuugo si schierö dalla parte delle

regioni central) e occidentali del paese. propugna-
trici del Gottardo Questo spostamento di interessi
annunciö quello dell'area dell'Europa settentrio-
nale. dove l'impero austriaco perse Legemonia sul-
la Prussia, sotto il cui comando, successivamente,
la Germania venne unificata. Nel 1882, con l'apertura

della terrovia del Gottardo, la tradizionale via
della seta che si snodava diagonalmente da sud-
ovest verso nord-est venne sostituitada un «ferreo»
asse nord-sud. Tale spostamento acquistö validitä
anche tramite il maggiore sviluppo conseguito dalla

linea ferroviaria che da Lugano conduceva a Conto

e Milano rispetto alia linea del lago Maggiore.
Alia reali77a7ione della feirovia del Gottardo ave-
vano contribuito, accanto alle conquiste nella tec-
nica del tiatoro, anche i progressi nella cartogratia,
grazie ai quali i progettisti ebbero a disposizione
per la prima volta unTmmagine esatta della topo-
grafia delle Alpi e delle vallate prealpme. Nel 1835.
Johann Eschmann riusci a stabilire il printo con-
giungimento trigonometrico sopra le Alpi con la
Svizzera meridionale59. Nel 1846 alcuni editori, fra
l quali «Jacques Ciani» di Lugano, pubblicarono
una Cat ta della Repubblu a e Cantone del Ticino e

dei suoi Conto) tu Lonibai di Questa carta del
cantone. realizzata dal tedesco Ernst Heinrich Michaelis

(1794-1873), superö la rappiesentazione del
Ticino nella carta del Regno lombardo-veneto, che

era stata data alle stampe nel 1833 dal comando del

sottocapo di stato maggiore austriaco6". Con un
decreto cantonale del 1845 per il rinnovamento del
catasto. anche Lugano ebbe la sua prima, moderna
pianta della cittä, eseguita nel 1849 dalLingegnere
ntilanese Giuseppe D0710 (ill. 24). La seconda

pianta e dell'ingegner Giovanni Luvini. nel 1856,

quando questa carta venne litografata. le regioni
ticinesi della topogratia nazionale svizzera. alla
quale si lavorava dal 1851, erano giä terminate, il
foglio XXIV contenente Lugano tu pubbhcato nel
1855

Sull'imponente cantiere della ferrovia del Gottardo,

numerosi ingegneri ticinesi trovarono lavoro e

la possibihtä di approfondire la specializzazione,
vagheggiata da Cattaneo. Nel 1855. tre anm dopo
l'apertura della linea del San Gottardo, a Belhnzo-
na venne fondata la Societä degli ingegneri ed
architetti del Cantone Ticino, che finoal 1932 rima-
se indipendente da quella svizzera. Nell'associa-
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/ione di categoria donnnarono gli ingegneri; sul-
l'edili/ia la costruzione delle teirovie esercitö un
intlusso solo indiretto e a lunga scadenza. La sta-
zione di Lugano fu progettata dall'architctto in

capo della «Gotthaidbahn», A. Goller, ed cseguita
dall'imprenditore edile ticinese Enrico Demaitini
(1838-1886). attivo anche in Italia (Aiea feirovia-
ria) Successivamente. questi volle engersi una
villa nci prcssi della stazione, su piani di Augusto
Guidini (1853-1928) (V la Massagno no 9). AI Gui-
dini fu affidata pure la realizzazione delle strutture
per la testa del Tiro Federale, organizzato nel 1883

(Vwle Castagnola) Nel periodo antecedente la si-
tuazione congiunturale dell'edili/ia determinata
dalla ferrovia. che raggiunse proporzioni piü ampie
solo verso la fine del secolo. va collocata la costru-
zione del castello di Tievano, degh annt 1863-1871
(Via Trevano, ill. 39). Ad attrarre nella regione di
Lugano d comnnttente dellacostruzione, d magnate

russo delle teirovie, barone Paul von dei Wies
(1825-1881), furono piobabilmente gh ailisti tici-
nesi operanti in Russia. Ci e tramandata la collabo-
razione di numerosi architetti e scultori, senza che
si sappia, tuttavia, quale sia stato l'apporto del
singolo all'opera complessiva: Francesco Botta
(1820-1903). di Rancate. scultore a Pietroburgo,
Giuseppe Bernardazzi (1816-1891). di Pambio. do-
po il suo ritorno dalla Russia, insegnantedi disegno
a Biasca. Agno e Lugano. Bernhard Simon, di San

Gallo, pure per lungo tempo attivo in Russia; Antonio

Croci (1823-1884). un allievo di Luigi Fontana;
Giovanni Sottovia; Bernardino Maraini (nato nel
1841). nipote del maestro di disegno e per qualche
tempo «ingegnete comunale», Grato Maraini. Botta.

Croci e Maraini operarono anche a Nizza, dove
Von der Wies aveva fatto costruirc un'altra grande
villa. Vincenzo Vela creö le cariatidi di un tempio
balneare nel parco, il siciliano Vincenzo Ragusa i

rilievi dei frontoni della facciata sud (ill. 167)
Nondimeno, il primo «artista ticinese» che pote, a

Lugano, affennarsi quale architetto costruttore, la-
sciando un'opera documentata, fu Antonio Defilip-
pis (1817-1885). Quando nel 1866 divise con
Giuseppe Trezzini (1831—1885) — anch'egli tornato dalla

Russia - l'mcarico per la costruzione del Preto-
rio e delle carceri cantonali (Via Pretoria no 16;

ill 154.155), era trascorso un intero quarto di secolo
dal compimento delFultimo grande edificio pub-

blico di Lugano. II fabbricato. realizzato negli anm
1870-1871. venne in parte finanziato con il ricavato
della vendita del vecchio Pretorio luganese di Piazza

Riforma; ad acquistarlo era stato lo stesso Defi-
lippis, che lo trasformö in casa d'affitto (Piazza
Rifoima no 5; ill. 157). Nel 1876 Tarchitetto desti-
nö pure la vecchia dogana del mercato del giano
(Piazza Rezzonico no 7) a casa d'appartamenti. e

nel 1875 eresse in V ui Canova il nuovo palazzo
della Posta (ill. 99) Mentre la villa Trevano appare
come una propaggine di quel classicismo che carat-
tenzza gli edifici degli artisti ticinesi in Russia, il
Pietono cantonale e il palazzo della Posta sono
paragonabih alle coeve opere neoiinascimentali di
Milano e della Svizzera settentnonale. Stranamen-
te, a Lugano non si tiova alcun esempio di quello
«Stile patriottico», che era in voga y Milano attorno
al 1860 ed al quale si ispira la «Casa rossa» di
Bellinzona61 Proprio solo le teste nei frontoni so-

pia le finestre dell'hötel Du Pare ricordano tutt'al
piLi i delicati oinamenti in terracotta, nei quali era
specializzata la bottega del campionese Andrea
Boni.

2.3 Hotel du Pare e villa nel parco:
dall'esule all'ospite d'albergo

Nel 1848 lu messo in eserci/io il piimo battello a

vapore sul lago di Lugano (Navigazione, ill. 3). II
«Ticino» era stato costruito su ordine della Societä
terroviaria mertdionale, un'affiliata della Societä
ferroviaria del Lucomagno, e, quale elemento con-
nettivo della progettata linea Bellinzona-Chtasso.
doveva untre Lugano a Capolago. Sebbene di 25,
rispettivamente 22 anm piü giovane di quella del
lago Lemano e del lago Maggiore, la navigazione a

vapore sul Ceresio cessö dopo soli tre anm di attivita.

Nel 1855. allorche gli austnaci revocarono il
«blocco della fame» contro il Ticino, la Camera di
commercio della cittä di Lugano prese l'iniziativa
di fondare una Societä di navigazione a vapore sul
Ceresio.
Nello stesso anno 1855, quando venne varato il
battello a vapore «Ceresio», fu inaugurato l'hötel
Du Pare (Piazza Lium no 2); dopo la soppressione
del convento dei frati minori di S. Maria degli
Angtoli, nel 1850 Giacomo Ciani aveva acquistato
I'immobile per costruire al suo posto un albergo
(ill. 32, 137). Su constglio del colonnello Giacomo
Luvini-Perseghini, chiamö Alessandro Beha
(1821-1901) come consulente e direttore. L'alber-
gatore, proveniente dalla Foresta Nera, a quei tempi

era gereute della sede della corporazione (Zunfthaus)

«Zum Distelzwang», alias «Hotel des Gen-
tilshommes», a Bernaf'2. Con la costruzione dell'albergo.

tutti e tre gli elementi principali del fronte di
Lugano prospteiente il lago, vale a dire il palazzo
eptscopale. il palazzo del landscriba e il convento
degli umiliati, si presentavano sotto una nuova
veste. La parte mediana, ossia il Palazzo Civico,
appariva ora mcorniciata da una villa e da un albergo

dt lusso - entrambi propnetä degli influenti
fratelli Ciani. II turismo, rappresentato dalTele-
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mento architettonico meridionale. piü tardi doveva
occupare perö nella vita e nell'economia della cittä
uno spa/io molto maggiore di quanto potcsse allora
tmmaginare il fondatore dell'albergo lnveroanche
d pala//o concepito come monumento del parla-
mentarismo repubblicano, cui era stato assegnato d

posto d'onore nel fronte sul lago, dal 1851 ospitava
un albergo, e soltanto nel 1890 riassunse una tun-
zione pubblica. Dopo la partenza del Governo can-
tonale. l'edificio era stato preso in aftitto da Giaco-
mo Brocca, che vi apri l'«Albergo del Lago». Come

l'inaugura/ione degli alberghi, cost anche la

nuova tonda/ione della Societä di Navigaztone a

vapore e una pietra miliare nello svduppo del turi-
smo luganese. Gli miziatori previdero che un bat-
tello poteva servire non solo come me//o di tra-
sporto. in sostituzione della ferrovia: la domenica
dopo l'inaugura/ione della naviga/ione a vapore
venne orgarnz/ata la prima gita di piacere sul lago
di Lugano61.
La nuova attivita albeiglneia all'estremitä sud della

cittä vecchia si distingueva giä per l'insegna
«Hotel» dalle locande che accoglievano 1 passanti,
come il tradi/ionale albergo Svi/zero in Via Cano-
va. II nuovo albergo e uno dei primi esempi di
trasformazione di un convento in struttura attrezza-

ta per d turismo, ma nella storia delI"industila
alberghiera di lusso si inserisce piuttosto in ritardo:
i primi edifici di questo geneie erano giä sorti negli
anm trentadeH'Ottocento. Cronologicamente d L)u

Pare si annovera fra gli alberghi sul lago come lo
«Schweizerhot» di Lucerna, aperto nel 1845, ed il
«Beau-Rivage» di Lausanne-Ouchy, maugurato
nel 1861 AI contrario di questi pero. I'albergo
luganese non e un editicio rettangolare sviluppato
in senso trasversale Invece di subordinare gli ele-
menti delLampia e irregolare struttura all'ala est
rivolta verso la baia della cittä, l'architetto conlert
all'immobile l'aspetto di una costruzione a quattro
ah. su pianta quadrata, e lo dotö di due facciate
principali (dl. 32). La fiancata dell'ala est funge
contemporaneamente da avancorpo della tacciata
sud che e «fronte della cittä», la quale in questo
puntosi restringe a sole due tile di case. In tal modo
la costi u/ione si ta elemento di giunzione fra i golti
di Lugano e di Calprino-Paradiso. 11 paesaggio di
quest'ultimo pare esseie d giaidmo dell'eddicio,
che visto da sud si prescnta come un castello di
campagna di gusto neoclassico. Anche verso est, d

contrasto barocco tra cultura umana e natura sel-
vaggia si dissolve. Qui la tacciata dell'albergo ha

l'aspetto di un palazzo cittadino; il lago, che le si

111 32 Foghetto pubblicitario per YHfitct et Pension du Pan a Lugano Litografia a colon di Vassalli ncavata da un avamprogetto
dell'archilclto Luigi Clerichetti diverso dai piani eseguiti Lugano. Colle/ione Camponovo
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III. 33 Lugano. Vedula panoramica da sud, 1839. di Giuseppe Bernardazzi e Carlo Saski. incisa da Louis Cherbuin; con dedica alla
scriltrice romena Dora d'lstria. In secondo piano le ville Malpensata, Washington. Tanzina e Vassalli-Ccrutti. nonchc Phötcl du Pare.
Borna, Bibliotcca nazionale.

apre davanti, setnbra una piazza: ma. invece di
carrozze e calessi. transitano battelli a vapore e

bardie. II piccolo quai dinanzi all'albergo - quasi
la forma negativa del ponte di un battello - ricalca
il profilo ad arco del golfo di Lugano (ill. 157). Nel
mezzo si protende una piatlaforma con una scalina-
ta doppia, che porta all'acqua. Nel 1856 in quello
spazio venne collocato un cono roccioso. la cut'

sagoma richiama il San Salvatore. Ai suoi piedi
scaturiva una sorgente artificiale, in cirna campeg-
giava, simile a una polena. una statua di Tell rivolta
verso 1'albergo64. Giacomo Ciani pregö le autoritä
cittadine di vietare alle lavandaie di stendere il
bucato in un luogo cost «civilizzato» -
se no. io sarei costretto, mio malgrado, a sospendcre qualunque
ahro abbcllimcnto. fra cui quello del la statua del Tell, che lo
scultore Vela sta lavorando per la fontana. Le SSLL saranno del
mio avviso. che un Tell in mezzo ai cenci delle lavandaie e cosa
che non puo andareh\

I due padiglioni agli angoli delLesedra formata
d a 11 a Riva Tell (Piazza Litini) erano degli oratori
(ill. 21). Contrariamente allacappelladi S. Antonio
del convento dei francescani. essi vennero rimossi
solo in un secondo tempo. L'oratorio «bramante-
sco» di S. Elisabetta, sul delta del Tassino. dopo il
1826 fu adibito a deposito del sale e giä nel 1844

entro in possesso del Ciani che. terminata la costru-
zione dell'albergo, vagheggiava di impiantare al

suo posto uno stabilimento balneare piü grande di
quello che Gottardo Airoldi aveva fatto installare
nel 1844 davanti alla sua casa in Piazza Bandoria.
Ma poi l'oratorio venne utilizzato per le funzioni
religiose inglese e tedesca e servi, per cost dire, da

cappella di palazzo dell'albergo (ill. 137), come
avvenne piü tardi per l'oratorio dei SS. Pietro e

Andrea, presso l'albergo Villa Castagnola (Viale
Castagnola. dopo il no 31: ill. 103).
A sud dell'albergo sorgeva la villa Tanzina (Riva
Caccia), cosi chiamata secondo il conte italiano
Tanzi, che nel 1797 aveva acquistato I'immobile ed
in seguito l'aveva rinnovato. Dal 1842 era in pos¬

sesso di Abbondio Chialiva (nato nel 1802). Come i

Ciani. a causa della sua partecipazione alla congiu-
ra dei carbonari, questi aveva dovuto lasciare 1"Italia.

Stando a quanto si dice, egli si era arricchito in
Peru, grazie al rinvenimento di una ntiniera d'oro.
Antonio Fogazzaro lo prese a model lo per la figura
del conte Orntengo nel romanzo Maiombra, del
188166. Nel 1859, Chialiva eresse nel suo giardino
un tempietto circolare, ove pose il busto bronzeo di
Giorgio Washington (ill. 33. 56). Piü a sud, piantö
una wellingtonia che sarebbe diventata meta di
pellegrinaggi in memoria del Risorgimento: laTan-
zina era stata un luogo di rifugio di numerosi com-
battenti italiani per la libertä e la dimora prediletta
di Mazzini durante i suoi soggiorni a Lugano. Pure
altre ville e case luganesi sono legate al nome del
Risorgimento. La palazzina AIbertolIi. dopo il
1835. venne abitata dall'esule Angelo Vedani
(1798-1884) (Via Canova no 12). Carlo Cattaneo,
con la ntoglie inglese, trovo alloggio nel casino di
Pietro Peri, a Castagnola, dove visse cosi semplice-
mente come Mazzini nella Tanzina. A villa Ciani
(Parco Civico) si fornto una vera e propria corte: da
tutte le regioni confluirono politici, scienziati, let-
terati. a chiedere appoggi ai Ciani. Gli ospiti veni-
vano accolti con molta generosita, ma i padroni di
casa avevano scelto - come ci e tramandato - di
bere solo acqua67. Ai modi concilianti e sentimen-
tali assunti dai compagni d'esilio d'un tempo, quali
la principessa Belgioioso-Trivulzio (1808-1871), i

Ciani voltarono bruscamente le spalle68.
I Ciani potrebbero aver concepito l'albergo del
Parco anche come una sorta di casa degli ospiti. per
quella societa ntondana che volevano tener lontana
dal «cenacolo di villa Ciani». Mentre la, dove anti-
camente sorgeva il castello milanese. i rivoluziona-
ri si radunavano quasi a forntare una comunita
monastica, qui piü tardi negli anni dovevacompari-
re, di quando in quando, «l'altae la massima aristo-
crazia europea...», come se si fosse «data rendezvous»

nel convento dei frati mendicanti di un tern-
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poM. La prima lämosa ospite del I" hotel Du Pare fu
la prineipessa rumena Elena Ghika (1829-1868),
nipote del sovrano di Valacchia rovesciato, scrittri-
ce con ideali nazionalistici e liberali. nota con lo

pseudonimodi Dora d'Istria. Dopo che la scrittrice.
in Svizzera. aveva fatto «parlare di se per una fallita
scalata del la Jungfrau e di una seguente, riuscita
salita del Mönch», trovö «asilo, per l'inverno, al-
l'Albergodel Parco. a Lugano..., dove, fra le bufere
del tempo, abbandono la sua bella anima al paradi-
so filanlropico della pace»70.1 liberali ebbero occa-
sione di difendere la prineipessa dagli attacchi del
Credente, che l'aveva bollata come nemica della
Madonna, e nel 1859 Giuseppe Bernardazzi (1816-
1891), un architetto giä attivo in Russia, le dedicö
un'immagine panoramica di Lugano (ill. 33) che

aveva realizzato con il polacco Karol Saski (ca.
1818-1872).
Stando aila testimonianza di Alexander Beha, i

primi anni di esereizio dell'albergo furonodifficili.
La stagione si riduceva a soli quatlro mesi invernali
e gli stranieri venivano sviati «dagli eccessi spudo-

rati dei cosiddetti <en-

gageurs>: dovevano
percorrere Lugano in

poche ore... per ritro-
varsi. la sera, nel loro
albergo dietro le por-
te di Milano»71. An-
che ai pregi climatici
di Lugano non venne
resa giustizia. poiche
per i «medici d'alber-
go ambulanti... spira
aria cattiva, laddove
non si possono tare
buoni affari»72. E ve-
ro che nel 1855. anno

I.'Orrido d'Osieno,

III. 34 L'orrido e la pe-
scara di Osteno. una meta
d'escursione nei d inlorni di
Lugano. Xilografia di
Johannes Weber. 1885. Ponte:

Jakob Hardmeyer.
Lugono e le linee di congiun-
zione dei tre laghi. Zurigo
1886.

dell'inaugurazione delPhötel. era apparsa la prima
guida della citta7'. un Manuale ad uso del forastiere

in Lugano, ovvero guida storico-artistica della
citta e dei contorni, compilazione di Giuseppe
Nobile Dottor Pasc/uuligo. Ma il titolo prolisso
dimostra che il manuale si addiceva meno agli
ospiti d'albergo che a coloro i quali, come l'autore,
volevano vivere dentro e con la citta. Pasqualigo
(1828-1887). un esule veneto. redattore di scritti di
medicina e storici. prese parte quale medico e capi-
tano a tutte le campagne delle guerre d'indipenden-
za italiana74. Nel 1866. Beha stesso pubblicö una
guida turistica di Lugano e i suoi dintorni. L'aveva
compilata con Laiuto dell'editore sangallese Iwan
von Tschudi (1816-1887). Dal 1855 Tschudi pub-
blicava con successo lo Schweizerführer, da lui
stesso scritto e apparso dopo il 1872 con il titolo di
Tourist in der Schweiz7*. Prendendo ad esempio
Karl von Baedeker, egli intendeva dare al «viaggia-
tore ricettivo». con «brevi informazioni», la possi-
bilitü «di provare quel diletto. che gli uomim di-
pendenti da prontuari e manuali traggono servil-
mente solo da queste loro guide»76. Beha era certa-
mente interessato anche alla clientela degli
escursionisti, a cui si rivolgeva Tschudi. ma piü di
tutto gli stavano a cuore gli «abitanti della grande
citta, che vogliono vedere suggestivi ambienti na-
turali. liberarsi dal duro lavoro e riposarsi». A
questi egli consigliava Lugano, perche fra i laghi
del 1"Italia del nord, in nessun altro luogo come qui
sono «riuniti in modo cost carino... tutti i vantaggi
immaginabili»77.
Tra le cose degne d'esser viste. Beha annovera,
accanto ai monumenti artistici. anche le «seterie e

filande del signor P. Lucchini» (Corso Pestalozzi,
ni 23-27):
Qui si vedrä con vivo intcrcssc, come donne e ragazze in lunghe
file, intonando quasi ininterrottamente i loro canti popolari. pre-
parano i bo//.oli grezzi in bacini piem di acqua calda, per dipana-
re il luccnte filo di seta, e come poi questa seta grezza verra
raffinata da diverse ingegnose macchine. per venir spedita a

lavora/ione ultimata78.

Dalla cittä, la guida conduce il turista negli imme-
diati dintorni. alla «cantina della cittä», i grotti di
Caprino. ed infine, suggerisce «escursioni piü
lunghe», fino alle isole Borromee. a Varese ed al lago
di Como. La vetta del monte San Salvatore «si puö
raggiungere con poca fatica», cost come il mondo
sotterraneo della gola dei pescatori e della grotta di
tufo a Osteno (ill. 34).
Nel 1881. un anno prima del completamento della
linea del San Gottardo, Beha diede alle stampe una
nuova edizione della sua guida. Verso il 1870 1

"albergo aveva conglobato, oltre al «Belvedere», due
altre dependance: il «Casino» e il «Beau-Sejour»,
che era stato sistemato nella villa Vassalli-Cerutti
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III. 35 Lugano. Riva Vincenzo Vela, il primo quai di Lugano coslruito negli anni 1X64-1867 .su piani dcH'ingegner Pasquale Lucchini.
Guazzo di Caratti. 1883. Lugano. Ufficio tecnico.

(Piazza Luini. no 3. Riva Caccia). Dal 1864 al 1867,

l'ingegner Lucchini - riprendendo e sviluppando
l'idea della Riva Teil - aveva realizzato fra l'alber-
go del Parcoe palazzo Airoldi il primo lungolago di

Lugano: una stretta strada e un striscia pedonale di
uguale larghezza, rischiarati da lanterne, che veni-
vano alimentate dall'officinadel gas inaugurata nel
1864. Da parapetto fungeva un nuiro. interrotto
solo da passaggi per accedere alle scalinate coniche
degli imbarcaderi. Grazie alle ricerche di Giovanni
Ferri. Beha pote documentare statisticamente la
«dolcezza incantevole» del clima luganese (v. cap.
1.1: 1864). AI Ferri si rifece anche il medico tedesco
Pietro Cornils. il quale, pubblicando la sua guida
nel 1882. innanzi tutto volle «dare un'idea il piü
possibile fedele del clima locale»79. L'estate luganese

veniva esaltata per la sua relativa frescura.
poiche il turista di allora temeva in genere la cani-
cola. L'alta stagione perö non si svolgeva ancora
d'estate; si era tuttavia giä spostata dall'inverno
alFautunno - un cambiamento che coincise con il
passaggio dal turismo inglese a quello tedesco.
Nel Wanderbild di Lugano edito nel 1886. il mae¬

stro zurighese Jakob Hardmeyer (1826-1917) vede
il maggiore vantaggio della cittä nella sua posizio-
ne centrale, adatta all'escursionismo (ill. 57)80. A
cio avevano contribuito specialmente i raccordi
ferroviari fra i tre laghi: nel 1884 venne inaugurata
la linea Porlezza-Menaggio e nel 1885 quella da
Ponte Tresa a Luino. Committente e proprietaria
delle ferrovie era la Societä Navigazione Lago di
Lugano, la quale nel 1882 avcva subito una riorga-
nizzazione (Navigazione). II progetto di un colle-
gamento ferroviario fra Lugano ed i vicini laghi
risaliva all'anno 1872, quando avevapreso avvio la
costruzione delle linee ticinesi della «Gotthardbahn».

Del eomitato allora costituito facevano parte,

fra altri, Giovanni Ferri. Antonio Gabrini (1814—

1908), nipote ed erede dei Ciani, e Antonio Batta-
glini (1845-1923), figlio di Carlo Battaglini81.
L'«anima» delFimpresa fu perö l'ingegner
demente Maraini (1838-1905). Egli aveva frequenta-
to il Liceo cantonale negli anni eroici della sua
fondazione. Compiuti gli studi d'ingegneria a

Roma. lavorö a Costantinopoli e al canale di Suez, nel
1860 fu collaboratore di Garibaldi a Napoli, e poi
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proprietario e redattore del diritto liberale di sinistra

in Italia82. Nel 1873 fondö assieme a Carlo
Battaglini, Pasquale Veladini e altri la Banca della
Svizzera Italiana83. Prcsidenti del consiglio d'am-
ministrazione furono Veladini, dal 1875 al 1891

Pasquale Lucchini e dal 1891 al 1908 Maraini. Essi
riconobbero nel turismo un promettente settore
economico. Sotto la direzione di Giacomo Blankart
(1837-1925), dalla banca - con sede. dal 1880, nel
palazzo tardobarocco Riva in Piazza Bandoria (Via
Magatti, no 2) - provennero impulsi determinanti
alio sviluppo dell'industria turistica luganese.
La Lugano del «tempo dei battelli a vapore», nel
passaggio da «testa di ponte» del Risorgimento a

«punto focale» del turismo lacuale, e stata illustrata
in modo eloquente da Carlo Bossoli (1815-1884). II
pittore, nato a Lugano, era cresciuto a Odessa. Egli
segui, in veste di «cronista di immagini», le rivolte
e le campagne itaiiane, dal 1848 fino dH'uiiificazio-
ne. Nel 1850 dipinse il nuovo Palazzo Civico di
Lugano, e per d Teatro, rinnovato nel 1852, dotö d
sipario di una raffigurazione, che il pubblico chia-
mö «fiera di Altdorf»84. Gli schizzi di Lugano e

suoi dintorni che egli realizzö nel 1871 - alia vigilia
deM'inaugurazione dellaferrovia-precorrono, con
le loro prospettive grandangolari e i numerosi pa-
norami montani, Pampliamento del campo visivo
che la meccanizzazione delle vie di comunicazione
doveva comportare (ill. 23)85.
Nel 1887, Giuseppe Bernardazzi pubblico un'edi-
zione aggiornata della sua veduta panoramica di
Lugano del 1859: «A Carlo Battaglini cittadino
della patria benemerito, del lustro di Lugano pro-
motore ardente, questo panorama della Cittä della
quale e capo riverito ed amato l'Autore dedica». 11

golfo fra l'albergo del Parco e Paradiso-Calprino,
trent'anni prima ancora giardino della cittä. adesso
era gremito di ville, e altre erano disseminate sul-
l'arco collinare circostante Lugano. Fino agli inizi
del XX secolo, le guide potevano consigliare le
ville come amemtä facili da raggiungere, poi i

111. 36 Lugano, villa Luvini a Sassa. Trasformazione e ampha-
mento neogotico di una piccola casa di campagna, ca. 1820-1840.
Disegno apenna, 1859. Lugano, Collezione Camponovo.

III. 37 Lugano. Torre-belvedere a coronamento della villa Cia-
ni edificata da Luigi Clerichetti nel 1840-1843. Cfr. III. 27.

giardini tornarono a diventare «chiosi», come agli
albori dell'Ottocento, e le costruzioni scomparvero
in una fitta vegetazione. Nella sua guida, Beha
deplorava che le ville del lago di Lugano fossero
inferiori «nell'abbondanzadei loro tesori artistici e

nella grandezza delle loro culture» a quelle del lago
di Conto86. Tnfatti, le vecchie residenze di campagna.

i casini ed i rustici della regione di Lugano si
differenziano dalle masserie solo per gli sfarzosi
portali d'ingresso ai giardini ben curati, ed even-
tualmente per un roccolo, come nel caso della villa
Missori-Bonini a Montarina, che ospitö Franz Liszt
e la contessa di Agincourt (Via Montana, ni 10-
12). La sola villa di campagna caratterizzata da
un'iconologia piü ricercata e quella che Konrad
von Beroldingen aveva costruito nel 1687 a Casta-
gnola e che, dal 1732, si trovava in possesso della
famigliaRiva: all'approdo c'e un portale, affianca-
to da leoni, al pianterreno le stanze erano imprezio-
site da mosaici imitanti un regno delle grotte, men-
tre sul retro, ai piedi dell'altura, si schiudeva un
teatro d'acqua (Via Riviera: villa Favorita). Le
ville luganesi del classicismo non si rifacevano
perö a questa tradizione. La villa che attorno al
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1800 la famiglia Vassalli-Cerutti fece erigere a

mezzogiorno del convento dei frati minori di
S. Maria degli Angioli era un nitido corpo cubico,
inglobato nel muro di sostegno della terrazza che a

nord reggeva una rampa d'accesso (Riva Caccia).
Insensibile alle morbide linee del paesaggio luga-
nese, la voluminosa palazzina dal taglio incisivo
sovrastava da sud il panorama della cittä, fino al

sorgere dei grandi alberghi, sul t'inire del XIX seco-
lo. La villa costruita tra gli anni 1830-1840 sulla
terrazza a meridione di Besso e ristrutturata nel
1870 da Antonio Defilippis (Via Basilea) metteva
in discussione. per la prima volta, laposizione della
semicattedrale di S. Lorenzo quale coronamento
della cittä, finche questo ruolo non venne poi rico-
nosciuto alia stazione ferroviaria, eretta dal 1874 al

1877, Maggiormente integrata nel paesaggio appa-
riva invece la villa apertada una loggia panoramica
a tre arcate sotto il frontone mistilineo, che nel
1834, per volere del commerciante di Stoffe Davide
Enderlin (1784— 1860)87 da Lindau, nacque dalla
trasformazione di un rustico ubicato a monte del
convento minoritico di S. Maria degli Angioli (Via
Maraini, no 15). La torretta del belvedere, di stile
neogotico (ill. 143), e l'aiola circolare di alberi che
Enderlin collocö nel 1855 sulEalturadi Montarina,
appartengono alia tradizione del romantico giardi-
no all 'inglese, che trasfigura la natura (Via Montarina).

II monumento piü importante di Lugano del neogotico,

tanto raro in Ticino. resta tuttavia la villa della
famiglia Luvini, a Sassa, sorta verosimilmente fra
il 1820e il 1840, al postodi un belvedere settecente-
sco (Via Tesserete, no 10; ill. 36). Giä il rustico di
Stile tardobarocco della famiglia, a Vezia, presenta-
va degli sporti d'angolo. peculiari dell'architettura
castellana. Tuttavia piü congeniale al Ticino sarebbe

stato il fratello gemello del castello gotico, vale
a dire la casa di campagna italiana, ma stranamente
l'elemento caratterizzante di questo tipo di abita-
zione, la torre del belvedere, a Lugano compare
solo nel tardo Ottocento. Infatti, durante la realiz-
zazione di villa Ciani compiuta fra il 1840 e iI 1843,
l'architetto milanese Luigi Clerichetti adottö per il
belvedere il motivo tradizionale della torretta di
colmo. anziehe di una torre d'angolo (Parco Civi-
co). Nella sua creazione, tuttavia, echeggiano spic-
cate fantasie classicistico-rivoluzionarie: una
torretta cilindrica s'innalza da uno scapo ottagonale, i

cui spigoli sono ornati di grifoni dalla testa di leone
e nel quale si aprono finestre semicircolari - una
struttura fra il faro e la torre di guardia, fra la coffa e

I'osservatorio astronomico (ill. 37). II corpo della
villa, rigorosamente cubico, e il suo attico sembra-
no essere il basamento sproporzionato di questo
elemento terminale. II rigore geometrico della co-

struzione venne mitigato, a nord, da edifici annessi

spettanti alia parte colonica. Lo spazio che essi
racchiudevano non fungeva perö da cortile d'ono-
re, bensi da maneggio per Giacomo Ciani. Perciö
nel suo vertiee non si apriva un portale: si accedeva
al vano delle scale dai lati della villa, attraverso un
corridoio trasversale che divideva il corpo princi-
pale dagli edifici adiacenti. Analogamente alia
struttura di una carrozza. Tasse «borghese», di uso
comune, incrocia quello barocco, asse principaie e

direzionale. determinato dai fabbricati aggiunti e

dall'articolazione della facciata prospiciente il la-

go. Le sale piü cospicue non guardano ne il cortile
ne il lago, ma ad ovest, verso la cittä, e ad est, dove
si estendevano dei giardini alia francese. Con que-
staclassicisticaambiguitädi direzione, che caratte-
rizzerä anchc I "hotel Du Pare, bene si accorda la
tradizione secondo la quale i fratelli Ciani si scarn-
biassero semestralmente gli appartamenti. Anti-
quata appare pure l'assenza di corridoi interni e di
un cortile centrale a lucernario, che avrebbero reso
indipendenti le camere I'unadall'altra. In sorpren-
dente contrasto con l'esterno palladiano sta la pit-
tura decorativa di gusto neorococo dell'interno: i

r x
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111. 38 Lugano, villa Ciani. Soffitto della sala principaie affre-
scato con Pallegoria deirindipendenza ticinese.
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soffitti sono animati da uccelli e motivi floreali.
rabescature e grottesche, teste di sultani e concubine,

imperatori e artisti ticinesi, da cincscrie, pae-
saggi lacuali e alpini. 11 salone che da sulla cittä, al

piano nobile, in certo qual modo la sala del consi-
glio della villa, e quello piü riccamente ornato: nel

cantpo centrale della pittura illusionistica del sof-
fitto e raffigurata l'Elvezia. che nel 1798 concede la
libertä al giovane Ticino - in realtä il canton Lugano

della Repubblica Elvetica! ai lati sono dipinte
coppie in costume (ill. 38). Nello studiolo a nord si

trovano sulle pareti scene di cacciae pesca eseguite
alta maniera olandese.
Nel 1881. allorche Beha ripubblicö la sua guida
della cittä, la fama della «raffinata casa di campa-
gna» dei fratelli Ciani. nel frattempo dcceduli, era
ormai offuscata da una villa costruita negli anni
1863-1871 aTrevano, presso Canobbio (Via Trevano-,

ill. 39). «Maestosamente simile a un castello
principesco», questa coronava una colhna sporgen-
te. a nord di Lugano, sulla valle del Cassarate:

II pala//o c mvcio addobbato con un Iusso iegale; vi st trovano
molte tele di maestri viventi ed imporlanti, quali Knaus, Kaulbach,

acquistate a cilre enormi: parecchte staiue marmoree di
sculton lamosi. nel vano dellc scale uno Spartaco dt Vela, e il
piano terreno e omato di una quantita di splendide colonne in
marmo Inoltre. lo sfar/oso cdificio racchiude una cappella gre-
ca, corredata di quadri, vasi, sculture e drappeggt che. da soll.

devono avcrcostato me//o mil tone di Iranchi; negli ultnni tempi,
sono statt portati a termine un teatro e una sala per coneeiti
Quanto al giardino. non esiste nulla di piü grandioso un laghi
ltaliani, in estate e illummato da varie centinaiadi lampade a gas
e di notte of tie incantevoli immagini ai dintorni silen/iosi. Ac-
canto a un coro, il proprictano mantiene, per lutto l'anno. un'or-
chestia di 60-70 artisti sceltiss.

Committente dcll'edificio fu il barone russo Paul

von der Wies (1825-1881). che aveva guadagnato
un patrimonio con la costruzione della rete ferro-
viaria statale in Russia. Amante della musica e

compositore dilettante, fondö a Trevano un centro
musicale privato. Nel 1881. dopo essersi sparato
accanto al letto di morte della figlia. il suo regno si
frantumö81'. Verso il 1880, probabilmente ispirato
da questo castello. I'ingegner demente Maraini si
lece erigere una residen/a (ill. 40), la cui parte
principale era costituita da un atrio romano, come
nella villa Trevano (Via Tesserete, no 2). I piani
sono dei frareiio di Maraini. Bernardino. La villa
«pompeiana» sorgeva su un'altura a nord della
cittä, con vista sul Vesuvio luganese. Nelle immediate

vicinanze si trovava la roccaforte «gotica»
della villa Luvini, anteriore di un buon mezzo seco-
lo. Nelle ville che seguiranno, la torre del belvedere
della «casa di campagna italiana» sarä il motivo
conduttore, ma romanticismo e classicismo verran-
no con lei definitivamente congedati.

III. 39 Canobbio. Villa Trevano edificata nel 1863—1871 da diversi architetti per il barone Paul von der Wies. Solanum de VArnum
Fönte: Album fotografico Le Chateau de Trevano Lugano Suis.se, Letp/ig. Belim/.ona, Archivio cantonale.



251 Lugano

2.4 La Desola/ione

La utta di Lugano 11011 e ncui di monuincnti da giardino e da

pia//a an/i poverissimu I ic soli ne ha le statue delia desola/io-
ne e di Gughelmo IcILel obelisco di Piazza Indi/w/uU nza mala
puma hasta da sc sola a compensar tanta rade//al>0

L'obelisco defmito da una croce. eretto nel 1743 al

posto di una croce lignea, era stato trasformato solo
nel 1898 in un monumento all'indipendenza de!
Ticino. E la «Desolazione» apparteneva a una tom-
ba privata: soltanto nel 1912, dacche d parco Ciani
(Pauo Civuo) entrö in possesso della cittä. essa
divenne un'opera di domimo pubblico L'unico
vero «monumento da piazza». la tigura di Teil
davanti all'albergo del Parco (Piazza Luini), nel
1913 eia stato trasportato in Riva Albertolli e cosl
condannato al la «sorveglianza a vita del casino»1".
Nel 1907, quando la Fonda/ione Gottfried Ke 1 lei
acquistö lo «Spartaco» di Vincen/o Vela, fino allo-
ra di pi opt leta lussa. a Lugano si nchiese che la

statua venisse eretta in citta, cui eia legata dalla sua
storia. Come luoghi di colloca/ione furono propo-
sti la Piaz/a Ritoima e la corte del Palazzo Civico.
Nottambuli gettaiono nel lago il bustodi Washington

per mamfestaie a tavore della sistemazione
della scultura in Rna Caccia. Questa veitenza e la

decisione di cedeie in piestito 1'opera d'arte al

Museo Rath di Ginevia evidenziarono la carenza di
monumenti pubbhci a Lugano1". Per porvi rimedio.
in una piazza tra la Via Nassa e la Riva Vela nel
1921 venne hnalmente mnalzato un busto bronzeo
di Carlo Battaglini (1812-1888), di proporzioni su-
penort al naturale ed eseguito dallo scultore Luigi
Vassalli (1867-1933) (Piazza Ballaghni, ill. 14). A
quel momento perö, la critica d'arte internazionale
ormai non st taceva che scherno della «frenesia del
monumento» dello storicismo. Che Lugano fosse
rimasta cosi povera di monumenti all'aperto risie-
deva proprio nel fatto che il vincolo fra scultura e

architettura. tipico dell'epoca premoderna e ora
nvalutato dalla stessa critica internazionale non
aveva subito in Ticino quell'allentamento verifica-
tosi al nord del le Alpi; lo dimostra il Palazzo Civico

con il suo ricco appaiato plastico, di cui venne
dotato verso la metä dell'Ottocento.
Le prime due statue per cosi dire slegate dal conte-
sto architettomco eiano sorte, a Lugano, in prossi-
mitä del piü tamoso tesoro scultono della cittä, la
tacciata rinascimentale di S. Lorenzo. Si tratta del-
le raftigura7ioni di «Fede» e «Cantä» all'entiata
della terrazza della cattedrale. realizzata nel 1820

(\la Cattechale). Esse appaiono simili a statue
d'altare trasferite all'esterno, ma la loro colloca-
zione non significa un amphamento della sfeia
sacrale. E nchiamata piuttosto la croce di conciha-
zione situata suI lato nord della chiesa, eretta per

III 40 Lugano Vilia dell ingcgnci Clemcnte Maraim eretta cn
187S-18X0 dal Iratello Bernardino Caitolina postale

espiare un fatto di sangue che aveva profanato
Fedificio religioso: la terrazza del belvedere era
infatti stata costiuita a spese del cinntero. Con

questa tiaslormazione si mamfesta quell'astiazio-
nc illummistico-iomantica del culto dei morti, la

cui lestimonianza piü imporiante e rappresentata
dal cimiteio paesistico Pere Lachaise di Parigi im-
piantato nel 1804'". Tie anni dopo la riforma della
Costituzione del 1830, il Governo cantonale ticine-
se vietö Finumazione all'interno del le chiese ed

ingiunse ai comuni la costruzione di camposanti al
di fuori degli agglomerati. Nel 1835 venne maugu-
rato il cimiteio di Lugano (Piazza Pelh), che per
primo, in Ticino, era concepito lontano dalla chiesa;

gh «accatolici» ottennero un piccolo camposan-
to presso la chiesa di Loreto (\ la Loieto). Nel

primo caso si trattava di un'area quadrata sulla
pianura del Cassarate, a noid di Piazza Castello,
progettato dall'ingegner Paolo Viglezio (1805-
1888). E vero che parecchie tombe presentavano
«arabeschi e fiorami» neogotici1'4, nondimeno la

cappella del cimitero, con le sue colonne in stile
lonico, seguiva strettamente il gusto neoclassico.
In realta. il tipo di cimitero paesistico non nusci a

prender piede nelFambito culturale italiano Gia il
pnmo camposanto d"Italia, apprestato a partire dal
1815 da Rodolfo Vantini a Brescia, inizio la tradi-
zione del «cimiteio monumentale». II tipo derivö
dai progetti accadennci per cittä dei morti del
XVIII secolo e venne inteso quale erede del
Camposanto di Pisa. Mentre nel cimitero paesistico
Pere Lachaise le singole memone sono in genere
piccole strutture architettoniche. nel cimitero
monumentale italiano. pertinente al regno dell'archi-
tettura, prevalgono invece le opere scultone. Nel
XIX secolo. il monumento funerario divenne il

cantpo di attivita princtpale degli sculton italiani e

della Sviz.zera meridionale. Con esso. la statua
libera pote celebrare il suo tnonfo anche a Lugano
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- ma dai luoghi pubblici venne tenuta tanto piü
rigorosamente lontana.
A proposito del cimitero di Lugano, Pasqualigo,
nella sua guidadel 1855. ebbe parole di ammirazio-
ne soprattutto per la tomba della bambina Marietta
Vedani. di Vincenzo Vela:
Dico il vcro. quella gentile figura ha non so che di aereo, di svelto.
di celestiale. che ti invita a contemplarla piü t'iate... Questa
statuetta e lavoro d'un genio, che i posteriori saluteranno Pemulo
del Canova95.

II padre della defunta era Angelo Vedani, che nel
1835 aveva sposato la figliastra di Natale Albertol-
li%. II sepolcro di Albertoiii, scolpito da Francesco
Somaini (1798-1855) rappresenta il genere di mo-
numento funebre classicistico diffuso dal Canova
(Via Madonnetta, no 13). Nel 1842. il giovane
Vincenzo Vela, uscito vittorioso da un concorso a Ve-
nezia, aveva risvegliato la speranza che «entrerä
nel novero degli Uomini Illustri che hanno portato
st tanto onore alia diletta nostra Patria»97. Incari-
candolo di eseguire una slatua del veseovo Luvini,
la cittä di Lugano gli diede la possibilita di creare,

III. 41 «La Desolazione». scultura marmorea di Vincenzo Vela,
1850 (cfr. ill. 11). Fotografia di Grato Brunei. Fönte: La Svizzera
itahana neU'arte e nella natura, fasc. VII. Lugano 1915.

per la prima volta, un'opera a tutto rilievo (Piazza
Rifonna. no 1). Nell'osservare questa scultura, i

suoi contemporanei bene compresero dove stava la

differenza fra la maniera di Vela e quella di un
Canova o di un Somaini:
per muno del Vela, la pittura ha trovato il modo di venir tradotlae
resa nel marmo98.

Secondo il giudizio degli accademici, colmi d'invi-
dia, Fimpostazione pittorica dei panneggi celava
soltanto Fimperfetta padronanza del nudo da parte
del giovane artista. Allora Vela schizzö la figura
nudo dello «Spartaco», lo schiavo barbaro di origi-
ne tracia che aveva sfidato Roma. Poi, per Roma
parti lui stesso. dove progredi con la sua opera fino
a tarne il modello in gesso. Ma Vela lo lasciö
incompiuto per partecipare alia lotta contro i canto-
ni del «Sonderbund», ai quali appartenevano anche
gli antichi balivi della Svizzera meridionale. Nel
1848 prese parte ali insurrezione norditaliana contro

I'Austria. Con Finsuccesso del moto di ribellio-
ne si dileguö la speranza di un'ltalia repubblicana,
come Favevano perseguita Mazzini, Cattaneo e i

fratelli Ciani. Vela tornö all'arte. Nel 1850 pote
esporre lo Spartaco, eseguito in marmo. Nello stesso

anno, su ordinazione dei Ciani. creö la figura
femminile de «La Desolazione». L'anno dopo, en-
trambe le sculture vennero esposte con grande suc-
cesso all'Accademia di Brera, a Milano".
Quanto alio Spartaco, Vela s'era ispirato alle figure
di schiavi di Michelangelo e al David del Bernini,
per vincere, con pathos barocco, la rigiditä classici-
stica delle figurazioni plastiche di Antonio Canova:

ma la scelta di un tenia avulso dalla mitologia
dimostra che lo schiavo ribelle. cost come i «pugi-
li» del Canova. doveva presentarsi come una figura
dall'aspettoquotidiano (ill. 42)100. Pur nell'idealiz-
zaz.ione, il verismo di Vela conserva i tratti individua

1 i del modello. La somiglianza dello Spartaco
con la fisionomia del suo autore tradisce perö
anche Fintenzione autorappresentativa dello sculto-
re. Grazie ad un naturalismo, che ricorda preparati
anatomici. un semidio erculeo diviene un uomo
con un corpo del tutto comune, in atteggiamento
minaccioso e dai muscoli tesi. Ma il movimento
rischia di irrigidirsi in una posa «inverosimile» - la
toga legata ai fianchi a guisa di enorme pannolino
sembra incollare il ribelle alio zoccolo del monu-
mento. La Desolazione (ill. 41) rientra nella lunga
serie di raffigurazioni della malinconia; un suo
modello diretto e la figura sepolcrale di Lorenzo
Bartolini «L'Inconsolabile», che si trova a Pisa e
data dal 1840101. Simile alia Maddalena penitente
prostrata dal dolore, la donna non si cura delle sue
vesti e da cost la possibilita all'artista di mettere a
nudo le grazie fennninili. Vela fu tra i primi a

perfezionare quella tensione, propria dello storici-
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smo, fra durezza e levigate//a del marmo bianco e

laluminositänaturahsticadellecarm morbide. Egli
va considerate) un maestio nell'eiotiz/azione di
motivi innocenti Secondo un aneddoto. Vela
avrebbe annunciato alia sua futura moghe che po-
sava pei lui laiotturadel loro lidan/amento. al line
dt poter anali//aie la disperazione. La vedova di
Vela, interrogata da Romeo Man/oni, ll biografo
deh'artista, srne.nti questa stona che vede la vita
sacriticata per l'arte, e ne diede una versione diver-
sa, altrettanto tinta di sadismo: aH'origine del-
l'opera ci sarebbe stata una giovane donna, incon-
solabile per la morte del figlioletto, che Vela - a

quel tempi 1'artista era stato colpito dalla moite del
padre - avrebbe visto nel cimitero di Ligornetto102.
1 Ciam ordinarono la Desola/ione subito dopo gli
avvemmenti del 1848, dovettero intuire che questi
aviebbero leso detinitivo ll loro esilio paradisiaco.
La figura venne collocata su un monumento che i

Ciam avevano eretto gia nel 1837 a ricordo dei loro
gemtori (Patco Ctvico, ill. 11). Con questa polena,
la mahnconia avvolse la villa. La vista dalla «Cotta»

del tetto non era piü colma di speranze; la
cortina delle montagne ausonie doveva ora parere
ai tratelh un sipario calato. E possibile che a questi
anm risalga la trasformazione del giardino da clas-
sico-simmetrico a inglese: gli alberi esotici mizia-
rono a mvadeie la villa ed ll suo monumento, simil-
mente al castello della Bella Addormentata. Nel
1825 l tratelh si erano fatti ritraire da Francesco
Hayez come «gli apostoh Fihppo e Giacomo in

viaggio per le loro predicaziom»10'; nel 1895 Luigi
Rossi raffigurö i tratelh, ormai deceduti, come
vecchi nel loro «sacro boschetto», davanti alia De-
solazione. Giacomo conduce per ll braccio d fratel-
lo Fihppo, cieco104. Dopo la morte dei due Ciam, ll
monumento venne integrato dai busti dei defunti.
pure opere di Vincenzo Vela Sinnli a Offerte sacri-
ticali, le teste tuiono poste davanti all'immagine di
culto, spettralmente bianca eppure erotica, che tro-
neggiava sul monumento dei gemtori (ill. 11)

Romeo Manzom s'infuriö, non solo a causa di questi
due «candelabri», ma anche per r«ornbile lettoia»
innalzata a riparo del monumento:
«No1 la Desolazione deve per sua natura star sola c libera sotto
una piü alta cupola di cristallo, come 1 ombra afflitta di Didonc
che tien gli occhi sbairati e fissi a terra, sola e abbandonata. come
la Norma, che mnal/a la sua ultima prece tra le pie ombre delle

querce che la circondano d'ogni parte»105

Sette anm dopo 1 falliti moti rivoluzionan milanesi,
Giacomo Ciam commissiono al Vela una statua di
Tell da engere davanti all'hotel Du Pare inaugurato
nel 1855 (Piazza Luim). Nel 1852 lo scultore s'era
trasterito a Torino, dove divenne uno degli artisti
premmenti della regia Accademia di Belle Arti.
Anche se nella biografia di Vela la Desolazione e

III 42 «Spartaco», scultura marmorca di Vincenzo Vela. 1850.

collocata nel vano scale di villa Trevano (clr ill ^9) Fotografia
di Grato Brunei

legata alio Spartaco, a Lugano essa fa coppia con ll
Tell: le due figure sono unite insieme dalla loro
collocazione in corrispondenza delle «all laterah»
del fronte del lago di Lugano L'effigie dell'eioe
della libertä trae origine dal mondo della saga nor-
dico-medievale; peiciö Vela e ncorso ai moduli
dello storicismo romantico, quah h aveva svilup-
pati il suo tautore Francesco Hayez (ill. 44).
Noi gia siamo avve//i a tigurarci I'arcicro d'Un sopra uno
scoglio in nva ad un lago il suo volto commosso e come di chi
annuncia al popolo una fiera novella e lo chiama ad audaci fatti
il suo vestire non c quello che prevalse ncll uso degli alabardie-
ri del sec XVI Lo scultore lo figuro nella succinta tunica di

grossa tela che anche oggidi portano 1 paston della sua valle106

La tunica sul dorso dell'uccisore del tiranno, de-
scritta da Carlo Cattaneo, ricade pesantemente,
quasi fosse un panno bagnato. All'ingresso principal

dell'albergo, quattro atlanti (ill. 43) sorreggo-
no il balcone d'onore, dal quale si poteva guardare
al pastore ribelle Le figure, plasmate da Luigi
Marchesi, ricordano il manienstico «Palazzo degli
omenoni» di Milano. Nel 1859, i Ciam - probabil-
mente per festeggiare la hberazione dell'Italia -
fecero rivestire il loro pala/zo milanese con oina-
menti di teriacotta, provenlenti dalla bottega del

campionese Andrea Bom - ecco che ricompaiono
qui gli «omenoni», tra motivi patriottici e gotici107.

tslell'opera di Vela, meglio che la Desolazione s'ac-
costerebbe al Tell il bozzetto di una «Repubbhca
Elvetica» che nel 1853 I'artista avevafatto perveni-
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111. 43 Lugano. Atlantc all'entrata principalc delTex hotel Du
Pare (Piazza Luini). figurazione plastica di Luigi Marchesi di
Saltrio. ca. 1855.

re al commissario federale in Ticino. il colonnello
Bourgeois-Doxat:
La Statua in alio di calpestare tutto ciö che rappresenta dispoli-
srao e distinzionc (solto al piedc sinislro calpesta una corona
reale con uno scoltro spezzato e diverse inedaglie di decora/.ione
|...|. II piedestallo [...] e in forma di scoglio, per dare un'idea che
la Svizzera in generale e tutta montuosa. Appoggiato alla spalla
dritta ha la bandiera federale e in eima di questa sta il capello (sie)
di Guglielmo Tell come prineipio della Repubblica Elvetica

Vela avrebbe voluto realizzare la sua statua, conce-
pita in dimensioni doppie di quelle naturali, per la
piazza antistante al Palazzo del Governo federale.
costruito fra il 1852 ed il 1857. Bourgeois trovö il
prezzo «exhorbitant et les details... dictes par un
sentiment republicain surexcite». Trent'anni dopo,
l'ormai sessantatreenne scultore. che nel 1867 s'era
ritirato a Ligornetto. pote finalmente creare una
statua colossale dell'Elvezia, anche se solo in gesso

(ill. 45). Nel 1883 essa fu collocata nell'asse
principale dell'area del Tiro Federale (Viale Casta-
gnola). I dettagli di stampo repubblicano erano
ampiamente omessi: la figura era un modesto corri-
spettivo della raffigurazione colossale della
«Germania», inaugurata nello stesso anno a Rüdesheim
sul Reno.

111. 44 Modello in gesso per il monumento a Guglielmo Tel! di
Vincenzo Vela, collocato nel 1856 sul lungolago dinun/i aü'al-
bergo del Parco. Ligornetto. Museo Vela.

AlPEIvezia. divenuta una matrona. meglio avrebbe
fatto ora da pendant il muscoloso Spartaco, che non
il delicatoTeil. Nel frattempo, quelloera giuntonei
dintorni di Lugano: il barone Paul von der Wies
aveva acquistato la statua. al fine di collocarla
nell'atrio romano a colonne della villa Trevano
(ill. 42). Nel 1881. dopo la morte del barone, essa
divenne proprietä di suo figlio Sergey, che la fece

portare a Pietroburgo -
misteriosa ironia della sorte, che non e forse altro che il presagio
delle cose che accadranno in avvenire. La presenza di Spartaco
nella capitale degli zar e tutta una profezialw!

Vela creö anche le cariatidi di un bagno romano nel

parco della villa Trevano (Via Trevano). 1 busti
degli zar sulla lacciata sud del castello e i rilievi del
frontone sono opera del siciliano Vincenzo Ragusa
(1841-1927): essi rappresentano una figura femmi-
nile allegorica (ill. 167) e dei putti, che attendono
all"attivitä mineraria, alla coltura della vite e dei
campi e a lavori di costruzione ferroviaria110.
La villa deU'ingegner demente Maraini (Via Tes-

serete. no 2) appariva forse ancor piü legata alla
rappresentazione plastica di quanto non lo fosse la

villa Trevano, progettata probabilmente dallo scultore

Francesco Botta. La moglie di Maraini, Ade-
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laide (1843-1917), eia tiglia e allieva dello scultore
Giovanni Pandiani, l'autore del la statua di Francesco

Soave nel Palazzo Civico"1.
Grande attratti\a di questa villa e Fabbondan/a doli acqua da

ogni parte spn//ano tonn, bai/ano cascalelle mormorano rivi
che dillondo tniorno un amenissimo re//o tutte queste acque
seendono dal laghetto artiliciale che si trova in alio al collcll>

AI centro dello stagno pei 1 pesci stava l'immagine
quasi cuituale di questo santuario della Fönte, un

gruppo nuimoreo creato dalla padrona di casa:
Una soave hgura di fanciulla esce dal bagno. ed abbracciando
con indicibile tervore un erma di Diana implora dalla Dea le

gioie che tanno bella la vita (ill 46)in

L'atrio della villa era concepito come un tempio di
Flora: dipinti di grande formato del pittore sicilia-
no Giuseppe Sciuti (1834-1911) ritraevano la si-
gnora Maiaini (ill 47), accompagnata da «amate e

fanciulle», nell'atto di otfrire liutti e fiori"4.
Sul pianerottolo dello scalonc di gala ci si presenla un altro
magnihco lavoro della signoru Maiaini E una statua della Sula-
miie del Canlico dei Cantici, che. lasciando la casa. corre in cerca
del suo diletto,|S

In un'altra sala si trovava - unico eroe virile in
questo luogo consacrato alia fecondita muliebre e

terrena- un «Socrate morente» (ill 48). Alia f igura
diede toima. nel 1876. lo scultore russo Markus
Antokolski (1843-1902). Dopo la niorte di Adelaide

Maraini Lopera entrö in possesso della cittä e

venne posta nel Parco Civico. in prossimitä della
Desolazione di Vincen/o Vela
Con la sua opera «Gli ultinn giorni di Napoleone»
Vela aveva dato l'apporto piü significativo al tema
dell'eroe morente. L'accoglienza favorevolissima
che essa trovo all'Esposizione Universale di Parigi
del 1867 segnd l'apice della sua fama. Nello stesso
anno, questo principe degli artisti si rituo nel suo
villaggio natio. Ligornetto, nel «Pantheon» che
aveva fatto engere negli anni fra il 1862 ed d 1865.

prima su piam del genovese Cipriano Aimetti. poi
su quelh del ticinese Isidora Spinelli"6. Vela spera-
va che la sua villa potesse un giorno ospitare quel-
l'accademiadi belle arti svizzera, lacui fonda/ione
era stata - inutilmente - reclamata verso la metä del
decennio 1880-1890 Nel 1891. quando l'artista
mori, era diventato monumento di se stesso. La sua
salma venne composta nella bara collocata nel sa-
lone centrale, fra le sue creature di gesso. Per la
tomba. alcuni allievi del maestro riportarono su

pietra la sua effigie, che giace ai piedi della statua
«Ecce Homo»; I'annco e biografo di Vela, l'archi-
tetto Augusto Guidini, diseano Fedicola funeraria
(ill 15).
A Lugano, con la creazione. nel 1899, del nuovo
cimitero nella pianura sottostante la collina del
castellodi Trevano, Parte funeraria trovo un nuovo
campo d'attivitä (Via Tievana, no 84; ill. 49). II

complesso piogettato da Paolo Zamni (1871-1914)
nentra nella tiadizione del Cumteio monumentale
di Milano. una delle piu colossali necropoli d'Eu-
ropa, costruito tra il 1860 ed il 1897 su piam di
Carlo Macciachini. Dal 1913 al 1916. dietro alia
cappella cimiteriale neobi/antina venne editicato
un crematono con un porticato donco. secondo 1

disegm deU'architetto locarnese Ferdinando Ber-
nasconi (1867-1919) (ill. 165) 11 primo crematorio
europeo era stato inaugurato a Milano nel 1876; nel
1889 venne apeito il ter/o, quello di Zurigo"7.
Erano gh anni in cut Vincen/o Vela, Giovanni
Buzzi. il colonnello Costantino Bernasconi e

Augusto Mordasini si adoperavano per Fintrodu-
zione dell'incinerazione in Ticino"8. Fra i loro so-
stenitori si annovera anche Augusto Guidini; in
Italia, egli progettö parecchi crematori "9. La co-
stiu7ione del crematorio di Lugano risale alFini-
ziativa di una Societa di crema/ione, fondata nel
1906. che a sua volta eia stata promossa dai fram-
massoni Nel 1877, a Lugano, la loggia massonica
era stata creata come baluardo della lesistenza ai
conservatori, che allora erano giunti al goveino120.
L'organi/zazione madre confcderata la riconobbe

III 45 Lugano Statua colossalc in gesso iaffigurante 1 Elve/ia,
reahz/ata per tl Tiro Federalc del 1885 da Vincen/o Vela in
collaborazione con gli scultori Raimondo Pereda e Induni Foto-
grafia d'epoca, ASL Lugano
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III. 46 Lugano, villa Maraini (cfr. III. 40). Padiglione del giar-
dino e stagno artit'iciale con erma di Diana e faneiulla scolpite ne)
1880 da Adelaide Maraini-Pandiani. Cartolina postale.

solo nel 1883. poiche i fratelli ticinesi non avevano
voluto attenersi aH'obbligatoria astine politica e

religiosa. I capi della rivoluzione liberale del 1890

erano quasi tutti frammassoni. Negli anni 1902-
1903. in Via Prctorio (Via Pretoria, no 20) eressero
il loro tempio su piani di Maurizio Conti (ill. 156).
All'interno. Antonio Barzaghi-Cattaneo dipinse la
«Giustizia» e Pietro Anastasio raffigurö Winkelried.

Socrate e Cristo. La facciata venne decorata
con due statue allegoriche, opere di Luigi Vassalli.
Con la coppia di figure «Caritä» e «Veritä», la
scultura sembra esser tornata alia sfera sacrale.
dalla quale la diade «Caritä» e «Fede» della catte-
drale di S. Lorenzo, di ottant'anni prima, pareva
quasi volersi allontanare. Si tratta tuttavia di una
sacralitä per cos) dire sintetica e positivistica -
simile a quella cui si ispirö il movimento a favore
della cremazione, nella quale confluiscono pro-
gresso tecnico e ritorno ad arcaiche pratiche fune-
bri. Contincia a rischiararsi il senso della necropoli
storicistica: sebbene le singole tombe rivendichino
il rango di opera d'arte, il loro infittimento evoca le
pallide ossa ammonticchiate negli ossari barocchi.
La scultura, svincolata dal legame architettonico.
divenne oggetto di un culto estetico delle reliquie.
Poche delle nunterose riproduzioni di statue, cui
esso diede luogo, sono giunte fino a noi. Nella

III. 47 Adelaide Maraini-Pandiani ritratta entro uno scenario
classieo di Giuseppe Seiuti, ca. 1880-1890. Originariamente ncl-
Latrio di villa Maraini. Lugano, Museo civico di belle arti.

grotta del giardino di una villa di Paradiso si trova
la replica in gesso dello Spartaco (Via Barzaghi. no
7); nella corte posteriore del palazzo Chiattone. in
Piazza lndipendenza. no 11, s'incontra una versio-
ne in gesso del monumento alFimperatrice Elisa-
betta d'Austria, eretto nel 1902 a Montreux-Terri-
tet. L'opera e di Antonio Chiattone (1856-1904)121.
un allievo di Vincenzo Vela. Egli e suo fratello,
Giuseppe Chiattone (1865-1954)1". lavorarono per
qualche tempo in un padiglione ubicato sulla futura
Riva Caccia. il quale, accanto a degli atelier, ospi-
tava anche una «Exposition permanente des
Beaux-Arts» e probabilmente serviva pure da locale

di vendita12-1. Nel 1898. il padiglione ristrutturato
divenne I'albergo Bellavista-Beauregard. a cui
Luigi Pagani confer) la veste definitiva nel 1903

(Riva Caccia. no 10). Nel XIX secolo, non solo
busti e statue hanno un'esistenza errabonda, ma
pure elementi architettonici. L'impiego di materia-
le di spoglio e una costante dell'attivitä edile luga-
nese. La consuetudine prese le mosse da un'impre-
sa insolita. Airimmobile del convento minoritico
di S. Francesco, soppresso nel 1812, apparteneva
anche Foratorio di S. Antonio da Padova, che Gio-
condo Albertoiii ascriveva al maestro della facciata
di S. Lorenzo - a suo avviso, Bramante d'Urbino.
Pare che Grato Albertolii volesse demolire Fedifi-
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cio. nonostante lc resisten/e opposte dal trätello
Giocondo. alio scopo di guadagnare lo spa/io per la

costru/ione di un piccolo palazzo (I la Canova. no
12)PJ. Inline, nella persona del conte Gianmaria
Andreani si trovo un mecenate interessato al monu-
mento architettomco. esso venne scomposto e tia-
spoitato a Moncucco di Biugheio, presso Mon/a,
dove Giocondo Albeitolli lo licostrui, pietra dopo
pietra. dotandolo anche di up portico classicistico
Se la disposi/ione di qucstc pietre non si perdelte per lc am, si

perdetle perö per Lugano e meglio sarebbe stato seguire i! consi-
gl 10 dcH'Albcrtolh che le voleva conservatc con aliri capi d'aitc.
i quali luiono qua e la dispersi e vendm!1^1

Giocondo Albertolli descnve l'impresa della rico-
stru7ione nei Cenm. pubblicati nel 1833 e ne ta
men7ione nella sua autobiografia126. Grato e suo
figlio Natale Albertolli staccarono un affresco della

Crocifisstone. affine a 11 a manieia di Bernardino
Luini. che avevano i invenuto sotto lo scialbo di una
parete nella chiesa convcntuale e, nel 1818. lo siste-
matono all'inteino della nuova pala//ina. Allor-
che, cent'anni piü taidi. I'edificio entrö in possesso
della Banca Na7ionale. il Cantone cercö di impedi-
re ai venditor! di appiopriarsi dell'affresco. Esso
trovo inline una colloca/ione nella pairoccluale di
Dino Durante le sue gite a piedi da un canto all'al-
tro del Ticino. gra7ie a un'tndica7ione di Emilio
Motta. Johann Rudolf Rahn rinvenne immurati nella

tacciata settentrionale della neogotica villa Lu-
vini. a Sassa. dei rilievi araldici d'etä viscontea
piovenienti da Bellin/ona: un altro ornava la villa
Maraini Quando la chiesa del convento di S. Cate-
nna, soppresso nel 1848. venne venduta da Pasqua-
le Lucchtni alia contrateinita dell'Immacolata.
questa nel 1852 fece inglobare all'interno alcuni
elementi architettonici provenienti dalla chiesa
dell'Immacolata che nel 1843 era stata demolitaper
far posto al Palazzo Civico (Via Pen). I leoni del
nuovo portale nord di villa Ciam erano stati ripresi
dalla costru7ione precedente. il pala//o Beroldin-
gen; il portale dei leoni, eretto da Americo Mara7Zi
attorno al 1905 nella villa Bulow. in Suada Regina,
no 3, proveniva invece da villa Vigle/io (ill. 50)127.

II portale con i vasi in pietra di villa Loreto (l ta
Loreto, ni 9-11) onginariamente apparteneva al la
villa Bonini-Missori (Via Montanna. no 10-12).
Dopo il 1908, con la trastorma7ione del nucleo
cittadino si assistette al reimptego di diverse opere
d'arte. Decora7ioni barocche del pala7.7.o Luvini-
Perseghini. demolito a causa del raddrizzamento di
Via Luvini. turono trastente nel «Castello» a Sassa.

Le colonne della corte aperta neH'albergo Svtz-
7ero (Via Canova), demolito nel 1934, vennero
allmeate lungo un vialetto del Parco Civico, dove
si trova pure una fontana ricavata, su suggerimento
di Francesco Chiesa. da un capitello della distrutta

chiesa delFospedale di S. Malta (l ui della Posta).
A Moicote. distante pochi chilometri da Melide e

dalla «Swiss miniature», il commerciante tessde
sangallese Hermann A Scherrer(1881-I956)apar-
tire dagli anm Tienta creö un parco, nel quale trovo
posto, accanto a numerose piccole architettuie eso-
tiche. anche una casa ticincse. Essa proveniva da

Lugano; dopo la sua scomposi/ione, venne rico-
strmta qui. pietra per pietra

2.5 Hotel Palace e villa-castello: il
paesaggio dell'industria turistica

La lotta pei la terrovia del Gottardo aveva visto
aftratellau avversari polltici e confessionah, ma la

realizzazione delFimpresa signified un tnonfo di

spirito hbeiale. Intanto, subito dopo l'apertuia della

lutea ticinese. la «Gotthaidbahn» venne a tiovai-
si in una giave crisi finanziana Altred Eschei, una
figura simbolica fra gh imprenditori di stampo
liberale, dovette dimettersi dalla carica di direttore
della societä. Lugano, che con i suoi «tappresen-
tanti» Lucchmi e Cattaneo aveva contribuito note-
volmente al la realizzazione della lutea del San Got-
taido, rischiö ch vedere vanificati t propn sforzi. la
lutea del Ceneri doveva soccombere a ntisure di

nsparmio II partito liberale ticinese, che aveva

III 48 «Socrate morente». statua marmorea dello seuitore rus-
so Markus Aniokolski Onginariamente nella villa Maraini (cfr
ill 40), dal 1920 nel Parco Civico
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111. 49 Lugano, cimitero comunale. Asse principalc e cappella funeraria. Foto Welirli AG, Kilchberg (Zungo).

dominato la scena politica cantonale per quattro
decenni, trascinato dalla crisi nel 1877 si vide co-
stretto a cedere il potere al partito conservatore: del
quale il capo Gioachimo Respini (1836-1899). di
Locarno, aveva si ottenuto la realizzazione del la
linea del Ceneri. tanto importante per Lugano, ma
si adoperö anche affinche Bellinzona venisse elet-
ta. nel 1878. ad unica e sola capitale del cantone.
Dopo l'apertura deila linea del San Gottardo,
Bellinzona riusci pure ad assicurarsi, con le officine
ferroviarie. il maggiore impianto industriale del
Ticino. Nel distretto di Bellinzona si trovava pure il
centro dell'industria del granito. una del le poche
del cantone che seppe trarre vantaggio dalla linea
ferroviaria alpina. malgrado gli oneri tariffari.
Quale tradizionale nodo stradale. la Turrita aveva
inoltre sperato in un incremento delLindustria al-
berghiera locale. Ma sotto questo aspetto la ferro-
via favori Lugano, che mirava invece a un futuro
artigianale-industriale; alia vigilia del la prima
guerra mondiale. la cittä era diventata uno dei piü
grandi centri turistici della Svizzera.
Giä nel 1866 Alexander Beha temeva che «nella
regione dei laghi, anziehe la penuria di una volta, ci
sarebbe stato di Ii a poco un eccesso di alberghi di
varie categorie»128. Nel 1870, dopo la definitiva
partenza del Governo. nel Palazzo Civico (Piazza

Rifonna. no I) venne sistemato un hötel Washington.
In preceden/a il palazzo aveva ospitato l'al-

bergo del Lago, condotto fra il 1831 e il 1863 da
Giacomo Brocca. il quale nel 1874 apri. con l'al-
bergo Lugano, il prinio vero «quai-hötel» (Riva
Vela, no 4). Printa di diventare sede della Banca
della Svizzera Italiana nel 1880. il palazzo Riva in
Piazza Bandoria accolse per alcuni anni 1 "hotel
Bellevue (17« Magatti. no 2). Attorno al 1875. a
Paradiso venne aperta una pensione Panorama. II
«Grütli» e l'«Americana». nel centro cittä. integra-
rono le vecchie locande «Svizzero», «Corona»
(inaugurata nel 1825) e «Pozzo». Ma dapprima
Beha non dovette temere concorrenza alcuna: nes-
suno di questi esereizi poteva paragonarsi al
«Grande Albergo», eretto a Muralto presso Locarno

negli anni 1874-1876. su piani di Francesco
Galli. Luigi Fontana e G. Cantpagnoni. Solo dopo
l'apertura della linea del San Gottardo e dopo il
Tiro Federale del 1883, alberghi e pensioni si molti-
plicarono. Durante il 1887. nella villa Merlina co-
struita sette anni prima in riva al lago. a sud della
villa Malpensata, venne insediato un albergo: l'ar-
chitetto Augusto Guidini rialzö di un piano Fedifi-
cio classicistico (Riva Caccia. no 7; ill. 52). Giä
nell'anno successivo egli lo ampliö ulteriormente
(ill. 53). Questa seconda trasformazione si deve
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torse al fat to che il fondatore. Albino Guidi (1845-
1915) di Chiasso. si uni a Riccardo Fedele (1847—

1924) di Dalpe, il quale divenne comproprietario.
Dopo la forma/ione acquisita a Parigi. il Fedele era
stato chiamato a Cadenabbia. sul lago di Como, dai
suoi zii. gli albergatori Gianelladi Dalpe. che gesti-
vano gli alberghi Bellevue et de la Reine d'Angle-
terre. Possessori di una parte apprez/abile delle
quote di una societä. nel 1875 essi costruirono il
Grandhotel Villa d'Este129.

L'albergo luganese rilevato da Riccardo Fedele e

ristrutturato dal Guidini venne ampliato da cinque
a quattordici assi e coperto con un tetto a padiglio-
ne. Lugano ebbe, con l'albergo Splendide, il primo
esempio di quegli «alberghi-palazzo» che stilisti-
camente si rifanno ai castelli francesi delFepoca
barocca (ill. 53). L'hotel National di Lucerna, co-
struito nel 1869 - vent'anni prima dello «Splendide»

- sotto la direzione di Alphons Pfyffer von
Altishofen (1834-1890). ne fu un modello: i piani
del la facciata erano di Heinrich Victor von Seges-
ser, che allora soggiornava nella Parigi del Secon-
do Impero per ragioni di studio. Altri alberghi
analoghi sorsero a Lugano solo sul volgere del
secolo. tuttavia in cost rapida successione che alio
scoppio della prima guerra mondiale la cittä era
diventata una vera e propria «cittä albergo». II

punto t'ocale di questa e costituito dall'estremitä
meridionale della cittä vecchia, presso il Parhhotel
risalente alia metä del secolo; in veritä lo «Splendide»

non va considerato come la sua «prima pictra».
Esso e piuttosto una propaggine degli alberghi del
lago di Como. mentre la maggior parte degli alber-
ghi-palazzo luganesi del primo Novecento deriva-
no dai piccoli alberghi e dalle pensioni che erano
stati aperti da tedeschi e svizzeri tedeschi dopo
I'inaugurazione della lineadel San Gottardo. Segli
albergatori ticinesi si stabilirono prevalentemente
in cittä. quelli colonizzarono invece le zone margi-
nali del golfo fra il monte Bre e il San Salvatore.
Nel 1883, Carlo Reichmann (1853-1926), giä chef
de service dell "hotel Via Mala di Thusis, apri un
albergo in una piccola villa di Calprino (Paradiso).
Sul sedime della sua dependance sorse nel 1906 un
grande albergo - il futuro «Eden-au-Lac» (Riva
Paradiso. ni 1-6; ill. 147). Nel 1884, il turingio
Julius Huhn (1861-1948) apri nelle vicinanze la
pensione Beaurivage - anch'essa venne piü tardi
trasformata in un albergo-palazzo in riva al lago
(Via Guisan; ill. 127). Nel 1890 Huhn prese in
gestione il ristorante Vetta San Salvatore e sul
monte Bre costrui il Kulmhotel. Nel 1885. a Cassa-
rate. ai piedi del Bre. la lucernese Charlotte Schny-
der von Wartensee-Zelger (1853-1923) acquisto
una casa d'abitazione e vi apri, insieme con il
marito Karl Martin (1839-1894), la pensione Villa

Castagnola (Yiale Castagnola. no 31 )lw. All'inizio
questa poteva dare alloggio a quindici ospiti. nel
1875 aveva giä a disposi/ione pin di 75 letti e nel
1911 oltre 98; nel 1914 l'albergo vanlava piü di 120

«bed- and sitting rooms»: il modesto edificio si era
trasformato in un complesso a piü piani, strutturato
ad angolo. con un grande parco (ill. 103). Dal 1906.
sul prato antistante all'albergo avevano luogo tor-
nei internazionali di tennis. Anche molti altri alberghi

e pensioni vennero insediati in case d'abitazione.

ville e case di campagna. che furono gradual-
mente ampliate e trasformate. 11 «Beauregard», il
primo «albergo della stazione» di Lugano, nel 1883

venne installato nel casino Conti (Via Basilea. ni
28-30). Questo edificio divenne una dipendenza
quando si costrui il nuovo albergo. cui nel 1906
ando ad aggiungersi un corpo di fabbrica a forma di
torre. Nel 1912 Joseph Fassbind (1859-1924), I'al-
bergatore del Rigi-Klösterli, rilevö l'hotel e nel
1924 i suoi figli acquistarono anche l'albergo Europe

di Paradiso, aperto nel 1898 (Via Guisan: ill.
127)'". La villa Enderlin. sovrastantc il Parkhotel,
nel 1890 divenne l'albergo Nazionale, poi l'albergo

Metropoli (Via Maraini, no 15). Dal 1900 al
1903 fu trasformato dall'architetto Giuseppe Ferla
in Grand Hotel Majestic & Metropole, diretto dal-
Falbergatore Brocca. La casa madre di questa fa-
miglia. l'albergo Lugano (Riva Vela, no 4), aveva

III. 50 Lugano. Portale barocco sormontato da leoni, in origine
pertinente alia villa Viglezio; utilizzato dopo il 1900 da Americo
Maraz/i come parte di reimpiego per la villa Biilow (Via Regina).
Foto daH'archivio Casa horghese, AFMS Berna.
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111. 51 Pianhi tlellaCiihi ili Lugano, eseguitada Augusto Moccetti in occasions del Tiro Federale del 1883. lilografata da C. von Hören e

stampata da KUmmerly. ßerna.

dapprima usato come succursale una casa vicina e

infine. nel 1910. era stata trasferita nella signorile
villa Primavesi (Via Na.ssa, no 17), costruita da

Augusto Guidini negli anni 1902-1903. Giuseppe
Clericetti (1852-1935). a lungodirettore dell'alber-
go Svizzero, fece innalzare nel 1908 l'albergo
Lloyd (Via Nassa, no 11) al posto del «Lugano», e

infine acquistö per i figli il «Metropole» che dopo
un'ulteriore ristrutturazione venne nel 1928 inau-
guratocon il nome di hotel Majestic. Pure l'albergo
Walter, uno dei primi e piü grandi «garni» della
Svizzera, era nel 1892, al momento dell'apertura da

parte di Walter Forni (1838-1923), un modesto
esereizio (Via Nassa. no 11). II padre del Forni.
Antonio (nato nel 1816), albergatore nell'Italia set-
tentrionale e centrale, faceva parte di quel gruppo
di ticinesi che il maresciailo Radetzki espulse dalla
Lombardia nel 1853. Egli apri alberghi ad Airolo e

Bellinzona. Suo figlio Walter aveva combattuto
sotto Garibaldi e prestato la propria opera come

portiere al «Kaiserhof» di Vienna, prima di stabi-
lirsi a Lugano, dove si affermö come oste e come
promotore della musica bandistica cittadina. Nel
1898, si rnise in societä con lnnocente Cereda (nato
nel 1873). che piü tardi rilevo Fintero eserciz.io'V
L'albergo venne dapprima esteso all'antica dogana
(Piazza Rezzonico, no 7), in seguito ad un edificio
in Piazza Rezzonico, sostituito nel 1905 da una
nuova costruzione (Via Nassa, no 5). Vincenzo
Fedele (1843-1902), per mold anni locatario e di-
rettore dello «Splendide», nel 1900 fece edificare,
al di sopra dell'albergo del Parco, l'hotel Bristol
(Via Maraini, no 11: ill. 138). Poiche decedette
durante i lavori di costruzione, fu il genero di sua
sorella, Eduard Camenzind-d'Ambrogio (1877—

1956), figlio dell'oste di Andermatt Columban Ca-
menzind, ad assumersi l'onere dell'albergo. Egli
era stato tra i primi diplomati della scuola albcr-
ghiera di Losanna; suo figlio Alberto (nato nel
1914) divenne un noto architetto133.
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II «Bristol» otTriva ai suoi ospiti «sole, quiete,
balconi. stan/a da bagno. toelette. terrazze. giardi-
ni. uii ascensore idraulico. riscaldamento centrale
ad acqua calda. illumina/ione elettrica. una camera
oscura. buona cucina e cantina fornita»lu. Fra i

pionieri di questi alberghi-«comfort» troviamo Cäsar

Ritz (1850-1918). originario del basso Vallese,
che negli anni fra il 1878 e il 1890, insieme con il
grandc euoeo Auguste Escoffier, aveva fatto del
«National» di Lucerna un'azienda modello del ra-
mo alberghiero di lusson5. Egli aveva trovato ap-
poggio nel patrizio lucernese Alphons Pfyffer von
Altishofen, che all'epoca combatte al servizio dei
napoletani contro Garibaldi a che vagheggiava di
far rivivere. attraverso questa attivitä alberghiera,
il fasto delle case principesche ormai decadute.
L'albergo del Parco, fondato a suo tempo dal re-
pubblicano Giacomo Ciani, non aveva saputo teuere

il passo con questa evoluzione: in esso non si

trovavano ne bagni, ne un impianto di riscaldamento
moderni (Piazza Luini. no 2). Nel 1899. berede

dei Ciani Antonio Gahrini vendette bimmobile a

Franz Joseph Bucher-Durrer (1834-1906), prove-
niente dal canton Unterwaiden. Con cio. questo
simbolico punto cruciale delbindustria alberghiera
luganese enlrö in possesso di uno dei maggiori
imperi alberghieri in Svizzera. Nel 1901 si spense
Alexander Beha; la famiglia trasformö la villa Ba-
rioni di Casserina nelbhötel De la Paix (Via Catto-
ri. no 18; ill. 107. 108). L'albergo del Parco, invece.
venne rinnovato e rialzato fra il 1902 ed il 1903

secondo piani del figlio di Bucher, bingegner
Alfred Bucher-Durrer (1873-1914). per venir riaperto
con il norne di «Grand Hotel Palace». L'albergo
colmö la lacuna di una catena alberghiera che da
Basilea. passando per Lucerna e Milano, conduce-
va fino a Roma. Ma. come Napoleone, anche Franz
Joseph Bucher guardo oltre la cittä dei Cesari verso
la terra dei faraoni: nel 1906, al momento del la sua

II!. 52 Lugano. Villa Merlina, ca. 1880. poco prima clclla tra-
sformazionc in hotel Splendide. Dettaglio della veduta di
Giuseppe ßernuidazzi. 1887. Lugano, Colle/ione Camponovo.

morte, era imminente binaugurazione dell'hötel
Semiramis, sulle sponde del Nilonf\
L'impero di Bucher prese avvio con l'albergo fatto
erigere nel 1873 sul Bürgenstock. Una centrale, che
sfruttava le acque delbEngelbergeraa ed eraentrata
in fun/ione nel 1887. permise l'illuminazione
elettrica del l'albergo e la messa in esereizio della fer-
roviadel Bürgenstock, inaugurata l'anno successi-
vo. L'utopia di un ideale paesaggio turistico sem-
bra aver dato impulso alle imprese di Bucher: al-
berghi che campcggiano sulle eime. simili acastelli
e monasteri orientali. o si posano come dirigibili
stranieri nel mezzo di cittä rieche di tradizioni.
vengono uniti a formare una rete autonoma di «ca-
pisaldi» da ferrovie, tramvie, ferrovie a cremaglie-
rae battelli a vapore. II primodei numerosi impian-
ti di risalita voluti da Bucher fu la piccola funicola-
re realizzata a Lugano nel 1886. che collega la

stazione, situata in alto, a Piazza Cioccaro (ill. 6).

Qui Bucher sperimentö il sistema di un impianto a

un solo binario, dotato di un punto di deviazione
che permette l'incrociarsi delle due carrozze e che
in un primo tempo per la linca del Bürgenstock non

gli era stato concesso di mettere in atto. Negli anni
1888 e 1889, Bucher costrui a Maroggia in Valma-
ra, sulla riva meridionale del Ceresio. la prima
centrale elettrica del Ticino. Dal 1890 essa alimen-
tava una piccola rete di lampade elettriche di Lugano,

a lävore soprattutto degli alberghi: la sua fun-
zione principale era comunque quella di servire la

funicolarc del monte San Salvatare voluta da
Bucher: la prima ferrovia montana della Svizzera
meridionale. inaugurata nello stesso anno, che veniva
considerata la piü ripida del mondo (ill. 7)117. La
concessione era stata acquistata nel 1885 da Antonio

Battaglini e l'impresa fu promossa inoltre da

Giacomo Blankart. direttore della Banca della
Svizzera Italiana. Dopo alcuni anni improduttivi,
nel 1896. quando la linea tramviaria di Lugano

III. S3 Lugano. L'hotcl Splendide dopo la seconda trasforma-
/ione ad opera di Augusto Guidini. 1888-18X9: primo «albcrgo-
palazzo» di Lugano.



Lugano 262

J^V!

Ill 54 Lugano. II nuclco alberghicro situato al margine meridionalc della cittä vecchia. Fotografia aerca scattata nci 1919 da Attilio
Maflci per conto della Schweiz. Luttverkehrs-AG Ad Astra Aero. Zurigo.

giunse fino alia funicolare. anche gli introiti inizia-
rono ad aumentare138.

Subito dopo l'apertura della funicolare del San

Salvatore. il Governo accettö una proposta di legge,

inoltrata da Agostino Soldati (1857-1938). che
fissava una rete di ferrovie regionali ticinesi e pre-
vedeva le adeguate sovvenzioni. Essa venne re-
spinta dagli elettori ed entrö in vigore solo nel 1902

sotto altra forma, dopo che la Confederazione nel
1899 aveva deliberato Lincremento dei collega-
menti regionaliIW. 11 1911 vide la messa in funzione
della prima linea regionale luganese, la ferrovia
elettrica per Tesserete (ill. 9); ancora nello stesso
anno segui quella per Cadro e Dino (Ferrovie Lu-
gano-Tesserete e Lugano-Dino). 11 maggior artefi-
ce della linea di Tesserete fu ancora una volta
Antonio Battaglini, che giä negli anni attorno al
1870 si era adoperato per un collegamento ferrovia-
rio fra i tre laghi. La linea Lugano-Ponte Tresa,

pure pianificata in quegli anni, quale ultima delle
ferrovie regionali del Ticino pote venir realizzata
solo fra il 1910 ed il 1912, perche richiedava la
correzione del Vedeggio e la costruzione di una
centrale elettrica comunale luganese (Ferrovia
Lugano-Ponte Tresa).

Una primissima ripresa aerea di Lugano mostra il
nucleo della zona alberghiera della cittä subito
dopo la prima guerra mondiale, la quale aveva
posto fine al piü fiorente periodo di turisnto locale
(ill. 54). L'agglomerato degli alberghi situato al

margine meridionale della cittä vecchia ora non e

piü «risalto angolare» del fronte urbano rivolto
verso il lago: tutta la cittä vecchia e diventata parte
centrale di una esedra. le cui estremitä coincidono
adesso con Castagnolae Paradiso. Lo stesso nucleo
alberghiero stretto intorno all'ex hotel Du Pare e

dunque preso nel vortice dello sviluppo urbanisti-
co. Le costruzioni sul delta del Tassino appaiono in
fase di demolizione: un parco con un padiglione per
la musica doveva collegare la Riva Vela con la Riva
Caccia che portava a Paradiso e che era stata realizzata,

fra il 1906 e il 1908, dagli ingegneri Rocco
Gaggini (1852-1930) e Giovanni Galli (1855—
1920; ill. 56). Nel 1895, Loratorio alio sbocco di
Via Nassa era stato sostituito con un palazzo neori-
nascimentale nel quale in seguito venne aperto un
albergo (Via Nassa. no 31; ill. 145). La costruzione
dirimpetto, ai piedi del pendio, fu eretta nel 1905

quale albergo Internazionale dal lucernese Albert
Ried weg (1867-1936) e dai suoi associati (Via Nas-



263 Lugano

111. 55 Lugano. L'hotel Du Pare et Beau-Sejour. sorto m seguilo alia trasfoima/ionc doli'ex dependance delLalbcrgo Du Paie intrapresa
nel 1904-1905 su piani deirarchilello Paohto Soma//i. Foto Wchrli ACJ. Kilchberg (Zurigo).

no 68)IJ(I. AI posto di un ossario. sul lato nord
dellachiesadi S. Mariadegli Angioli, si trovaorala
sta/ione a valle di una funicolare che. dal 1913.

porta in alto agli alberghi «Bristol» e «Metropole-
Vlajestic» (Piazza Luini). Dietro a quest'ultimo e

Mtuata la chiesa anglicana, edificata attorno al

1903, la cui facciata si rifä alia chiesa degli Angioli
(Via Maraini, no 6). Pure l'hotel Beau-Sejour.
dependance del 1"hotel Du Pare, negli anni 1904-1905
era stato trasformato in un albergo-palazzo ed ave-

\a inoltre aggiunto al proprio vecchio nonte quello
dell'albergo al quale era subordinato e che gli stava
accanto (Riva Caccia; ill. 55). Architetto dell'albergo

Du Pare et Beau-Sejour fu Paolito Somazzi.
nato nel 1873 a Montevideo dal costruttore edile
Gauden/io Sontazzi (1845-1910). di Barbengo.
Egli studio al Technicum di Winterthur. Nel 1914.

allorche pert in un incidente automobilistico. il suo
collega Americo Marazzi cost scrisse nei cenni
necrologici: «1 mighori alberghi della Cittä furono
opera sua meritoria»141. A Lugano aveva trasformato

l'albergo Central & Post: gli vengono ascritti
pure il «Bristol» e il «Victoria» (ill. 127). Probabil-
mente fu lui a progettare il «Reichmann au Lac»,
tuturo albergo «Eden» (ill. 147). Nel 1902 rinnovö

lo «Splendide» e lo dotö di un apparato decorativo
neobarocco. I suoi capolavori perö restano il
Grandhötel di Brissago e il Grand Hotel di Rimini.
Tra i lavori lasciati incompiuti figura un progetto di
ristrutturazione per l'«Europe» di Paradiso. del
1905 ij:: aperto nel 1898 e probabilmente ideato da

un capomastro, l'albergo era di una semplicitä quasi
razionalistica, tanto che dovette essere «abbelli-

to» con elementi ornamentali per non sfigurare nei
confronti dei nuovi alberghi-palazzo (Via Giiisan;
dl. 127).
Negli anni fra il 1904 ed il 1911. sulla piazza anti-
stante al Grand Hotel Palace sorgeva un padiglione
del Pente turistico «Pro Lugano» (fondato nel 1888)
dotato di un ufftcio informazioni (Piazza Luini)w.
Dal 1891 esisteva pure una locale societä degli
albergatori e nel 1908 venne fondata un'«Associa-
zione per la reclame collettiva in favore di Lugano»,

che nel 1920 si fuse con la «Pro Lugano». Nel
1893, quest'ultima eresse una stazione meteorolo-
gica in Piazza Giardino (Piazza Manzoni) e, nel
1894. una voliera: nel 1899 promosse la costruzio-
ne di uno stabilimento balneare galleggiante nella
futura Riva Caccia e quarant'anni piü tardi quella
di un lido, a est della foce del Cassarate (Via Lido:
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111. 56 Lugano. Riva Antonio Caccia. cosiruita nel 1906-1908 dagli ingcgneri Rocco Gaggini e Giovanni Galli. In primo piano il
tempietto con il monumcnto a Washington, un tempo pcrtinentc a villa Tanzina. Foto Wehrli AG. Kilchberg (Zurigo).

ill. 129. 130). Nel 1891 patrocinö Ferezione di un
Teatro-Casinol44. L'edificio classicistico del primo
Ottocento era stato demolito nel 1889. nell'intento
di trasformare Piazza Bandoria in un giardino pub-
blico (Piazza Manzoni; ill. 135. 136). Dopo ehe il
terrapieno per la costruzione del quai aveva argina-
to le acque del lago. impedendo ehe esse lantbisse-
ro le case prospicienti la piazza, e dopo che giä
numerose ville si erano appropriate del verde delle
colline cireostanti. con questa isola verdeggiante si

restitui artificialmente la natura al centro cittä. Gli
uccelli nella voliera del la Pro Lugano portarono le
voci del bosco sulla riva che un tempo ospitava il
mercato del legno. Anziehe di una statua. l'area
venne ornata di una vasca arricchita di rocce in
tufo; zampilli d'acqua s'innalzavano dalle fontane
richiamando gli animali ammaestrati di un circo. II
principale promotore di questo «square». Leone De
Stoppani (1825-1895), presiedette nel contempo
una «Societa del nuovo teatro»145. Se quest'ultimo
venne finalmente realizzato, il merito va soprattut-
to ai direttori di banca Giacomo Blankart e Virgi-
nio Castagnola. 1 primi progetti per un teatro furo-

no ideati da Giovanni Quadri (1866-1892) e dal
luganese Otto Maraini (1859-1940). ma infine si

chiese l'intervento dello specialista italiano in edi-
fici teatrali Achille Sfondrini (1836-1900). II Teatro

Apollo (ill. 164). di gusto neobarocco, venne
inaugurato nel 1897 con una rappresentazione del

«Rigoletto» di Verdi; fra il 1907 ed il 1909. vi si

aggiunse il Casino-Kursaal (Via Stauffacher).
Nel medesimo torno di tempo che vide sorgere il
teatro luganese. Antonio Fogazzaro diede alle
stampe il suo romanzo Piccolo mondo antico am-
bientato in Valsolda, nel quale anche Lugano, come
vicino luogo d'azione, ha un ruolo importante.
L'opera, pubblicata nel 1895, e considerala l'erede
del romanzo di Alessandro Manzoni I promessi
sposi, apparso settant'anni prima. Tuttavia la na-
scita dell"Italia moderna. che il Manzoni aveva
tanto auspicato, per il Fogazzaro signified a posteriori

la fine del buon tempo antico. Nell'opera del

poeta esso e legato al paesaggio del lago di Lugano,
piü ristretto e intimo di quello del lago di Conto,
sulle cui rive si svolge la storia del Manzoni. Lugano

diventa protagonista nel libro The Lure and
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Romance of Lugano di G Quittner-Allutini, edito
nel 1937 Come in preceden/a aveva fatto Doia
d'Isti la. l'autiice si chiede se sm possihile concilia-
ic gli ideali nohili con i turbolenti tempi moderni
Lodando i bei paesaggi e descrivendo i modi di vita
del la buona societa el la intende dare un appoito
alio sviluppo del tut ismo, con ll quale si cieeiebbe-
ro posti di lavoro e si eviterebbeio agita/ioni socia-
h Nel Parkhötel. condotto patriarcabnente da un
discendente del duca tondatore della cittädi Berna.
ravvisa d modello pei una societa ordinata Ma ll
mondo degli alberghi-pala/zo presenta anche in-
cimature e /one d'ombra In Skizzen und Ennne-
i ungen aus dem Hotelleben pubbbcati nel 1914 da
Alessandio Beha - con una dedtca a suo padre, il
dnettoie dell "hotel Du Paic - sfilano falsi pi mcipi e

distinti avventori. che se ne vanno sen/a pagare, un
re dei tiuttatori ed un talso Bismarck, e pazzi
Nonostante I'albeigo sia sorvegliato da un custode,
che aveva piestato seivi/io sotto Gaiibuldi in veste
di capitano, fia gli ospiti seipeggia la pauia degli
anaiclnci II piü nolo teonco di questi. Michail
Bakunin (1814-1876). viveva in Ticino dal 1869

Dapprtma si era stabdito a Locarno per evitare
Mazzini. ma fra il 1874 ed ll 1876 abitö a Lugano,
dove culio l'idea di coltivare fiori pei poi venderli
ai tunsti nei pressi della stazione146
La villa Tan/ina, che nel 1872. dopo la moite di
Ma77im. accogheva un piccolo museo, tu abbattu-
la nel 1908 (Riva Caccia) La wellmgtonia ed il
tenipietto Washington vennero mtegiati nel nuovo
quai (ill 56). la veianda in legno tint in un ristoran-
te di Molino Nuovo Al loro posto doveva sorgere
un Excelsior-Palace-Hötel. Romeo Man/oni, che
nel 1897 aveva inaugurato unatargacommemorati-
va donata alia villa dai trammassoni. non riusciva a

rassegnarsi a queste trasformazioni
|l a) pala//ma [era] come un sdntudrio. chc tutti spcrdVdno sdreb
be sempre nmdsio inidito, lustro e decoro di questa nostra ospita
le. non immcmore Lugano Una modesta lapide vi ricordava il
lungo occulto soggioino del primo artefice dell'unita ilahana
Ahime1 Oggi pm nulla esisie, neppur le fondamenta, dell umile
quanto memorando ospi/io Onta ai trailicaion del tempiocui la
non tralignata avidita semitica rese accetto il barbaro consigho di
traslormare le venerate stan/e, dove si prepara\ano i destini della
nuova Italia in una elegante baracca dove qumdi mnanzi si

prepareranno le bistecche agh slacccndati raminganli Trimalcio-
ni moderni'471

La proprietaria, che pei ultima diede alloggto a

Mazzini, fu Sarah Nathan, moglie del londtnese
Moses Meier. Nel 1880. sul versante al disopra
della Tanzina, si fece costruire una villa che nel
1895 entro in possesso del barone tedesco Christian
von Bulow {Via Lev eto. m 9-11) Accanto a questa
ed altre ville. che sullo scorcio del secolo sorsero
sm poggi di Loreto. Bressanella e Casserina, la
Tanzina appariva come la casa del giardiniere. Ma

all'ini/io del XX secolo queste ville vennero a loro
volta sopratlatte da altre costiu/ioni che pei la loro
dimensione assimilata a quella di un eastello ront-
pevano con i canoni edili/i deH'msediamento, alia
stregua degli alberghi-pala/zo Toiri dalle piü
disparate torme costituivano il motivo conduttore del
loio tnonto. Esse sostituirono i campanth, che un

tempo davano l'tmpronta al protilo della cittä. Le
ville si atteggiano si ad eredi del le case di canipa-
gna signorih, ma in realta assieme agh alberghi-
pala/zo tormano l'avanguaidia della cittä ntoder-
na. Dalla loio rivendicazione di comfort procede
Tintpulso deciso alia tecniciz/a/ione dell'intra-
struttura cittadina. La «grande Lugano» del XX
secolo non si e sviluppata a paitire dal centra stori-
co; al contrano. con un moto centnpeto la rnoder-
nizzazione si e spinta dalla peritena in direzione
del nucleo cittadino
La puma Ira le ville sintili a un eastello tu la

«Helios», che Otto Maratni. negli aunt 1901-1902,
eiesse a Castagnola pei Mario e Rosa Lepon (Via
Rivieia, ill 58. 158, 159) 1 committenti eiano
parenti dell'architetto ed mgegnere Giuseppe Le-

pori, deceduto nel 1898, che aveva concorso alia
realizza/ione del canale di Suez e al quale era stato
confento il titolo egiziano di bey148 A causa della
penden/a del teireno. la costiuzione necessito di

possenti muri di sostegno La cupola della torre
d'angolo pohgonale ncoida il rial/o baiocco ad

edicola del campanile di S Lorenzo (Via Cattedia-
le) A questo nguardo, quando subito dopo il com-
pimento della villa Augusto Guidini e Otto Maraini
presentarono un progetto pei il restauro della catte-
diale. proposeio di ndare alia toire il «primitivo
aspelto di stile lombardo» - un tetto a piramide in
pietra - poiche ritenevano che «il cupolino del
nostra campanile turgido e arrogante [avesse] gia
abbastan/a dominato il udente paesaggio». Pietro
Anastasio. l'architetto Giuseppe Ferla e il capotec-

111 57 Vcduta a volo d uccello del la rcgione dei laghi lombardi
con la sua rete terroviaria Prospctlo dei grandi magaz/mi Mil
het & Werner stampato dalla Kunstanstalt Brugger di Meningen
Zurigo. Bibholcca centrale, Colle/ione caitografica
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Castagnol«

111. 58 Lugano-Castagnola. Villa Helios, erctta nel 1901-1902
da Otto Maraini. Zurigo, Biblioteca centrale.

nico Americo Marazzi. che fecero una perizia del

progetto nel 1906, dissentirono da queli'idea:
Not opiniamo invecc che appunto esso colla sua arrogan/a sia
entralo tanto nelle tradi/ioni dci lugancsi, da non esserorniai piü
possibile pensare a cambiamcnto alcuno. Scn/.a volcr fare della
pocsia. osiamo dire francaniente che e appunto la sovrapposi/io-
ne dei divcrsi secoli che lo hanno andrezzato lasciandogli la loro
impronta, che lorma una dellc sue preorgative'*w.

La torre lombardo-medievale previsla per il
campanile sorse invece a Paradiso, ai piedi del San
Salvatore, nell'ambito della villa che l'armatore15"
Emilio Cattaneo (1845-1924), attivo a Genova, fe-
ce innalzare fra il 1908 ed il 1911, rifacendosi ai
palaz.zi comunali italiani del XIII e XIV secolo
(Via Guidino, ni 3-5; ill. 59, 125). L'architetto,
Gino Coppede (1866-1927). era originario di Fi-
ren/.e, ma svolgeva la sua attivitä soprattutto a
Genova1''1. L'edit'icio risultö certamente piü mode-
sto dell'opera principale caratterizzata dal fanta-
smagorico «Stile Coppede» - il castello Mackenzie
di Genova. realizzato a tappe sul volgere del secolo

-, ma per contro piü unitario; il golfo di Paradiso e

Lugano ebbe cos) una versione ridotta del Palazzo
Vecchio di Firenze.
Nel 1909, l'architetto milanese Sebastiano Giuseppe

Locati (1861-1945) ricevette da Buenos Aires
l'incarico di costruire una villa «al Roccolo della
Casserina... che dovesse costituire un luogo di ri-
poso dalle affannose cure del commercio che il
signor committente abbandonava nella lontana
America per rivedere la sua patria» (Via Gaggini
da Bissone. no 3); Pio Soldati (nato nel 1871)152

aveva fondato in Argentina Findustria chimico-
farmaceutica. L'architetto andö incontro al deside-
rio del Soldati di una costruzione che si adattasse ai
dintorni agresti, ideando un «rivestimento di para-
mani di color rosso giallico» che spiccavano fra il
verde dei castagneti e dei querceti alia sommita del
colle (ill. 60).

Anche per quanto riguarda l'clcva/ione, volle l'Architetlo che
quulche parte piü emergente gareggiasse coli 'altc/za delle anno-
se piante che erano a ridosso. donde I

* idea della torre d'angolo
colla sua cuspide medioevale che rende lacilmenie visibile la
villa anche a distan/a, al disopra della sua cintura di verde1"".

La villa, i cui locali erano raggruppati attorno ad un
grande cortile a lucernario (ill. 126). venne realiz-
zata negli anni fra il 1911 ed il 1913. Pure il fratello
di Soldati. Giuseppe (1864-1913), s'era arricchito
in Argentina; la aveva fondato i paesi «Vila Lugano»

e «Vila Soldati»154. Verso il 1912, acquistö la
villa Enderlin, costruita attorno al 1870-1880 sulla
curva a gomito di Via Cantonale-V'm San Gottar-
do, e che, in ultimo, era appartenuta al principe
tedesco Friedrich Wilhelm von Isenburg. Caratte-
ristica saliente di questo edificio erano gli annessi
disposti a semicerchio. che formavano una sorta di
cortile d'onore, singolare come quello di villa Cia-
ni. Soldati incaricö l'architetto Giuseppe Bordon-
zotti (1877-1932) e il milanese Ambrogio Annoni
(nato nel 1889) di trasformare Fubitazione in un
sontuoso palazzo neobarocco, con un atrio parago-
nabile solo a quello di un albergo (ill. 160, 161).
Ohre che la villa del Soldati. Bordonzotti construi
nel 1913 villa Florida (Via Mazzini, no 20: ill 61).
Aneh'essa si destingueva per la presenza di una
torre. la quale con la sua loggia del belvedere e la

III. 59 Paradiso. Castello Cattaneo, costruito fra il 1908 e il 1912
da Gino Coppede (Genova). Fonte: Rivista tecnica della Svizzera
italiana. anno 2. No 6. 1912.
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terminazione oriz/ontale si collocava tuttavia nella
tradizione dellu torre pcrtinente alia casa di campa-
gna italiana. La dimora era simile a quella che Otto
Maraini aveva fatto costruire a Roma nel 1906 per
suo trätello Emilio Maraini-Sommaruga (1853—

1916). un pioniere deU'industria italiana dello zuc-
chero. e che oggi ospita 1' Lstituto svizzero1". Com-
mittente della villa Florida era Gerolamo Battista
Gargantini (1861-1937). di Gentilino15''. Nel 1882

era emigrato a Mendoza. in Argentina. e nel 1895.

con suo cognato Giovanni Giol. aveva fondato
Fazienda vinicola «La collina d'oro». L'azienda si

annoverö presto tra le nraggiori del paese. Nel 1911.

dopo che Gargantini si era ritirato a Lugano, suo
figiio Giovanni Battista fondö a Rivadavia. dove si

trovavano i vigneti «Florida» e «Chalet» delLim-
presa patcrna. una ditta propria, che comprendeva
anche un villaggio Gargantini. Nel natio Ticino il

padre creö un altro genere di villaggio. incaricando
Giuseppe Bordonzotli e l'italiano Orsino Bongi di
costruire a part ire dal 1912. tra la palazzina Alber-
tolli e il Teatro Apollo, il piccolo quartiere dei

palazzi Gargantini (Riva Alberlolli, ni 1-5: ill. 68.
88. 89).
Sul principio del XX secolo rinacque anche la villa
Trevano (Via Trevano). Nel 1900. la proprietä or-
mai in rovina venne acquistata da Louis Lombard-

ttl 60 Lugano. Villa Pio Soldati, edificata negli anni 1911-1913

da Sebastiane Locati (Milano). Fönte: L'Edihzia Moderna. läse.

VII (1913).

III. 61 Lugano. Villa Florida, costruita dal 1911 al 1913 da

Giuseppe Bordon/.olti per Gerolamo Battista Garganlini.

Allen (1861-1928). che la t'ece restaurare e rimo-
dernare da Augusto Guidini. Lombard, violinista
proveniente da Lione. era emigrato negli Stati Uni-
ti. aveva fondato un conservatorio a Utica (New
York), guadagnato un patrimonio con speculazioni
in borsa e sposato la figlia di un multimilionario.
Con il rinnovamento del castello di Trevano. ripre-
se l'idea caldeggiata da Von der Wies di istituire un

centro musicale nelFambito della cultura italiana.
Fino al 1911 egli sostenne un'orchestra propria, che
diresse personahnente durante 856 concerti. Nel
1907 venne rappresentata per la prima volta Lopera
di Lombard «Errisinola». Nel 1934, dopo la sua

morte. il castello entrö in possesso del Cantone. e

nel 1961 venne demolito. per far posto alia Scuola
tecnica superiore del Canton Ticino1".
Sull'esempio del predecessore. Lombard arricchi il
castello con numerosi tesori d'arte. Anche altre
ville del Luganese racchiudevano collezioni arti-
stiche. cost la villa Luvini-Perseghini a Sassa (V7c/

Tesserete, no 10) e la villa Malpensata in Riva
Caccia (ni 4-5). II proprietario di quest'ultima era
Antonio Caccia (1829-189.3), un patriziodi Morco-
te nato a Trieste, che in quella cittä possedeva una
villa simile a un castello, adorna di una grande
raccolta di opere d'arte. Caccia. allevatore di caval-
li, si occupava inoltre di drammatica e di composi-
zione musicale: tuttavia, la sua opera «Gli Elvezi».
rappresentata nel 1886 al Politeama Rossetti di
Lugano, iron incontro Lapprovazione del pubblico.
Caccia lascio in ereditä la sua villa luganese. con
tutta la collezione, alia cittä, che pervenne cost a

istituire un Museo civico di belle arti. Nel 1933. la

raccolta nel frattempo ingrandita fu trasferita a

villa Ciani158. Helene Biber, di nazionalitä france-
se, quattro anni prima aveva comprato la villa Ca-
reol a Castagnola, per tarne un centro culturale (Via
Cortivo). Invece, negli anni fra il 1930 ed il 1934,
valendosi dei piani delLarchitetto berlinese Hugo
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Dunkel la lece ricostruire dallo /urighese Karl
Knell (1880-1954) nello stile del Petit Trianon di
Versailles. La crisi econonnca sembra aver tuttavia
posto line alle ambi/ioni culturali della Biber1.
Per contro. la villa Favorita (\ la Rivieia). situata
un poco piü a ovest. nel 1937 divenne la sede di una
delle maggiori collezioni d'arte in Europa. II baro-
ne Heinrich Thyssen-Bornemis/a (1875-1947),
compropnetario del gruppo industriale del ferro e
dell'acciaio Thyssen sulla Ruhr, nel 1932 aveva
acquistato la villa, cui fece aggiungere dall'archi-
tetto Hans Geiser gli ambienti destinati ad ospitare
la raccolta. condotta fin dal 1920. La villa aveva giä
subito una precedente modifica. Nel 1919 era stata
venduta dalla famiglia Riva a Friedrich Leopold
Hohenzollein. principe di Prussia, come dimora
del suo esilio Egh volle tiasformare il piccolo
padiglione della «Glonetta» e Tedificio sottostante
in un'abitazione teirazzata, unita al corpo centiaie
da una galleria contenente busti di principi In riva
ai Iago dispose un viale di cipressi. II pimcipe
Friedrich Leopold il Vecchio comperö un tondo a

Montalbano. e qui negh anm 1929-1931 si fece
erigere dagli architetti Clement e Könitz una resi-
denza rivolta a levante. che solo il figlio abitö pei
qualche tempo (Via Montalbano. no 5: ill. 141,
142). Come la romantica villa Luvim-Perseghini.
essa si trova su di un terrazzo a forma d'arco. Lo
sfarzo delle ville-castello appare ormai superato: la
loggia inmtcnotta della facciata concava sul giar-
dtno annuncia contemporaneamente il razionali-
smo architettomco. imperniato sul culto del sole, e
lo stile regionale ticinese (Heimatstil), sviluppatosi
in questo penodo.

2.6 II Palazzo Civico come munici-
pio: la leggenda dell'«artista
ticinese» e la «ricostruzione» di
Lugano

Durante tutto il XIX secolo si affacciö reiterata-
mente la richiesta di elaborare un «dizionario degli
artisti della Svizzera italiana»16". AlTaprirsi del XX
secolo. cento anm dopo la pubbhcazione del Dizionario

degli uomini illustn dell"Oldelli, si prese a

nutrire un particolare interesse scientifico per gli
artisti ticinesi. L'arte barocca e Parte neoclassica
dtvennero allora oggetto di una ricerca che poneva
l'accento sul lessico basilare della creazione arti-
stica. sull'opera d'arte totale, sulla tusione di
cultura auhca e arte popolare - 1'esplosione delle
cittä costringeva a distanziarsi dagli ideali accade-
mici. Nel paese d'origtne degli artisti ticinesi divie-
ne pero manifesto che il richiamarsi, nel prtrno
Novecento, alle pratiche artistiche premodeine e

diretto a dissimulare una protonda rottura con la

tradizione Giä la sola rappresentazione stoi ica della

cultura degli artisti ticinesi ltineranti dunostra
che paiti salienti di essa appartengono oimai al

passato. AlPim/iodel 1900, l'emigrazione aitistica
cessa quasi completamente Per la pi ima volta. una
lolta schieia cli architetti protessionisti trova di che
vivere nel Ticino. La premessa indispensabile e

data da una congiuntura edilizia di proporzioni mat
viste smora, il cui centro di gravitä coincide con
Lugano.
Solo ora si compie a Lugano il passaggio definitivo
da borgo a cittä moderna Ceitamente la costru/io-
ne delle linee ferroviarie aveva giä otferto la possi-
bilita di ridefinire la struttura msediativa Ma la

posizione perifenca della stazione, sul versante di
Besso. lascio indisturbata la cittä vecchia. Tuttavia.
un tratlo stradale a mo' di piazza costruito nel 1870
a nord della caserma denuncia un tinndo tenlativo
di unire la strada del San Gottardo (Via Cantonale).
che lungeva da «viale stazione», a Piazza Castello
(Piazza huhpendenza), per cieare cost una tangen-
te noid (Corso Pestalozzi). Con il Piro Federale del
1883, si presento in modo piü urgente il pioblema
di mtegrare Puna con l'altra la ferrovia e la citta
vecchia: i numerosi visitaton attesi ed il corteo
dovevano raggiungere d a 11 a stazione il luogo pre-
visto per la testa nel la pianura a est del Cassarate,
situata all'estremita opposta rispetto al nucleo sto-
rico cittadino (ill. 51). L'impianto alleslito per la
festa, rappresentava in certo qual ntodo un model lo
urbamstico altemativo alia vecchia Lugano (I tale
Castagnola, ill 101. 102). 11 suo progettista. Augu-
sto Guidini. aveva collaborato accanto a Giuseppe
Mengoni alia costruzione della galleria Vittorio
Emanuele di Milano. Sembra perö che non si osas-
se neppure pensare alia possibilitä di ricavare dei
corndoi stradah nella citta vecchia, sull'esempio
milanese e parigino. Essa doveva piuttosto venire
aggirata. II progetto della tangente nord fu npreso
Con il prolungamento del quai fino alia Riva Ciam
a sud di Piazza Castello, previsto contemporaneamente,

si sarebbe creato una circonvallazione. II

quai venne in seguito realizzato (Riva Albertolh), e

sulla scarpata sottostante la stazione furono aperti
dei sentieri. ma si desistette dall'attuare la tangente
nord a causa delle resistenze opposte dai propneta-
ri fondiari interessati; essa pote essere inaugurata
solo ventuno anm dopo. Nel 1887, allorche fu co-
struita la Via Geretta (Via Maraini) fra la stazione e

Paradiso, la lacuna risulto ancor piü manifesta: con
questa strada in pendenza, la circonvallazione si
sarebbe chiusa ad anello, comprendendo le odierne

[11 62 Planta della Citta di I uqano e ionium hmitiofi 1898
L ilografia di Gabriele Chiallone /ungo, ETH
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I ic Sem Goltmilo e Cantonale. ll Cm so Pestalozzi,
la parte sud del Cm so Ehezia, le Rive Alheitolh e

l da e le l ic Mazzuu e Mai aim
Nel 1883. dopo il Tiro Federale, 1 progettisti prese-
to a consider are la pianura a nord della citta vec-
chia. che contrariamente all'area dove si svolse la
testa si estendeva entro i confim comunah Alia
strada di campagna. che nel prolunganrento ch V la
Pi etorio conduceva verso noid. si diede assetto nel
1885, tiasformandola nel I uile Stefano Fiansiini.
che porta in iettililo a Moltno Nuovo• quattro anni
dopo venne costruito un I tale parallelo lungo il
Cassaiate. Con cio si pervenne a delinutare una
7ona a fornra dt quadrilatero. che si prestava in
modo ottimale alia creazione di uno di quei nuovi
quartieri contigurati a scacchieta, ai quail in quello
stesso pei lodo si mnava a Bellin/ona e Locarno "'s
Nel 1888. quando il mumcipio decise di istituire
1'L'lticio iecnico. assegno ai iutuio capotecnico
anche I'elabora/ione di un piano regolatore162. Nel
1893, una commissione che si occupava delle i og-
ge chiese intorma/ioni sul piano dncttivo; sen/a di
esso. con I'apeituta di stiade e con la posa di
condutture elettnche e dell'acqua potabile, di tubi
del gas e di fognature, piü tardi si saiebbero presen-
tate delle ditticokä161. II sindaco spiegö che per la
reali77a/ione del piano regolatore si doveva ancora
soltanto aspettare la nuova «mappa censuaria»
Questa venne completata l'anno stesso. Nel 1896

esisteva anche un piano regolatore, delinito dal-
1'ingegner Giuho Bossi (1866-1942). Esso riguar-
dava «la parte bassa e piana della cittä», la pianura
ad ovest del Cassarate (ill. 63)164. Le strade esistenti
dovevano essere incluse in una rete viana ad ango-
lo retto. In una Variante. Bossi propose la costru/io-
ne di un largo viale alberato. che doveva portare
diagonalmente attraverso la rete stradale da Molino
Nuovo tino a Piazza Castello e al quai; egli voleva
aliungare quest'ultimo verso est e cos) sepatare il

1 rtJMA
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III 6*^ Primo piano regolatore di Lugano, del 18%. in vigore
dal 1902 Rete stradale per ramphamcnto della citta a noid del
nucleo storico I ugano. Ufticio tccnico

parco Ciam dal lago Ma il progetto non venne reso
pubblico Nel 1897 la commissione della gestione
espresse quanto segue:
Iminenso e il danno che a quest oia ha gia recato al regolare
sviluppo di Lugano la mancan/a di un piano regolatore. e non
minore il danno che questa mancan/a ha recato alle linan/e
comunah in occasion! anche recenti di espropria/ionelhS

La commissione richiese una moditica della legge
suH'espropria7ione del 1846: con I'espropno, oc-
correva tener conto anche dell'aumento di valore
della parte di fondo urbano non toccata e 1 piani
regolatoi l dovevano aveie «eltetto di seivitü legale
sugli stabili che vi sono soltoposti»166. In questo
contesto la cartogralia venne riconosciuta come lo
strumento chiave di una moderna pianitica/ione
della cittä, sebbene la prima pianta di Lugano non
avesse ancora cinquant'anni. Significativo per
Lugano poteva essere lo stretto rapporto tra pianifica-
zione e sistema tributano II piano comunale del-
I'mgegnere milanese Giuseppe Do/ioera statoese-
guito neH'ambito di una nuova valuta/ione del
tondi, icalizzata tia il 1848 ed il 1851 dopo esseie
stata commissionata nel 1845 dal Cantone167. Negh
anni 1874-1875, 1'ingegnei Tommaso Adanuni
(1829-1887), discendente dalla nota tanuglia di
artisti di Bigogno. aggiomo il catasto della metä
del secolo. Nel piano di Adanuni e in una copia del

piano di Dozio sono registrati numerosi progetti
urbamstici. La mappa catastale del 1892-1893, rea-
li//ata dall'ingegnei Giulio Gianini (1843-1901) e

dal geometra Giuseppe Ferretti (1851-1932), per-
mise Fattua/ione del pi into piano regolatore di
Lugano, giuridicamente vincolante
Per l comum Fimposta londiaria acquis! un'impor-
taii7a tanto maggiore. poiche con la costituzione
dello stato civile ad essi toccavano oneri pubblici,
mentre invece non disponevano della propneta co-
ntune delle «vicinanze». Nel corso dell'Ottocento,
il patri/iato assunse il carattcre di unacorpora/ione
privata di prorietan terrienl6ii. Solo nella sua fun-
zione di ammimstratore dell'ospedale civico di S

Marta il Mumcipio di Lugano godeva di una situa-
zione paragonabile a quella del patnziato. L'ospe-
dale era un edificio tardobarocco. dietro la cui
modesta lacciata si trovava una corte aperta da due

piani di logge; a mendione si addossavano due
chiese (Via della Posta) Derivante da un ospi/io
per poveri e pel legi i n i fondato da umiliati veiso la

tine del XII secolo e punto di partenza del nuovo
quartiere Canova, dal tardo Medioevo in poi
l'ospedale assurse a simbolo di autonomia comunale.

Fino al volgere del XIX secolo, veniva accre-
sciuta la gal lei la dei ritratti dei benefattori che

avevano concorso, fra altro. a incrementare la pro-
prietä ternera dell'istituto Ancora nell'Ottocento,
l ntratti venivano esposti al pubblico due volte
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Hi. 64 Adduzionc di acqua polabile a Lugann: Kilievo della
sistemazione idraulico-foresta/e del Cusello ed affhtemi. Fönte:
Pietro Botlani. Le origin! deU'acquedotto e il suo svihtppo nel
prima trentennio. s. 1. (1925).

l'anno. L'ospedale non era una casa di eura in
senso moderno: esso serviva contemporaneamente
da casa comunale. da casadi riposo per anziani e da
orfanotrofio: vi erano pureospitali alienati mentali.
Questa tradizionale forma di assistenza sociale,
che rientra nello stesso niondo premoderno dello
spirito associativo degli artisti ticinesi, nel 1863

venne ancora esaltata dal medico Carlo Lurati
(1804-1863): nel 1891. invece. il dottor Alfredo
Buzzi-Cantone la defini anacronistica:
«E ben si vero ehe dalTepoca del le costru/.ioni fcrroviaric il
nostro nosocomio. frequentato da un certo numero di ammalati di
lesioni violentc e quindi dclla specialita chirurgica, ebbe un
momcnto di vita brillante, ma fu un momento e nulla piü. Bastö
quel momento per convincerc i sanitari d'allora che qualche
riforma era necessaria per il buon andamento deirospedale»'*9.

I medici facevano pressione al fine di separare e

decentralizzare le diverse funzioni. Gia negli anni
1880 era stata discussa la possibilitä di un trasferi-
mento dell'ospedale. Nel 1890 il Municipio fece il
primo passo verso la disgregazione dell'antica
struttura ospedaliera, insediandosi nel Palazzo Ci-
vico. II fattoche il Municipio oraardivaoccupare il
palazzo, sul cui frontone giä campeggiava lo stern-
ma luganese e che fino a quel momento era rimasto
il centro architettonico dellacittä. e testimone della
nuova coscienza che animava il governo cittadino.
Nel primo Novecento, esso prese energicamente in
mano la pianificazione dell'agglomerato urbano
che andava rapidamente accrescendosil7U. In quan-
to amministratore «patriziale» degli immobili
dell'ospedale, sfruttö il campo d'attivitä riservato in

genere aM'economia privata. influenzando diretta-

mente il mercato immobiliare. II quartiere ospeda-
liero risultö messo a soqquadro - del vecchio
nosocomio non rimasero che alcuni vestigi.
11 Municipio aveva potuto prepararsi a questi impe-
gni politico-insediativi con l'impianto di riforni-
mento dell'acqua potabile. deliberato nel 1893 dal
consiglio comunale e per il quale si dovette islitui-
re. per la prima volta. uno speciale apparato ammi-
nistrativo (Acc/iiedotto). Nel 1879, lo stesso anno in
cui venne messo in funzione l'acquedotto di Zuri-
go, a Lugano era stata sfruttata la sorgente di San
Carlo, sottostante la stazione. Essa approvvigiona-
va l'ospedale e una fontana di quella che doveva
divenire Piazza Dante. Dopo il 1886, parecchi pro-
motori privati - t'ra i quali demente Maraini e

Agostino Soldati - presentarono progetti per l'ad-
duzione d'acqua potabile da realizzarsi nelle im
mediate vicinanze di Lugano. Ma essi vennero giu-
dicati tutti insoddisfacenti e cost infine si decise di
distribuire agli utenti l'acqua delle fonti dei monti
Tamaro e Gradiccioli, sul versante occidentale della

valle del Vedeggio. L'acquedotto pote esser
messo in funzione nel 1893, sotto la direzione di
Pietro Bottani. In Piazza Rezzonico, grazie ad un
lascito di Antonio Bossi (1829-1893). venne eretta
una fontana a ricordo deH'impresa. Ma la fornitura
d'acqua calö notevolmente gia poco dopo I 'apertu-
ra. L'Ufficio forestale federale consiglio un rimbo-
schimento della zona sorgiva alio scopo di conte-
nere l'crosione. Tutto cid condusse a lunghe ed

amare controversie con i patriziati alpini. I pascoli
furono infine espropriati e nel 1923 tutto il bacino
di val Cusello era rimboscato (ill. 64)m. Pareva che
il paesaggio dovesse ritornare alio stato naturale,
ma in realta si trattava di un'avanzata della sfera
d'influenza cittadina: gli alpi si tramutarono in
parchi, paragonabili all'area verde di Piazza Man-
zoni; e i casolari davano ora alloggio ai funzionari
forestali. Pure la centrale elettrica della valle Ver-

111.65 Lugano. Stanza da bagno e toeletta deH'hötel Bristol
costruito da Paolito Somazzi negli anni 1900-1903. Da un pro-
spetto dell'albergo, ca. 1905-1910.
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^ 111. 66 c 67 Lugano Progetto del capoiecnico Americo Marazzi

per la sistenia/ione del eentro stonco fra Piazza Dante e Piazza

Maghetti. In alio, palazzo commerciale-abitativo eon poitici e

galleria da erigersi sul sedime del vccchio ospedale civico In
basso: pianta eon nuovi assi slradali. Fönte* Rt\ista teenu a della
Svizzi'Mi itahana 1910. no 1. p. 5 e lav. I

zasca. costruita a Gordola fra il 1905 ed il 1908.
testimonia Lesigenza espansionistica della Lugano
moderna. L'impianto divenne la maggiore fönte
produttiva della cittä172; nel 1924assorbi la centrale
della Valmara, appartenente alla ditta Bucher-Dur-
rer. giungendo a vendere energia perfino all'Italia.
Come giä l'economia delle acque. anche la pianifi-
cazione della cittä richiese la presa di inisure d'or-
dine non solo tecnico, ma anche politico: senza una
nuova base legale, il piano regolatore sarebbe di-
ventato del tutto inefficace. Nel 1898 il Gran Consi-
glio deliberö che un piano regolatore da esso ap-
provato avesse un effetto equivalente a quello della
«dichiarazione di pubblica utilitä», che dal 1846

era il presupposto per le espropria/ioni. Ma i piani-
ficatori si ritrovarono con le mani legate, perche
questa legge prescriveva al contempo un risarci-
mento per quegli espropri che non erano stati attua-
ti. Nel 1902. su iniziativa dei politici luganesi. la

legge venne cambiata: nello stesso anno entrö in

vigore a Lugano il primo piano regolatore giuridi-
camente vincolante (ill. 63) - e fu il primo anche

per il Ticino: e sempre nel 1902, si nominö un

nuovo capotecnico. A quel momento tuttavia, la

zona a settentrione della cittä vecchia, cui il piano
regolatore era particolarmente destinato, appariva
qua c lä giä sfruttata. Lra il 1889 e d 1891 in \'iale
Cassarate, a sud-est del vecchio eimitero, era stato
costruito un macello. Esso si situava alLaltez/a
dell'officina del gas, inaugurata nel 1864 (Via Ba-
lestra. no 4). Insieme con il penitenziario cantona-
le. il setificio Lucchini e gli stabilimenti del merca-
to del bestiame a nord di Piazza Castello, i due
edit'ici delimitavano una strisciadi terra rettangola-
re attraversata dalla roggia dei niulini, che pareva
quasi una replica dell'area della cittä vecchia fra
Via Peri e Cassarate. La superficie sembrava proprio

destinata a diventare zona industriale e artigia-
nale. In Via Balestra. prolungata nel 1896 fino al
fiunie Cassarate, in Via Industria (Via Giaconwtii),
nella stretta Via Lavizzari e in Viale Cattaneo sor-
sero una carrozzeiia. una segheria, una fabbrica di
gaz.z.ose, distillerie, tre mobilifici, un Cappel 1 ificio,
un'officina meccanica ed altre aziende ancoia. Ma
il richiamo sempre piu impellente di un piano
regolatore dimostra che si volevacontenere-almeno m

questa zona - lo sviluppo industriale. per lungo
tempo auspicato. II fatto che giä dal 1897 si tentas.se
di inglobare nel comune Castagnola. Viganello.
Massagno e Paradiso. dichiara un atteggiamento
improntato a una maggior larghezza di vedute. La
linea tramviaria, inaugurata nel 1896. delimilava.
con i suoi capolinea di Paradiso. Molino Nuovo e

Cassarate, un triangolo che ampliava notcvolmente
quello della cittä vecchia. Ci si rese conto che una
zona di industrie confinante direttamente con il
nucleo cittadino avrebbe ostacolato il forntarsi di
quartieri residenziali e di conseguenza Laumento
di valore di questi terreni vicini al centro sarebbe
stato pregiudicatol7\ Ad ogni modo, l'interesse per
1"industria «pesante» venne meno: il turismo, con
le sue prestazioni di servizio «pulite», parve offrire
prospettive migliori. Sulla base del piano regolatore.

terminato nel 1898. si tentö quindi di contrastare
lo sviluppo in atto del quartiere di Cassarate. Dia-

III. 68 Avamprogeito di Giuseppe ßordon/oiti e Orsino Bongi
dei palazzi Gargantini (1912-1932) in Riva Albeitollt.
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111. 69 Lugano. II quartiere del vccchio ospedale, ca. 1920-1925. AI centra il pala/zo dclla Posta (cfr. III. 74), alia sua sinistra il palazzo
dclle Dogane (cfr. III. 75). In primo piano l'antico convento di S. Margherita, dopo la soppressione nel 1848 adibito a cascrma (1853) e a

scuola elementare (dal 1877). Foto Schweiz. l.uftverkehrs-AG Ad Astra Aero. Zurigo.

gonalmente all'asse industriale di Via Balestra e

parallelamente all'elegante Viale Franscini venne-
ro aperte due strade. il Corso Elvezia e Via Lucchi-
ni. riservate a lussuosi palazzi d'affitto (ill. 131 —

134). Alio scoppio del la prima guerra mondiale. le

aziende industriali ed artigianali erano nascoste da

facciate rappresentative e, grazie agli assi sud-nord
ora predominant. il quartiere era pronto ad accre-
scersi verso la valle del Cassarate.
La cittä aveva dato avvio a questo cambio di orien-
tamento giä con la pianificazione del le costruzioni
delta scuola cantonale. dell'ospedale e del cimite-
ro. Nel 1883 era stato previsto che I'ospedale do-
vesse sorgere su un terreno presso il Viale Catta-
neo; nel 1896. invece. si destinö alia realizzazione
dell'istituto un fondo situato alia Madonnetta, ac-
canto al ricovero del la Fondazione Rezzonico eret-
to nel 1891 a sud del lazzaretto comunale. Non si

trattava di confinare ai margini della cittä un'istitu-
zione che evocava la malattia; anzi, l'edificio do-
veva piuttosto diventare un monumento alia mo-
derna assistenza puhblica e rappresentare il punto
di riferimento architettonico per una nuova Lugano

(Via Ospedale. no 1; ill. 146). Nello stesso anno, la
cittä acquistö dal capitolo di S. Lorenzo, a condi-
zioni vantaggiose. un terreno molto a nord del

progettato ospedale, per poter trasferire il cimitero
che si trovava fra quest'ultimo e il parco Ciani (Via
Trevano. no 84). Nel 1899. per la progettata nuova
scuola cantonale venne infine prescelta un'area a

nord del parco Ciani, vicino all'asilo della Fondazione

Ciani. fahbricato nel 1892174. Con cio, per la
pianura del Cassarate si delineö una nuova disposi-
zione spaziale, una sorta di formulazione del
concetto di una vita che procede per vari stadi, cost
caro al XIX secolo: al sud asilo infantile e scuola
media, nel mezzo ospedale e casa di riposo, al nord
il camposanto. II palazzo degli Studi sorse negli
anni 1903-1904 fra il parco Ciani e Cassarate (Viale

Cattaneo. no 4); ma il nuovo ospedale venne
realizzato solo fra il 1906 ed il 1908. II Municipio
l'avrebbe voluto finanziare con il ricavo della ven-
dita del vecchio ospedale. Come giä per il Palazzo
Civico. una confraternita - che in questo caso van-
tavadei diritti sulla chiesa dell'ospedale di S. Mar-
ta-si rivelo Foppositore piü accanito della demoli-
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III. 70 Lugano. Palazzo ilegli Studi, erclto nel 1903-1904 da

Augusto Guidini c Otto Maraini. Risalto mediano con ingresso
principale c vctrata del corpo scale. Fönte: Assemhlea SIA 1909.

zione. Nel 1905 si volle vendere l'immobile alle
Poste federali. che dal 1897 si adopravano invano
per avere una nuova sede al poslo del vecchio lieeo.
Ma i piani del Municipio si scontrarono con la

veemente opposizione delle cerchie piü disparate,
le autorita si videro costrette a nietlere all'asta
l'immobile. Nel frattempo perö. la vendita di altri
fondi dell'ospedale aveva permesso di realizzare il
nuovo edificio a nord del la cittä vecchia. Le Poste
dovettero riprendere il loro vecchio progetto e.
finalmente. negli anni 1908-1910 riuscirono a por-
tare ad eseeuzione il loro palazzo di fronte al
vecchio ospedale (Via della Posta, no 7; ill. 69. 74).
Nel 1912. quando questo pote infine essere messo
all'incanto. non si trovö alcun compratore. Pertan-
to ci si moströ grati alle Dogane Svizzere che si

dichiararono interessate alia parte nord dell'immo-
bile. Qui. fra il 1914 e il 1916. fu innalzato il palazzo
delle Dogane (Via della Posta, no 8: ill. 69. 75). La
porzione rimanente venne sopredificata soltanto
verso il 1930
Con la costruzione dei palazzi della Posta e delle
Dogane la trasformazione di Lugano si estese dalla
pianura del Cassarate al la cittä vecchia. Nel 1907-
1908, in previsione dell'imminente trasferimento
dell'ospedale. a completamento del «Piano regola-
tore esterno» fu messo a punto un piano regolatore
per il quartiere fra Piazza Dante e Piazza Maghetli.
Occorreva correggere e allargare le future Vie
Luvini e Via della Posta e si voleva rendere accessibi-

III. 71 Lugano. Grantli maga/.zini Milliet & Werner, del 1907.
di Giuseppe Bordonzotli coadiuvalo da Henri Pelet. Slruttura in
ferro rivestita di pareti in pietra artificiale.

le il groviglio di case della zona tramite un crocic-
chio. del quale un asse prolungava la Via Pretorio
fino al lago (ill. 67). La cittä vecchia doveva essere
cos) conformata alia planimetria organizzata a

scacchiera del nuovo quartiere di Cassarate e venire

concatenata ad esso dall'asse Via Ceresio (Via
Magatti)- Via Pretorio - \ iale Franscini. In realtä
solo nel 1912 il Consiglio di Stato approvö il piano,
che perö venne applicato giä a partire dal 190817('.

L'anima deH'impresa era Americo Marazzi (1879—
1963), nativo di Lugano, formato al Tcchnicum di
Winterthur e capotecnico comunale dal 1902177.

Egli rappresentava un nuovo tipo di architetto. Ar-
tisticamente valido pur senza essere una figura di
primo piano, ci ha lasciato in ereditä numerose
opere. Sebbene non abbia potuto realizzare edifici
di notevole importanza. diede un'impronta alia
nuova Lugano come nessun altro architetto. Egli
esercitava la sua professione da funzionario e da

uonio politico, e insisleva affinche la cittä parteci-
passe attivamente al mercato fondiario178. Nel 1910

fondö con alcuni colleghi la Rivista tecnica della
Svizzera italiana. Organa della Soeietd Tieinese
degli Ingegneri ed Architetti. Per molti anni capo-
redattore e maggior collaboratore, promosse il
giornale ad organo per presentare e propagandare i

suoi concetti urbanistici relativi alia cittä di Lugano.

Giä nel primo numero venne presentata una
proposta per la strutturazione del futuro ospedale:
una versione modesta e un poco impacciata della
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III. 72 Lugano-Cassarate. Villa Giambonim, cosiruita vciso il
1909 da Bernardo Ramellr edificio con torre d'angolo in «stilc
loinbaido».

gallcria Vittorio Emanuele di Milano (ill. 66). 11

corpo di fabbrica stilisticamente unitario doveva
contenere una galleria. nella quale l'asse trasversa-
le del progettato nuovo quartiere avrebbe trovato
un prolungamento. L'intento principalc era perö di
«arricchire la nostra bella Lugano di eleganti porti-
cati tanto simpatici esteticamente quanto pratici e

comodi per il pubblico» - perciö la costru/ione
doveva essere aperta da arcate almeno verso Via
ciclla Posta"9. Benche al momento del la messa
all'incanto del fondo - infruttuosa- una risoluzio-
ne precisasse che una nuova costruzione avesse a

presentare dei porticiIK0. questi non figurano nel

primo progetto del palazzo doganale. Maraz/.i riu-
sci perö ad imporli con un appello nella Rivista
tecnicam. Nel 1927, quando Marazzi abbozzö per
Beretta-Piccoli, uomo d'affari. il progetto per un

palazzo commerciale accanto a quello de 11 e Doga-
ne. ripropose anche l'idea di una galleria; e in
effetti il complesso con appartamenti e negozi da

aftittare, costruito poco dopo da diversi architetti,
ebbe non solo dei portici, ma anche un ampio
passaggio coperto (Via delta Posta, ni 2-4). Altri
porticati sorsero in due palazzi contigui, eretti ri-
spettivamente da Bernardo Ramelli nel 1913 e da
Marazzi nel 1924 in Via Pretoria. Ma la realizza-
zione piü imponente del tipo di «palazzo a portici»
diffuso da Marazzi si incontra nei palazzi Gargantini,

edificati tra il 1912 ed il 1931 in Riva Albertoiii
(ill. 68, 88, 89). Con essi Lugano ebbe per la prima

III. 73 Lugano. La chiesa di S. Antonio con Ic sue facciate
neobarocche al/ate ncgli anni 1914-1919 sccondo i dtsegni di

Giuseppe Bordon/otti Acquarcllo di Hnea Tallone.

volta quelle arcate che sembrano emergere dallo
specchio d'aequa e che per i romantici rappresenta-
vano la caratteristica saliente delle cittadine lom-
barde di pcscatori. Queste arcate ariose e quelle del

quartiere delLospedale. che si aprono davanti a

negozi e a un piano mezzanino, hanno poco in

comune con i portici grevi di Via Pessina e Via
Nassa; in esse i cortili a loggiato delLospedale e di
altre costruzioni barocche luganesi trovano, per
cost dire, riscontro all'esterno. affinche non vada

perduto prezioso spazio all'interno degli edifici.
Nel 1912 Lugano parteeipö con i suoi piani regola-
tori ad una mostra di piante di cittä a Ginevra.
organizzata nelLambito di una riunione dell'Asso-
ciazione sviz.z.era delle cittä. II Corriere del Ticino
riprese la recensione di un giornale svizzero-fran-
cese per criticare la progettazione di Lugano e

l'architettura luganese in generale. Nella Rivista
tecnica Marazzi rispose quanto segue;
Se a Ginevra lossc stato mandato il piano di concorso presentato
deU'egregio arch. (Augusto) Guidim. il quale per far sempre il

meglio invece del bene, demoliva addirittura la Cittä di Lugano

per rifabbncarne un'allra con belle piaz/e c belle strade... certo
che la miglior lode sarebbe stata per Lugano. Ma noi di progetti
soltanto sulla carta non ne vogliamo...1'0.

Guidini, che non aveva ottenuto successo al

concorso per il rinnovamento del centro cittä luganese
del 1907, appunto allora aveva vinto un altro
concorso, quello per il piano regolatore di Montevideo.
A grande delusione dell'architetto che si era appo-
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III 74 Lugano Palaz/o della Posla, edificato dal 1908 al 1912

su piani di Theodor Göhl Cartolina, ditta G Mayer, Lugano

sitamente trasterito in Uruguay, ll progetto con la

sua «galeria central» non venne reahzzato181.

Quanto ai guidizi espressi suH'architettura lugane-
se, Marazzi consigliö ai critici di convincersi in
loco della «gra/ia e serietä deH'architettura da al-
cuni anni adottata a Lugano». Tuttavia non vi si
troverebbero «tetti acuti piü alti delle case» o tetti a

mansarda, tranne che in alcune vi 1 le di Castagnola
costiuite da architetti forestien:
Salvo qualchc rara modernitä eccentrica (perehe vi e anche di bei
moderno) tutto il resto delTarchitcttura si ispira sui graziosissinu
still del rinasumcnio e del barocco ed ora si va pronunciando
spiccatamente il vero nosiro Stile, il vezzoMssimo Lombardo,R4

Questo Stile rientra nell'alta architettura storicisti-
ca sviluppata nell'Italia umficata duiante gli Ultimi
trent'anni del secolo scorso parallelamente a quella
del Secondo Impero francese, della Germania del-
l'epoca guglielmina e dell'lnghilterra vittoriana.
La galleria Vittono Emanuele, innalzata da

Giuseppe Mengont fra il 1861 ed il 1878. e la costruzio-
ne maggiormente rappresentativa di un eclettismo
che si ispirava soprattutto al Cinquecento e piü
tardi anche al barocco. Invece, lo «Stile lombardo»
dt Marazzi st rtfä principalmente a Camillo Boito

(1836-1914). Preside delle facoltä d'architettura di
Brerae del Politecnico milanese. I'lstituto teenico
supenore, egli esercitö un grande influssols\ Lo
«stile Boito» dichiara in modo ancor piü evidente
che il «cmquecentismo» la rottura dcll'architettuia
italiana con il neoclassicismo di Pieimarini e Gio-
condo Albertolli. Si tratta di un «Rundbogenstil»
(stile dell'arco a pieno sesto) affrancato dagli ele-
menti classicistici; una predile/ione per il lateiizio
e la terracotta lo aftianca al neogotico altovittoria-
no e ne ta un precursore del liberty.
Sorprendentemente. a Lugano questa nuova cor-
rente trovaall'mizio ancoi menoconsensi del
«cmquecentismo». Come era accaduto per lacostruzio-
ne del Palazzo Civico, il rtcordo det grandi classici-
sti ticinesi si rivelö essere preponderante. Fra i

capomastri il classicismo resistette in modo parti-
colare; ftno neglt anni 1890 le scuole dt dtsegno
ticinesi erano ancoia improntate al razionalismo
tardoclassicistico di Cattaneo. L'esempio piü si-
gnificaiivo pei la sopiavviven/a del classicismo e
il caseggiato Maghetti. un vasto complesso di abi-
tazioni peroperai. urbanisticamente situato in luo-
go esposto. tra l la Canova, Piazza hidipendenza
(ni 1-7) e Corsa Pestalozzi (ill. 128). Tomaso Qua-
dn (1880-1955) e Giacomo Solan (nato nel 1855)
di Figino, un allievo dell'Istituto tccnico Cattaneo
di Milano, fra il 1905 e il 1910 eressero un fabbrica-
to che ncorda quelli costruiti circa ottant'anm prima

da Giuseppe Fnzzi (1798-1831) in Piazza Vittono

Veneto. a Torino. La veste conservati ice del
complesso architettonico riflette lo spinto del-
l'opera assisten/iale privatache ptomosse i lavort,
sebbene in se il compito assunto fosse «modeino».
E vero che la cittä mnalzö contemporaneamente a

Cassarate altre abitazioni per operai. ma anche
queste si distinguono tutt'al piü pei un'insignifi-
canza stilistica e tipologica (Yiale Cassarate, m
13-15)
II primo esempio di «stile lombardo» parrebbe
essere il pala/./o che «Johannes Baptista de Micheli
pro quietude sua et majore decore urbis» fece
engere da Ernesto Quadri (1868-1922). attorno al
1895. in prossimitä della punta mertdionale della
cittä vecclua (Via Nassa. no 31. ill 145). Le cornici
delle finestre con nlievi in stile protonnascimenta-
le - un omaggio alia facciata della cattedrale -
spiccano sullo stondo dt matloni rosst; fregt a vitic-
cio dipinti. ornati di stemrni cantonali e di ritratti di
aitisti, rtchiamano lo «stile patriottico», dal quale
discende lo «stile lombardo». Augusto Guidtnt die-
de alia facciata del quat di Lugano un accento
«lombardo» allorche coronö la casa Pnmavesi -
un'onginale combmazione dt villa turnta e palaz/o
cittadino - eon una loggia del belvedere sotto un
tetto a padiglione in forte aggetto {Via Nassa, no
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17: ill. 168). Ado 1 to Brunei (1874-1960). figlio del
fotografo Grato Brunei, si diplomo a Brera nel 1902
e edificö numerosi palaz/.i e ville seguendo formu-
le Stilistiche quattrocentesche, come ad esempio il
palazzo eretto nel 1910 per Luigi Conza nell'ambi-
to della sistemazione del centro cittadino (Crocic-
chio Carlognu. no 7). Tipiche rappresenianti del lo
«Stile Boito» sono la villa Giambonini a Cassarate
del 1906 (ill. 72). la villa Giovannini a Bertaceio
del 1913. e la villa Beretta-Piccoli in Riva Caccia
del 1916 (ill. 96) (Vialc Castagnola. no 27, Via
Bertaceio. no 10). 11 loro architetto e Bernardo
Ramelli (1873-1930), uno degli allievi prediletti di
Boito186. Dal 1909 al 1911 fu insegnante di ornato al

corso di architettura del Liceo cantonale. Data la

mancanza della materia prima in Ticino, i rivesti-
menti in mattoni delle case venivano sovente sol-
tanto imitati. ragione percui egli si cimento-senza
successo - nella fabbricazione di piastrelle (Via
Casserinetta).
Tuttavia. nelle costruzioni pubbliche cost come
negli alberghi e nei palaz/.i d'affitto predominava-
no il «cinquecentismo» e lo «stile barocco moder-
nizzato»187. Negli anni 1902-1903, con il palazzo
degli Studi, Augusto Guidini e Otto Maraini diede-
ro l'inizio «ufficiaie» all'alto storicismo ticinese
(Viale Cattaneo. no 4: ill. 106). Paragonata al pri-
mo progetto di Guidini del 1897188 - con aula sor-
montata da cupola e portici a colonne - questa
costruzione appare moderna: le grandi aperture
sono riquadrate semplicemente da una cornice di-
sadorna. eccetto che nel corpo mediano, ove il vano
delle scale riceve luce da una parete finestrata (ill.
70). Nei grandi magazzini Milliet & Werner realiz-
zati nel 1907 da Giuseppe Bordonzotti e Henri
Pelet. di Losanna. la superficie parietale si presenta
ancor piü dissolta: la struttura portante dell'edifi-
cio e in ferro (Via Canova. no 4; ill. 71). Bordonzotti,

che aveva studiato al Poiitecnico federale di
Zurigo e all' Accademia di Brera di Milano, si ispi-

III. 75 Lugano. Palazzo delle Dogane (a destra), iniziato nel
1914 da Paolilo Soniazzi e ultimate) nel 1916 da Otto Maraini.

111. 76 Lugano. Progetto vincitore del eoneorso per un palazzo
delle Dogane. di Silvio Soldati. Fonte: SIVZ 62 (1913). p. 35.

rö all'emporio Jelmoli e al Teatro Corso di Zurigo,
entrambi esempi pionieristici della struttura a sche-
letro; durante la progettazione di quest'ultimo.
Bordonzotti lavorava presso I'architetto Hermann
Stadler18''. II passaggio dal classicismo alio storicismo

si verified neH'architettura luganese tanto tar-
di da coincidere con l'inizio del liberty ed altre
correnti affini che andavano contrapponendosi
all'eclettismo190. In molte costruzioni si trova la
finestra termale ampliata a cerchio. un motivo con-
duttore dell "art nouveau. II palazzo eretto nel 1909
da Paolo Zanini (1871-1914) all'angolo di Piazza
Dante e Via Pretoria (no 1) rappresenta, con gli
ornamenti in ferro battuto dei balconi e una dovi-
ziosa decora/.ione in pietraartificiale. il latostrava-
gantedi questo movimento architettonico (ill. 153).
In genere, tali decorazioni venivano fornite dalle
ditte Chini e Vicari di Via Trevano. Nel 1909 Zanini
rivestt di simili ornamenti la facciatadellachiesadi
S. Rocco (Piazza Maglietti) e l'anno successivo
progetto, su incarico della diocesi. una nuova fronte

principale per la chiesa barocca di S.Antonio.
Questa era incompiuta e dopo la demolizione del-
l'ex Liceo cantonale la fiancata est dell'edificio era
stata messa a nudo. II capotecnico Americo Maraz-
zi ideo una facciata laterale policroma «in stile
medievale», sul tipo della sagrestia neobizantina
da lui realizzata191. Ma poi la Commissione cantonale

dei monumenti storici ed artistici. fondata nel
1909, richiese I'apertura di un concorso. alio scopo
di evitare altre invenzioni stilistiche ed eccentrici-
tä. Gli architetti milanesi Ambrogio Annoni, Seba-
stiano Locati e Ugo Monneret-de-Villard premia-
rono Giuseppe Bordonzotti; fra il 1914 e il 1919

vennero innalzate, su piani suoi, le nuove facciate
della chiesa (Piazza Dante; ill. 73). Nel concorso
per S. Antonio si ntanifesta quella reazione alio
stile floreale, che al nord delle Alpi era stata soste-
nuta da movimenti riformisti quali lo Heimatschutz,

il Bund Schweizerischer Architekten e il
Werkbund. A loro giudizio il liberty non si oppone-
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III. 77 Lugano. Aperturatrompe-l'a'il con valletto lardorococö
nella casa del 1908 Crotta da Otto Maraini in Piazza Rezzonico no 2.

va che superficialmente alio storicismo. Parados-
salmente in Ticino la reazione all'architettura «fin
de siecle» condusse proprio al manifestarsi di quel-
10 storicismo pertinente agli anni del la rivoluzione
industriale, che in precedenza era apparso soltanto
velato di classicistno: le facciate di Bordonzotti
della chiesa di S. Antonio, puro stile neobarocco.
tranne muri in tufo non intonacati non offrono
nessuno dei moduli regionalistici, die oltralpe era-
no considerati progrediti.
Questa situazione si fa ancor piü evidente con il
progetto e la costruzione del palazzo delle Dogane
(Via della Posta, no 8). Negli anni 1908-1910.
quando l'allievo di Semper, Theodor Göhl (1844—

1910), eresse il palazzo della Posta (ill. 74). vi
furono manifestazioni di protesta contro la dittatu-
ra deH'«Architettura confederata»192. La designa-
zione di un architetto ticinese doveva garantire nel

caso del palazzo delle Dogane il rispetto di peculia-
ritä dell'architettura regionale. 1 giudici - Sebastia-

no Locati. Carlo Formend e Otto Maraini - con
Silvio Soldati193 onorarono un architetto. i cui idea-
11 corrispondevano a quelli dei movimenti riformi-
sti della Svizzera tedesca (ill. 76). La premiazione
del giovane architetto scatenö una violenta polemi-
ca - non giä perche il suo progetto contenesse

motivi regionalistici. In conl'ronto al piano di Pao-
lito Somazzi - «geniale» nella soluzione del dise-

gno planimetrico - il progetto premiato si distin-
gueva solo per la «ripartizione di pieni e di vuoti...
piü belli e piü grandiosi»1'". Inline l'incarico venne
affidato al vincitore del secondo premio. Somazzi.
e quando egli mori nel 1914. Maraini portö a termi-
ne Lopera. A paragone del palazzo delle Poste,

contrassegnato da uno stile neorinascimentale
asciutto e quasi manualistico e dal la pomposa torre
rotonda, il palazzo delle Dogane, grazie alia sua
eleganza, sembra si d'ispirazione italiana, ma come
l'altro ci riporta indietro nel XIX secolo (ill. 75).

2.7 Epilogo

Nella prima meta del 1914 a Lugano regnava
un'animazione turistica che lasciava prevedere ci-
fre massime per la fine dell'anno. Ma lo scoppio
della prima guerra mondiale alLinizio di agosto
segnö Linterruzione repentina di questo sviluppo.
In Svizzera si era notata una lieve flessione del
turismo fin dall'anno record 1910, in conseguenza
di cambiamenti che dapprima apportarono qualche
vantaggio ad alcune regioni. Giä la crescita del
turismo luganese durante il periodo della ferrovia
era andata a scapito di classiche regioni turistiche
come 1'Oberland bernese e la Svizzera centrale e

occidentale. L'aumento del turismo internaz.iona-
le, dal 1890 in poi aveva in certo qual modo contro-
bilanciato tale spostamento, ma quei luoghi e la
Svizzera tutta persero la loro posizione monopoli-
stica195. Ma il Ticino si trovö impreparato al crollo
del turismo durante la prima guerra mondiale: af-
fiorö la piena consapcvolezza del fatto che la rima-
nente industria non aveva praticamente subito
nessuno sviluppo. Inoltre, giä il censimento lederale
del 1910 aveva dimostrato drasticamente che persi-
no nell'industria turistica erano impiegati relativa-
mente pochi ticinesi e che essa aveva portato ad una
massiccia immigrazione di svizzeri tedeschi, i qua-

III. 78 e 79 Stile regionale ticinese: Progetto per una casa
borghese (a destra), composlo da diverse parti di reimpicgo (a
sinistra). Fönte: Edoardo Berta. Case tipiche ticinesi (Monumenti
Storici cd Artistici del Cantone Ticino), Milano 1914.
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Ii si rivelarono essere stati in parte i responsabili
dcllo spostamento del turismo dalla Svi/.zera
centrale a quella meridionale.
Nel pieno dell'alta congiuntura precedente la guer-
ra. si richiamö l'atten/ione sulla minacciata identi-
tä della Svi/.zera meridionale. Figura di primo piano

neH'ambito ideologico-culturale fu il poeta, in-

segnante. conservatore dei monumenti e storico
d'arte Francesco Chiesa (1871-1973). Nel 1913 si

distanzio da correnti irredentiste in lotta per il man-
tenimento del 1"«italianitä». convertendosi all"«el-
vetismo» di Gonzague de Reynolds. Analogamen-
te ai «liberosvizzeri» del 1798. la promessa di fe-
deltä alia Svizzeraera legataalla riehiesta di rispet-
to dell'autonomia ticinese: la quale a part ire dagli
anni 1910 veniva perseguita anche a livedo politi-
co-economico tramite !e cosiddette rivendicazioni
ticinesi. Quanto all'identita culturale del Ticino,
Chiesa la ravvisö nella tradizione degli artisti ticinesi

|l"\ lnsieme con il pittore Edoardo Berta (1867—
19.31 )'''7 e con I'ispettore scolastico e storico Luigi
Brentani (1892-1962) egli riformö il corso di archi-
tettura al L.iceo cantonale. Nel 1914 venne inaugu-
rata una Scuola tecnica e d'arti decorative, che
doveva ricondurre alia natura e alle radici regionali
ciel 1 "arte. Dal 1912. Berta compilö un inventario dei
Monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino,
che avrebbe fornito i modelli necessari. Nel fasci-
colo pubblicato nel 1914, intitolato Case tipiche
ticinesi, il Luganese, Berta um diversi elementi a

forntare il tipo ideale di «casa ticinese» - verosi-
milmente il primo tentativo programmatico per
Fevoluzione di un'architettura ticinese regionali-
stica (ill. 78. 79). Molti dei disegni contenuti nei
Monumenti storici sono di quel Silvio Soldati
(1885-1930) che al concorso per il palazzo delle
Dogane era stato silurato dai suoi colleghi piü
anziani. Egli eresse a Sonvico. suo luogo natio.
ulcuni edifici. e a Lugano un'ala della clinica Mon-
cucco \ ia Moncucco. no 10); lavorava inoltre so-

prattulto con Enea Tallone (1876-1937). Entrambi
appartenevano al movimento riformista della

III. 80 Lugano. Studio d'arehiteltura di Mario Chiatlonc. da lui
stesso edificato nel 1925.

Scuola tecnica e d'arti decorative. Nel 1917 questa
dovette esser ridimensionata a Scuola dei capoma-
stri; Tallone ne divenne direttorc. Mentre a Bellin-
zona. citta d'origine di sua moglie. fra il 1910 e il
1930 egli era la personalita di spicco nel campo
deirarchitettura1'"1. a Lugano pote realizz.are ben

poco. La villa dell'ispettore scolastico Luigi Brentani

costituiva una sorta di manifesto architettonico
per gli ideali dei riformatori (Via Brenno Bertoni.
no 7): «Aloysius Brentani Luganen sibi exstruen-
dam curavit anno domini MCMXXV - Aeneas
Tallone delineavit - Josephus Poretti pinxit — Aly-
sius Vassalli sculpsit» (ill. 92). La nota saliente del
semplice edificio coperto da tetto a padiglione as-
sai sporgente sono le cornici delle finestre dipinte
in stile rustico-barocco - lino degli elementi consi-
derati da Edoardo Berta come prettamente ticinesi.
Esse somigliano alle decorazioni che a quel tempo
venivano eseguite nei Grigioni dai seguaci della
«Bündner Renaissance»11'''. 11 capolavoro luganese
di Tallone e Soldati. la chiesa del Sacro Cuore in
Corso Elvezia. edificata fra il 1922 ed il 1927. non
ha pero niente in comune con lo «stile della casa
borghese» e lo Heimatstil svizzero-tedeschi; la
basilica si presenta in veste neoromanica-ortodossa
(Corso Elvezia).
Cid che agli occhi degli architetti d'oltralpe appari-
va «tipicamente ticinese». trovo la sua espressione
ad Agra, allorche nel 1913-1914 venne costruita -
«agli sbocchi della Collina d'oro» - una affiliata
della Deutsche Heilstätte Davos:
II nomc del Larch. Ed|win] Wipf |nato nel 1877]. a Zurigo, e gia
conosciuto lavorcvolmente da noi avendo egli eseguite diverse
eostruzioni ispirandosi ai nobili desideri espressi dalla Societa

per la protezione delle bellezze naturali... Vi sarebbe molto da

guadagnare per I'architettura ticinese se si mettessero in maggio-
re evidenza le belle forme dell'arte campagnola tradi/.ionale200.

La societä soprammenzionata, presieduta da Ar-
naldo Bettelini (natonel 1876),erastatafondatanel
1909. Essa era in contatto con lo Schweizerischer
Heimatschutz, senza tuttavia aderirvi come sezio-
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III 81 Lugano Sistemazione del Sai>mlo di'Ua Caltcdiale
Rjppresenla/ione liatla dal progello di Rino e Carlo Tann in
concorso nel 1934-191.1 per una sistcma/ionc del quartiere di
Sassello Fönte Ri\iua teimia dellci .S3IZZCIÜ ilaliana 1931.

no 7. p 83

ne. Nel 1916bandi unconcorso«perlaCasaTicine-
se». Si richiedevano piam per una villa, per sempli-
ci case d'abita/ione. per una casa comunale o un
asilo infantile. La societä mirava a

reagire contro la deturpa/ione del nostro paese, contro la volgare
edihzia che oflende d nostro patrnnonio estetico ed il senso del
hello contro ITniporta/ione di tipi esotici di case""1

Con questo s'intendevano in particolare la villa
«turrita» deH'enugiante arncchitosi, l'albergo a

piü piani, lo «chälet acunnnato» e la «villetta a
terrazzo»202. Ma risultö evidente che i partecipanti
al concorso. sebbene per la maggior parte apparte-
nesseio alla giovane genera/ione, progettavano
preteribilmente «palazzi sontuosi» e «ville signon-
11», piuttosto che semplici case d'abitazione20'. Nel
1917 furono perciö organizzati due altri concorsi. il
cui programma prescriveva formalmente costru-
7ioni adeguate a mezzi finanziari hmitati. Questa
volta la commissione giudicatrice era composta da
Americo Marazzi. Otto Maraini e Maurizio Conti -
rappresentant: dell'affermata classe luganese degli
architetti. che durante il pnmo concorso erano stati
estromessi con la chiamata in causa di Alessandro
Ghezzi e dell'insegnante al Technicum di Win-
terthur. Emil Josef Fntschi.
Si nota in geneialc la lodevole tenden/a a far posto ad ampi
porticati ed alle carattenstiche logge, le quah non risultano perö
sempre scatunenti dai bisogni e dalle esigen/e del la distribu/io-
ne interna204

I giudici scartarono i piogetti di Tallone e Soldati,
ritenendoli troppo grandiosi; si attnbuisse loro tut-
tavia un diploma onoi lfico. nonostante il «carattere
accadennco» che Ii contrassegnava2"\
Divenne manifesto che l'impresa eia nmasta av-
vinghiata tra le spire del criticato eclettismo
accadennco. Augusto Guidim (1895-1970). tra i pre-
nnati del concorso e figlio deH'omonimo architetto
seguace dello storicismo, nel 1919 mosse unacriti-
ca di principio:
«Perche alia hne quello che 1 piü vedono come carattcri tipici
dclla nostra vecchia architettura pacsana - le logge solalie, i

poi tici profondi. le peigole ombiose, i comignoh bi//airi e lanta-
stici - tutto questo non e che la lorma estenore in cui ha trovato
espressione lo spirito sereno ed onesto dei nostri antichi costrut-
tori .» Non ci si accontenti di ripetere queste vecchie forme
«Non si puö dimenticare che un architetto ticinese e chiamato

oggi a cieare costru/ioni che devono sorgere nel Ticino dei nostri
giorni, che non c piu il Ticino de!ie maestran/e comacine, ma che
e attraversalo invecc dalla ferrovia del San Goltaido Bisogna
averc il coiaggtoui rompeie, sen/aesita/iorn con la cop la servile
delle forme passate Le necessita nuove del la nostra vita doman-
dano nuovi orgamsmi costruttivi e quesii alla loro volta nuove
foime estenori »

Ci si riterisce a case da affittare o destinate ad

utfici, edilici dell'amministra/ione pubbhea, abi-
ta/ioni per operai, sta/ioni. officine industriall.
centrali elettriche. grandt capannoni di deposito:
«AI senlimento estetico altuale. urTotlicina dalle grandi masse
severe sembra altrettanto bclla che un antico pala/zo avvolto
nel silcn/io polveroso delle cose morte E bella perche e cosa del
nostro tempo, e viva20h.»

Guidtnt parrebbe essere stato spinto alla stesura di
questo manifesto futurista da Mario Chiattone
(1891-1957). con il quale lavorava allora presso la

direzione circondanale delle ferrovie a Lucerna207.
Nel 1919 il htografo Gabriele Chiattone (1853—
1934) aveva bensi tatto engere da Adolfo Brunei
un pala/zo in Corso Elvezia a Lugano, ma suo
figlio Mario era legato molto piü a Milano. dov'era
cresciuto. Egli studio pitturaall'Accadennadi Bre-
ra e nel 1915 consegui il diploma d'insegnante
d'architettura presso 1'Accadenna di belle arti di
Bologna. Aderi al gruppo «Nuove Tenden/e». fon-
dato da Antonio Sant'Elia I progetti di Chiattone
per un'edihzta tecnologica del futuro dovevano
essere ben presenti al Guidim. quando egli mneg-
giö a una nuova architettura. Ma nel 1916, allorche
Chiattone prese parte al concorso per una casa
ticinese, lagiunanotö soltanto l'esecuzione virtuo-
sistica dei disegni e alcuni particolan insohti. deri-
vanti dalla scuola wagneriana Viennese. In questo
caso perö. il hnguaggio folcloristico non rappre-
sentava soltanto «una veste stihstica» adottata per
mancanza dt alternative, del la quale piü tardi si
sarebbe dovuto liberale; essa era piuttosto il risul-
tato di una decisione artistica e personale. Mentre
Sant'Elia si consegnö all'ideologia del futurista
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Tommaso Marinctti, per cadere inline nella guerra
da questi magnificata. Chiattone lasciö la metropo-
li mdanese e si ritirö in Ticmo, la terra det such avt.
II ntorno segno anche l'operato tuturo. II neoclas-
stcismo della casa Btancht sul quai di Lugano (Via
Nassa, no 21) e lo Heimatstil della casa Vanont
nella cittä vecchia (Via Nassa. no 9) non preludono
al ra/tonaltsmo - l'architetto nmarrä fedele ai pro-
pri modi fmo al la morte. Significativo per questo
periodo e il fatto che le costruzioni dell'individua-
lista Chiattone rappresentino l'apporto ptü lrnpor-
tante all'architettura luganese degli anni Venti, un
decennio in veritä parco d'iniziative. Le polemiche
sorte attorno al palaz/o delle Dogane ed al la casa
ticinese nmasero degli eptsodi. l'appello di Guidt-
m non ebbe risonanza. Gli architetti dell'anteguer-
ra continuarono ad arbiträre i destini dell'edihzia.
E vero che nel 1915 Americo Maraz/i passo la

carica di capotecnico all'ingegner Carlo Dell'Era e

la reda/ione della Rivista team a all'ingegner
Giovanni Galli, mafinoal 1930 egli rimase l'inso-
stituibile collaboratore del giornale e i piani regola-
tori del 1918 e 1931 seguirono le linee direttive da
lui fissate208. Mata/zi e Brunei vtssero fino aglt
anni Sessanta, ma fra il 1930 ed il 1940 erano
deceduti uno dopo l'altro i loro contemporanei
Ramelli. Bordonzotti. Soldati, Ziegler. Tallone e

Maraini
Nel 1932, la Societä degli ingegneri ed architetti
del Cantone Ticino si uni aH'omommo sodahzio
svizzero, accettando cosi quelle condizioni restrit-
tive d'adesione. alle quah si era opposta per due
decenni209. Una nuova generaztone di architetti
«politecnici» pretese di distinguersi nettamente sia

dagli artigiani dell'edilma e dai dilettanti, sia dagli
architetti usciti dalle accademte di belle arti fissati
sulla composizione decorativa delle facciate.
Fra il 1932 ed il 1934, oltre dieci anni dopo il
prograntma di Guidini per una nuova architettura
ticinese. sorsero a Lugano i primi esentpi attinenti
al razionahsnio: case d'affitto, un padiglione per lo
sport, un ospedale21". Nel 1940, con l'edtficazione
della Biblioteca cantonale (Viale Cattaneo) accan-
to al palazzo degli Studi, il razionahsnio venne per
cost dire inaugurato ufficialmente. Gli architetti
erano Rino (nato nel 1908) e Carlo Tami (nato nel
1898), nipoti e un tempo collaboratori di Giuseppe
Bordonzotti. Mentre Carlo, dopo studi compiuti
aH'Accademia di Brera, si era diplomato nel 1922 a

quella di Bologna, il fratello minore Rino si orientö
da Roma a Zurigo, dallo Stile monumentale di Mar-
cello Piacentini al raztonalismo di Otto Rudolf
Salvisberg211. Nel 1935 Salvtsberg venne chiamato
a far parte della commissione giudicatrice di un
concorso per il rinnovamento di Sassello, una delle
piü vecchie contrade di Lugano. Con l'assegnazto-

ne del pnmo premio a Bruno Bossi. nato nel 1901 e

di tormazione itahana, vinse il monumentalismo,
ma la ristruttura/ione intrapresa negli anni 1939-
1942 dimostra che le due correnti architettomche
apparentemente contrastanti avevano nell'esigen-
za missionaria del «risunamento» un comune deno-
minatore. «La parola al piccone» - il motto del

progetlo di concorso di Augusto Guidini jr. vigeva
anche per Lopera in corso212. Con essa il rinnovamento

urbanistico ritornö al punto da cui era partito
centoventi anni prima, all'area della chiesa di
S.Loren/o (Via Cattedrale, ill. 81). La parete che
chtudeva verso meridione la terrazza della
cattedrale, e che era stata arricehita da Augusto Guidini
il Vecchio del portale proveniente dall'antico cam-
posanto, venne rimossa - cosi come allora era ca-
duto l'ossano che si trovava dirimpetto; fu eretta
una statua della Madonna scolpita da Mario Berna-
sconi e si costrui una seahnata che scendeva verso
la nuova Via San Loienzo. E se la trasfoimazione
romantica dell'area della chiesa si confaceva al

tempo delle dihgenze postah, quella presente n-
specchta l'era delLautomobile. Con essa la costru-
zione delle strade toinö ad essere l'assunto princi-
pale delLcdilizia pubhhea. La grande importan/a
che negli anni attorno al 1840 aveva rivestito l'edi-
ficazione del ponte dt Melide contrassegnava ades-
so la costruzione della strada per Gandria e per la
frontiera svizzeia, i cui antefatti risalgono a un
progetto del 1914 che prevedeva un tracciato diret-
tamente in riva al lago. Ma la Societä per la conser-
vazione delle bellezze naturall e artistiche, soste-
nuta dal la se/ione ticinese del Touring Club, pro-
pugno un percorso piü elevato. al fine di mantenere
il senttero di Gandria e il «monumento naturale»
delle sue rocce e creare qui un «parco nazionale»
prealpino. La concretizzazione delL«arditissima
ed ultramoderna» autostrada Milano-Laghi, degli
anni 1923-1925, diede nuovo irnpulso al progetto.
Grazie all'appoggiodella Confederazione, t protet-

111 82 Gallena della strada di Gandria. costruita negli anni
1933-1937 Foto Photoglob. Zurigo
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III 8^ Lugano Vedula acrea da est In primo piano il Cassarate. sopra la sua loce ll Parco Civico con tl pala//o dcgli Studi e la \ 11Ia

Ciani A destra del paico il quailiere nuovo esteso verso la pianuia de! Cassarate e al centro dcil'imrndginc la citlu vecchia Sopra a quest a

la sta/ione e il quaitiere di Besso Foto Schwei/ Lultveikehrs-AG Ad Astra Aero, /urigo

tori dell'ambiente poteiono finalmente tar appro-
vare la loro proposta: fra il 1933 ed il 1937 venne
costruita la strada di Gandriu con le sue nunrerose
gallerie (Stiada di Gandna, ill. 82).
Gli albergatori di Lugano vanno inclusi nel novero
dei piü teivorosi sosteniton di quella strada. Da un
collegamento diretto con il lago di Conto e I'Enga-
dina. essi si aspettavano un incremento del tiaffico
automobihstico e di conseguen/a pure del tunsmo.
Infatti. con il tlusso del le automobil) auniento il
numero degli arnvi. ma contemporaneamente calö
la durata del soggiorno degli ospiti. data la maggio-
re mobilitä. I margini di guadagno divennero sem-
pre piü stretti. Nel 1935 Gottlieb Duttweiler(1888-
1962) fondo la Cooperativa Hotelplan, un'impiesa
pionieristica del «tunsmo di massa» moderno2".

Si sceghe Lugano come prima regione Hotelplan La. le trattative
con gli albergatori e gli enti del tralhco sono all'avanguardia.
tuttavia urge un aiuto latnvo Con un aecordo vantaggioso tra
traltico lacustre. lerroue montane e locali Kursaal e lido viene
creato il primo lipo di «abbonamento generale», che si conlerme-
ra poi come una delle pnncipali attrattive del nostro piano
Lugano, che conta circa quatironula lelli d'ulbergo in luglio e

agosto dove altrove la «stagionc moita» grava come piombo
node di un'attivita enorme'14

L'agen/ia Hotelplan preannuncia il tunsmo del
fine settimana del dopoguerra, la costruzione della
stiada di Gandria I'allucciamento di Lugano alia
rete autostradale europea: il quale contribu'i a tare
della cittä un centro tinan/iuiio interna/ionale2|s
Durante la congiuntuia edile degli anni Sessanta il
ra/ionalismo si impose aH'atten/ione di tutto il
Ticino. Nel contempo pero. qui si costitui una con-
trocorrente, che in seguito si rivelerä essere l'avan-
guardia del postmoderno. Con le tecniche della
paiodta e della cita/ione riusct ad accordare la

nostalgia tradizionalistica pei l'architettura oiga-
nica e il sogno tuturistico di un'architettura mecca-
nicistica che sino ad allora erano state ntenute
inconc111ab111. L'antesignano di questa nuova ai-
chitettura ticinese e Mario Chiattone. Gia nelle sue

opere e nella sua esisten/a d'artista essa si ta pei-
cettibile- cio che accomuna i due poll in una unitä
dialettica e la fede che anche nell'architettuia del
XX secolo la venta risiede sempre ancora nel pro-
cesso della creazione aitistica. E questo il credo
che da alia leggenda dell"aitista ticinese la tor/a
per sopravviveie al piü radicale mutamento struttu-
lale della cultura architettonica mateiiale e sociale.
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