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Lo studio delJa lingua materna

o il nostro problema scolastico e culturale
A. M. ZENDRALLI

Di reeente ci siamo trovati a dover parlare, e largamente, sullo studio delta
lingua madre nelle Valli. Qui riproduciamo la seconda parte di quella nostra re-
lazione, e cioe come si ponga il nostro problema della lingua madre. Premettiamo
perö che nella prima parte abbiamo cercato di dimostrare come il problema e an-
zitutto di carattere culturale, e giä perche

I parol d'ort ling-uagg, secoinid mi, son
i bus e i ,c,i,arv d'om instrument da fia,
ch'i dain tot i scxnad in tat i tön,
basta oh'al sonajdor el sapia fa;

ma, quaimd l'i-m-baca, mal, quanid 1'ie 110 boil
de tegn el temp, diveri e sarai com va,
l'ha pari a moeuv i did, sgotnfiä i pokno-n...
el vegna in odi a tata la contra.

(Siro Carati, ipaivese, 1794-184/8).

Pertanto si comprenderä come noi dobbiamo toccare a tutti i fattori che hanno
contribuito a dare il nostro problema culturale, dalla situazione alle vicende e al-
l'ambiente delle Valli, anche se ci soffermeremo maggiormente su quanto piü im-
porta; la nostra scuola e il nostro assetto scolastico.

La nostra situazione.
Lo studio delta lingua materna e, per i Grigioni italiani, una, delle

faocend-e piü scaibrose, mia che ctiiede imperiosamente una soluzione. Nou
che si-a facile darla questa soluzione, tanto n-umerose sono le diffico-1-tä che
l'ostaoolano e che soino insite nelle nostre condizioni geografiohe, po-litiche,
storiche, economiche, ma aniche nella- mental itä creatasi via via, nel corso
diel tempo, attraverso queste condizioni. Perö se le difficoltä noni si po-
tranno eliminare, almeino non tutte, esse si laisciano mil igare, sempreche
se ne abhia piena contezza.

Le nostre Valli -sono tre, o meglio quattro- piocole teire, senza relazioni
dirette fra loro, in margine al nostro staito, dal qual siamo- -separa-ti dai
massioci delle alpi, e in margine alia naziome della. nostra lingpa, dalla
quale siamo divisi dalla, barriera politic,a, senza urn prof-ondo. contaitto- con
rinterno, che, del resto, linguistteamen t-e nulla ci puö dare e culturalmente
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non quanio ci conviene, senza conlatto col Ticino e coin l'ltalia, dalla quale
molto dovremmo avere lingiuisticamente e culturalmente, ma non sempire
ci offre quanto faccia ai nostri casi.

Noi siamo un 13000 anime, esattamienle 12869, distriibuite, dunque, nelle
quattro Valli — Poschiavo 5073, Mesolcina 4630, Bregaglia 1638, Calamca
1299 — e in non menO' di 30 coniuni politici e quasi altxettante frazioni o
conLead e — Poschiavo con 2 comuni e almeno u na diecina di frazioni,
Bregaglia con 6 comuni e 4 o 5 frazioni, Mesolcina con 9 comuni c 7 o 8
frazioni. Calanca con 11 comuni e 2 frazioni —. Se le, Valli sono separate dalle
catene dei monti, i villaggi sonoi spesso discostissimi l'uno dall'altro, gli
uni seissi interamente dalle premesse confessionali, altri in contrasto fra
loro per ragioni d'interesse, di ind irizzo politico, di cainpanilismo, e cosi
magari anche le frazioni, quasi sempre in temsione fra loro per virtü di quei
malumori e litigi che son freqnenti fra i piü vieini. Cos I itu isconO1 questi
nostri villaggi e spesso ancihe quesite nosilre frazioni dei minuscoili mondi
a loro, quali giä si rivelano all'osservatore nella differenza diei parlari locaili
0 magari « frazionali ».

Siamo una popolazioine prevalenlerniente contadina, ma anoora poco
omogenea sia perche nei villaggi si sono annidali troppi elementi estranei,
immigrati che non partecipano1 della nostra vita e della nostra mentalitä,
sia perche i villaggi hanno mandato, e per secoli, troppi uomini all'estero,
1 quali poi, tornando, hanno portato idee, aspirazioni e atteggiamenti che
mal si conciliano con la nostra tradiziome e con le possibility della nostra
vita.

Siamo1 una popolazione senza un centro spirituale, senza istituti medii
e superiori di coltura, anche senza istituti di coltura professionale, senzla
bibliotecihe, senza opere nostre del pensiero, quando si eccettuino tre o
quattro volumatti, quasi tutti di storia, senza puhblicazioni di qualehe peso
— fino a qualehe a.nno< fa si avevla isoloi tre giornaletti settimanali e un
calendario, ora s'ha anche un almanacco e, Ida tre anni, una rivista. —
E siamo1 ancora una popolazione che non pub acoogliere o alhergare lo
studioso solo studioiso.

La nostra scuola.
Ma v'e altro. Guard iamo alia nostra scuola. — Noi si ha la nostra

scuola elementare, ma essa e spesso scuola coanplessiVa, non ammette la
esclusione di elemeniti defieienti o anormal!, dura, quasi ovunque, solo 6
mesi all'anno, e di rado e sorietla dall'ambiente familiäre e locale, per cui
il lavoro del dooente e sovente ineffieaee1, sempire diifficilissimo. — Noi si ha
la scuola secondaria, ma essa ha una struttura vairia e airbitraria: qua e
ohhligatoria e devesi eonsiderare solo quale elementare superiore, lä e bensi
facoltativa, ma cura soverchiamente lo studio di una o magari di dne lingue
straniere moderne e ignora eompletamente l'insegnaimento diel latino.

E questa nostra scuola e poi affidata a se stessa, cioe unicamente al
docente. Vi sono si i Consiglio scolastici, ma troppo di frequente non sen-
tono vivo l'interesse per la scuola, o guardano IroppO' agli umori della
popolazione. V'e si 1'ispettorato scolastico, ma con una cerchia tanto limitata
di competenze, di compiti e di ohblighi, che 1'ufficio dell'ispettore semlbra
esaurirsi nella visita annuale e nella relaziome che ne da al Dipartimento
dell'educazione, per incarico del quale anche gli toocia, qualehe volita, sbri-
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gare delle faccenducole, quali diverigenze fra docen le e consiglio scolastico,
fra consiglio scolastico e Dipartimento. V'e si una Commissione dell'educa-
zione e v'e il Dipartimento dell'educazione, ma ise la prima e solo* autoritä
oonsultiva, il secondo e anzitulto autoritä anilministrativa, ambedue poi
preposte a tutte e tre o quatiro le scuole grigioni e per ciö nelle coodiiziomi
di curare anzitutto ciö che le trie o quattro scuole banno* di comune, cioe
l'inleresse della Coimunitä nella scuola. Ed ambedue sono autoritä lontane,
in cui le Valli nooi hanno loro rappresentainti.

Ond'e che 1'arbitrio si puö anniidare faicilmente nella nostra scuola, e

particolianmeinte nell'insegnaimento; ond'e cihe neill'a.mbitO' della scuola si

ponno manifestare e sfogare prefereinze o risentiinenli personali, come
nomine di docenti senza bandire comcorsi, lioenziamenti di docenti senza una
qualche ragione plausibile, e cosi via.

Se la consistenza della nostra scuola e cosi niposla unlicamente nel
docente, l'indirizzo e r«mogen<eiiä dell'insegnamento si devomo unicamertte
alia preparazione uniforme del nostro corpo insegnante. E per ciö si com-
pienderä quianto sia necessaria la Scuola normale nostra e solo nostra, e

come noi non se ne possa e non se ne debba comumque infirmare l'esistenza
anche se ne ehiediamo il riassetto e magari vorremnio un riordmaniemto
radicale degli studi magistrali. Perche cosi come e, quiesita nostra scuola non
risponde punto ai nostri bisogni culturali o larganienle spirituali, e forse
eeppure ai bisogni cotidiani.

La Prenormale dii Roveredo ha il programma degili studi normali pre-
visto per le classi inferiori di una normale tedesca, e mira anzitutto a
dare agli allievi una preparazione che coinsenta 1'ammissione alia Normale
di Coira (benche poi, per essere la Scuola solo valligiania, i «normailiisti »

siano si pochi da non dare semipre un decimo della scolai esca). — Questa
nostra Normale di Coira o Sezione italiana della Normale cantonale e un
istiluto bilingue ed ancora con la pirevalenza del tedesco, in un amibiente
d'altra lingua; e un istituto in cui la noslra gioventü fatica per apprendere
gli elementi del sapere con risultati che noin compensano g|li sforzi, perche
troppe enengie si spendono nella brama di giungere alle coinquiste spirituali
attraverso premesse culturali differenti, in altra lingua. — Si aggiunga poi
che ai nostri maestri erasi anic.he concesso (forse lo> e ancora) di fare gli
studi alia Normale tedesca, con due madri-lingue (quasic.he si possano
albergare due aninie in un corpo), di cuii il tedesco, curato in maggior mi-
sura che l'italiano, anche solo coime materia a se, e di acquistairsi una p|a-
tente, che data la mentalitä imperante in certi nostri ambienli, parrebbe te-
nuta in maggior preigio di quella acquistata alia Sezione italiana. E isi dica
ancora che vii sono giovinetti e partioolarmiente giovinette valligiane che
fanno i loro studi in altri istitutii dell'internoi, cihe danno gli esami di pa-
tente a Coira col tedesco quale lingua niatema, con l'italiamo quale lingua
straniera, e che poi assumono una scuola neille Valli, quasi sempire ne'l
villaggio natale.

Con questo rudiment© di Normale finiscono le nostre scuole (1). Alltre

(1) Vedi. a questo p-roposito, il nostro coimiponimenito: II piroblema delta scuola
secundaria e media nel Gtrigiomi italiamio; in « Atmainacioo dei Grigioini » 1922, pg. 68 eg., .dove

e detto anche dei .nostri istitati .pirivati. Di questi leggesi .poi piü aimpiaanente nelilo stesso
Almanacco: Marchioli T., L'lstituto Menghini in Posohiavo, ipig. 165 seg., e in Maricelli G,,

Manogralia dell'Istituto Siant'Anna in Roveredo. Roveredo 1905.
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non ne abbiamo. Ma i noslri bisogni eulturali richiedono, altro. La bella
tradizione richiama la nostra gioventu agli studi medi e superiori;
le Valli aspirano ad avere miedici e farmacisti, ingegneri e veterinari, propri,
ma anche devono darsi un loro artigianalo evoluto. Le nostre scuole secon-
darie chiiedomo, per il futuro, docenti coin cultura aocadeanica, la Scnola
cantonale vuole anche docenti d'italiano e docenti grigioni italiani. Ma dove
aequisLarsi la preparazione sicolastica che conoeda di varcare piii tardi la
soglia di politecnici e universitä, e dove un bei i'awiamen h> professionale?

II passato della nostra scuola.
QLieste le condizioni d'ora. Sono le coindizioni che ci ha dale il passato,

in cui si direbbe che nessuno si sia occupalo con vedute larghe del nostro
problema cultuiale e con i'amore necessario1 della nostra scuola grigion i

ilaliana, la quale, in fondo, e sempre stata considerata unicamenle come in
corollario della scuola tedesca, e anzitutto forse perche noi non si ha mai
avuto un nostro rapipreseintante nell'aulorila scolastica superiore, come si
e stat; assenti lroppo> a lungo nella vita culturale Perche il nostro problema
culturale e anche e sopratlutlo un problema della vita cantonale. E s'io
tocco a questo lato del problema, e solo perche piarlandone, sono jeer to di
giovare alia nostra scuola, alle Valli e di riflesso' anche alia Comunitä gri-
gione ricoirdando sempre che qiuanto giova ad una pairte, giova al tu I to.

In un primo tempo pochi erano igli eletti, e gtudiavhmo di qua e di la,
acquistavano diplomi e lauree, senza che nessuno domandasse dove li aves-
sero avuti, se ad istitnti del paese o deU'estero — si riioordi che ora il
Cantone vuole che i suoi docenti ahhiano fatto gli studi alia Normale
cantonale o almeno abhiano dato gli esanii di patente a Goira, e si ricordi che
la Confederazione non ammetteva, fra allro, e firio ad ietri, il paroggio delle
lauree avute a atenei regnicoli —; sorivevano essi in questa o in quella
lingua, preferibilmenite nella nostra, che era capita e spesso anche usata
in tulte le terre grigioni. La questione culturale e scolastica era una fac-
cenda personale. Per lo slato non esistevano questioni scolastiche, non pro-
blemi linguistici e culturali.

Le cose mutaronot quando la Comunitä avoeö la scuola a se; ma se il
Canlone considerö sempre il problema, culturale uniicamente quale
problema scolastico e per quanto eoneerne le Valli italiane, |solo quale
problema della scuola elementare e secoedaria, dovette scorrere molto ma
molto tempo prima cihe le nostre scuolei acquistassero una qualche consi-
stenza e soddisfacessero, almeno in qualche misura, al loro' icoimpito
culturale.

Perche una scuola possa affermarsi, ci vogliono: un buon docente, un
buon ordinamento degli studi, e buoni miezzi didattici.

a) I prim) maestri.

II Grigioni italiano ha eominciato ad avere un corpo magistrate con
preparazione professionale solo alia fine del secok» scorso, e cioe dopo la
fondazione della Prenormale di Roveiredo, nel 1888 (1), e la conseguente

(1) Sulla fondazione della SouolLa ve,di C. Viscardi, in « Aim. dei Grig. » 1922, e T.

Lardelli, La mia Biogirafia. in « Quaderni» An. III, N. 1.
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cneazione della Sezione italiana alia Normale italiana, dunque oltre quallro
d-eoenni dopo il Grigioni teid-esoo, che ebbe- la sua Normale — la Normale
cantonale — verso la metä diel seco-lo. Chi in ail I or a si -ourava dell'insegna-
mento nelle Valli, lo si appremde, quando- ancora noin lo si sape-sse, dai
raggoagli dell'ispeftore Tommaso Lardelli in que) la sua « Biografia» che
esoe a p-untate nei « Quaderni grigioni italiani » (An. II, n. 2 sg.): saicerdoti
e suore, pochi laici, per lo piü donne, quali con una, bella -coltura formale
ma di rado con una qual-che preparazione- professionale, e spes-so- invece
senza -a-Icuna attitudine al lor-o uffi-cio-, quali senza stud! di sorta. Nessuna
meraviglia quindi se lo stesso Lardelli, all'inizio della sua -carriera magistrate

vede come nelle scuole di Poschiavo re/gna «il meccanismio- an I ico »,
se piü tardi, nel 1864 -capitando ispettore, nelle, scuole di Bnusio, le Irova
«in uno staito deplorevole », se ancora nel 1874 dirä di quelle di Mesolcina:
«non e a dire quanta' dife-ttos-e e miserahili le abbi-amo- tro-vale, ad
e-ocezio-ne di quelle dirette dalle snore di Munzingen (Mesoeoo-, S-o-azza,

Rossa) », e nel 1878 di quelle di Bregaglia: « Trovai le iscuole d'Enigadina
con poche eccezioni in buon stato, mentre -ciö non era il c,aso- di quelle di
Bregaglia ».

II primo maestro diplomato nel Ganlone il Grigioni italiano, 1'ehbe nel
1850: il poschiavino Lorenzo Zala, alia Normale tedesca in Goira. In se-
guito e fino al 1893 la Valle poschiavina ne conto altri 11 (1853: Giovanni
Lardelli, piii tardi professore alia Cantonale; '54: Francesco Mini e Pietro
Tommaso Stefani; '56: Pietro Lanfranchi; '70: P. Chiavi e Pielro Zala; '76:
Giuseppe Lanfranchi; '77: L Marques; '80: Pietro Pedrussio; '31: Giovanni
Bottom; '83: Adolfo Lardelli; '92: Adolfo Lanfranchi). II primo' bregagliotto
che usei dalla Normale cantonale e Antonio Pool, nel 1870, poi, fino al
1893, la Vallc ebbe altri 12 maestri diplomati (1874: Giovanni Maiirizio e

Rodolfo Stampa; '75: Zaccaria Giacometti e Gaudenzio Giovanoli; '76: Enrico

Cortini e Andrea Scartazzini; '82: Silvio Maurizio; "85: Agostino Fa-
sciati e Emilio Gianotti; '87: Costante Ganzoni; '88: Giovanni Salis; '91: Agostino

Stampa 1)). II primo mesoleinese, che compie i suoi studi alia
Normale cantonale e Clemente Zarro, nel 1866; seoondo' e ultimo-, fino al 1893,
Domenico Schenardi, nel 1879. Dunque solo -due, ma l'anno della fonda-
zio-ne della Prenormale di Roveredo, 8 allievi si diehiarono per la camera
magistrate, e nel 1893 la Mesolcina avrä, d'un colpo, 8 maestri diplomati.

Dare un giudizio sulla preparazione culturale e professionale di questi
nostri primi docenti, non e cosa facile. Aleuni di loro lasciarono la scuola
dopo breve tempo d'attivitä, altri passarono -quali ims-egnanti a islituti s-u-
periori; ve ne so-no perö anco-ra alcun-i -che si iso-nio- m-ant-e-nuti fed-eli alia
scuola elementare ed ancora operano- con suoc-esso. Molti -so-no certo- nel
nostra miglio-r ricordo-. Una cosa fa specie: quasi tutti avevano una buona
preparazione linguistica e culturale. Lo- si dev-e -forse all'amiore ch-e nei
primi a-n-ni di studio- s'era inculcate- in loiro per la lingua e la letteratura?
Lo si deve al fatto che tutti erano dotati di una bellissima intelligenza, -e

portati per il magistero- d-alla vceazio-ne e per ciö i-nclini alio studio- cosci-en-
zioso e severo? O non lo si deve anzitutto a ciö che in allora gli studi alia
Normale si conchiudevano nel breve tempo di 2 auni, per eui gli allievi
subivano meno l'azione linguisticam-ente dissolv-ente dell'insegnamento in
un'altra lingua?

(1) Cfr. Bazzigher I., Festsc-hrift zur Hunidertjaihr - Feier der Bündn. Kan-tonssehule.
Davos 1904.
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Dunque la scuola grigione ilaliana si puö dire cominci isolo colla fine
del 19.nio secolo. Qluale preparazione si diede in seguito e si pud ancoia
dare al nostro maestro, si e giä osservato.

E passiamo a considerare la vita scolaslica, trascurando le questioni
dell'etä scolastica, e cioe quando si aibbia a cominciare la scuola, d el la du-
dei corsi scolaistici e qualche altra, le quali pur merilerebbero di essere
discusse, e diciaimo dapprima del metodo d'insegnamento.

b) L' insegnamento.
II Lardelli, quando iniziö il suo tirooinio di docente, trovö, come gia

si e deito, che nelle souole di Poschiavo regmava «il meecanismo antico ».

E lie! 1864, venuto in Mesolcina per il primo> corso di ripetizione, scriveva:
« All'infuori delle scuole de.lle suore di Monzingen, il tutto consisteva net
memorare alcune risposte del catechismo' ed alcune frasi italiane eon cui
far parata il giorno dell'esame v. I « Corsi di ripetizione » avranno poluto
mutare qualche cosa nell'ultimo quarto del secolo, ma d nuovo indirizzo
pedagoigico non poteva certo annidarsi prima che non si avesse il nuovo
maestro, cioe tardissimo, decenni dopo cihe nelle scuole tedesche. Da allora
in poi si e fatto motto, ma molto cammino. Per parlarne ci vorrebbe tioppo
spazio e ©onverrebbe seguire particolarmente l'attivita di tutti ooloro che
hanno contribuito a portare lo spirito nuovo e i nuovi indirizzi netl'inse-
gnamento, dallo stesso Lardelli fin su al professor® P. Conrad, che resse la
Normale cantonale per decenni, e regalö agli allievi i suoi pregevoli manuali
di pedagogia, al suo successor© e attuale direttore dell'istituto, M. Schmid,
e per quanto riguarda in particolar modo l'insegnamentoi della
lingua materna, il lavorio died professor® e ispettore Silvio Maurizio, autore del
« Novellino », ma anzitutto di quel volumetto « L'uso e i requisiti del libio
scotastico » (Poschiavo 1920) che vuol essere raceomandato per la lettura
e la meditazione, ad ogni derente. Perö una cosa non si puö taeere, ed e
che da poeo e uscilo un « Lehrplan für die Bündner Primarschulen » (Chur,
1931) — in lingua tedesca, ma m'immagino debha valere anche per le scuole
italiane, se, in fondo, accoglie una « Verleitung dler Uniterrichtzeit auf die
einzenen Flächer für deutsche und italienische Schulen » —, il quale e poco
persuasivo, siocome lascia troppa libertä al maestroi — anche la libertä,
quando ©ccessiva, puo riuscire motesla, soprattutto se non sempre connessa
ad una coscienza viva della responsabilitä. — Questo « Programnia d'inse-
gnamento » si doerä pubblicare in lingua nostra, e fosse pure solo in bella
traduzione, sia per ragioni di prineipio, sia per eliminare certe incongruenze
e laicune (quali si rintraoeia, p. es., a pag. 25 sub « Allgemeine Bemerkungen

», dove, trattando della calligrafia, si dice bensi ciö che si debha colti-
var® nelle scuole tedesche e romancie, ma nessun accenno v'e a quelle
italiane) : La scuola elementare grigione e si grigione o cantonale nella sua
strattura, ma nella lingua e nello spirito e tedesca, romancia e italiana.

c) I testi didattici.
Ed eccoci ai miezzi didattici. Ohe ne fosse nel passalo, lo dice il

Lardelli: « Quando io assunsi la scuola (1837), la trovai affatto povera di mezzi
didattici e di manuali scolastici italiani. Non c'era che « Libro di letture
per le scuole superiori » di Cariscli, «Le storie bibliche » di Hebel, tradotle
da Garisch, «La storia svizzera» tradotta da Franseini dall'opera di
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Zschokke. Xessuna raocolta di quesiti aritnietici, di canli infanlili e popolari,
nulla per la geogiafia e per la stoiia naturale che appena avesse modei-
stamane corrisposto ai principi di Pestalozzi. »

A che il Lardelli poi osserva e giustainenle:
« E' facile intendiere che le preparazioni per l'istruzione lichiedevano dal

maestio un in tens« e continuo lavoro, e con (gran spreco di tempo dovevasi
porgerla in sunto manoscritto ai suoi alumni. Era pero questo per il maestro

uno stimolo alio studio, mentre ho osseivato piü laidi che quando a
disposizione del maeslio trovasi in ogni rarno e in ogni girado un manuale
stampato, questi facilmente credesi dispensatO' dal proprio studio e s'ab-
bandona alia vita coinoda e involontarirmente cade nel formalismo: invece
di istiuire i suoi alunni e condurli a pensare, loro dice: studiate a memoria
il manuale! Invece al valente maestro d'innanzi s'apae ancora un vasto
eampo di studio nell'approfondire le sue osservazioni psicologiehe, il modo
di porgere la sua istruzione, sieche riesca piacevole e facile alia percezione
degli alunni.... ».

Quando, nel 1854, il Lardelli fu eletto ispettore scolaistieo del distretlo
Bemina, la sua «prima cura si livolse all'introduzione della nuova didat-
tica in tulte le scuole », la quale era « basata sulla istruzione e siullo svi-
luppo inlellettuale », ma aniche richiedeva manuali seolastici adatti. Ed egli
eihbe «l'in<cariico dal Consiglio d'Educazione di provvedere alia compila-
zione o libera traduzione dei seguenti libri seolastici che si slampaiono
man nxano per conto del Cantone e si inlrodussero nelle scuole, come: I
Libio di lettuia (sillabario); II Libro di lettura (Scheirr, libera traduzione);
III Libro di lettura (Scherr, libera traduzione); IV Libro di lettura (Scherr,
libera traduzione); Libro di lettura per la scuola media e superiore (Eberhard,

libera traduzione, e colezione di tesli itailiani)....; Istruzione pell'iinse-
gnamento simultaneo di scrivere e leggere, metodo fonico.... ».

La compilazione di questi libri richiese motto lavoro al Lardelli, ma
anche saciifici pecuniari: «Con tutto cid come fui pago e soddiisfatto di ve-
dere che nelle scuole essi producevano buon friulto, ad onta che io, piü che
ogni altro, riconoisceva i loro difetti e mancanze in ispecie in merito a
buon stile italiaeo, che io per istudio non avevo' mai avuto l'occasione di
appropriarmi, come il bambino nel latte della madie. L'espressione ed il
carattere dei miei scritti sentiva troppo del ledesco — ed ebbi sovente nel
pubblico e Ira amicd e colleghi a sentire una simile critica; pero non ci fu
un solo maestro che si fosse aocinto a produrre qualche cosa di simile e
di meglio, ad onta di mie reiterate provoeazioni: sempre si batteva nello
soqglio che un lihro di bello stile italiano aveva la pecca di difetto peda-
gogico o di didaltico e viceversa. Si ®a, il meglio e il nemico diel bene! ».

II problema dei testi didattici e rinrasto, e s'e sempre nsenti'o viva-
mente. Colla fine del secoio scorso ed al primcipio di questo ci si conuncio
a daie tiaduzioni dei testi in uso nelle scuole tedesche, che poi non soddi-
sfecero nessuno. Eppure it voile un buon lentennio prima che Ii si ban-
disse dalle nostre scuole. Ma quando alia fin fine si giunse a tanto, si
commise il grave torto di non sostituirli con altri, e di lasciare che <1

docente si scegliesse quelli che piü gli convenivano. Nulla di male, se poi
il maestro avesse saputo ciö che piü gli conveniva, o anche solo se ne avesse
avuto alia mano un certo numeio per la scelta. Ma non si avevano. Poi ci
volevano Lesti grigioni per la storia e pei le nozioni naturali. Da parte
nostra si propose in allora al Dipartimento dell'educazione che mettesse
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a disposizione dei inostri maestri un credito annuale di 200-300 franchi
annuali con cui creare una raecolta dei testi didattici nelle scuoile ticinesi
e regnicole, alia quale i docenti potesseroi ricorrere per la sceilta, ma non
si ebbe successo. Cosi avvenne che per un buon decennio, in fatto di testi
didattici govemasse il caso, anche se via via, attraversoi STesperiemza dei
singoli e i suiggerimenti vicendevoli, si stabil! pol una qualche disciplina. Egli
e perö merito, e un grande merito, dell'attuale capo del Dipiartknento del-
l'edtucazione, dottor Ganzoni, di aver rivolto la sua attenzione su questo
problema saliente della nostra scuola, e di aver dato una prima soluzione,
almeno per le Ire classi inferiori, regalando' alia nostra scuola il bellissimo
Abecedario di Ida Giudicelli, e fissando i testi per la II e III classe, fra
quelli in uso- nelle scuole ticinesi. Ed a lui dbbbiamo la buonissima tra-
duzione della Storia svizzera del doli. F. Rieth, rimaneggiata ad uso delle
nostre scuole dal dott. F. D. Vieli, mentre amcora ci promctte dei volumetti
di Nozioni patrie e naturali, e, come speriamo, per opera di stiudiosi grigioni
italiani.

d) Conclusioni.

Riassumendo: la comunitä, in un primo tempo ci ha dato- la scuola,
ma senza darci il docente, un nostra programma d'insegnamento e i mezzi
didattici; ci ha dato insomma la scuola elementare cantonale, ma una
scuola neulra o imperson ale. In un secondo tempo, dopo il 1803, ci ha dato
anche il docente, ma senza una fisonomia linguistiea e culturale distinlia
e nostra, e ci ha dato i mezzi didattici, ma di carattere improprio), Solo ora
s'accinge a offrirci i mezzi didattici nuovi in consonanza colle nostre aspira-
zioni, e con i Gorsi culturali per docenti, una prima possibilitä di ritoccare
un po' la fisionomia del nostra docente.

Ricordiamo perö che ciö avviene solo adesso, nel terzo decennio del
20° secolo, per cui si poträ, a giusta ragione, lamen.tarci del inolto tempo
mancato, ma anche dei tanti valori linguistici e culturali smarriti nella
nostra vita. Sintomatica e forse, a questo proposito, una dichiarazione ap-
parsa da non molto in un nostra periodico valligiano. Nel corso di una
polemichetta, un corrispondente handi il segnen Le verbo della liicenza nella
lingua: « AI giorno d'oggi, in fatto di lingua, le maniche si allargamo, le
file dei pedanti si assottigliano, i piü distinti disertano', i piü strenui si
dileguano, la marea monta e Ii affoga tutti » {« Voce della Rezia » N. 10

1932). Quandopoi richiamato a maggior riserbo nel suo giudizio; si confermö
almeno sulla licenza nell'inteipunzione: «L'ilaliano in fatto d'interpunzione
non vuole pastoie, ama I'anarchia, la rivoluzione, il bolscevismo, la piena
liberta ». (Ivi, N. 14).

Sintomatici sono perö anche i concorsi letlerari che se non vanno
deserti, lo si deve anzitutto a nostri uomini residenli fuori delle Valli: la
povertä della nostra produzione letteraria; le Offerte di sussidi a biblioteche
di cui non tutti i « bibliotecari » tengono' nola- la trascuratezza o il disdegno
che si manifesta per gli studi superiori in lingua nostra; la pieferenzia che
si da al tedesco nella corrispondenza con autoritä e imptreise cantonali; la
nostra stampa periodica, la quale per riassumiere presso che lutlo ciö che
si scrive nelle Valli, dovrebbe comprovare in ben altro modo la nostra pre-
parazione linguistiea e la nostra levatura culturale.
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Indirizzo nuovo.
L'atteggiamento del Cantone nella considerazione del nostro probleana

oulturale e scolastico, coincide con il siuo atteggiamento nella considerazioiiie
dei valori della vita grigione e nella visione della comunita grigione. E qui
s'ha da distinguere tre fasi: Una volla il Griigioni era la terra delle Tre
Leghe, una bella comunita politicamen te tripartita e, nel con tempo, una,
in cui ogni regione da un lato godeva della indipendenza e autonomia,
daU'altro, portava, e in egual misutra, ill suo concurso1 ai casi comuni —
si pensi solo in qual modo scrupoloso la Comunita si divideva il governo
dei baliaggi comuni. — Nel eorso del secolo passalo il Grigioni si fece
Gantone, corpo statale unico, centralizzato e centralizzatore, in oui ogni
parte veniva a contare solamentie per quanlo alia comunita poteva dare e

dava, e in cui si dovevano traseurare tuitti quegli elementi che, per una
ragiome o per l'altra, potessero fiaiccare l'avvento dello stato forte e uno.
Orbene le noslre Valli alio stato poco< potevano dare, per essere lontane
e con poea popolazione, ma anche dovevano* risenlirsi come un peso, perche
con presupposli inamovibili di carattere proprio e pernio magari differente
da quelli dell'interno.

Alia terza ed ultima fase, si e giunti per virtu della conquista altrui,
per 1'avvento della coscienza nazionale nei paesi vicini. La conquista della
coscienza nazionale, che e il fatto saliente dell'umanita negli ultimi tempi,
noin e passata inavvertita neppure nella Confederazione e nel Gantone, e

se ha dato ai tre popoli svizzeri e ai tre popoili retici una nuova persuasione,
se creando i valori nazionali liniguistici e culturali, ha dato loro una fisio-
nomia inconfondibile, ha anche rifatto1 la visione delle due Comunita che
ora appaiono, l'una e l'altra, quali Confederazioni trine e une, ilinguistica-
mente e culturalmente trine, politicamlente une.

Nel Cantone le cose sono andate piü tardamente che nella Confederazione,

ma come in questa, non senzp, lotta. Non v'e conquista 0 ascesa
seinza lotta. Ad essa hanno partecipato, forse inconsciamente, nn p)o' tutti.
E noi si ha assistito a delle manifestazioni strane, quale quella di una confe-
renza magistrate che, tialtando un postulato della Pro Grigioni italiano
lendente a initrodurre l'italiano quale unica lingua straniera nella Normale
tedesca e romancia, l'awerso perche « postulato aduliano »„ oioe antipatriot-
tico. Adesso quel postulato e condiviso dai maggiori esponenti della scuola
grigione, e proprio questa primavera furono 1'attuale capo del Dipartimento
deU'educazione, dott. R. Ganzoni e il direttore della Normale e presidente
della Ccnferenza magistrale ciantonale, dotl. M. Schrnid, a propugnarlo in
seno alia Conferenza cantonale dei doceinli delle scuole second a rie, mentre
nel settembre scorso1 il membro della Commissione cantonale deU'educazione,

dott. A. Nadig, faceva loro eco, quando1 al Gorso oulturale per decenti
in Bondo di Bregaglia (19 - 23 IX.) osservava che alia Scuola cantonale
l'italiano deve essere studiato maggiormenle.

Tempi passati. Ora si guardano molte cose con altro occhio, ma la
visione della nuova comunita, il eriterio nell'apprezzainento dei valori della
vita pubblica e di quelli culturali e liniguistici, nel Grigioni non e ancora
unico. Si direhbe ehe v'e discrepanza fra generazione e generazione. Siamo
in ritardo, ed e peccato, perche i problemi non si tolgono per ignorarli
o traseurarli, e presto o poi ci troveremo nella situazione di dover preci-
pitare le riforme e solo per ragioni esistenzdali.
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II nostro problema culturale e linguistico vuol essere cousklerato con
criterio grigione, con amore grigioaie, ma non attraverse le lenti del passato
solo passato. Giovando a noi, gioviamo alia Comunitä, che prafittera se
saremo l'orti e se saremo coscienti di ciö che dohbiamo a noi stessi.

Questo noistro problema e perö, e lo> ripetiamo, non solo problema della
souola, e soprattutto poi non solo della scuola elementare e secundaria, che
la scuola non polrä adempiere pienamente la sua funzione, se non trova
una giuista risonanza nella vita, che deve alimentäre la scuola. Ond'e che
quando si vuol ricorrere a rifoirme e provvedimerali, si deve esaminarfe, coime
abhiamo proposto, tutti gli aspetti del problema; qiuanto poi si dovrebbe e
si dovrä fare per giumgere ad una isoluziome ragionevole e persuasiva, si
deduce facilmente da ciö che siamo andati via via dicendo.

Postulati
Per quanto riguarda la scuola in se noi si deve tenderer 1) ad avere

ovunque la scuola secondaria facollativa, che da un lato prepari diretta-
mente alla vila pratica, dall'altro perö aigli studi medii; 2) a un ordina-
mento tale della scuola media inferiore che la nostra gioventü studiosa
possa passare ai corsi superiori della Souola canlonale senza perdita di
tempo e spreco di denaro e d'energie; 3) a una riorganizzazione degli studi
normali tale da assicurare anche alla gioventü nostra la conlinuitä dei corsi
e in consonanza colle sue premesse cultiurali e linguistiche e quelle della
nostra scuola elementare (1), e senza poi trascurare il periodo prenormale
e poslscolastico.

Per quanto riguarda basset'to scolaslico culturale noi si deve volere
un organismo arnministrativo e direttivo, in cui tutte le istainze — dai

(1) Puö darsi che net fuituro nod s'labtoia a pirospelttare altro, e eioe to studio p.re-
normaie neide VaJli, quello normiaie infeadoir-e alla Normale .ticinese in Locaim© e quello
normale superiore alla Normale grigione in Cotra. — Deila oosa s'e oewipiato, la pri-
m&vena sooirsa, 'la Conferenza magistrate di Posahiaivo, e prima della fine delT.aiui.o ne
traitterä quelia di Bregaglia, (per iniziaitiva del piredicamte Tommaso Semaideni, in Brusio.
— Del riassett© degli stadi normali motte giä si e discuss© e si e soritto, com presup-
posti e coin ariteri diversi. Nessuna memavigiiia, quiiudi, se poi si souo pirospebtate le solu-
zioni piü diivergenli: ohi voieva sviluppaae la Saziome nonmale di Goira a vera e piropiria
Normale itaiiaua e ohi propugnaiva ohe si maindasse la nostra gioventü alla Normale
ticinese. Ora v'e una tendenza ohe aspira a togliere la Sezione normale attuiale e a far
passare i nostri normaliisiti aittraiverso la Normale .tedesoa, eallivo poi a ofobligarli, in se-
guiba, a seguire i corsi superiori ad un'uaiive.r8iitä itaiiaua, per um© o »due ain<ni.

Ma i fautoiri di un tale .pirgoetto di studi normali hamno poi peusato, fra altr©<, oome
e con qual profitto i nostri neodoicienti, usciti da uu isititufo di altoa lingua, poitrebbero
fare degli studi a universitä della nostra lingua? ohe gli studi inooimpleiti universitär! da-
ranno, agli uni un'infaninaitura accademdoa che presto si perde, e algli altri, .ai migliori,
solo il disagio spirituaie? e in quali oondizioni .di spirit© venretobe a trovarsi il neodo-
cente che dalla vita della inetropoli straniera vien stoailestraito neU'atmosfera di un no^
stno rennoitissimo villagigetto?

Quanto s'e fabto negli ultkni ainini ©nde raggiungare un pianio di studi ipiü orgauioo
alla Normale, tendeva ad aüargare le basi dell'isittruzione, ad asseginare alia lingua ma-
terna il posto che le tocoa (un numer© adeguato di lezioni), ad intirodurre la lingua
matema quale lingua d'insegnamento nel rnaiggiioir numero di materie.
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consigili scolaslici al Dipartimento dell'educazione — abbiano una loro fun-
zione ben chiara e tale da eliminare la possibility dell'arbitrio', ma anehe
da assiciurare un indirizzo preciso e unico della scuola, un organismo che
curi tutte le aspirazioni culturali delle Valli, per quanto possano1 rdentrare
nelle competenze della comiunitä, dalle bibliotecbe popolari, ai corsi di
coltura, dalle scuole professionali alia questione deigli studi superiori. E
un organismo noisitro che aocetti le istanze esistenti: consigli scolaslici e

ispettorati scolaslici valligiani, ai quali va dato un m.aggior raggio d'azione,
ma che ne aggiunga un'altra, grigione italiana: un ul'ficio alle dipen-
deinze direite del Dipartimento dell'educazione, il quale ufficio tenga i fili
della vita culturale grigione itailiana, aseolti la parola delle Valli, la elalbori
in eonsomanza colle necessitä grigioni italiane e grigioni e la sottoponga
alFapprovaziome del Dipartimento dell'educaziune. Egili e quanto ha pro-
pngnato la Pro Grigioni itaiiano nel Memoriale culturale del settemtore
1930, che si legge neill'Annuario del 30-31 del sodalizio ed e stalo presentalo
al Governo cantonale raiccolto- a seduta particolare — il 10 settembre 1930

— da una commissione intervalliigiana composta dai signori D. E. Lanfranchi,
prevosto della Dioeesi di Goira, e dolt. Alberto Lardelli, attuale consigliere
di Stato, per Poschiavo. prof. E. Gianotti per la Bregaglia, dolt. D. U. Tamo,
canonico cantore del Gapi lolo1 della iGattedrale di Coira e da me per la
Mcsolcina e Calanca. Cito il fatto e cito i nomi, perche si sappia che, tolto
me, dei valligiani piii in vista del Gantone, coosci della loro respoinsabi lita
verso la comunita, non hanno eisitato di fare un passo di tal portata che,
per le nostre vicende, non e piü della cronaca, ma entra nel la storia.

L'ambiente poi noi si deve rifarlo, noi si deve ridare ai valligiani
1'amore alia lingua materna. ricorrendo alia parola detta e a quella scritta,
a conferenze, a giornali, ai libri.

* * *

La vita e una grande disciplina. Fuor- della disc.iplina mon v'e che il
caso o l'arbitrio. Ma 1'arhitrio genera la confusione. Come nella vita, anche
nella lingua, che e parte della vita. E la confusione nella lingua porta a
cid che Fr. Ghiesa chiama il «gergo appa-ossimiativo » (nella Piefazione di
« Poesie e Prose». Zurigo, Orell-F'üssli). Scrive il Ghiesa: « II culto della
lingua bisogna che sia fervid© e devoto principalmente nelle regioni ee-
centriohe. Nella Svizzera, quindi, tutti coloro ehe sanno e possono, devono
studiarsi di scrivere itaiiano, tedesco, francese anche con piü scrupolo che
non si usi nelle grandi nazioni circostanti. E cid perche noi ci troviamo piü
esposti al perieolo d'impoverire e di corrompere le nostre tre lingue e di
lasciarle scadere in un gergo a pprossimativo ».

No, noi non si vuole ridurci al gergo approssimalivo, non si vuol
menomare noi stessi, sibbene vogliamo custodire e eoltivare la nostra fa-
vella con la persuasione dei nostri antenati, con la persuasione di poter piü
dare, piü ci sentiamo noi, piü abbiamo coscienza di noi stessi. Su queste
basi vogliamo sciogliere il nostro problema della madrelingua. che e poi il
nostro gravissimo problema culturale, e, in ultima analisi, il nostro'
problema esistenziale. Ricordiamo che la lingua e una proprieta sacra del-
l'uomo, e, che, come ha lascialo scii Lto F. D. Gueirrazzi « quando tut to e

perduto, il sentimento di un'esistenza propria e il deposito delle memorie
piü care, si concentra tutto nella favella ».
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