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L'epoca romana: un aggiornamento
Simonetta Biaggio Simona
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fig 1

Carta dei ritrovamenti di epoca
romana nel Cantone Ticino.
Riprodotto con läutorizzazione
dell'Ufficio federale di topografia
del 20. 4. 1994. (Fönte: UCMS,
N. Quadri).
Die römischen Fundorte im
Kanton Tessin.
Carte de repartition des
gisements de Fepoque romaine
identifies dans le canton du
Tessin.
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In questa breve sintesi vengono toccati
soltanto alcuni aspetti carattenzzanti
l'epoca romana, rimandando doverosamente
per l'approfondimento all'ampia bibliogra-
fia esistentel La carta di diffusione aggior-
nata dei ritrovamenti di epoca romana (fig.
1) esemplifica l'estensione della presenza
romana nel territorio dell'attuale Cantone
Ticino2. Nel Sopraceneri i ritrovamenti si

concentrano attorno all'estremitä
settentrionale del lago Verbano, ma si distribui-
scono pure nell'entroterra seguendo la H-

nea di penetrazione delle valli, in particolare,

per quanto riguarda il Locarnese (fig. 2),
della Vallemaggia e delle terre di Pede-
monte. La profonditä della diffusione di
reperti romani e data in Vallemaggia da un
rinvenimento sporadico a Broglio (n. 44) e
nella valle Onsernone dalla sepoltura di
Gresso (n. 38). Questi luoghi di ritrovamento

segnano le punte estreme di un influsso
che trova il proprio epicentro nella regione
di Locarno. E infatti attorno al vicus di
Muralto (n. 26) (fig. 3) che si sviluppa l'attivitä
commerciale e artigianale che interessa
direttamente o di riflesso gli abitanti dei
piccoli centri dei dintorni e ne determma
l'avvicinamento alla cultura romana.
Come dimostrano gli scavi dell'area del Park
Hotel a Muralto, il primo insediamento romano

si trova in un'area non occupata dalla
popolazione locale e risale alla fine del I secolo
a.C; esso ha funzioni commerciali e resi-
denziali. Nel corso dei primi tre secoli della
nostra era la comunitä si sviluppa in modo
considerevole: oltre a numerose tombe (circa

300), nel corso degli anni sono venuti alla
luce resti murari appartenenti a diversi edifici,

privati e pubblici, che caratterizzano l'in-
sediamento quäle villaggio strutturato e con
aree adibite a funzioni pubbliche. Nell'area
del Park Hotel e stato individuato un
complesso a carattere artigianale e di deposito
cui era annessa una terma; tale complesso
estende la propna attivitä fino al IV o agli inizi
del V secolo d.C3. Inoltre nel lll secolo poco
distante dalla zona del Park Hotel viene eret-
to un piccolo mausoleo, con un'area cimite-
riale annessa, su cui nel VI secolo sorge una
chiesetta. D'altro canto le fasi piü antiche
della chiesa plebana di S. Vittore ncoprono i

resti di una villa romana e possono essere
fatte risalire forse giä al V secolo4.



Negli odiernicomunilimitrofie vicini (Minusio

n. 25, Locarno n. 27, Solduno n. 28,
Losone n. 31, Ascona n. 30, Arcegno n. 32, Ca-

vigliano n. 36, Tenero n. 23, Gordola n. 22)
sono le necropoli e i relativi reperti a testi-
moniare la fitta presenza di insediamenti

per ora sconosciuti (verosimilmente picco-
li villaggi), la cui popolazione era in contatto
con i commercianti romani o con i residenti
romani del locarnese (fig. 4). Ultenori tracce

di un limitato insediamento il cui carattere

non e ancora definitivamente chiarito (le

ipotesi interpretative spaziano dal luogo di

culto alla rocca fortificata o all'abitazione) si

trovano sull'altura sopra Tegna (n. 35),
mentre qualche resto murario e venuto alla
luce ad Ascona (n. 30), in localitä San
Materno.

Risalendo la valle del Ticino i ritrovamenti
tombali indicano che la valle fu abitata in

modo piuttosto esteso e fino alle pendici
del San Gottardo, dove la necropoli di Ma-
drano (n. 3) rappresenta un interessante
esempio di compenetrazione dei caratteri
romani con la popolazione alpina. L'imboc-
co della valle del Ticino era dominato dalla
rocca del Castelgrande di Bellinzona (n.

12), dove la presenza romana si sovrappo-
ne nel I secolo d.C. a frequentazioni prece-
denti di alterna intensitä: i frammenti fittili
dell'Etä del Ferro rinvenuti negli strati scon-
volti dagli interventi medievali testimonia-
no la presenza umana sulla collina anche
in questa epoca, senza perö poter
ricostruire un abitato. I seppur esigui ritrovamenti

romani del I secolo d.C. e la posizione

geografica della rocca fanno supporre
che, a seguito dell'avvenuta sottomissione
romana dell'arco alpino, vi fosse insediato
un posto di guardia a controllo della vallata
(non perö un esteso insediamento militare);

il carattere difensivo del Castelgrande,
che viene potenziato in epoca tardoromana,

e confermato dai resti murari della metä
del IV secolo e dal la tradizione letteraria del
VI secolo d.C5.

La distribuzione dei ritrovamenti nel Luga-
nese rivela una maggiore dispersione delle
testimonianze, ma anche la presenza fitta di

una popolazione romanizzata o che subi
l'influsso romano. La maggior parte dei
rinvenimenti e rappresentata da tombe sparse
e da reperti sporadici; in questo quadro as-
sumono notevole importanza gli scavi effet-
tuati alla fine degli anni 70 nella necropoli di

Melano (n. 85), che rivela uninteressante
persistenza dal I al lll-IV secolo d.C. Ancor
piü recentemente (1990) a Mezzovico (n.

46) sono venute alla luce diverse sepolture
attribuibili al periodo tardoromano (seconda

metä del IV-prima metä del V secolo) che
attestano l'espansione della romanitä nella
valle del Vedeggio.
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In quest'area geografica si inseriscono pure

i resti recuperati a Bioggio (n. 51) (fig. 5)
relativi ad un impianto verosimilmente a

carattere artigianale, annesso ad una
piccola terma, sui tipo del complesso del Park

Hotel a Muralto. Esso doveva far parte di un
insediamento piü vasto, probabilmente
una villa rustica, che esemplifica il tipo di

occupazione del territorio in questa regione,

legato appunto a ville sparse oltre che a

vici. Resti murari attribuiti a ville rustiche
sono del resto attestati anche nel Mendn-
siotto (a Mendrisio, n. 91, a Stabio, n. 97, a

Morbio Inferiore, n. 106); per il momento
non si puö definire l'estensione territoriale
ditali ville a causa della scarsitä delle vestigia

ed e quindi difficile quantificare la loro

importanza economica. Esse sembrano
gravitare attorno al municipium di Como e

ne dovevano rappresentare una parte del
retroterra rurale'-.

Importanti centri nel Sottoceneri, anche se

non possono per ora essere considerati
dei vici per la mancanza di ritrovamenti
probanti in tal senso, dovettero essere Stabio

(n. 97), Ligornetto (n. 96), Mendrisio (n.

91) e Morbio (n. 105-106), dove sono stati
ritrovati resti di ville, numerose sepolture
(in particolare a Stabio), reperti sporadici e

iscrizioni funerarie o su are7.

fig 2
Veduta aerea del Locarnese con il
delta del fiume Maggia (foto
R. Buzzini).
Luftaufnahme des Locarnese mit
dem Maggiadelta.
Vue aerienne de la region de
Locarno avec le delta de la
Maggia.

Da questa breve panoramica risulta che la

dominazione romana delle terre dell'odier-
no Cantone Ticino avvenne non tramite
l'occupazione militare, bensi tramite rap-
porti commerciali e di transito che portarono

gradatamente la popolazione locale
celtica ad avvicinarsi alla cultura romana e

ad esserne profondamente influenzata.
Durante le campagne militari per la

sottomissione delle popolazioni alpine, testimo-
niate dall'iscrizione augustea di La Turbie

(F) del 7-6 a.C, la popolazione celtica
(identificata dai Romani come Leponti) do-
vette probabilmente seguire i destini degli
altri gruppi alpini: non vi sono infatti
testimonianze letterarie relative a questo territorio

cosi periferico rispetto ai centri di po-
tere, che venne attribuito amministrativa-
mente ai municipi di Como e di Milano8.

L'indagine archeologica ha permesso d'al-
tro canto di appurare che l'occupazione
romana non causö vaste distruzioni, ma che
si innestö sui tessuto celtico, rispettando a

quanto sembra la presenza degli insediamenti

preesistenti (per esempio a Muralto
e a Bioggio); la continuitä dall'Etä del Ferro

all'epoca romana e testimoniata proprio
dal persistere dei ritrovamenti nelle stesse
localitä e dell'uso reiterato delle aree cimi-
teriali (per esempio a Solduno, n. 28, a
Giubiasco. n. 15, a Tenero, n. 23). 65
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P/a/i/a de/ w'cus <// Muralto. (Fönte:
UCMS). 1 Villa »PTT«; 2 Area di
culto?; 3 Complesso artigianale;
4 Piccola terma; 5 Villa »Schäppi«;
6-7 Abitazioni; 8-9 Costruzioni
artigianali; 10 Mulino; 11 Anfi-
teatro (?); 12 Necropoli; 13 Tombe
sparse; 14 Chiesa altomedievale;
75 Tombe (cimitero?) altomedievale;

16 Chiesa di San Vittore;
17 »Memoria« presso la ex chiesa
di S. Stefano.
Plan der römischen Siedlung von
Muralto.
Plan du vicus de Muralto.

Un altro dato interessante che emerge dalla

ricerca archeologica e il perdurare di
consuetudini e testimonianze di cultura
materiale preromana anche in epoche di
avanzata romanizzazione: a questo propo-
sito e significativo innanzitutto il perdurare
del rito dell'inumazione nei primi secoli
della nostra era, soprattutto nelle necropoli
del Sopraceneri piü discoste dal w'ctvs di
Muralto, rito che nelle aree romanizzate
viene generalmente soppiantato dalla
cremazione dei cadaveri almeno fino all'av-
vento della cristianizzazione. L'usanza di

cremare i cadaveri appare piü frequente
nel Sottoceneri, sempre affiancata da
sepolture di inumati. dove forse risulta piü in-
cisivo l'influsso esercitato dalla profunda e
di qualche decennio piü antica romanizzazione

del Comasco.

L'interesse rivestito da questa regione ai

piedi delle Alpi e dovuto principalmente ai

rapporti intrattenuti dai Romani con le pro-
56 vince nordalpine e con la necessitä di uti-

lizzare le molteplici vie di transito che per-
mettevano di valicare la catena alpina. Inoltre

le comunitä locali potevano approfittare
di tali transiti scambiando i prodotti agricoli
opeculiari dell'area alpina (per esempio le-
gname, pietra ollare, cristallo di rocca e
altre pietre dure) con i beni suntuari di produzione

romana (ceramica fine da mensa,
vasellame in bronzo e vetro, lucerne, terracot-
te e bronzetti, ecc.) e con denaro. Significa-
tivamente la maggiore concentrazione di
tali oggetti (ad eccezione delle monete che
meriterebbero un discorso a parte) si nota
nelle localitä piü vicine ai centri commerciali,

ed in particolare nel Locarnese.

I ritrovamenti, seppur sporadici, della valle
di Blenio fino al Passo del Lucomagno (n.
7) e della Leventina sono rappresentativi
delle possibili vie di comunicazione
attraverso le Alpi alternative alle vie consolari
romane attrezzate anche per il passaggio
degli eserciti (per esempio quella attraverso

il San Bernardo o il Septimer/Julier),

che assicuravano una fitta rete di scambi
con la regione della valle del Reno e dell'al-
tipiano svizzero. In tal senso una via privile-
giata attraverso l'attuale Cantone Ticino
era rappresentata dal corso d'acqua che
tramite il fiume Ticino e il lago Verbano col-
legava i territori subalpini con la pianura
padana e la regione adriatica. Lo sviluppo
del w'cus di Muralto dimostra che questo
piccolo centro commerciale era legato al
transito lacuale e fluviale e dovette mante-
nere la propria importanza anche in epoca
tardoantica, quando nel IV secolo Milano
divenne capitale dell'lmpero Romano
d'Occidente.
Non e possibile sviluppare in questa sede il

discorso legato alla tarda Romanitä e alla
cristianizzazione delle terre ticinesi', e do-
veroso perö sottolineare che numerose
testimonianze attestano il perdurare delle
comunitä presenti nel IV-V secolo: a Muralto

in questo periodo viene utilizzata la
piccola area cimitenale attorno al mausoleo,
inoltre le prime fasi della stessa chiesa di S.
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fig 4
Ascona. San Materno; corredo
della tomba S 18. Corredi come
questo permettono di individuare
gli elementi caratteristici della
cultura romana (per esempio la
terra sigillata, la coppetta e il
bicchiere a pareti sottili. la fibula.
il balsamano di vetro) accanto ad
elementi di tradizione autoctona
(gli utensili in ferro).
(Fönte: UCMS).
Ascona. San Materno; Beigaben
aus Grab S 18. Dieses Grab
enthält Grabbeigaben der
römischen Kultur (wie die Terra
sigillata. das weisse Schalchen,
der graue Becher, die Fibel und
die Gläser) neben denjenigen in
lokaler Tradition (Eisenwerkzeuge).

Ascona. San Materno: le mobilier
funeraire de la tombe S 18. Ce
genre de mobilier permet de
reconnaitre les elements
caracteristiques de la cuiture
romaine (comme les recipients
en terre sigillee ou ä parois fines,
la fibule, le balsamaire en verre)
qui cötoyent les elements de
tradition indigene tels les
ustensiles en fer

fig 5
Veduta aerea del complesso
romano di Bioggio. (Fönte:
UCMS).
Luftaufnahme der römischen Villa
von Bioggio.
Vue aerienne de l'etablissement
romain de Bioggio.
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Vittore potrebbero risalire al V secolo, mentre

l'area attorno a S. Vittore e occupata fino
all'alto Medioevo da sepolture. A Mezzovi-

co, come giä detto, le sepolture di IV-V

secolo rivelano la presenza umana che persi-
ste nell'alto Medioevo, mentre i resti di

Bioggio indicano una persistenza - anche
se di intensitä alterna - fino alla fine del VI o
inizi del VII secolo. Fra le altre, per esempio
le necropoli di Muralto, Arcegno, Stabio e

Melano hanno rivelato sepolture databili
fino al IV-V secolo. Questi scarni esempi di-
mostrano la continuitä della presenza di

numerose comunitä, che del resto non

vengono cancellate - semmai ridotte - dagli

sconvolgimenti che interessarono questa

provincia dell'impero romano durante
l'alto Medioevo.

Elenco dei luoghi di rinvenimento di epoca
romana (fig. 1):

1 Passo S. Gottardo: ritrovamenti sporadici.
Cfr. Crivelli 1943.

2 Airolo: ritrovamenti sporadici in localitä
Sasso Rosso. Cfr. Crivelli 1943. Inoltre vedi
Madrano.

3 Madrano: necropoli e ritrovamenti sporadici.
Cfr. Fransioli 1958-59; Donati 1981; Do-

nati Atlante 1990.
4 Lavorgo: sepolture e ritrovamenti sporadici.

Cfr. Donati 1981.
5 Giornico: ritrovamento incontrollabile: lapi¬

de dispersa con iscrizione. Cfr. Crivelli
1943.

6 Biasca: ritrovamenti sporadici (monete).
Cfr. Donati 1981.

7 Passo del Lucomagno: ritrovamenti sporadici.

Cfr. Crivelli 1943.
8 Olivone: ritrovamenti sporadici non con-

trollati. Cfr. Crivelli 1943.
9 Malvaglia: ritrovamenti sporadici (riposti¬

glio monetale disperso). Cfr. Crivelli 1943.
10 Osogna: sepolture sporadiche parzial¬

mente recuperate. Cfr. Donati 1981.
11 Castione: ritrovamenti sporadici (monete).

Cfr. Crivelli 1943.
12 Bellinzona: insediamento. Cfr. Meyer 1976

e Donati Atlante 1990.
13 Carasso: ara con iscrizione e due sepoltu¬

re. Cfr. Donati Atlante1990.

14 Sementina: sporadici. Cfr. Crivelli 1943.
15 Giubiasco: necropoli. Cfr. Crivelli 1971;Cri¬

velli 1977 e Donati 1981.
16 Passo del S. Jorio: ritrovamento sporadico.

Cfr. archivio UCMS.
17 Gudo: ritrovamenti sporadici. Cfr. Donati

1981.
18 S. Antonino: sepolture sparse. Cfr. Donati

1981.
19 Cugnasco: sepolture sparse. Cfr. Donati

1981.
20 Monte Ceneri: ritrovamenti sporadici. Cfr.

Crivelli 1943.
21 Riazzino: ritrovamenti sporadici. Cfr. Crivelli

1943.
22 Gordola: necropoli. Cfr Donati Atlante

1990.
23 Tenero: necropoli. Cfr. Silvestrim 1940. Te-

nero-Contra: resti di sepolture. Cfr. Donati
1981 e Donati Atlante 1990.

24 Mergoscia: ritrovamenti sporadici dubbi.
Cfr. Crivelli 1943.

25 Minusio: iscrizione, necropoli. Cfr. Simo¬
nett 1941 e Donati 1981.

26 Muralto: insediamento (resti murari. necro¬
poli, 5 iscrizioni). Cfr. Simonett 1941: Donati

1981; Donati 1983 e 1991 (nota 3) e Do-
nati Atlante 1990.

27 Locarno: sepolture e ritrovamenti sporadi¬
ci. Cfr. Donati 1981.

28 Solduno: necropoli. Cfr. Donati 1979
(15 67
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29 Monte Bre sopra Locarno: ritrovamenti
sporadici. Cfr. Crivelli 1943.

30 Ascona: necropoli e resti murari in localitä
S. Materno. Cfr. Donati/Ronchetti Butti/Bi-
aggio Simona 1987 e Donati Atlante 1990.

31 Losone: necropoli e ritrovamenti sporadici.
Cfr. Donati Atlante 1990.

32 Arcegno: necropoli. Cfr. Donati 1974 e Do¬
nati Atlante 1990.

33 Isole di Brissago: iscrizione. Cfr. Crivelli
1943.

34 Brissago: ritrovamenti sporadici. Cfr. Dona¬
ti Atlante 1990.

35 Tegna: sepolture sparse. Localitä Castello:
resti di insediamento. Cfr. Crivelli 1943.

36 Cavighano: necropoli, ritrovamenti spora¬
dici. Cfr. Donati Atlante 1990.

37 Intragna: ritrovamento sporadico incerto
(moneta). Cfr. Crivelli 1943.

38 Gresso: sepoltura. Cfr. Donati 1981.
39 Avegno: sepoltura. Cfr. Crivelli 1943.
40 Gordevio: sepoltura di dubbia assegnazio-

ne. Cfr. Donati 1981.
41 Moghegno: necropoli. Cfr. Donati 1981.
42 Maggia: una o piü sepolture. Cfr. Donati

1981.
43 Linescio: sepoltura. Cfr. Donati Atlante

1990.
44 Broglio: ritrovamento sporadico. Cfr. Donati

1981 e Donati Atlante 1990.
45 Vira Gambarogno: sepoltura. Cfr. Donati

1981.
46 Mezzovico: chiesa di S. Abbondio: necro¬

poli. Cfr. archivio UCMS.
47 Torriceila Taverne: sepolture. Cfr. Donati

1981.
48 Gravesano: iscrizione, ora recuperata. Cfr.

Donati Notiziano ASSPA 1985 e Atlante
1990.

49 Arosio: ritrovamenti sporadici. Cfr. Donati
1981 e Donati Atlante 1990.

50 Vezio: sepolture. Cfr. Crivelli 1943.
51 Bioggio: insediamento e ritrovamenti spo¬

radici. Cfr. Donati 1981 e Donati 1993.
52 Cademano: ritrovamenti sporadici. Cfr. Do¬

nati 1981.
53 Aranno: ritrovamenti sporadici. Cfr. Crivelli

1943.
54 Miglieglia: ritrovamento sporadico (mone¬

ta). Cfr. Crivelli 1943.
55 Bombinasco: sepolture sparse. Cfr. Crivelli

1943.
56 Astano: ritrovamento sporadico (ripostiglio

monetale). Cfr. Donati 1981.
57 Sessa: ritrovamento sporadico. Cfr. Crivelli

1943.
58 Cimo: sepolture. Cfr. Donati 1981 e Donati

Atlante 1990.
59 Agno: iscrizione su ossario e ritrovamenti

sporadici. Cfr. Donati 1981.
60 Vernate: sepolture. Cfr. Donati 1981 e Do¬

nati Atlante 1990.
61 Caslano, localitä Torrazza: ritrovamenti

sporadici lungo la Magliasina. Cfr. Crivelli
1943 e archivio UCMS.

62 Pura: ritrovamenti sporadici. Cfr. Crivelli
1943 e Donati Atlante 1990.

63 Monte Mondini sopra Pura: ritrovamento
sporadico. Cfr. archivio UCMS.

64 Roveredo: iscrizione e sepolture. Cfr. Cri¬
velli 1943.

65 Tesserete: sepoltura. Cfr. Donati 1981.
66 Sala-Vaglio: sepoltura. Cfr. Donati 1981.
67 Sonvico: iscrizione e sepolture. Cfr. Donati

1981 e Donati Atlante 1990.
68 Lugaggia-Sureggio: ritrovamenti sporadici

dubbi. Cfr. Crivelli 1943.
69 Cadro: sepolture. Cfr. Donati 1981.
70 Davesco: sepolture. Cfr. Donati 1981.
71 Canobbio: iscrizione dispersa e sepolture.

Cfr. Donati 1981 e Donati Atlante 1990.
72 Aldesago: sepolture. Cfr. Donati Atlante

1990.
73 Castagnola: sepoltura. Cfr. Donati 1981.

74 Lugano: 2 iscrizioni, 1 su ossario, 1 ora di-
strutta; sepolture. Cfr. Crivelli 1943 e Donati
1981.

75 Massagno: sepolture. Cfr. Donati 1981.
76 Sorengo: iscrizione su urna. Cfr. Donati

1981 e Donati Atlante 1990.
77 Muzzano: sepolture. Cfr. Donati 1981.
78 Paradiso: sepolture distrutte. Cfr. Donati

1981. Calprmo: sepolture e monete. Cfr.
Crivelli 1943 e Donati Romani nel Comasco.

79 Pambio-Noranco: sepolture e monete. Cfr.
Donati 1981.

80 Barbengo, localitä Casoro: sepolture. Cfr.
Donati 1981.

81 Arogno: resti murari tramandati dal Motta-
Ricci. Cfr. Donati 1981.

82 Bissone: vedi Maroggia (iscrizione).
83 Maroggia: iscrizione su lapide. Cfr. Crivelli

1943.
84 Rovio: 2 iscrizioni, 1 su ara votiva, 1 sepol¬

crale e ritrovamenti sporadici. Cfr. Crivelli
1943 e Donati 1981

85 Melano: necropoli. Cfr. Donati Romani nel
Comasco e Donati Atlante 1990.

86 Brusmo Arsizio: sepoltura distrutta. Cfr. Do¬
nati 1981 e Donati Atlante 1990.

87 Riva S. Vitale: 2 iscrizioni, 1 su lapide, 1 su
stele funeraria; sepolture. Cfr. Crivelli 1943
e Donati 1981.

88 Capolago: sepolture. Cfr. Donati 1981.
89 Muggio: sepolture. Cfr. Donati Romani nel

Comasco e Donati Atlante 1990.
90 Salonno: sepolture. Cfr. Donati Romani nel

Comasco e Donati Atlante 1990.
91 Mendrisio: insediamento (resti di una villa),

2 iscrizioni, 1 sepolcrale e 1 dispersa,
sepolture. Cfr. Donati 1981.

92 Mende: sepolture. Cfr. Donati 1981.
93 Tremona: sepolture. Cfr. Donati 1981 e Do¬

nati Atlante 1990; notizia di un ripostiglio
monetale disperse Cfr. Donati Romani nel
Comasco.

94 Besazio: sepolture. Cfr. Donati 1981 e Do¬
nati Atlante 1990.

95 Rancate: sepolture. Cfr. Donati 1981.
96 Ligornetto: 3 iscrizioni, 1 su stele funeraria

dispersa, 1 su stele funeraria, 1 su ara votiva;

sepolture. Cfr. Crivelli 1943 e Donati
1981.

97 Stabio: insediamento (villa); necropoli, ri¬
trovamenti sporadici. Cfr. Simonett 1941;
Crivelli 1943 e Donati 1981.

98 S. Pietro di Stabio: iscrizione su cippo se¬
polcrale, necropoli. Cfr. Crivelli 1943.

99 Stabio, localitä Bella Cima: sepolture spar¬
se. Cfr. Bollettino Storico Sv. It. 1947 n. 4. p.
200.

100 Caneggio: sepolture. Cfr. Donati 1981 e Do¬
nati Atlante 1990.

101 Castel S. Pietro: sepolture. Cfr. Donati Ro¬
mani nel Comasco e Donati Atlante 1990.

102 Coldreno: ritrovamenti sporadici. probabil¬
mente resti di una tomba. Cfr. Crivelli 1943
e Donati Romani nel Comasco.

103 Novazzano: iscrizione su frammento di ara.
Cfr. Crivelli 1943.

104 Baierna: sepolture e ritrovamenti sporadici
(frammento di ara. Cfr. Donati 1981.

105 Morbio Inferiore: insediamento (due ville),
sepolture, frammento di iscrizione. Cfr. Donati

1981 e Donati Atlante 1990.
106 Morbio Superiore: iscrizione su lapide, ri¬

trovamenti sporadici. Cfr. Donati 1981 e Donati

Atlante 1990.
107 Sagno: sepoltura. Cfr. Donati 1981 e Donati

Atlante 1990.
108 Baierna loc. Pontegana. ritrovamenti spo¬

radici e frammento di ara romana. Cfr.
Bollettino Storico Sv It. 1947 n. 4 p. 191.

109 Pednnate loc. S. Stefano: iscrizione su ara,
dispersa.Cfr. Crivelli 1943e Donati Romani
nel Comasco.

110 Pedrinate: sepoltura. Cfr. Crivelli 1943 e
Donati Romani nel Comasco.
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Die römische Zeit
im Kanton Tessin

Die kurze Analyse der romischen
Herrschaft und deren Eigenart im heutigen
Kanton Tessin geht von der Verbreitungskarte

römischer Fundorte aus. Nördlich
des Monte Ceneri ist Muralto das wichtigste

Zentrum, von dem die Einflüsse
römischer Kultur ausgehen. Abgesehen von
den Siedlungsfunden von Muralto, sind die
anderen (wahrscheinlich kleineren)
Siedlungen fast nur durch Gräberfunde
bekannt. Auf dem Fels von Castel Grande in
Bellinzona zeugen spärliche Funde im 1.

Jahrhundert n.Chr. vermutlich von einem
Wachtposten, während Reste aus dem 4.

Jahrhundert von einer umfangreicheren
Befestigung stammen.
Das Siedlungsbild des Sottoceneri ist
durch Gutshöfe charakterisiert, die in der
Einflusszone des Munizipiums von Como
standen. Dazu sind zahlreiche Streufunde
bekannt, welche die Verbreitung
römischer Kultur unterstreichen. Andererseits
fehlen unwiderlegbare Zeugen für eigentliche

Dorfsiedlungen. Zentren
landwirtschaftlicher und handwerklicher Tätigkeit
waren vermutlich Stabio, Ligornetto,
Mendrisio und Morbio.
Anlass zur Besetzung der Region des
heutigen Kantons Tessin bildete wohl
hauptsächlich die handeis- und verkehrspolitische

Absicht, eine direkte Verbindung zu
den nördlichen Provinzen zu schaffen.

L'epoque romaine: un etat de la

question

La carte de repartition des sites romains
connus en territoire tessinois constitue
une base pour esquisser une breve analyse

des caracteres et des modalites de la
domination romaine dans cette region. Le
centre ayant exerce le röle le plus important

dans la diffusion des habifudes et des
biens de consommation au nord du Monte
Ceneri fut le vicus de Muralto, autour du-
quel se developpa un reseau d'echanges
commerciaux impliquant les populations
rurales des petits centres voisins. A
l'exception de Muralto, la majorite des autres
sites connus sont des necropoles. L'existence

d'un poste de garde sur le roc de
Castelgrande ä Bellinzone n'est attestee
que par quelques trouvailles, les vestiges
du mur d'enceinte etant attribuables au IVe
siecle de notre ere.
Le Sottoceneri est, ä l'inverse, caracterise
par la presence de plusieurs villae rusticae
dependant probablement du municipium
de Cöme; de nombreuses decouvertes
sporadiques attestent une diffusion gene-
ralisee de la civilisation romaine, meme si

aucune decouverte ne vient encore attester

sans equivoque l'existence de villages.
Les principaux points de peuplement du
Sottoceneri, ä destmation vraisemblablement

agricole et artisanale, devaient etre
Stabio, Ligornetto, Mendrisio et Morbio. En

conclusion, l'occupation romaine rencon-
tree au Tessin est essentiellement basee
sur le commerce et sur l'existence des
voies de transit donnant acces aux provin-
ciae septentnonales. M.-A. H. 69
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