


Parco Ciani: giu le mani ~ 
Contra il tentativo di scombussolare 
Ia foce del Cassarate e travolgere 
Ia rotonda-belvedere del parco. 
Luganesi, difendetela, e il fulgido 
gioiello della vostra citta, 
e non va toccata ~ 

La limpida veduta aerea del Parco Ciani e dell'opposto fianco del Cassarate (come oggi si presen
tano), riprodotta sulla pagina a fronte ci mettesotto gli occhi aleuni dati di fatto essenziali per un 
giudizio sul progetto di rifacimento della foce e de//'ultimo tratto del parco ehe sappia cogliere le 
specificita, vale a dire le caratteristiche del luogo: presupposto indispensabile di ogni ragionevole 
progetto territoriale. E il nitore di quella foto aerea e tale da esortarmi ad anticipare una sintesi 
stringata del mio giudizio, ehe adeguatamente sviluppero nel seguito di questo testo. La foto 
innanzi tutto ci dice ehe il Parco civico e un tasse/lo urbano: un frammento, una tessera verde del 
mosaico della citta. II /ato meridionale del parco e formato da//'arco ehe Ia sponda del lago dise
gnal dall'ingresso principale alla foce. II suo fianco occidentale si affaccia sul blocco del casino e 
su piazza lndipendenza, ornata di un'alberatura ehe preannuncia quella corposa del parco. II lato 
settentrionale e tracciato dalla retta di viale Cattaneo (l'arteria ehe lambisce il quartiere de/la citta 
a est di corso Elvezia). II comparto a oriente del parco (altre Ia sponda del Cassarate) e il settore 
in cui Ia citta novecentesca ha dato visibilmente spazio a strutture del tempo Iibero: quelle del 
Circolo velico, Ia sede dei Canottieri, il porto comunale, il Iido con Ia piscina, i campi da tennis. 
La foto ci mostra inoltre come, nel volgere del Novecento, l'area originaria del parco abbia via via 
ospitato importanti edifici civili, persino di una va!enza sovracomunale. Anche le strutture ehe 
delimitano e recingono il parco verso terra, verso lago e verso il Cassarate, cosi come il patrimonio 
arboreo, i brevi spazi a prato e le aiuole sono presenze vagheggiate, disegnate e attuate dalla 
mano dell'uomo nei due ultimi secoli. Siamo pertanto di fronte a una pregiatissima area urbana, 
satura, come si dira, di valori culturali, l 'opposto di un ecosistema generato dalla spontaneita di 
una dinamica naturale qua! e, ad esempio, Ia foce del Ticino: i/ fulcro di un vasto sistema pa!ustre
lacustre, le cosiddette Bolle di Magadino. Dove, secondo un progetto perfettamente intonato 
a que/ vasto paesaggio naturale, fu abbattuto l'argine destro della foce per consentire una piu 
ampia dispersione deltizia (sul fianco delle contigue Bolle centrali) delle sabbie abbandonate dal/e 
piene del nostro principale corso d'acqua, ehe non per nulla presto il nome al cantone. Ripete
re (come prevede il progetto) Ia stessa operazione alla foce del Cassarate, abbattendo il muro 
d'argine destro (ehe e il muro di protezione e di sostegno del/'ultimo tratto del fianco sinistro 
del Parco civico) sarebbe un errore grossolano. Vorrebbe dire esporre Ia parte piu preziosa del 
parco a/l'erosione delle impetuose piene del Cassarate, comporterebbe inoltre (per formare una 
scarpata digradante sulla sponda destra del fiume) l'amputazione di 3 . 000 mq dell'area godibile 
pianeggiante di quell'ultimo lembo del parco, con l'abbattimento di 28 alberi di alto fusto. Una 
strage arborea ehe griderebbe vendetta! Ma non e tutto. L'area de//'odierna rotonda-be/vedere 
verrebbe spogliata dei muriccioli ehe, abbracciando quello spazio eccellente per Ia sosta, le con
feriscono sicurezza e tranquillita: v1Ttu graditissime per godere - da una delle panchine ehe /e 
fanno corona- /'armoniosa veduta sul corpo principale del lago e sui monti ehe, sui due fianch1~ 
/'accompagnano. E un'altra vistosa deturpazione sarebbe inflitta a quel belvedereeheeil gioiel/o 
piu prezioso de/ go!fo Iuganese. L'area oggi formata dalla rotonda-belvedere verrebbe sconciata 
da una pedana di assi scricchiolanti, sollevata di una quindicina di centimetri rispetto al terreno 
(ehe verrebbe abbassato), accessibile da una passerella in legno lunga piu di 200 metri e larga 
due, mentre Ia parte non occupata da que/ goffo impiantito sarebbe coperta da un garbuglio di 
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Graziano Papa 

A sinistra l'area della foce 
del Cassarate 
ripresa da/ cie!o, 
con le strutture sportive 
del Campo Marzio Sud, 
sulla sponda sinistra 
e il Parco Ciani 
su//a sponda destra. 
La foto, de/ settembre 
2004, inquadra 
Ia zona d'intervento. 
(Foto: Citta di Lugano, 
Dicastero del Territorio) 
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Verso Ia rotonda
belvedere. 

(Foto: Natalie 
Danzi-Paces) 

arbusti (addirittura 2200 quelli previsti su quell'ultimo tratto del parco e su/la searpata di eui si e 
detto). Un arbusteto ehe invaderebbe !o spazio oggi Iibero, ineontrastato, tranquillo dell'odierna 
rotonda-be/vedere. E il guasto sarebbe anehe peggiore. II progettato rifaeimento della foee del 
Cassarate abbatterebbe, eome aeeennato, il ragionevo!issimo muro di eontenimento del fiume per 
un tratto di 170 metri, ma po1~ nel tentativo di eontenere gli effetti erosivi delle piene, il progetto 
searieherebbe a/ margine di quel tratto dell'a/veo de/ Cassarate eentinaia e eentinaia di "massi 
eiclopiei" (questo e il termine ripetutamente usato da/ progetto). Un'assurdita altre tutto inna
turale, poiehe un eorso d'aequa in lieve pendenza, qua! e il Cassarate, eonvoglia e eede a/la foee 
solo materiali fini.· sabbie, ghiaie e pieeo!i eiottoli, mai massi e men ehe meno eordonate compatte 
di bloeehi ciclopiei. Sarebbe un'ulteriore, clamorosa beffa della gabellata rinaturazion e della foee. 
Non esageriamo affermando ehe quel devastante progetto sarebbe, per Lugano, una seiagura. La 
rotonda-belvedere, Ia gemma de/ faseino Iuganese, verrebbe devastata. E, beffa fra le beffe, quel 
deturpante misfatto eosterebbe Ia bellezza di 6 milioni, di eui un mi/ione per il solo progetto. Co
me ho detto, questo e solo il sunto del testo in difesa del/o stato attuale (ineeeepibile) della foee e 
della rotonda-belvedere. II testo eompleto, ehe segue, sviluppera i vari temi di un argomento ehe 
e eertamente quello di maggior peso dell'odierna tematiea urbanistiea tieinese. 

Verosimilmente sono stato il piu abitudinario fru 
itore del Parco Ciani. Durante i 55 anni filati di 
avvocatura Iuganese ho sempre pranzato in eitta: 
negli ultimi deeenni, a un tavo lo dell'al lora risto
rante Mövenpiek addossato alla vetrata ehe si af
faee ia su lla ehioma di una maestosa magnolia. A 
dieei passi dalla faeeiata a ponente del la leggiadra 
Vil la Cian i e da l tappeto di aiuole ehe, su lla span
da dellago, f ino ag li anni Cinquanta ospitava una 
sughera antiea, di un verde paste llo sfumato di 
eeleste, sperieolatamente inelinata sul lago. Che 
poi vedemmo travolta nelle aeque, e aneora af
fiora dal la memoria l'immagine dello strazio di 
quella pianta amiea. Cosl, per piu di mezzo se
co lo, Ia passeggiata fino alla rotonda della foee
meta ineludibile di eh i mette piede nel pareo- fu 
l'abituale svago della mia pausa meridiana . Sono 
pertanto legittimato a esprimere un giudizio sul la 
pretesa "riqua lifiea" (ehe purtroppo sarebbe una 
squalifiea) e sul la asserita "rinaturazione" (a dire 
il vero uno snaturamento) della parte eonclusiva 
del Pareo eivieo Iuganese ehe in sponda destra del 
Cassarate modestamente si all unga nel lago. Direi 
di piu, e non e un aeeorg imento retor ieo : sento in 
me insistente una voee ehe mi esorta a insorgere 
eontro quel progetto iconoelasta ehe spezzereb
be l'organieita del pareo seonvolgendo Ia sua par
te eonelusiva, di gran lunga piu preziosa. 

Sul tema del progettato rifaeimento della foee del 
Cassarate, il nostro redattore, arehitetto Rieeardo 
Bergossi, nell 'ultimo numero (n. 306) di questa 
rivista, ha gia espresso un ehiaro gi udizio nega
tivo, impern iato su ll 'irragionevole demolizione 
di quel l'argine. Lo feee, introdueendo un testo di 
Elena Robert ehe, aeeompagnato da un 'aeeura
ta see lta di immagini, descrive il progetto, fa Ia 
eronistoria del la sua origine e ei informa su lla sua 
natura eontroversa, persino all 'interno dei vari 
gruppi polit iei del Consiglio eomuna le. 
Leggendo le letterine di adesione dei fautori della 
proelamata "riqualifiea", noto ehe costoro non 
si rendono eonto di quanto quel progetto sia de
vastante e persino beffardamente eontradditto-

rio. Sono pareri di Iettori ehe non eonoseono Ia 
sequela di ing iurie ehe si vorrebbero infliggere a 
quel l'u lt ima partedel parco. Una disinformazione 
comprensibil e, poiehe finora i giornali non hanno 
descritto per f ilo e per segno ei6 ehe, con Ia de
molizione del muro d'argine di sponda destra del 
Cassarate su una lunghezza di 170 metri, verreb
be seombinato lungo il fianeo sinistro dell 'ultimo 
tratto del parco e nell 'a lveo del fiume. Stendere
mo l'elenco di quei misfatti nel seguito di questo 
scritto. Useirebbe maleoneia anehe l'area della ro
tonda alla f ine del pareo, da sempre dotata di una 
eo llana di dodiei panehine, di un rosso vivaee ehe 
esorta il visitatore a sostare. Per godere Ia veduta 
sul golfo e su l eorpo di piu ampio respiro del Ia
go: una delle visuali ineantevoli del paesaggismo 
nazianale e, insieme, del la faseia insubriea eui 



apparteniamo. Dalla rotonda del parco l'occhio 
scorre sull'azzurro ceresiano, sorvola il Ponte-diga 
di Melide, si sp inge si no al fondale della veduta -
il composto triangolo del versante settentrionale 
del Monte San Giorgio- e abbraccia i verd i rilievi 
ehe accompagnano quelle acque lontananti. A 
sud-est, sull 'opposta sponda del lago, le pendi
ci del Monte Caprino e della corposa Sigh ignola; 
piu lontane, altre l'interposta co llina di Bissone, le 
balze sommitali del Generoso. A sud-ovest, !'ele
gante disegno del San Salvatore: nello spettacolo 
del la veduta eil trasformista ehe, dall'ingresso del 
parco alla foce e, proseguendo, al promontorio 
di Castagnola, sorprendendoci, via via snellisce 
Ia sua figura. Cui fa seguito Ia boscosa dorsale 
deii 'Arbostora. 

Questa premessa, dello scenario ehe Ia rotonda
belvedere del parco dispiega ai nostri occhi, e es
senziale per il tema in esame. Poiche Ia rotonda
belvedere e Ia platea prestigiosa di quell' armonio
so scenario, il gioiello del golfo ehe Ia gabellata 
"riqualificazione" insensatamente sconvolgereb
be. II respiro del lago, il verde boscosissimo dei 
suoi monti, i vi llaggi pittoreschi ehe sappiamo 
furono sempre, e tuttora restano, Ia vera attrat
tiva Iuganese. Appartengono ai classici va lori ehe 
da seco li st imolano il Drang nach dem Süden: Ia 
spinta dell'uomo transalpino verso il miraggio di 
un meridione diverso, piu morbido, piu mite, di 
un'umanita piu estroversa, di una lingua piu so
nora. E Ia rotonda del parco, come oggi si pre
senta, e Ia poltrona idea le per quello spettacolo, 
il fulcro del fascino della citta ehe si affaccia sul 

lago, il lembo appartato del golfo per una sosta 
distensiva e appagante. E il rifugio ehe consente 
(a l Iuganese, all 'ospite, al turista) di togliersi dal 
trambusto della citta, dal traffico ehe si affanna 
lungo l'arteri a dell 'arco del lago, ehe il verde del 
parco arretra di un centina io di metri dalla riva. 
Un subbug lio - quel traffico- ehe, per l'accelera
mento della storia in atto, per Ia continua espan
sione e il progressivo infittirs i dell'agglomerato 
Iuganese, sara sempre piu febbril e. A maggior 
ragione Ia citta deve conserva re Ia rotonda-belve
dere del parco, quale oggi si presenta, come Ia 
sua gemma piu luminosa, «e dunque non ti toc
chi chi piu t'ama». II monito e in una perla degli 
Ossi montaliani. Qu i lo proponiamo come eco 
poetico del perentorio motto ritmato e rimato 

• 

dei referendisti: Parco Ciani: giu Je mani! Verso i 
quali Ia citta ha un grosso debito di gratitudine 
ehe so lo una secca bocciatura del progetto sapra 
ricambiare. 
I disinformati sosten itori del rifacimento della fo
ce e della devastazione della rotonda sventolano 
Ia bandiera pseudoambientalista di una "riqua
lifica" - vale a dire di un miglioramento - e di 
una "rinaturazione", termine ehe ricalca un lati
neggiante neolog ismo tedesco di recente con io 
(Renaturierung), detto di interventi ehe tendereb
bero a una riscossa della natura su un'artificiosa 
opera umana. Nella fattispecie, una band iera 
usurpata e ingannevole. Un progetto, quel lo ehe 
si vorrebbe infliggere al parco, sba llato, spaesato 
e devastante. Sballato, poiche scompiglierebbe Ia 
foce e Ia parte piu spettacolare del parco (Ia ro-

Tem i STAN 9 

L'u/timo lembo de/ parco 
ehe si protende 
nel lago, con i muretti 
ehe delimitano 
e proteggono anche 
Ia rotonda-belvedere. 
(Foto: Natalie 
Danzi-Paces) 
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Al margine destro di 
questa pagina si scorge il 
lembo finale del muretto 
ehe delimita e protegge 

Ia rotonda-belvedere de/ 
parco. II trattino rosso e 

una delle dodici panchine 
di quella platea ehe 

domina lo spettacolare 
scenario ceresiano 

descritto a pag. 9. Le 
sabble trasversali a//o 

specchio de/lago sono 
quelle de//'arenile deltizio 

antistante alla rotonda
belvedere. Sono sabble 

tanto piu insidiose 
quanto piu si protendono 

nel/ago, per illoro 
inopinato inabissarsi nelle 

acque: da 271 m sul 
Iive/Ia del mare (Ia quota 

de/ parco e del golfo) a 
100m slm: un baratro di 
sabble franose profondo 

171 m (!) . Aprire Ia 
rotonda su quelle sabble 

ingannevoli sarebbe 
persino irresponsabile. 

Al muricciolo di 
contenimento della 

rotonda-be/vedere fa 
seguito un tratto di 

argine in massi. Segue al 
margine destro il muro 

ehe vediamo tonda-belvedere termina le) perfettamente con
facent i alle loro funzioni e al carattere del sito. 
Un progetto spaesato po iche un parco e un'en
tita integra lmente fogg iata dall'uomo, l'opposto 
di ogn i spontaneita naturale; nel mosa ico della 
citta e una tessera destinata allo svago, alla ricre
azione dello spirito, all'abbel limento e al prest igio 
di una comunita, un tutto vagheggiato, concepi
to, delimitato, disegnato in ogni sua parte dal la 
mente e da lla mano dell 'uomo, con partico lare 
riguardo al contenuto arboreo ehe, giocando le 
carte di una composizione vegetale affascinante, 
sa anche fratern izzare con essenze esotiche. Una 
mu lticul turalita vegeta le ehe anche i botan ici 
lau reati e persino cattedratici sa lutano con sim
patia; 350 le specie Iegnase esotiche dei parchi 
sudalp ini insubrici : vedi, su questo appassionante 
argomento, l'opera classica di C. Schröters Flo
ra des Südens (die Pflanzenwelt lnsubriens, Täler 
zwischen Ortasee und Comersee), seconda ed i
zione a cura del prof. E. Schmid, Zurigo 1956, 
con capitoli istruttivi del professore A.U. Däniker, 
Die Flora der Gärten und der Parkanlagen ("La 
f lora dei giard ini e dei parch i "), Zur Geschichte 
der insubrischen Gärten ("Sulla storia dei giardi
ni insubrici"), particolarmente sui giardini famosi 
delle lsole Borromee (pp. 51 e 52), sullo sp len-

dido parco di Vi lla Taranto di Intra Pallanza, pp. 
52-55 (un parco ricostituito, nel Novecento, dal 
cap itano Neil McEacharm, oggi un modello per 
l'arricch imento di un parco delle sponde lacustri 
insubriche: si veda anche il vo lume di quell'ar
tefice scozzese: The Villa Taranto, A Scotman's 
Garden in ltaly. 1954). La riedizion e di Flora des 
Südens contiene anche un capito lo sulle lsole di 
Brissago (pp. 55-60), un altro esempio di parco 
insubrico, di cu i Dän iker, come per Vil la Taranto, 
da un eieneo ragionato dei contenuti esotici co
me si presentavano a meta de l Novecento. Per il 
Lago di Como, Ia visita alla famosa Villa Carlot
ta a Tremezzo e di rigore. Per i rilievi ceresiani il 
pensiero corre al Parco di San Grato sulle pendici 
dorsali caronesi (un altro gioiel lo delle seduzioni 
luganesi), concepito, per incarico del compianto 
am ico Luigi Giussan i, da un appassionato giardi
niere botan ico bavarese come una ricca adunata 
di conifere dei vari continenti ehe, fattesi mae
stose, sp iccano su variopinte pendici trabaceanti 
di rododendri e di azalee: ed e l'happening affa
scinante di ogni primavera ceresiana. Un trionfo 
del rigoglio vegetale ehe nessun ticinese deve 
lasciarsi sfuggire (da I 20 aprile al 1 0 maggio), e 
un altro, stupendo balcone sul l' armonia del pae
sagg io ceresiano. 



Un parco ehe, cominciando 
dalla villa del fratelli Ciani, e denso 
di testimonianze di una delle epoche 
piu convulse e significative della storia 
del nostro Cantone; quella fra il 1830 
ei l 1848, nella quale Filippo e Giacomo 
Ciani, amici di Stefano Franscini, 
ebbero un ruolo di spicco. Ne segue 
Ia storicita del parco, da rispettare 
anche nelle strutture consolidate 
perimetrali, comprese quelle 
dell 'eccellente rotonda-belvedere 

II progetto di rifaeimento del la foee e dell' ultimo 
tratto del pa rco striderebbe anehe eon Ia forte im
pronta storiea del luogo, ehe va rispettata. Come 
e per lo piu il easo per i parehi storiei, compres i 
quelli de lla faseia insubriea, anehe quello eivico 
Iuganese e eomplementare a una prestigiosa re
sidenza padronale: di eerto Ia villa ottoeentesea 
eeres iana piu illustre, su un'area storieamente 
eonnotata, dove un tempo sorgeva, nel eompar
to a nord-ovest, il Castello di Lugano. Nel 1513 

(uno degli ann i crue iali per i destini elvetiei delle 
terre tieinesi) il man iero pass6 dai dueh i di Milano 
agl i Svizzeri ehe, trovatolo in pessime eond izioni, 
nel 151 7, lo demoli rono. Carlo Corrado di Berol
dingen, landscriba per il baliaggio di Lugano, nel 
175 1, feee edifieare su quell 'area il suo palazzo. 
I pi lastri del eaneello del pareo su piazza Castel
lo aneora reggono i leoni araldiei di quel easato 
urano, ehe proprio allora si era definitivamente 
stabilito a Lugano, eontinuando ad esereitare, per 
diritto ereditario, l'autorita dei Ca ntoni sovran i. 
Ed e lo stesso easato ehe nel 1867 feee eostru ire, 
per vo lere di Konrad von Beroldingen, su un'am
plissima sponda di Castagnola, Ia sontuosa Villa 
Favori ta, introdotta dal solenne viale eipressato 
ehe oggi diremmo di gusto toseo-böekliniano. 
I fratelli Filippo e Giaeomo Ciani, milanesi ori gi
nari della Val di Blenio, erano not i fi nanzieri della 
metropoli lombarda. Di loro lo serittore franeese 
Stendhal, pseudonimo di Hernry Beyle, eultore 
dell'eroismo napoleonico avverso alla Restaura
zione, ehe visse a Milano dal1814 al 182 1 (l'anno 
in eu i fu eaeeiato dag li austri aei), in una lettera 
del 14 aprile 1818 scriveva a un amieo : «On re
gorge de richesse. Les banquiers Ciani ont gagne 
un million sur leurs soies en 7 5 Jours» (investendo 
nelle sete, i Cian i avevano guadagnato un mi lione 
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ne//'immagine alle pagg. 
4-5 dell'articolo di 
Giancarlo Re. II progetto 
prevede /'abbattimento 
di quel muro per una 
lunghezza di 7 70 m, 
va le a dire - risalendo 
il flusso de/ Cassarate 
- fino al ponte ehe, 
nel parco, unisce le 
due sponde del fiume. 
II progetto eomporta 
inoltre Ia rimozione de/ 
tratto di argine in massi 
e dei muriccioli de//a 
rotonda-belvedere visibili 
sull'immagine. II livello 
de/ parco e un paio di 
metri sopra /'a lveo del 
Cassarate (vedi pagg. 
4-5). Rimosse quelle 
strutture ehe recingono, 
proteggono e sostengono 
que//'u/timo tratto del 
parco, il progetto prevede 
Ia formazione di una 
scarpata (vale a dire di un 
piano inclinato) fra i due 
Iive/Ii - del parco e de/ 
fiume, rispettivamente 
del parco e de/ lago - con 
le gravi eonseguenze di 
cui a/ capoverso d delle 
pagg. 7 5-7 6. 
(Foto. Nata!ie 
Danzi-Paces) 
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in 1 5 giorni)_ Ne da notizia Giuseppe Mart inola, 
nel vo lume G/i esuli italiani nef Ticino (1980, p. 
112); il secondo volume e apparso postumo nel 
1994, a cu ra dello storico Carlo Ag liati. Profughi 
da I 1821 (I' anno in cu i an ehe Stendhal, espu lso 
dagli austriaci, dovette lasciare Milano), i due fra
tel li Ciani, dopo sogg iorni a Ginevra, Parigi e Lon
dra, avevano preso dimora sulle sponde del Ce
resio. Nel 1840 avevano acqu istato il pa lazzo dei 
Beroldingen dal dottore Bernardo Vanon i, fugg ito 
a M ilano con il governo conservatore, poco pri
ma rovesciato dalla cosiddetta rivoluzione liberale 
del 1839. E gia l'anno successivo incaricarono di 
t rasformarlo l'arch itetto milanese Luigi Clerichet
ti: lo stesso ehe per loro costrul, nel 1852, il pri 
mo grandea lbergo del golfo Iuganese, I'Hötel du 
Parc, sull'area gia occupata da l convento degli 
Ange li . Ebbe cosl orig ine Ia neoclassichegg iante 
Villa Cian i (leggiadra farfa lla sgusciata dal la cri
sa lide berold ingh iana), cu lminante con l'a lzata di 
un belvedere ottagona le, ehe da lustro al primo 
tratto del Parco civico, accogliendo il visitatore 
con Ia limpida facciata a merid ione. Vedi, sull'ar
gomento, nella prestigiosa co llana La casa bor
ghese nel/a Svizzera, il vo lume Sottoceneri, a cura 
di Francesco Chiesa, Ore ll Füssli, Zurigo 1934, con 
riedizione (Dad6 1984, PP- LVII e LVIII a cura della 
Societa ticinese per Ia conservazione delle be llez
ze naturali e artistiche, ora Societa ticinese per 
I' arte e Ia natura , di cui questa rivista e il trime
strale period ico)_ 
Cosl Filippo e Giacomo Cian i sono all 'origine di 
due accent i luganesi di forte valenza : Villa Cian i 
con il suo parco, ehe i due f ratel Ii estesero fino alla 
foce, e il suddetto albergo. Di cu i, secondo il dise
gno di un ambizioso polo cu ltura le, si serberanno 
le imponent i facciate, emblematiche dell'esordio 
deg li albori del t urismo ceresiano e della nuova 
Lugano. I Ciani, con Ia costruzione deii'H6tel du 
Parc, f urono pertanto i colti pionieri di un t uri
smo tic inese, sorprendentemente precorrendo di 
un trentenn io l' inaugurazione del traforo del San 
Gottardo (12 aprile 1882). 
Non e t utto. Nel 1842 Giacomo Cian i acquist6 Ia 
tipografia Ruggia (ehe pure appartiene alla storia 
dei i'Ottocento ticinese: si veda, ancora di Giusep
pe Martinola, Giuseppe Ruggia editore Iuganese 
del Risorgimento) ehe aveva sede nei fabbricati 
connessi a Villa Ciani , un acqu isto al qua le non 
fu estranea l'am icizia dei due f ratelli con Stefa
no Franscini (1796- 1857) ehe, caduto il governo 
dei Landaman i nel 1830, aveva coperto Ia carica 
di segretario di stato fino al 1837, poi quel la di 
cons igliere di stato fino al 1845 e ehe, nel '48, si 
trasferira a Berna quale primo consigliere federa le 
t icinese. Ruggia, fra il 1837 e il 1840, aveva pub
blicato l'opera maggiore del Fransc ini, La Svizzera 
ita!iana, in due vo lumi, un'accurata descrizione 
del Ticino assurto alla dignita cantanale con il sor
prendente balzo innovativo della Repubblica El
vetica (1798-1802), un Ticino recepito , da quella 
costituzione, scisso in due Canton i: di Lugano e 

di Bellinzona, raggruppanti gli ex bal iaggi italiani. 
Volumi dedicati dal Franscini ai «dilettissimi amici 
Giacomo e Filippo Ciani», ehe Ii avevano sovven
zionati; un'opera lodevolmente ri edita nel 1971, 
in un volume di 700 pag ine, dalla Iuganese BSI, 
con un sagg io di Giuseppe Martinola, lo storico 
per eccellenza del nostro Ottocento, di cu i vog lio 
qui ricordare I' affettuosa amicizia. 
Fu cosl ehe Filippo e Giacomo Ciani si radicarono 
su lle sponde ceresia ne assurgendo a figure in
fluenti del li beral ismo nello scenario poli t ico del 
Cantone (ehe, nel 1830, si era dato una costitu
zione liberale), distinguendosi quali propugna
tori degli idea li di indipendenza nazianale ehe, 
fra il 1830 e il 1848 scossero I'Europa : l'epoca 
ehe, nella storia della Confederazione, va sotto 
il nome della Rigenerazione (Regenerationszeit) . 
Nel 1834 i due fratelli avevano partecipato alla 
spedizione della Savoia capeggiata da Giuseppe 
Mazzini, qua lificandosi come fautori del nascente 
nazionalismo italiano e qua li sostenitori dei pro
fughi riparati nel nostro Cantone, in un periodo 
in cui il tema del la cospirazione antiaustriaca 
agit6 spesso gl i anim i anche nei rapporti del Ti
cino con l'autorita federale . Tanto ehe i Ciani, nel 
1839, pur avendo dimostrato di non aver perso 
Ia cittadinanza svizzera, furono oggetto di una 
decisione di "a ll ontanamento": un elegante eu
femismo per espulsione; furono per6 tosto riam
messi dal governo riformista presieduto, dopo Ia 
sommossa liberale del '39 , dal Fran scini. E ancora 
va detto ehe Filippo Cian i, granconsigliere per il 
circolo bleniese di Castro dal 1836, fece parte del 
governo ca ntanale presieduto dal Franscini . A lui 
si deve l'e laborazione del progetto di nuova Ieg
ge sull ' istruzione pubblica con l' istituzione di un 
liceo cantanale e un'indagine sul le condizioni car
cerarie dei vari Canton i. Sintetizzando l'impegno 
sociale dei due fratel Ii Cia ni, Rossi e Pometta (Sto
ria de/ Cantone Ticino, p. 313) affermano ehe essi 
svolsero un'azione politica ehe si ispirava a un piu 
ampio movimento liberale europeo, cooperando 
con le figure emergenti dellibera lismo ti cinese. 
Dopo Ia caratterizzazione paesaggistica intro
duttiva, era indispensabile anche questo suc
cinto profilo dei va lori storici ehe Ia villa madre 
irradia sul parco, va lori cultural i corroborati, nel 
Novecento, dalla sua destinazione qua le sede 
dei musei comunali, ogg i quale Museo civico di 
belle arti. ln ci6 secondata da scu lture, immerse 
nel verde, appartenenti a un corredo culturale e 
a un immaginario popolare non solo luganesi : 
Ia Desolazione di Vicenzo Vela (1820-189 1 ), lo 
scu ltore ottocentesco ehe seppe rivivere, anche 
nelle opere, i fervori risorgimentali, e il Socrate 
morente dello scultore russo Markus Antokolski 
(1843- 1902), ogg i purtroppo sostituiti da copie o 
latitanti per sfuggire all ' insidia, purtroppo sempre 
all 'erta, di vanda lici imbrattamenti . 

L'impronta culturale del parco e raffo rzata dalle 
architetture ehe lo stringono ai suoi fianchi e ehe 



pure meritano un cenno. Sono il Palazzo degli 
studi, opera sign ificativa dell'inizio del Novecen
to (1903-1 904), degli architetti Augusto Guidi
ni e Otto Maraini, sede licea le particolarmente 
prestigiosa e, adiacenti, l'edificio ehe ospita il 
Museo cantanale di storia natura le dell 'a rch itet
to Sergio Pagnamenta e Ia celebrata Bib lioteca 
cantana le dell'a rch itetto Rino Tami (1939-1941) 
ehe, sul la facciata prospiciente il parco, inalbera 
l'aerea scultu ra di Remo Rossi, e ancora Ia Pale
stra de ll 'arch itetto Cino Ch iesa, Ia Chiesa prote
stante del prima Novecento, deg li arch itetti Otto 
Pfleghard e Max Haefeli e, all' angolo nord-ovest, 
il Palazzo dei congressi del l' arch itetto Rolf Otto 
(1965-1975). Presenze tutte notevoli, facenti par
te dell'area orig inaria del parco, come chiaramen-

te appare dalla veduta aerea (fig. 1 ), ehe eviden
zia due aspetti specifici del parco, entramb i signi
ficat ivi per il giud izio sui proposti sconvolgimenti 
della foce e della rotonda-belvedere. Dapprima il 
caratte re sp iccatamente urbano del parco, con
tiguo alla testata dell 'agg lomerato Iuganese. Poi 
il suo compatto assetto organ ico, conso lidato 
in ogn i sua parte, compresa Ia rotonda finale: Ia 
parte piu rive latri ce del parco, perfettamente at
trezzata per ammirare, in sicurezza e nella dovuta 
tranqui llita, lo scena rio affascinante dell'evocato 
paesaggio. La rotonda e il sa lotto en p!ein air del 
parco, coerente nel la forma e nella funz ione con 
il tutto, esemplarmente conforme alle ragionevoli 
attese dell 'utente: quella di uno spazio panora
mico riposante, delimitato e protetto da lle insidie 
delle sponde del lago. II progetto abbatte non so
lo 170 metri di muro d'argine lungo il Cassarate, 

ma anche i muretti ehe abbracciano Ia rotonda, 
sbrecciandola lungo tutto il suo perimetro a lago. 
Un'operazione ehe va imped ita non solo per ra
gion i di sicurezza dell'utente e per il suo desiderio 
di sent irsi protetto in uno spazio armoniosamente 
delimitato. Come appare da lla ved uta aerea (fig. 
1 ), le strutture del la sponda opposta del Cassa
rate (del Circolo velico, dei Canottieri, del porto 
comunale e dei conness i posteggi) sono partico
larmente eterogenee. A maggior rag ione Ia ro
tonda panoramica deve evidenziare - con l'arco 
del muretto ehe l'abbraccia verso lago - 1T suo 
stacco da quell ' inquieta attiguita . E una rotonda
belvedere, pertanto, da trattare con il massimo 
rispetto: non ... con il cozzo delle ruspe e il mor
so del le motoseghe. lnvece il progetto (sul quale 

fortunatamente, grazie al prossimo referendum, 
dovra pronunciarsi il popolo Iuganese) vorrebbe 
travolgerla e affidarla, all ' insegna di una spaesata 
e, come si vedra, persino fa lsa "rinaturazione", 
al le dinamiche del le acque e a una supposta evo
luzione naturale. Supposta poiche l'aren ile ehe fa 
seguito all 'od ierna rotonda, come accade a tut
te le foci, e integralmente sabbioso e Soggetto 
all ' impeto delle ricorrenti piene; e pertanto scar
samente idoneo a insediamenti vegetal i. 

II cata logo dei misfatti 
del la proclamata riqua lifica 

A questo punto e doveroso stendere l'e lenco 
degli affronti (dei misfatti) ehe il progetto di rifa
cimento del la foce del Cassarate comporterebbe 
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L'armoniosa faccia 
meridionale del/a storica 
villa madre de/ Parco 
Ciani: una trasformazione 
de/ settecentesco palazzo 
Beroldingen (dell'illustre 
casato urano ehe, per tre 
seco!i, rivesti Ia carica di 
"landscriba" dei cantoni 
sovrani a Mendrisio e a 
Lugano), trasformazione 
commessa, nel 1840, 
al/'architetto milanese 
Luigi Clerichetti dai 
fratelli Filippo e Giacomo 
Ciani, milanesi di origine 
bleniese residenti a 
Lugano, amici diletti 
di Stefano Franscini, 
esponenti di spicco di 
un colto liberalismo 
fra il 1830 e il 1848. 
Pertanto una presenza 
architettonica, Villa 
Ciani, grondante di 
storia, in un parco 
spiccatamente urbano, 
dove tutto fu pensato, 
disegnato e attuato 
dal/'uomo, compresa 
Ia sua composizione 
arborea. Dei tutto 
spaesata e percio /'dea 
di "rinaturare" Ia foce. 
Tanto ehe il progetto, 
come si dira nel testo, 
per quanto riguarda Ia 
sua pretesa "na turalita ", 
e beffardamente 
contraddittorio. 
(Foto: Manuela Mazzi) 
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La rotonda-be/vedere, 
meta ineludibile di 

ogni visitatore. E 
perfettamente intonata 

a/ earattere urbano 
de/ pareo ed e Ia vera 

gemma del golfo 
Iuganese. Consente 

una tranquilla lettura di 
un'ineantevole veduta 

sull'azzurro /ontanante 
de/ corpo maggiore 
dellago e sui monti 

ehe Ia fianeheggiano. 
Da/la rotonda del 

parco /'oeehio scorre 
su//'azzurro eeresiano, 

sorvola il ponte-diga di 
Melide, si spinge sino al 
fonda/e de//a veduta - il 
eomposto triangolo del 
versante settentriona/e 

de/ Monte San Giorgio -
e abbraecia i verdi rilievi 

ehe aecompagnano Je 
aeque eeresiane. A sud
est, sull'opposta sponda 

de/lago, Je pendiei del 
Monte Caprino e de//a 

eorposa Sighignola; piu 
lontane, altre /'interposta 
eollina di Bissone, Je balze 

sommitali del Generoso. 
A sud-ovest, /'elegante 

disegno del San 
Salvatore, cui fa seguito 

Ia boseosa dorsale 
de/I'Arbostora. 

II progetto travolgerebbe 
Ia rotonda. Ne 

abbatterebbe i muretti di 
protezione esponendo/a 
alle piene del Cassarate 

e all'aequa alta dellago, 
eomporterebbe Ia strage 
di 28 alberi di a/to fusto 

ehe appartengono al suo 
immediato approecio. 
Un massacro arboreo 

ehe griderebbe vendetta. 
Non e tutto, quell'area 

verrebbe deturpata 
da un impiantito di 

sgradevoli passereile di 
legno lunghe 220 m 

e, ne/l'area de//'odierna 
rotonda, larghe 8 m. 
Passerelle sollevate di 

una spanna rispetto a/ 
terreno sottostante per 

dar spazio alle aeque 
delle esondazioni 

per quell 'u ltimo lembo prezioso del parco. Ma, 
per quanto riguarda Ia loro orig ine, una premessa 
mi sembra doverosa. II peeeato orig inale, in que
sta strana vieenda, preeedette Ia progettazione . 
II bando di coneorso prevedeva difatti espressa
mente Ia possibilita di el iminare o modifieare i 
muri di sponda della foee e d i rimodellare parti 
del pareo. Verosimi lmente sviato da lla nota de
molizione dell 'argine destro della foee del f iume 
Tieino nell 'eeosistema protetto delle Bolle di Ma
gadino, ehi formul6 il bando del eoncorso per il 
progetto Iuganese ritenne di non eseludere ehe 
un' analoga rimozione potesse essere ribad ita al la 
foee de l Cassarate. Ma l'ambiente (natura le) del
la foee del Tieino e diversissimo da quello (urba
no) del Pareo eivico d i Lugano . La foee del Tieino 

- solitaria e deserta - appartiene a un territorio 
protetto del l'lnventario federale dei paesaggi, siti 
e monumenti naturali d'importanza nazianale (le 
cosiddette Bolle di Magadino), e inoltre minuzio
samente salvaguardato da un 'ord inanza speeifiea 
ehe (guarda un po' !), spontaneamente, senza al
eun inearieo, fu elaborata, nel 1973, da ehi serive 
e dall 'amieo dottore A ldo Anton ietti, ingegnere 
foresta le e sapiente botan ico, oggi aneora attivis
simo sul eampo (e reeente un suo volume sulla Flo
ra de/ Verbano Cusio Ossola, da lui eap illarmente 
esplorata e descritta). Un progetto di ord inanza, 
quel lo delle Bolle di Magad ino, ehe il Consig lio di 
Stato adott6 nel 197 4 eon poehi ritoeehi. Avevo 
consu ltato aleune normative german iehe di am
bienti natura li pa lustri, rieavandone utili spunti. 
La foee del Tieino e il fu lcro di un vasto eeosiste-

ma denso di contenuti natural i, piu preeisamente 
delle Bolle eentrali e delle Bolle meridionali ehe, 
da nord a sud, eomprendono Ia foee della Verza
sea, il Pozzaeeio, il Bograsso, Ia Bolla rossa, Ia foee 
de l Tieino, l'ampio Piattone e i relitti dell'antieo 
corso del Ti eino prospieient i le sponde di Maga
dino. Un affaseinante mosaieo di bosehi golenali 
in eui predomina il sa liee bianeo (Salix alba, Flora 
Helvetica, numero progressivo 577, per il seguito 
eitata FH), di lanehe, di sponde frangiate da vasti 
eanneti (i pennaeehi leggeri della Phragmites, FH 
2716), un'estesa selvatiehezza rifugio di una rieea 
avifauna di partieolare valenza anehe per lo stu
dio delle migrazioni (le Bolle essendo un'area di 
sosta durante il trasvolo delle Alp i), di prati umidi 
a eariei ehe sfumano nei liseheti, ornati, quando 

seoeea il segna le, dei gial li vivaei del giaggio lo pa
lustre (Ins pseudacorus, FH, 2923), del rosso del
le astate sa leerell e (Lythrum salicaria, FH, 1257), 
del bianeo discreto dell'a lata olmaria (Fi!JjJendufa 
ulmaria, FH, 925), di areni li e di isolotti. Una wil
derness sbrigliata, spesso di per se impenetrabile 
o negata all'aeeesso dell'uomo (pereorribile solo 
su aleuni sentieri prescritti), arrieehita, nelle spon
de a lago, da un sinuoso disegno di sporgenze 
e rientranze di un'ampiezza - eomprese le Bolle 
settentrional i - di 3 km; con un retroterra, sotto
posto al piu rigido livello di protezione (Ia eosid
detta zona A delle Bol le), di una lu nghezza med ia 
di un eh ilometro: un 'area soggetta alle esonda
zioni del lago. Un mosaieo, quello del le Bolle, di 
ambienti eselus ivamente foggiati e dominati da 
proeessi natural i, in eui anehe l'estrazione di inerti 



e completamente cessata. Dove Ia presenza uma
na e soltanto una rara e fugace com parsa. E quin
di comprensib ilissimo ehe l'argine destro di quella 
vasta foce sia stato soppresso per consentire alla 
dinamica delle piene di al largare Ia deiezione (i l 
deposito di sabbie) a un piu ampio ventaglio del
tizio. V' e pertanto un abisso fra i vasti ambienti di 
una sbr igliat issima natura- della foce del Ticino e 
del suo esteso entroterra- e il Parco Ciani, un tas
sello della citta di Lugano: 450 metri di lungolago 
con un retroterra medio di un centinaio di metri, 
un 'area in cui il giard iniere ha persino disegnato 
il contorno del le aiuole e sce lto i colori del le viole 
del pensiero . Applica re alla foce del Cassarate i 
concetti del l' intervento alla foce del Ticino sareb
be pertanto un clamoroso abbag lio. 

a) Prima affronto. il progetto prevede Ia demo
lizione degli ultimi 170 metri del muro d'argine 
di sponda destra del Cassarate, vale a dire del 
muro ehe protegge e sostiene il fianco sinistro 
dell'u ltimo tratto del parco (il cu i livello e alme
no di due metri superiore alle acque del fiume), 
esponendo Ia parte piu preziosa del parco, com
presa Ia rotonda, alle esondazioni delle piene 
del fiume. Si vedano le immagini a pag. 17. 
Nessuna ragione, anche solo estetica, giustifica 
Ia demolizione di quel muro d'argine. L'imma
gine dell 'odierna foce e quella rag ionevole di 
un corso d'acqua ehe, in un ambiente urbano, 
sfocia nel suo lago. lrragionevo le, arti ficioso e 
persino contradd ittorio e invece il proposto ri
facimento . 

b) Secondo affronto. ln seguito alla demolizione 
deg li ultim i 170m del muro d'argine di sponda 
destra del Cassarate, il progetto prevede, lun
go quel tratto del parco, Ia formazione di una 
scarpata, vale a dire di un fianco inclinato ehe, 
dallivel lo del parco, scenderebbe fino al l'alveo 
del Cassarate, con uno sbancamento ehe pe
netrerebbe nell'odierno sed ime del parco per 
una larghezza variante da 10 a 30 m, tog lien
do anche spazi ora adib iti a percorsi pedonali. 
Cio avrebbe per effetto un'amputazione della 
superficie godibile del parco di un'ampiezza 
complessiva di 3000 metri quadrati proprio 
nella parte term inale piu preziosa: quella ehe 
precede e comprende Ia rotonda-belvedere 
destinata alla sosta. Sempre Ia formazione di 
quella sca rpata esigerebbe pertanto Ia strage 
degli alberi ehe ogg i vivacizzano quei 3000 
metri quadrati . II progetto pa rla dell'abbat
t imento di 28 alberi (!) di alto fusto ehe om
bregg iano quel l'ultimo tratto del parco (vedi 
Dicastero del territorio citta di Lugano, Officina 
del paesaggio, materiali di progetto: vegeta
zione) Le dette scarpate digradanti fino al sot
tostante alveo del Cassa rate (previste dal pro
getto lungo i 170 metri dell'ultimo tratto del 
parco) comporterebbero inoltre notevoli rischi 
per Ia sicurezza delle persone, particolarmen-

te durante le piene del fiume. E, al riguardo, 
va notato ehe a pochi passi da quel lembo di 
parco v'e Ia torre dello scivolo dei giochi in
fantili (e !'ovale arancione visibile nella fig . 1 ). 
An ehe qu i Ia gabel lata "rinaturazione" si tra 
durrebbe in una beffarda falcidia dello spazio 
e del corredo arboreo del parco nel suo lembo 
privi legiato per godere il paesaggio ceresiano 
brevemente descritto nell 'esordio di queste pa
gine, lembo ehe- lo ribadiamo- e Ia gemma 
del fascino Iuganese: il belvedere ehe spazia in 
profondita sul lo scenario ceresiano fatto di Ia
go e di monti. Devastare quella gemma sareb
be una follia. Si afferma ehe gl i alberi abbattuti 
verrebbero sostituiti con altrettanti sul piano 
inclinato della scarpata: un'impresa insicura 
poiche il terreno poco consistente di quella 
scarpata (ora tenuto in sesto dal muro d'argine 
ehe il progetto vuo le abbattere) sarebbe espo
sto all'azione erosiva delle piene. 

c) Terzo affronto. Verrebbe demolito anche il 
muricciolo perimetrale della rotonda ehe, per 
un verso, avvolgendo quell'area conclusiva 
del parco, suscita nel visitatore una sensazio
ne di sicurezza confacente al raccoglimento di 
quella sosta; per un altro verso, gli evidenzia 
ehe quel lo e il Iimite estremo del parco e ehe 
non e permesso accedere alle antistanti sab
bie della sponda del lago. Va qui ri cordato ehe 
quell'areni le, in breve spazio, si inabissa nel 
lago da una quota della ri va di 27 1 metri su l 
livello del mare (ehe e quel la del golfo) a una 
quota di soli 1 00 metri su l livel lo del mare, va le 
a dire con il balzo- di una searpata subacquea 
composta da sa bbie franose - di 171 metri I 
(vedi le eurve di live llo della Carta nazianale 
Lugano 1.25'000, edizione 2004); e il pericolo 
di quelle sabbie inopinatamente sprofondanti 
non deve essere sottova lutato . Anche qui va ri
cordata Ia vieinanza della torre dello seivolo del 
pa reo giochi , riflettendo su quanto una span
da sabbiosa, al margine di acque apparente
mente rassieuranti, sappia attrarre l'attenzione 
dei bambini. A l riguardo e signifieativo il fatto 
ehe una simulazione di come si presenterebbe 
quello spazio (dopo Ia rimozione del muretto 
ehe oggi reeinge l'odierna rotonda-belvedere) 
mostra un bambino proprio fra quelle sabbie 
insidiose: ved i il faseieo lo del dieastero del ter
ritorio del la citta di Lugano, www.officina del 
paesaggio.eom maggio 2009, p. 61. Con Ia ri
mozione del muretto di reeinzione, quellembo 
finale del parco si aprirebbe a ventag lio su lle 
sabbie del lago. Un invito al pedi luvio in quel
le acque. Basterebbe un eartello con il divieto 
di balneazione a trattenere una gioventu poco 
incline a seguire le esortazioni alla prudenza? 

d) Quarta affronto. Siamo in un ambiente delti
zio. Di qui Ia neeessita dei due muri d'argine del 
Cassarate, come peraltro regolarmente aeeade 
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(non piu impedite 
dai rimossi muri 
perimetrali). La spazio 
Iibero da quel goffo 
impiantito di legno 
verrebbe ingombrato 
da un garbuglio di 
arbusti ehe, /asciati 
alloro naturale 
sviluppo, addirittura 
naseonderebbero 
l'ineantevole veduta! 
2200 (!) sarebbero 
gli arbusti ehe si 
vorrebbero mettere a 
dimora nello spazio 
del/'attua/e rotonda 
e sulle searpate ehe 
sarebbero formate 
ai fianehi dell'u/timo 
tratto del pareo in 
seguito al/a rimozione 
dei muri di cui si 
e detto. Searpate 
ehe sforbieerebbero 
tremila metri quadrati 
del/'area piu godibile 
de/ pareo! Uno 
seempio. 
(Foto: Natalie 
Oanzi-Paces)) 
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ai fium i ehe sfociano in un lago in ambiente ur
bano. Ma, irragionevolmente, il progetto vuole 
abbattere il muro di sponda destra del fi ume. 
Senza quell'argine, nel giro di un paio di decen
ni, le acque in piena del Cassarate eroderebbero 
il fianco sinistro del l'u lt imo tratto del parco ehe, 
come abbiamo ricordato, e un paio di metri 
sopra l'alveo del fiume. Un rischio ehe sarebbe 
solo attenuato dall'accorgimento della scarpata 
digradante di cui si e detto. Di fronte a quella 
prospettiva come se Ia cava il progetto? Qui toc
chiamo un altro punto contraddittorio, persino 
burlesco, del preteso rinaturamento della foce. 
II progetto scari cherebbe, ai piedi del la scar
pata (lungo quel tratto di 170 metri del fianco 
de ll 'a lveo del Cassarate) centinaia e centinaia di 
"massi ciclopici "(sono i termin i variamente usati 
dal progetto), quindi di massi di grande stazza, 
per formare una "gradonata antierosiva", con 
lo scopo di contenere l' impeto delle all uvioni, 
costringendo le acque in una fascia centrale 
del l'a lveo . Uno scempio, quell 'argine di massi 
ciclopici, ehe farebbe a pugni con l'immagine 
naturale di un corso d'acqua quasi pianeggian
te, in cu i una corrente debole per Ia diminuita 
pendenza del terreno, come e appunto il caso 
per il Cassarate, deposita nell'alveo so ltanto 
sabbie, ghiaie e picco li ciottoli, mai dei massi 
ciclopici. La proclamata "ri naturazione" del la 
foce si tradurrebbe pertanto in un deturpante 
snaturamento dell'a lveo del f iume: una fa lsita 
ehe, grazie allo smusso delle scarpate digradan
t i di cu i si e detto, verrebbe addirittura messa 
sotto gli occhi di chi, dalla zona del ponte ehe 
unisce le due sponde del Cassa rate, raggiun
gesse Ia rotonda lungo il vialetto ehe, in seguito 
alla formazione di quel la scarpata, sarebbe ripri
stinato in una fascia piu arretrata di quella pro
paggine del parco. 

e) Quinta affronto. L'ultimo t ratto del parco, 
comprese le strutture dell 'od ierna rotonda, 
verrebbe sp ianato e abbassato. Sarebbe ac
cessibile su passerella (1) di assi di castagno, 
partendo da ll 'area facente capo al ponte ehe, 
nel parco, collega le due sponde del Cassarate. 
Da llla passerella proseguirebbe lungo Ia fascia 
sinistra dell 'u ltima parte del parco (fi ancheg
giante Ia prevista scarpata inclinata su ll' ultimo 
tratto del Cassarate), raggiungerebbe l'a rea 
dell' od ierna rotonda-belvedere spog liata de
gli attuali muretti d i recinzione. Una passerella 
della larghezza di circa 2.5 m ehe, nell'area piu 
avanzata corrispondente a quella dell' attua le 
rotonda, si allargherebbe a 8 metri. Uno sgra
devole percorso su ass ito scricchiolante sotto 
i piedi, sol levato da sostegn i alti una spanna 
rispetto a quel la spianata, per dare spazio alle 
acque esondanti del Cassarate e del lago du
rante le alluvion i di media portata; nelle piene 
maggiori, anche quelle passerei le verrebbero 
sommerse. L'area non coperta da quel la scon-

t rosa pedana - lunga 220 m - verrebbe po
polata, dice il progetto, da . .. 2200 arbusti (!) 
Quel lo spazio preziosissimo, attualmente con 
veduta incontrastata su l descritto scenario del 
corpo pri ncipa le del Cereseio fin o al San Gior
gio e al Generoso, verrebbe ingombrata da un 
arbusteto ! II qua le, ironia del la sorte, dovrebbe 
essere innatura lmente scorciato ogn i stag ione 
per evitare ehe faccia schermo al la spettacola
re veduta. II progetto indica alcune specie dei 
previsti arbusti: sa lici, corniolo, sangu inella, oli
vello spinoso. Ma l'altezza delle specie di sa lice 
varia da 2 a 20 m; quella del cornio lo e di 5 m, 
quella dell'olive llo sp inoso puo raggiungere 4 
m, superando pertanto Ia statura umana: vedi 
Ia nota in ca lce, con i riferimenti di Flora Helve
tica di Lauber e Wagner. Le altre specie arbusti
ve id rofil e (p iante amanti i luogh i umidi) quali 
l'ontano com une e l'ontano bian co superano Ia 
statura umana; persino il canneto - Ia cannuc
cia d i pa lude - puo raggiungere l'a ltezza di 4 m 
(vedi Ia citata nota). Goffaggini - quell ' assito e 
quello spaesato arbusteto - al posto del l'odier
na, nitida, rassicurante rotonda, perfettamente 
intonata al.tranqui llo d isegno del parco e fun
zionale a una placida sosta per gustare un in
cantevole paesagg io. Ce da mettersi le mani 
nei cape lli 1 L'incapacita di cog liere i va lori per
sino eccezionali di quel sito puo scadere fino a 
questo punto7 Domenica 6 febbraio 2011 ho 
rivisitato il parco . La giornata era sp lendida, 
di una rara mitezza e luminosita. Giunto al la 
rotonda-belvedere, contai le persone presenti, 
comodamente sedute su lle panchineo sul mu
retto perimetrale. Erano 11 0. E mi figurai Ia de
vastazione ehe il progetto infliggerebbe ai quel 
lembo del parco: una platea di assi e, nella par
te non passerellata, quel coacervo di arbusti. 

f) Sesto affronto. Gli in terventi snaturanti 
dell'avversato progetto non si fermano qu i. 
An ehe Ia sponda sinistra del Cassa rate (I ungo 
Ia strada e il piazzale di accesso alle predette 
strutture portuali) verrebbe strutturata a scar
pata decli nante su ll 'a lveo del fiume, in parte 
rivestita da gradinate in pietra ehe comporte
rebbero rischi evidenti: penso soprattutto ai 
bambini ehe, in caso di piena, potrebbero es
sere indotti a scendere su i gradin i al pelo dei
Ja corrente del fiume. Le sezioni del progetto 
dimostrano inoltre ehe anche lungo il fianco 
sinistro dell'alveo del Cassarate verrebbe for
mata una sch iera di "massi ciclopici". Per le 
ragioni g ia dette riguardo alla sponda destra 
del fi ume, sarebbero due altri interventi con
traddittori ri spetto all a proc lamata " ri natura
zione". 

g) Settimo affronto. Lo scombussolante in
tervento alla foce comporterebbe anche lo 
smontaggio dell'ai uola cent rale dell'odierna 
rotonda e Ia rimozione definitiva di una pate-



tica scu ltura, anch'essa meritevole della nostra 
attenzione: un nudo femminile accovacciato 
ehe, protendendo il braccio, add ita Ia dorsale 
del ceresiano Monte Caprino. II quale, sul l'op
posto versante (italiano), a due soli chilometri 
dal crinale ehe fa da confine, regge il villaggio 
del l'autore di quella scultura: Ramponio, nel 
lembo superiore della Va lle lntelvi, il mite alto
piano a cava llo fra i due laghi - di Lugano e di 
Como- Ia cui migrazione edi le e artistica, per 
secoli, fu legatissima a quella delle vicine spon
de ceresiane. Un'opera, quel la scu lt ura, del 
1880, di Renato Peduzzi, nato nel 1839, dece
duto nel fi ore deg li anni , quarantacinquenne, 
a Milano nel 1884. Una scultu ra ehe, per quel 
gesto nostalgico puntualmente mirato della 
giovane, fu di certo concep ita per ornare Ia 
gemma del parco: e quindi ancorata a quella 
sponda, e Ia deve restare. 

Un ragionevole programma per il parco sarebbe 
invece quello - ignorato dal progetto - di un ar
ricch imento arboreo, con alcune concessioni ad 
affascinanti esotismi : un programma sof t (g li al
beri non sono fungh i: crescono lentissimamente, 
e Ia maturazione di un parco con raffi nati inten
dimenti botanici esige un secolo), da affidare ad 
appassionati cu ltori del mondo vegetale anche da I 
profi lo estetico-paesaggistico, ispirandosi a cele
brati parchi della co llana di laghi di gronda delle 
Alpi merid ional i: dallago d'Orta al Lago Maggiore, 
al Lago di Varese, al Ceresio, al Lario, allago d'lseo, 
al Lago di Garda. Affinehe Ia Lugano dei prossimi 
secoli possa offrire ai suoi ab itanti e ai suoi ospi
ti un incantevole parco insubrico ehe, anche per 
sorprendenti valori botanici, sia di sicuro richiamo. 
Senza turbarne I' assetto strutturale ehe, nel corso 
dei due ultimi secoli , si e definitivamente consoli
dato. Un programma ehe comportera una mo
destissima spesa, non i milion i di un paradossale 
progetto. Con il risu ltato ehe Ia gente, disgustata 
da quell'insensato deturpamento, diserterebbe il 
parco, poiche il rimetterci piede sarebbe rattristan
te e persino opprimente. Oltre il danno le beffe di 
una sventolata "riqualifica" ehe si tradurrebbe in 

una devastazione della parte piü preziosa del par
co e dell'ultimo tratto del Cassarate. Sarebbe una 
pesante sconfitta (e una vicenda squa li ficante) per 
Ia citta. Agg iungo ehe anche Ia Commissione can
tanale dei Ben i cu lturali si oppose a quell ' infelice 
progetto. 

Dal 1970 al 2000 ho presieduto Ia sez ione ticine
se della Lega Svizzera per Ia protezione della na
tura (ora Pro Natura) e i miei scritt i sui temi emer
genti della gestione del territo rio e su argomenti 
del patrimonio naturaledel nostro Cantone occu
pano un migliaio di pagine. Ho ded icato buona 
parte del mio tempo Ii bero a una esp lorazione 
sistematica del nostro Paese e, con pareri ponde
rati, mi sono espresso su i temi territoriali ehe via 
via vennero alla ribalta del l 'attual ita ticinese. E an
ehe questo contributo, seguendo Ia li nea di quel 
solco, m'e venuto spontaneo . 

Nota: 
Altezza dei saliei, speeie idrofile, ehe creseono su suo
lo tieinese: il saliee bianeo, Saiix aiba, cresce fino a 20 
m, ved i FH 577 (Flora Heivetica di Laubered Wagner, 
oggi il classico vo lume ehe mostra a eolori e descri
ve le 3000 speeie vegetali ehe spontaneamente ere
seono su suolo svizzero, per il seguito eitata FH con il 
numero progressivo de lla speeie); sa li ee ripaiolo, Saiix 
eiaeagnos, f ino a 16 m, FH 579; sa liee frag ile, Saiix 
fragiiis, fino a 15 m, FH 576; saliee rosso, Saiix pur
purea, fino a 6 m, FH 585; sa liee dafnoide, Saiix da
phnoides, fino a 10 m, FH 587; salice da eeste, Saiix 
triandra, fino a piu di 5 m, FH 588; saliee annerente, 
Salix myrsinifoiia, da 2 a 4 m, FH 593; sa li ee del le ea
pre, Sa!ix eaprea, fino a 9 m, FH 597; sa liee einereo, 
Saiix cinerea, fino a 9 m, FH 598; sa liee stipolato, Sa
iix appendicuiata, f ino a 6 m, FH 599; sa li ce dorato, 
Saiix aurita; fino a piu di 2 m, FH 600. Le due specie 
idrofile dell'ontano: ontano comune, Ainus giutino
sa, FH 257, e ontano bianeo, Ainus ineana, FH 258, 
hanno un'altezza variante da 2 a 4 m. La eannueeia 
di palude, Phragmites austra!is, PH 2 716, puo rag
giungere un'altezza di 4 m. A loro volta il corn iolo, 
Cornus mas, FH 1295, il corniolo sangu inel lo, Cornus 
sanguinea, FH 1293 e l'olivello spinoso, Hippophae 
rhamnoide, FH 1251, possono raggiungere l'a ltezza 
di 5 m il primo, di 4 m i successivi . 

Temi STAN 17 

La furia del Cassarate 
in piena. Abbattere gii 
ultimi 170 m def muro 
di sponda destra de/ 
Cassarate ehe ogg i 
contiene /'impeto deffe 
piene e sostiene il fianco 
sinistro de/l'u/tima parte 
del parco sarebbe un 
grave errore. Abbattuta 
Ia protezione di que/ 
lungo muro d'arg ine, 
/'ultima partedel parco, 
compresa Ia preziosa 
rotonda-belvedere, 
sarebbe esposta a!fa 
vio!enza devastante defle 
piene. La scarpata fra il 
piano del parco e /'a/veo 
de/ fiume, prevista da! 
piano, non reggerebbe 
all'impeto del/e acque 
coinvo/gendo, nella 
distruzione, /'ultimo 
tratto del parco. 
Uno sface!o. 
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