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LA MIA BIOGRAFIA
con un po' di storia di Poschiavo nel secolo XIX

di TOMMASO LARDELLI

(Continuazione vedi numero precedentej

VI. — II mio Ispetto rato scolastico.

L'organizzazione delle scuole riformate e cattoliche in Poschiavo in
generale era buona. I 400 Scolari cattolici erano suddivisi in 7 classi infe-
riori (i 4 primi anini di scuola) nelle singole frazioni, 2 elassi medie
parallele per sesso, e 2 classi superiori parallele öd 1 classe masdhilei reale
nel Borgo. I 140 Scolari riformati erano divisi in 4 classi elementari ed
una classe reale.

Le condizioni locali del Comune sono molto favorevoli per una ragio-
nevole distribuzione degli alunni secondo la loro etä e grado di sviluppo.
Nessun maestro non ha piü di 4 sezioni nella sua classe ed i piü 2 sole
sezioni, di modo che l'opera dell'insetgnamento e resa facile ed il profitito
degli Scolari anno per anno ipuö essere elevato> ad un compito soddisfacente.
Questa organizzazione era giä stata oreata a direzione dei parroci Carisch
e Francliina, e durante il mio ispettorato non era necessaria alcuna essen-
ziale riforma. Non manicarono perö i tentativi della sacrilqga demagogia
di distruggere questo nesso felice di organizzazione saorificandolo alle
aspirazioni dcll'ignoranza e di una gretta avarizia. Nel quinqiuennio1 1853-58
il partito dominante nella Corporazione riformata per rendersi grato alia
classe contadinesca, che ricalcitra da sacrifici pecuniari anohe verso la
scuola, venne a sostenere che per l'istruzione che oocorre al contadino
bastano 3 classi invernali per le quali siano sufficienti le reodite dei fondi
scolastici: cht se i Signori desiderano far dare ai loro figli una maggiore
istruzione, es*i pensino a prowederne i mezzi. Tutti i fondi scolastici siano
fatti solo per le scuole invernali del popolo, nulla per l'istruzione di mag-
gior durala. — La minoranza si difese, ma inutilmente; per un anno gli
Scolari di autunno e priuiavera si abbandonarono alia cura dei genitori,
in modo che i genitori della minoranza furono costretti ad erigere una
scuola privata 1853/54 sotto la direzione dei maestri Aliesch di Fanas,
Glmo Lardelli e di Luigi Zanetti di Poschiavo. La scuola con 23 Scolari
si tenne in due classi in casa König del sig. Ragazzi. — La mia parte-
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cicazione a qnesta scuola qual genitore, offriva ai miei antigonisti un'ani-
bita oecasione per criticare ed avversare la mia susseguente condizione
di Ispettorc scolastico. Ma il Cons. d'Educazione mi mantenne sempre la
sua protezione e fu desso che fece ipressione sui capi della maggioranza
di ristabiliie l'ordine anterioire della nostra scuola e di addottare un
nuovo regolamento scolastico che riguardo ai fondi scolastici metteva a
pari diritto la scuola annuale con quelle invornali 1858. Anzi colla zelante
cooperazione del parroco Schmidheini la V classe venne piü tardi (1872)
accolta dal Cons. d'Educazione quale scuola reale e resa partecipe del
relativo sussidio cantonale di annui fr. 200.

Un simile tentativo si operava anche dalla parte eattohca delle Fra-
zioni conlro le scuole centrali del Borgo, chiedendo la divisiome sulle scuole
del legalo Menghini; ma l'influente prevosto Franchiria ed alcuni intelli-
genti del Borgo vi si opposero emergicamente e sventarono le grette ed
egoistiche macchinaziomi delle Con trade.

Per conti a in vista delle difficoltä che presentava l'insufficienza dei
iocali di scuola delle Frazioni di Basso, io nel 1861, aveva ideato e nell'in-
leresse dell'istruzione il progetto di riunire le scuole inferiori di Prese,
Cantone, Paynoncini, Prada e S. Antonio in una sola casa di scuola al-
I'Annunciutu per tre elassi, ed a questo fine giä ottenuto dcd Corns.
d'Educazione 1'assicurazione di fr. 1000 di sussidio; giä aveva persmaso vari
privati a cointribuire gratuitamente con materiali ed opera manuale per
l'erezione di questa casa centrale. Ma sorsero le rivalitä e le gelosie di
campanile, cd il mio progetto non ebbe alcun effetto.

Nel Comune di Brusio trovai le scuole cattolkhe in uno stato deplo-
revole e ci volle gram lavoro e pazienza, sinche potei riuscire a far accet-
tare dal popoio una organizzazione delle scuole sul modello di quello di
Poschiiavo. hi istituirono scuole inferiori nelle Contradle di Viano, Cam-
pocologno e Cavajone ed una inferiore nel centro di Brusio. (h Brusio poi
si ebbero due altre classi superiori obbligatorie per tutti gli Scolari supe-
riori, obbligatorie per tutti gli Scolari superiori del Gconune, anche di
quelli delle tre Frazioni. In questa parte coadiuvava anche il curato
Zanetti in opposizione ai frati cappuccini che erano i suoi coadjutori nella
parrocchia ed a Viano.

Un altro ben scabroso compito dell'Ispettorato scol. era quello di
ottenere una regolare [requenza della scuola da parte degli alumni. I ge-
nitori avvezzi a poco apprezzare i vamtagigi di un'assidua frequenza della
scuola, ritcnevano poter trattenere senza gran danno dalla scuola i loro
figli per valersene in certe urgenze, in ooeupazioni contadinescbe; altri
erano indiffcrenti se i figli oziavanoi intorno in sulle strade, che poi di
poco imparavano a scuola. Di pagare le multe previste dal Regolamento
cantonale i genitori erano retrivi ed i cons. scol. troppo indulgent!. I pre-
testi e le scuse. anche se non legittimi e veri, isoino presto trovati. Dovetti
quindi usare rigore, come ogni anno ci lineulcava e minaociava il Gonsi-
glio d'Educazione; i Gonsigli scolastici proeedevano talvolta all'esecuzione
delle multe, ma mi dovetti convincere che il miglior rimedio comtro le
assenze non giustificate degli Scolari e quello di avere una buona scuola
e maestri che sanno inspirare ai fanciulli piacere ed interesse per le loro
loro istruzioni. II fanciullo in allora concorre volontieri alia scuola e cor-
regge lui slesso la indifferenza dei genitori e li determiina a fare anche
un sacrificio in amore del figlio e della sua istruzione.
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Per faie una buona scuola ed a salvaguardia della salujte si dei maestri

che degli alunni occorrono anche buoni locali di scuola. In questo
riguardo nelle Corporazionil cattoliche tanto di Poschiavo che di Brusio,
salvo la ludevole eocezione di due locali del legato Menghini, trovai dei
grandi mancamenti. Ma la provvista di locali suffieienti non dipende
solo dalla huona volontä dei comund, richiede anche danaro e danaro, di
che solitamente difettano. Le gravi difficoltä incontrate in questo riguardo
riehiesero 1857 l'invio a Poschiavo di un Commissario del Consiglio d'E-
ducazione nella persona diel sig. Gaspare Latour colla di cui autorevole
mediazione e colla mia pratica locale, si riusci a stabilire con le singole
Frazioni di Poschiavo un accordo in iscritto tra le medesiime ed il Can-
tone, in forza dei quali cadauna Frazione si ohbligava ad assegnare
alia scuola un locale, anche se appena servibile, di Isolito nella cappellania
ed il Cantone concorreva con un sussidio sia a sollievo della spesa per il
nistauro del locale, sia in airmento diel fonido scolastico'.

Per il gin aocennalo decreto 30 Nov. 1857 il Piccolo Consiglio aveva
riconosciuto che il Convento di Poschiavo era in dovere di fare la scuola
gratuita a luite le fanciulle corrispondeniti alle esigenze volute dai tempi,
di prowederc a tal fine tre buone maestre, e tre locali addjatti. Sino in
allora la scuola si teneva nello strettissimo locale a pianterreno, cosi detto
Parlatorio; rl Monastero poi mise a disposizione anche un secondoi locale;
ma mancava sempre ancora quello di una terza classe fattasi indispensa-
bile. Ma il Monastero, ad onta di ripetute ingiunzioni superior/ moslra-
vasi ritroso a provvedere altri locali e a sopportare la ispesa della loro
riallazione, sino a che nel 1861 il Piccolo Consiglio rioorse all'esecuzione
forzata, incaricando l'lspettore scolastico. Previa relativa intimazione, io,
soortato dal gendarme e munito di tre falegnami, mi pontai al Convento
che fu subito aperto e qual burbera comitiva noi enlramimo e senza in-
contrare persona, salimmjo al secondo' piano premdendo ,possesso di una
vasta cameia. dove negletti c'eraeo ancora i lelti appena abbandonati da
monache. Si incomincib a distruggere una parete dove veniva poii co-
strutta la nuova scalia di aceesso a due sale di scuola. Gli operai facevano
uno strepito tale che sembrava Fintiero edificio avesse dovuto crollare
insieme ed allora s"apri la porta che mette npll'interno del Convento e

comparve Ii li la testa di una povera monaca infervorata, la quale a ipdena
gola a me rivolta gridava: «Lü, lü, l'andrä a cä del diavolo » e poi scappö
via come il fulmine.

La scuola inferiore maschile del Borgo cattohco non aveva alcun proprio

locale e doveva accontentarsi di un miserahiile locale nella casa del
legato Mtnghini. Anche qui si pote combinare con il prevosto Franchina,
amminislratoie deF legato Menghini di costrurre con un forte dispendio
(1874/75) due belle sale nuove di scuola nella casa sud.a, cedendone una
al Borgo contro una somnia di fr. 2000 versaiti da questo per le spese
di fabbrica.

A Brusio cattolico si pote otteniere dal Sindacato popolare la cessione
di una nuova sala di scuola nel secondo piano e la riattazione di un'altra
al pianterra della casa della Cappellania. Nel contoreso 1881/82 la casa
scolastica di Brusio e valutata fr. 5500, quella di Viano (la veochia prima

deH'mceudio) fr. 1000, di Cavajone fr. 3000 (con la firma di Antonio
Bonguglielmi).

Cavajone doveva avere una scuola frazionale ma non c'era alcun locale
adoperabile pei la stessa. Dopo lunghe e ripetute rimostranze l'lspettore
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scol. riusci a predisporre quei pochi conitadlini a fare dei sacrifici per uu
locale di scuola, sebbene la frazioiie noin fosse per anco incorporata defini-
tivamente alia Confederaziione ed al Comune di Brusio. II Gran 'Consiglio
del 1872 slanziava per Gavajone la isotmma di fir. 2000, e deleigava il si-
gnor Gaud. Olgiati e 1'Ispettore scolastico di procurare un accordo per la
esecuzione con i Cavajonesi. I delegati nel mese di Luglio si portarono a
Gavajone. chiamarono lassie in alta democratica assemajblea i Vicini della
frazione sotto la tersa azzurra volta del ciek> (non c'era locale che tutti
avesse capitoj; compiarvero tutti, uomini, donne e fanciiulli; idi seggio seir-
vivano i muri di cinta dei fondi ai fianehi della viuccia; i delegati presie-
devano seduti sulla sogliia d'iinjgiresso ad una delle eucine. Esposta la bi-
sogna, l Cavajonesi accolsero con piacere che alcuno, le an lorita cantonali,
pensasse ai loro bisogni; era q.uesta la prima volta in vita loro, © con tanto
maggiore piacere si dicihiararono disposti di fare dei sacrifici per ottenere
una propria scuola con locale sufficiente. La discussion© era oltremodo
interessante, sehbene i deliberanti fossero tutti di unisono parere. Persino
i fanciulli gongolavano dalla gioia, e l'uno sussurrava, all'oireochio della
madre: « Mamma, anca mi vo' po' a sta Scola? » Una donna vecchia, dal-
l'aspetto di nna rmegera, sorse in piedi e disse: «.Sono povera diavola mi,
ma per la scola faro anca mi una dozzena di giornadi; perö a loondizion
ca i ma töglian a scola anca la mia fiöla ». Chi era quesita sua figlia? Se-
deva al suo fianco una donna venteinne, alta, grossolanta, dalla faccila losica

come un eschimo. « SI, ris,pondeva Olgiati, prenderemo' a scuola anche la
vostra figlia, se oocorre ». — In quella interessante radunanza venne con-
chiuso e in sostanza coin'venuto:

1. Si scelse la localitä per la scuola: un privato dliede per sua offerta
il terreno da fabbrioa.

2. La Gonlrada si assume per torno sulle famiglie la provvista sopra
loco di lutto il materiale occorrente, sassi, cälce, sabbia, piode, legname, i
lavori di scavo e di manualita.

3. Col sussidio cantonale di fr. 2000 sarä pagata la mano d'opera dei
muratori. dei falegnami, di scalpellino, la spesa di fabbro ferraio e di ve-
traio.

La convtnzione venne ratifieata dal Consiglio d'Educaziione; diell'ese-
cuzione lu incaricalo l'lspettore scol. e questi pochi mezzi bastarono ad
erigere nel 1873 un ampio locale di scuola, con sopra una camera ed una
cucina per il maestro, ed e quel punto bianco che spioca sull'erta pendioe
in fondo alia Contradella e ehe sipiccherä aniohe in avvenire colla sua luce,
sempreche il Comtune di Brusio non venga meno di prowedere sempre
quella scuola di urn buon maestro, tanto piü che ne ha ottenuto dall'incor-
porazione nel Comune di Brusio sul capitale pagato dalla Confederazione
e dal Cantone a titolo di fondo di scuola la somma di fr. 5700 l(v. 6 set-
tembre 1875) in modo che il suo fondo. scol. nel 1876 ascendeva a fr. 9000.

(v. contoreso 1879 firmato dal Presidente del Consiglio scolastico G.

Domenico Zanolari).
Anche la Contrada dii Campocologvo che per vari anni teneva la sua

scuola in case private in affitto, voile avere una casa, propria che costrusse
a nuovo dielro il piano approval» e sussidiato dal Cons. d'Ediucazione.

Le Presc aveva fatto initisichire la scuola per molti anni in una pes-
sima caniina a pianterreno della cappellania, ma quando si stacco da
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S. Vittore costituendosi a parroechia indipemdiente, si risolse di costrurre
un locale di scuola apposito fruendo dei soliiti sussidi cantonali.

Non meno energia e lavoro richiedeva dall'Ispeittorato scol. la forma-
zione e iamnento dei fondi delle varie seuole del distretto. NeJ 1854 le
Corporazioni riformate di Poschiavo e di Brusio avevamo giä dotate le loro
scuole di un modesto fondo' capitale nella maggior parte elargito djalla ge-
nerosita pr.ivata ed avevano giä stabi-lite delle norme per il loro auimento,
come a dire 4% di tassa sulle ereditä laterali, collette di capodanno, tasse
0 regali di matrimjoni, donazioni private. Le spese annuali delle scuole,
oltre il reddito dei fondi, si sopperivano con una tassa sugli Scolari e con
contribuzioni volontarie <li benefattori, p. e. a Poschiavo rif. i privati contri-
buirono per l'ordinairio dispendio delle scuole dal 1854 al 1864 fr. 1200
annualmenle con cui si pote elevare il salario dei maestri ad una cifra
non ahbondante, ma decente. Le scuole cattoliche superiori fruivano dal
generoso legato dei Fratelli Menghini composto perö in massima parte da
terreni clie non davano che una modestia rendita, per cui anche gli Scolari
erano imposti della tassa di un franco.

La prova sostenuta dalle nostre scuole che il nuovo metodo produceva
altri frutti e risultati che non l'arido e meccanico modo di far la scuola
degli anteriori vecchi maestri, comincio a renidere piü propensi alle scuole
1 genitori e la popolazione in generale. E fu in allora che l'lspettore colse
a volo la favorevole corrente, ed anche in generale coadliuvato dalle auto-
ritä, cominciö a chiedere a tutte le Frazioni cattoliche dei nuovi sacrifici
per formare ed alimentäre i loro fondi scolastioi. Era anlio primo com pa to
di studiare di quali mezzi una Gontrada poteva faciilmente disporre a fa-
vore del suo fondo seolastico: avanzi di chiesa durante la vacanza di
sacerdoti, economic di ammiinistrazioni puhbliche, vendita dei cosi detti
« Soocorsi» (magazzeni di grano- per le sementi), rioavo di .legnami dai
fondi di cappellanie, ed in fine anche contribuzioni dirette in via d'im-
posta sulie famiglie. Da in allora si disponevano favorevoli alcuni capi,
si facevano le proposte al Sindacato (di regola personalmente) e quasi ognd
volta si aveva un voto annuente. iCosi p. e. S. Carlo, Cologna, Prada ven-
dettero il grano del Soccorso, ormai non piü necessario, petr faine capitale
a fondo seolastico: Gologna vendette a questo scopo il legname del suo
monte di Stacca, S. Antonio rilevö l'imposta di fr. 20, altra volta di fr. 14,
di fr. 7 per ogni famiglia; Brusio cattolico dispose di circa fr. 2000 dal fondo
della confraiernitä, vendette con approvazione della Santa Sede in Roma
il legname di una vasta selva castagneta della chiesa di S. Carlo a Cam-
pascio accoidandone il terreno senza fitto per 30 anni, divisO' a piccole
parcelle mediante che i coloni le riducano coltive e le restituiscano poi frut-
tifere alia chiesa.

Ad incoraggiare questi e simili sacrifici tornavano molto propizi i
sussidi chc a mia mediazione ad ogni ripresa prestava il Consiglio d'Edu-
cazione, i quali generalmente per le piü povere frazioni consistevano nella
proporzione di 33 %. Anche il capitale ottenuto 1872 dal nostro Cantone
dalla cosi delta Mensa vescovile di Como dopo l'incoiporazione di Poschiavo
e Brusio ai vescovado di Coira venne distribuito sulle frazioni cattoliche
a fondo scplaslico, fr. 5400 circa, in base al numero di popolazione (Brusio
n'ebbe fr. f800).

L'amnunistrazione del legato Menghini vendette quasi tutti gli stabil!
coltivi di cui era composto, a prezzo avantaggiosissjmo in modo che ne
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pote quasi raddoppiare la vendita. II fondo scolastico di S. Antonio ebbe
dal suo concilladmo Gio. Battista Beti il cospicuo legato' di fr. 8000, la
sciuola della frazione catt. Borgo vari legati, Crameri Giov. Antonio, Pre-
vosto Franchina, eec.

Quanto bemefici siano stati in questo riguardo l'iniziativa delle auto-
ri(p ed il buon volere della popolazione lo diimostra il seguente.

Specchio dei fondi scolasticl.
(Escluso II valore del locall scolasticl).

Poschiavo rif.
„ Scuola Reale.

„ Legato Menghin

„ Borgo catt.

Cologna.

„ S. Carlo.

„ Pedemonte.

„ S. Antonio.

„ Prada.

„ Pagnoncini.
Prese.
Cantone.

Brusio riform
„ Brusio catt.

Viano.
Cavajone

„ Campocologno

fr. 25.268,74

„ (25.000,-)

„ (26.199,08)

„ 3.213,48

680,-
„ 5 598,48

„ 2,440,28

„ 3.357,36

„ 1.870,18

„ 3.068,89

„ 1.100,-

„ 5.667,66

„ 8.788,41

„ 1.831,69

fr. 61.250,-)

„ (26.800,—) ommesso in addietro

n 1 » «

„ 14.900,—

„ 4 027,90

„ 17.000.—

872.65

„ 17.240,15

„ 11.023,55

„ 8.161,20

„ 9.129,90

Totale fr. 89.094,25

Questi l'ondi scolaslici dovettero nei primi ainni del miio Ispettorato, a
senso del Ilegolamento scol. cantonale essere separati dai fondi ecclesia-
stici e messi a propria ammdnistrazione, ciö ehe a molti cattolici sembrava
un'arbitraria ingerenza nell'autonomia dell'aiminiinistrazione dei beni fra-
zionali (chiesa). Lo si comsegui perö senza gravi ostacoli. L'assicurazione
ipotecaria dei fondi scol. e l'assicurazione contro i damni del fuooo dei
locali di scuoia si e pure ottenuta col tempo.

L'aumento del fondo scolastico ebbe per conseguenza da un lato la
diminuzioiie delle lasse che s'imponevano ai genitori degli Scolari, dall'altro
il miglioramento del salario del maestro. Aneora nella öinquantilna del
secolo i maestri cattolici di Brusio e delle frazioni di Poschiavo non avevano
che fr. 150 di salario per 4 mesi di scuola e trovo aneora una noba che io
esortava (18 Agosto 1868) il Consiglio scolastico cattolico di Poschiavo ad
uniformarsi al decreto del Gran Consiglio 1867 che la durata obbligatoria
delle scuole da 22 settiniane era portata a 24 settim'ane ed il salario minima
fu elevato sino a fr. 340, oltre a fr. 60 di sussidio del Cantone per i maestri
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con semplice ammissione ed a fr. 150-200 per quell i con patente. Anzi il
comuine di Poschiavo nel 1889 fissava il miniino della durata obbligatoria
a 26 settimane ed il salario del maestro a fr. 500 oltre ai sussidi cantonali.

Durante il mio Ispettorato seolastioo ho sempre avuto di mira di al-
lontanare dalla gioventu delle scuole i riguardi e le gelosie egoistidhe di
campanile, di frazione a frazione, non mono che i' pregiudizi confessionali,
che traggoiio la loro origine piü dall'ignoranza di un qualche zelota e dal
vivere troppo segregati l'uno dall'altro che non in atiimo della nostra po-
polazione che tradisse un'indole di cattivcria o di odio qualsiasi. E questa
massima l'ho sempre inculcata e coll'esenipio e colla parola a tutti i maestri,
che essi sono i primi setminatori tra i fanciulli dei buoni principii che
porleranno un di dovizia di fnulti, pace e fratellanzia umanitaria, eristiana.
In questa direzione sono molto effioaci per es. le feste infantili, i pubblici
divertimenti. Nel setitinio decennio del secolo coltivavamo anche noi il pen-
siero di riunire una voilta tutti gji Scolari della valle a celebrare una te-
sticciuola infantile, quella di Selva che la scolaresioa riformata usava fare
ogni anno, di cui ho giä fatto cenno. Concorrevano in quel giorno sull'a-
meno e ridente poggio di Selva circa 500 fanciulli, fra cui anche una lap-
presemtanza di Brusio, guidati classe per c.lasse dai loro maestri; le ban-
diere dei 22 cantoni sventolavano allegramente insieme. II oulto delle due
cappelle, i giuoohi, i divertimenti puibblici decoravano la festa, e l'eco dei
monti di Canciano festosa rimandava il canto e le voci allegre dei fanciulli
gaudenti, menlre l'argentino siuono delle due campanelle annunciava a
tutta la Valle al disotto 1'ainm'onia della festa. Non maocavano la tradi-
zionale polenta in fiore, il riso, le castagne e le piccole prowigioni portale
sieco dagli Scolari. Intorno, intomo partecipavano alia gioia infantile dei
piccoli, molti adulti concorsi ad illustrare e coronare la festa. La sera scen-
deanimo e funiino accolti alle Acque dalla Societä di musica che acooui-
pagno la schiera feslanle inghirlandata sino in piazza che era giä zeppa
di tutta Poschiavo. Un allegro canto: « Addio bei monti e pascali cari»,
ed una breve allocuzione dell'Iispettore scolastico chiusero la cordiale e

simpatica testiociuola.
Non si e piü ripetuta una simile festa generale della scolaresca, forse

per la difficoltä di dare ivi una refezione e di giuidare tanti fanciulli ed
adulti.

Ho gia riferito di sopra della Direzione del Corso di Ripetizione pei
maestri affidatami dal Cons. d'Educazione nel 1854 in Poschiavo, coadiu-
vato dall'amico D. Benedetto Iseppi. Nel 1864 il Consiglio d'Educazione mi
affidava egualmente la Direzione del Corso di Ripetizione a Roveredo. I
miei coadiutori erano il Sacerdote Ant. Riva (direttore delVIstituto di S.

Anna in Roveredo) ed il maestro di Poschiavo Florio Davatz. Al corso
prendevano parte anche le Suore di Menzingen Clementina e Candida Bon-
dolfi e Cunegunda Chiavi di Poschiavo, in allora maestre nella Mesolcina,
ed alcune giovinette di 15 a 18 anni, che non avevamo ancora' fatto- iseuola
e che mancavano molto della neoessaria preparaziione. In queH'occasione
ho potuto conoscere lo stato deplorevole delle scuole utesolcinesi; esse pre-
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sentavano propriaimente il lipo cappuccinesco del meccanismo e dell'abban-
dono. All'infuori delle isicuole delle Suore di Menzingen, il tutto consisieva
nel imemoraie alcunie risposte del cateebismo ed alcune frasi italiane con
oui far parata al giorno de'U'esame. La novita della nostra istiruzione rie-
sciva interessante ai maestri e maestre reoetenti. Ma il colleqa Sacerdoie
Riva, cu: non era stata assegnata che 1'istruzione in lineua italiana. s'ac-
corse tosto che la nostra sciuola e quell a che poi avrebbero fatta i nostri
allievi del corso, avrebbero .gettata un'ombra Lroppo oscura sul proprio isti-
tiuio di S. Anna, ed imcominiciö ad osteggiare sagretamente presso alcune
maestre mesolcinesi sue aderenti, ed a mettere la disunizione tra i repetenti.
Gli esami del corso perö riuscirono di soddisfazione ai delegati del Cons'

slio d'Educazione ed all'intellieenza mesolcinese.
A pin riprese, anzi oigini volta che il Consiglio d' Educazioine voleva

teuere un Corso di Ripetizione per gli italiani mi dirigeva l'invito di assu-
mere la direzione ed una parte deiristruziome, mia ormai le mie oocupaziomi
non mi permeltevano- di knpagnarmi di seguito per una decina di settimane;
ina senmre io era consultato a quali docenti si uoteva affidare la dire-
zione del Corso, dove taneirsi, in base a qual piano d'istruziome.

Cosi ebbe luoeo nel 1868 un Corso di Rivetizione a Roveredo sotto la
direzioue del Sacerdote Riva e del maestro Agosti di Roveredo', del qual
corso almeno i Posichiavini coneorsivi non furono soddisfatti. — Nel 1872

si tenne un altro Goirso di Ripetizione a Poschiavo ooi maestri Giov. Lardelli
e Fl. Davatz con la mia sorvaglianza; l'esame si rioevette dal sig. Gauden-
zio Olgiati. — Nel 1875 il Corso di Ripetizione si tonne a Soazza coi maestri
Pio Chiavi e Giov. Stampa di Stampa, ma io dovetti poirtarmi lä per i primi
otto giorni ad awiare la scuola e poi per l'ultima settimana e per glii esami,
ai quali assistelte il sig. Consiglieie di Sitato Capeder. L'esito fu soddisfa-
cente; ne fa prova che Mesooco elesse subito a maestri i dlue Posichiavini
Bondolji Cr is e Roveredo Chiavi Giovanni. Urn altro Corso di Ripetizione
si tenne nel 1878 a Grono colla direzione dei maestri Pietro Lanfranchi e
Rod. Stampa di Stampa, i quali furono da me qui pireliminarmente istruiiti
delle occorrenze del Corso. All'esame finale concorse il Direttore del Se-
minario Caminada. — Ancora nel 1887, affidalo alia miia sorveglianza, Venne

tenuto un Corso di Ripetizione a Poschiavo coi docenti Pro. Lanfranchi
e Rod Stampa. L'esame fu ricevuto dal Direttore Wiget.

In generale io ho sempre riguardato i Corsi di Ripetizione dei maestri
italiani quale urn mezzo insufficiente per dare alle nostre scuole buoni
maestri, perche i repeteniti nel loro maggior nuniero sono mancanti (leirin-
dispensabile preparazione elementare e reale e 1'istruzione di sole dieci
settimane non puo operare dei miracoli; un solo ceroitto non guarisce la
piaga. Anzi per talun giovinetto di talento i Corsi di Ripetizione riescon
noeivi, in quanto che ponno facilmente asserie confieimati nell'errore che
dopo fatlo lodevolmente un simile corso e riceviuta TAimmissiione, eglli sia
giä maestro fatlo e non abbia a mancargli piii nulla. In questo seniso io
mi sono coerentemente espresso nei miei rapporti al Consiglio d'Educa-
zione, facendo risaltare l'imperioso bisognio di islituire una sicuola apposita
per la formazione di maestri per le vallate italiane del Ganloine. — Ed il
Consiglio d'Eduicazione riconoscendo questo urgente bisogno giä con sua
del 13 diecmbre 1857 mi incaricava di esporgli d mio modo di vedere in
questa verlenza, cui volontieri corrisposi con mia 28 Dicembre. Giä allora
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10 riteneva che la fondazione di un Seminario regolare italiano nan sa-
rebbe stato cosi facilmente altuaibile, perche 'le condizioni ecoiiomiche di
allora nan lo permettevano. Che il Cantone inveoe poleva e doveva almeno
prowedere all'istruzione dei maestri italiani eoll'erigere una Scuola peda-
gOgica italiana con diue o> tire cor.si, mettemdola pea- ragiani di economia
in relazione con una buona scuola comunale, senza saorificare la indipen-
denza della prima. Alia domanda del Gonsiglio d'Educazione se nel mia
distretto lasse consigliabile l'aggregaziane di una simile scuola ad una delle
migliori scuole comunali, io rispondeva a f fermait iva in en te: « anzi mi par-
rebbe Posehiavo meritare la preferenza ad ogni altro comune tanto per le
buome scuole superiori che ha, tanto perche comie luogo paritetico offri-
rebhe dei vantagigi di culto ed istruzione religiosa, che in un comtune pu-
ramente cattolico o protestanile non si hanno». Io metteva in vista gia in
allora la coinpa idee ip azi one delle dtue V classi riformate e cattoliche, sia
colle loro forze docenti, sia oolla concorrenza di parte della vendita dei loro
fondi scolaslici.

Alcun tempo dopo il Consiglioi d'Educazione dirigeva al Comtune di
Posohiavo la domanda se fosse eventualmente disposto di assumere una
scuola per maestri italiani in relazione alle due classi superiori rif. e call.,
e quali sacrifici sarebbe al caso disposto di fare in proposito, salva ogni
migliore combinazione col Cantone. II Coinsiglio comunale deferi la risposta
alle due Corporazioni religiose, investtite sino allora dell'azienda scolastica.
La Corporazione rifoimata rispondeva annuente, offrendo gratuitamente
i locali riscaldati ei sierviti, nonche l'amrua contribuzione di fr. 1000 pel
salario del maestro, inteso perö che la muova scuola da erigersi fosse ac-
cessibile an che a Scolari che non vo lessero direltamente dedicarsi al ma-
gistero. La Corpomazione cattolica rispase che non era dispoista ad entrare
in una simile proposita.

Questo freddo accoiglimento delle ottime intenzioni del Coinsiglio
d'Educazione da parte cattolica dovette proprio diverge!e da Pöschiavo per
sempre il pensiero di erigere qui un proseminario peidagoigiico- — e con quale
discapilo morale e ipecuniario lo' riconoscono ora anche i Pbschiavini ri-
calcitranli.

Ad onta di questo rincrescevole fiasco, io rinvenni alia consa, quando
11 4 dieembie 1877 proposi in Gran Consiglio la mozione: « II Piccolo Con-
siglio e la Commissione di Stato esamineranno il quesito e faranno relative

proposte, se ed in relazione con una delle scuole reali e di pierfeziona-
menito nelle vallate ilaliane del Cantone si possa ottenere la istruzione di
maestri italiani. sia per via di accordo con i ooonuni istessi od in ailtro modo
conveniente ». Questa mozione, accolfa dal Gran Gonsiglio passö poi alia
preconsulta del Consiglio d'Educazione, il quale con siua 16 Maggio seguente
invitava gli Ispettori scolaslici delle tre vallate italdane ad emettere il loro
parere in proposito. Io non mancai di sviluppare la mia mozione propo-
nendo in sostanza che ad uina delle scuole reali g|ia esiisitenti sia ciomibinata
l'aggiunta di un corso di pedagogia almeno di due anni per alcuni maestri
con un modesto stipeaidio cantonale, ai quali sia perö facilitata la iconti-
nuazioine degli studi nelle ullime classi del Semimiario cantonale. II Cantone
dovrebhe assumersi la paitecipazione al salario dei due maestri almeno
sino a fr. 1500. II Consiglio d'Educazione preparava di soguito un progetfo
articolato in proposito che il 20 Febbraio 1879 veaiiva insintuiato al Piccolo
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Gonsiglio con una lunga ed accurata motivazione. Veniva in esso in gene-
rale proposta la creazione di un Proseminario ital. con Ire corsi, connasso
ad. uina delle scuole reali italiane e col dovere agli alunni maestri di com-
pire i loro studi nelle due classi del Seminario cantonale in Coira. Stipandio
ai Proseminaristi fr. 100 (a Coira poi fr. 170); romtribuzione dello Stat« Xa

melä del salario di 3 maestri fr. 2250; conltribuzione dell Gomune fo Gireolo
dell'altra meta del salario, oltre ai locali riscaldati, serviti, ed illuminati.
Sede della scuola: Poschiavo o nella Mesolcina; ovviare all caso nelLa Me-
solcina per la mancainza di culto eolla nomina a maestro di un parrooo
riformalo. — Questo proigetto veune poi comunicalo ai Circoli della MoesaJ
e di Bregaglia. fra i quali veniva aperta la concorrenza per la sede del
Proseminario. Ma con una circolare 6 Marzo 1882 il Gonsiglio d'Educazione
« rilevava con rammarico che il progetto di un Proseminario italiano non
venne aggradito dalla popolazione dei distretti italiani, che dall'ereziione
di Seminario ilaliano dovevasi prescindere per ragiomi di troppo dispendio
— menlre il prowedimento di maestri italiani si faceva semipre piü indi-
spensahile » e proponeva che in ciascuno dei distretti Moesa. Bernina e

Bregaglia sia eretta una scuola reale per i maestri alunni di tie corsi a 9

mesi con un congruo sussidio dello Stalo; fatti i tre corsi i maestri, a'lunni
dovrebbero po< frequentare ancoia il 3. e 4. corso del Seminario cantonale....

Ma anche questo progetto non trovö grazia e non pote essere tradotto
in effettuaziome, ed il Gonsiglio d'Educazione apri nuove trattative coi Go-
muini della Mesolcina ed ottenne da quello di Roveredo l'assicurazione dei
locali giatuiti con legna ed illuaninazione ed una conlribuzione a,nnua di
fr. 1000 a iavore di un Proseminario italiano, e pote trasmettere retativo
progetto alia Gommissione di Stato. II Gran Comsiglio nel 7 Giugno 1888

autorizzava il Gonsiglio d'Educazione,
1. Di istiluire nella Mesolcina una scuola reale con propairazione per

i maestri alunni e di prestarli i segjuenti sussidi dello Stato:

a) fr. 1200 per il 1. acquisto di mezzi d'istruzionc ed islrumenti mu-
sicali,

b) 4/7 delle spese di manulenzione della scuola calcolate fr. 3500, in
massimo fr. 2000 annui,

2. Questi sussidi si accord a no per i 5 primi anni.
3. In concorrenza di Mesocco e Soazza il Gran Consiglio accorda la sede

della scuola a Roveredo.
E intanlo Poschiavo donmiva il sonno del giusto, pasoendosi delle sue

questioni e peltegoliezzi interni!!
II Proseminario a Roveredo fu aperto, ma giä il 27 Maggio 1891, oc-

correndo la Drovvista di un terzo maestro. Roveredo in via di netizione do-
mandava un aumento dell'aniiuale sussidio di altri fr. 1500, ed il Gran
ConsigGo gli accordava ancora fr. 1000.

Per il Proseminario lo Stato pnesta quindi, oltie alle spese di primo
impianto, annualmente fr. 3000 per il salario dei docenli e fr. 1400 per sti-
pendi agli alunni maestri.

Gome Ispettore scolastico e come cittadino di Poschiavo io ho seguite
tulte le lasi del Proseminario italiano con amore e con energia coadiluvato
da alciuni anuci — ma i nostri compatrioti non ci hanno dato il iminimo
appoggio, e con ciö spezzato un sommo inteiesse della nostra Vallata.
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Nel 1874 ii Gonsiglio d'Edu-cazione ebbe a trat tare un caso speciale netla
Calanca. II Cappuccino Teofilo in Cauco, conlro la volontä e l'assemso dei
genitori aveva in-dotta una giovanetla di 17 anni, Adelina Galtoni di Soazza
di abbandonare la famiglia e di portarsi a Cauco presso il cappuccino, il
quale aveva trovato il modo di introdurla come maestra comunale. II padre
clella ragazza avendo- riehiamato inutilmente la figlia, irisolse di portarsi a
Cauco e ricondurla alia faimiglia. A Caiuco il Gattoni non trovö la figlia cihe

il cappuccino aveva nascosta in easa, ma -scontrato il Padre T'eofilo gli
ohiese imp-erio-samente la figlia ed in atto di minaocia cavö fuori una pi-
sto-la; il Padre se -ne fiuggi e si racchiuse nelle sue camere, cosicehe il padlre
Gattoni senza avere nulla -ottenuto dovette far ritorno a Soazza. Egli rivo-lse
querela al Con-siglio d'Educazione richiauiando la sua figlia da quel posto
di maestra e ciö per motivi morali e di deoenza. II caso si fece un po' cla-
moroso pel modo strano di ptrooedere del Gattoni e perche il cappuccino
aveva tratto dalla sua parte i cittadini di Cauco-, sieche il 'Consiiglio-
d'Educazione incarica il Dre. Kaiser e me di esaminare in loco la ques-tione e di
procura re una soluzione confacente al caso. Ci portammo a Cauco ov-e tro-
vaimmo tanto il cappuccino quanto 1'Adelina piuttosto ricalcitranti. Gon-
voc-ata poi l'assemlblea comunale di Cauco e di Selma, che aveva-no- comune
la souo-la (non c'erano in quell'epoca tra i due- -comuni che 7 votanti, i quali
concorsero lutti), ed esposta loro 1'emergenza che la Gattoni dovesse im-
media-tamenle re-carsi alia sua famiglia, la ra-dunanza vi annui unainhna-
mente, e si provvide subito per la scuola altrimienti. Ade-lina parti subito
e l'anno seguente quäl giovine molto intelligente fu accolta nel Cons-o di
Ripetizione a Soazza — ma anni dopo se n-e discese in Italia, servente del
cappuccino c mori an-cora giovine.

In quesla occasione il Sig. Kaiser ed io ricevemmo l'incarico di ispe-
zionare slraordinariam-ente tutte le -sciuole dei circo-li di Mesocco, Roveredo
e Calanca. Non e a dire quanto difettose -e miserabili le abbiamo tro-vate,
ad eeeezione di quelle dirette dalle suore di Menzingen (Mesocco, Soazza,
Rossa). Invece ogni coonune era pro-vvisto di un locale o casa di scuola
splendida come un palazzo, sebbene vi ma-ncasse la pulizia e la neltezza
conveniente.

Ispezion amino amche 1'Istituto di S. Anna in Roveredo, e ad eeeezione
dell'istruzione in lingua italiana e nelle lingue antiche, non trovanumo nulla
nei reab ed in aritmetica; tutto era cosa di memoria, di formale e di deltati
non intesi.

* * *

Alio scopo di ottenere un giudizio s-ulle scuole da parte degli ispettori
sco-la-stici piü conforme e basato- siui medesimi criteri in tutto il Gantone,
il Consiglio di Educazione o-rdinava nel 1878 in via di esperimento che
ognu.no dei 14 distretti per quest'anno dovesse essere ispezionato dairispet-
tore distrettuale col concorso -di quello -di un altro distretto. A me veniva
assegnato di concorrere -con 1'I.spettore Prof. Maurizio di ispezionare le
scuole di Engadina e di Bregaglia, mentre l'Isp-ettore Zoppi doveva
concorrere con ine ne-1 Distretto Bernina. — Co-n Maurizio fa-cemimo quindi
l'lspezione di aloune scuole di Engadina e di tutte quelle della regaglia.
Maurizio mi preigö di volere procedere io e disporre dell'ispezione; vi aderii
procedendo al mio mio-do solito, curando specialmente di conoscere lo stato
intrinseco delle scuole e non come il maestro le vorrebbe presentare nel
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giorno dell'esame. Trovai le scuole d'Engadina con poche eccezioni in buono
stato, mentre ciö non era il caso di quelle di Bregaglia. I maestri erano
avvezzi a deslinare essi medesimi i lern», di svolgerli con g:li Scolari coiue
mieglio loro conveniva; io invece vol Ii destinare i temi da trattarsi, dopo
avere intcrrogalo il maestn» intorno alle cose trattale, svolgerli a rnio modo
cogli Scolari per conoscere cid e quanto aivevano capito o meno; anche al
maestro io ne assegnai una parle per rilevare il suo modo di islruire e le
sue relative abilitä. Questo mio modo di esaminare oon piacque punto ai
maestri che per l'ispezione avevano- tutto disposlo e preparato il materiale
coi loro alunni, i quali questa volta alquanto sorpresi, non sapevano' rispon-
dere nemmeno alle ipiü semplici dimande tenute sempre nella sfera delle
cose che il maestro diceva di aver trattale 'durante quel etorso di scuola.
A Stampa il maestro Zaccaria Giacometti si oppose aipertamenle in pre-
senza de) Consiglio' scolastico' pre lendendo di poter dare egli i ,temi da
sciogliere tanto in arilmietica che in lingua italiana, che cosi si aveva sempre

usato ecc. Risposi che io era inviato a far 1'esame, di voler conoscere
ciö che i fanciulli sapevano e non sapevano, non poter accettare un esanie
giä da lungo preparato. II risultato di quella scuola par me riusciva alla
evidenza che era malamonte slata negletta dal maestro, sebbane egli valeva
per un uomo bene istruito e capaoe. Per mia soddisfazione io .raccolsi i
lavori fatli dagli Scolari in iscritto in italiano ed in artimetica. Maurizio
che aveva assistito all'esame mi diceva poi: Tu hai fatto bene a procedere
cosi, ciö che io non avrei arditO', dacehe i nostri maestri hanno tanto alta
la cresta da non soffrire una giusta osservanza. II rpresidente diel Consiglio
scolastico Gufjiielmo Olgiati in Stampa ebbe a confermare rosservazione di
Maurizio. Trovai in generale anche le altre scuole della Bregaglia molto
deboli, specialmente nella composizione italiana, ciö che rimarcai nel mio
rapporto al Consiglio di Educazione dicendo1 che in proposito io non aveva
rimarcato nei maestri della Bregaglia la preimiura di istruir se medesimi
nella loro lingua malerna, e di trasmetteme i fnutti alla loro scolaresca.
Questa censura, sebbene giuslissima e da potersi documentare da me colla
prodiuzione dci componimenti degli alunni, aveva toccalo sensibilmente al-
cuni maestri, dei quali quattro, essendo io stato1 pell'anno seguente eletto
quale Ispettore scolastico dei due distretti Bernina e Maloggia, protestarono
contro' la mia nomina pnesso il Consiglio di Educazione il quale perö Ii
respinse con un severo rimprovero. A questo passO' ostile verso di me, i
qua Uro detti maestri erano forse stati istigati dal parroco Seartazzini, an-
teriormente professore alla Scuola cantonale in Coira, perche aveva la
pretesa ch'egli fosse stato destinato ad Ispettore dal Consiglio di Educazione
in luogo del demlssionario Prof. Maurizio.

L'estensione del mio Ispettorato ai due distretti aumentö di molto anche
il mio compito scolastico. Tra i maestri e Consigli scolastici di Engadina
Alta io trovai una piacevole accoglienza e 'si stahilirono tosto' buoni rap-
porti collegiah. Le loro scuole erano molto p.iü elevate di quelle della
Bregaglia ed anche di molte di Poschiavo. I miei consigli e le mie osservazioni
vi erano aocolte benevolmente. Nella Bregaglia giä in primavera del 1879,
dopo quella scossa preliminare, io trovai un notevole miglioramento, e

ciö mi era caparra che quei maestri non mancavano di oogn'izioni e di abilitä

nel magistero, ma che dopo soirtiti con buone patenti dal Seminario,
erano stati negletti dalle autoritä scolastiche e dal pubblico. Ne fonmava
una lodevoli'ssima eccezione il maestro della scuola reale di Cireolo, Si-
gnor Giov. Slampa. — La mia aperta critica del 1878, alia quale io aveva
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aggiunio il giudizio che aveva trovato il dialetto brogagliotto piü vicino al
romancio che all'italiano, credo ahbia contribuito a determinare non solo
i maesliri, id a anohe altri privati a dedicarsi con amore e piacere alio studio
della nostra lingua (1).

(Gontinua).

(t) II « giudizio» dal L. e la sua aJttivitä in Bregaglia, suiscitö ana reazione brega-
glioitta che non si spense subito, se anoora net 1881, un rima,teure yalliigiano (il Maurizio
o to Scarlazzini?) mamdava alt'«Aimico del Popolo», giornale di Mesoticina (Anno I,
N. 11) il seguente i

INNO DEI POSCH I AVI N I.

a complemento dell'eccelso articolo di fondo che fa si bella mostra nei numeri 6 e 7 del Origione Italiano.

Godi. Posohiawo, poi ehe se' si gtrande,
Che per maire e per team baitti 1'ali,

E pel « Grigione » il nome tuo si spainde.
Chi diubitasse cihe lodi ootali

Ti si profonidiano semza xagione
Legiga, di girazia, legga it «Grigione »;

Numero sette e '1 pireeedeate,
Febbiraio ai dodioi, amn© corirenite;

Ove i tuoi meriti stuipendi e vairi
In modi espongomisi si sicetti e .ehiaxi.]

L'amtica Greeiia — con taoto vanto —
Di eaivi n'efobe sette soltainito.

Povena Grecia — Un sot momento
Mira Postihiavo, — vedi portento!

Dotti, ignoranti, xozzi o istirutti,
I Posöhiaivmi s-on saivi tiutti.

Quel ch'e fiaitate, per loir inatanno,
E' ehe son isaivi, e non to sanno.

Un ipo' di scienza per aiöquistaire

Aldi gi^an tempo deve soxdaire;

I Bosehiavini (se diirto lice)
La point an sec© daMa. muitirice.

Che vat Misoiooo? che val Bregaigiia?
Tanti ignoranti, tanta xnarmaglia!

Non val la pena famne parole:
Soil a Poscihiavo risplende il sole.

Solo Poschiaivo, fonte di luce,
Ben pairla, canfa, sorive, tnaduice;

Ha sol Poscihia.vo (taoer nol voigiio)

D'ogni bei pomgere il monopoli©.
Dotti fitologi, faitti alia buona,

Del bei paese dove il si suona,
Che per un ehte o per un eite

Talvolta guerra fna voi movete:

Fine alia guenra! 'tregna una volta!
Ite a BolschiaivO': la lite e sciolta.

Dainte, Petrarca, Airiosto e Tasso!
Ai Poschiavini cedete il paseo!

Povero Dante! oo' tiuoi tarlaiti
Bustici versi, mezzo sciamcaiti!

Se a Poschiaivo tn fossi niato.
Ben ailitre firasi avresiti usato. j

II Pos'ohiayimo del suo primato
In viso il mairiahio porta stainpato:

Se avvien che incoetri un paitriotito
Mesoteinese o bregagliotio.

Spuinita sul labbro del Poschiaivino
Furbo — coirtese uin risolino;

Siciooime tironlio mira l'lmigiese
Chi non ha il timbro del sno paese.

Poi (,giu il berretto) le Posclhiaivine!
Birill.ainti stelle! Grazie divine!

Dell'Universo- son esse il fiore
In bei tosicano fanno aU'aimoire.

Sul paleoseenico' oonvien vederle:

Ragigianti isilfidi, fulgenti perle!
Folletti vispidi, foggiaiti a gala:

Ite a nasioonidenvi Manzomi e Scala!

Posichiavinotti, Posichiavinelie!
Alme gentili, modeste e belle!

Un'onibra sola v'e che Ii sfregi:
Che non coin©scono i loro pregi.

Per gran modestia quinidi il « Grigione »

D'ogini loir merito non fa menzione.
Uno vo' dirveto bei ohiaro e tondo:

Fu a Poschiaivo loreato il mondo.

Dalla Bregaglia.
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