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

di TOMMASO LARDELLI

(Continuazione vedi numero precedentej

Tra i vari incarichi che io ebbi dal Consiglio di Educaziane durante
i Ispettorato, voglio qui far menzione dell'esame e del rapporlo concerneaiti
vari legati con altribuzioni scolastiche della Mesolcina: I legati de Ga-
brieli, Vairo e del Capitolo di S. Viltore.

L'Ispellore seolastico della Mesolcina, Sig. Anl. Zoppi, 1875 aveva pro-
posto al Consiglio d'Educazione l'erezione di una scuola superiore per tut-
la la Mesolcina, da sussidiarsi coi redditi del Legato de Gabrieli e di si-
mili altri legati a favore della Valle. Dal teslamento 20 Settembre 1744

dellarchitetto Gabriele de Gabrieli di Roveredo leggesi: (1)
« dopo d'aver delibeiralo di costituire un'opera pia, e perche cooosre

e sa esservi nella Valle Mesolcina, siua patria, per mancanza di studio no-
tabile penuria di soggetti virtuosi e qualificati tantO' nell'licclesiastico che
nel Secolare, e vedendo che questa in breve passerebbe ad una dieplorevole
necessitä volle per decoro di detta sua patria e cosl a gran bisogno pirov-
vedere e rimediare applicaondo tutti i suoi beni e quelli della sua defunta
Consorte esislenti in Roveredo, per mantanimento di un sacerdote quale
ivi faocia la scuola latiua, giudicaiido ehe opera piü degna e meritort a
non possa farsi quanto eooperare e dar pascolo> ai buoni talenti diella gio-
ventü che aspira ad apprendere le scienze e farsi abile al servizio di
Dio, eoc.

Vuolc che il Cappellamo debba fare gratis la scuola lalina ai figliuoli
che vorranno sludiare, tanto vicini che forestieri sino all'Umanitä exlusive,
due volte al giorno, due ore la mattina e due dopo pranzo e che la
quantitä dei Scolari possa arrivare sino al numero di venti ».

Nel 1846 per disposiziooe del Comune di Roveredo questo legato era
stato incorporalo ad allro del Sig. Vairo fatlo esclusivamente a favore di
questo comune ed i due legati assieme davano la rendita annua di fr. 900
circa. Nel mio rapporloj io appogg'i.avo ,'in massimia la proposfa Zoppi,
rimarcava perö che per la Mesolcina il piü imperioso bisogno era quello di
migliorare le scuole elementari, alle quali possa appoggiarsi la scuola
generale della Valle coi mezzi dei delegati.

(1) Gfr. A. M. Zendralli. « Appunti di storia mesoilcinese ». Lugano 1929.
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Nel Gennaio 1876 il Consiglio d'Educazione chiese da me similmente
un rapporto sulla mozione del Sig. Venanzio Tognola di Grono di secola-
rizzare il Capilolo di S. Vittore alio scopo di erigere una scuola secondaria
per la Valle Mesolcina. Un s ignore Enrico de Alberto de Sacco nel 1219
« per rimedio deill'anima sua... etrigeva la chiesa di S. Giovanni in S. Vittore

a Pleve e Canonica sottoponendo alia modes ima le esistenti chiese di
S. Vittore a S. Vittore, S. Maria a M,esooco, le quali erano stale edificate
per gli antecessori del detto Sig. Enrico sopra le loro sostanze e dotava
la delta Canonica di tutli i frutti, rendite, Offerte, prebende e Famiglie che
alle medesime appartenevano, eon tutte le possessioni e crediti, fitti, dizio-
ni, godimenti, distretti, famiglie, decime ptimizie obvenzioni ed onori, non-
che della chiesa di S. Pietro di Reno (Hinterrhein) con tutte le sue possession!,

alpi, e monti con le ragioni e azioni Nella Canonica debbano essere
sei Canonici e Prebendari sotto la direzione di un Preposito da eleggersi
dal loro seno, quattro dei quali siano tenuti celobrare i divini Uffici nella
predetta chiesa dei S. S. Giovanni e Vittore, e gli altri due nella chiesa di
S. Maria di Mesocco.... (seguono i doveri dei canonici fra cui tre volte al-
l'anno celehrare la messa in S. Pietro di Reno) salvo il diritto e l'onore
di Möns, Vescovo di Coira nelle cose spirituali, e salvo il dirittoi ed onore
alia Valle il Jus-Patronato sopra la Canonica ».

Nel mio rapporto io rilievai che questo e piuramente un legato eccle-
sia.dico, che la Valle in forza del suo Jus-Platronato non avrehbe potulo
disporre di quelle cospique sostanze se non che pel motivo che attualmenle
non si inantengono che tre canonici (2 a S. Vittore ed 1 a, Mesocco), che
il servizio delle frazioni della Calanca e cessato, dacche esse hanno tutte
un proprio curalo, e che quello per S. Pietro di Reno e soppresso pier in-
tiero colla Rifoima. Convenne perö alia Valle di cercare per ora null'altro
che rinventarizzazione dei beni che attiualmente possiede il Capitoto, che
nessun laico conosce.

* * *

Sono statu un po1' prolisso con queste cose della Mesolcina, poiehe vor-
rei fare il confronto della fondazione dei legati de Gabrie'li e Vairo, i cui
redditi servono ora ad alimentäre per parte dei Comuni il Proseminario
cantonale a Roveredo. Faccio il confronto colle disposizioni principali del
Legato Menghini a favore delle scuole cattoliche di Poschiavo: La signora
Podeslessa Anna Maria n. Menghini nel 1928 disponeva per testamento:
« e trovando eissa, anche dietro il cionsiglio di savie persone, che a questo
Corpo caltolico e somnxaniente necessaria I'erezione di scuole pubbliche
pell'educazione della giooentii a titolo di dOnazione o causa di morte o
di speciale pio legato, testa, lega e lascia a questo magnifico Corpo eattolico
di Poschiavo (l'intera sua vistosa sostanza) con questi precisi aggra-
vi: di erigere e manteinere in perpelno delle scuole puhbliche a heneificio
dello stesso Corpo eattolico di Poschiavo ed amche di Brusio nel nfumero
di Scolari da fissarsi <Iagti infrascritti signori Esecutori Gli Esecutori
testamaentari debbano procurare e disporre il totale eseguimento delle
sovraposte di lei intenzioni, e spiegare e stabilire anche la maniera e l'or-
dine con cui dette scuole dovranno essere erette e mantenute. Essa dichiara
perö in tal riguardo che le scuole dovranno consistere in conti, gramma-
tica italiana e iatina, umanita e rettorica e dei principi di lingua tedesca...».
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Messe in confront« le disposizioni del legalo de Gabrieli, con quelle
del legato Menghini, e pensare che il nostro Governo od il Gran Gon-siglio
1888 trovavano plausibile ed ap-p-rovavano che i Go-m-uni m-esolcine-si desti-
nassero le rendite del legato de Gabrieli per il Proseminario di Roveredo
— mentre lo stesso nostro Governo cantonale nella sua maggioranza abbia
nel 1893 potuto decidere di fronte al Comu-ne di Poschiavo, che le scuole
pubbliche del legato Menghini non sie-no pubblic-he, ma scuole private,
scuole del -clero cattolico di Poischiavo.... — che i Pos-chiavini hanno- negletta,
sprecata la piü splendida occasione di ottenere il Proseminario cantonale
sovveneodolo con una parte delle rendite del legato- Menighini e della Scuo-
la Reale dei Riformati.... dico pensare, no, ogni p-ensamento sfuggei Pa-
zienza rabbiaü

In egual -modo il Go-mune di Poschiavo sprecherä il reddito del capitale
di fra-nchi 4250, -che il Convento di Poschiavo una volta ave-va elargito pella
fabbri-ca della scu-ola cantonale catto-li-ca, ma che jpoi fu rilevaLa dal Gantone

intiero. Di quel capi-tale, in-veoe che fosse retrodato al Go-nvein-to, ne
dispose, 11 Luglio 1853, il Gran Gonsi-glio catto-li-co- facendo-lo amministrare
sepiaratamenle a Goira, le cui rendite siarebbero- versate ogni anno a fa-
vore -delle scuole -cattoliche di Poschiavo-; della ripartizio-ne ed impiego piu
conveniente e incari-cato l'Ispettore scolasti-co- del Beirnina, sialva appro-va-
zione della Commissio-ne di Stato. Per al-cuni anni quel reddito di fr. 170

si diede per torno alle scuol-e frazionali qual premio- per simili proprio p-re-
stazioni, un anno servi di sussidio- ad una maestra che frequentava un
islituto in Italia per af-francarsi nell'italiano, in seguito- si accordava col-
I'approv a/Jone deirauto-ritä cantonale 25 Settembre 1875 alia scuola supe-
riore maschile Menghini speeialmente perohe pier aver speso un consi-de-
revo-le capitale amp-liando la -casa di scuola, il relativo- fondo- ne aveva
maggior Lisogno. II reddito del capitale dei fr. 4250 si passava ogni anno
sino al 1884 dairammini-stratoie cantonale dei legati all'ispettore scolastico
e da questi passava alia cassa del legato- Meng;hini. Da quaodo il Gomune
ha dovuto as-s-umersi le cleficienze di tutte- le sc-uo-le pubbliche, ha -ele-
vato il minimo del salario dei maiestri a fr. 500, estesa rohbliga-torieta
della frequenza della scuola a 26 settimane, gli Isp-ettori scolasti-ci suben-
trati non hanno piü pen-sato al reddito di fr. 170 e d'i impi-egarloi a favore
delle altre scuole in modo piü oonsentaneo- alia sua destinazione ed i me-
d-esimi si fruisco-no tuttora daH'amminlistrazionie Ifiella Scuola Menghini,
mentre il comune deve -far fronte alla maggior spesa -incorsa per la pro-
lungazio-ne delle scuole -del Convento, dal -oui fondo trae ori-gine qu-esto-
reddito. Anzi dopo che il Governo ha di-chiarato- -che la sic-uola Menghini non e

pubb-lica ne co-munale, ma privata, quell'arnrninis-lrazione sembra voler
pretendere quel reddito stabilmente anc-he per l'awenire.

* *

Colla rigenerazione -delle scuole popolari in s-ull prin-cipio del s-ecolo or
ora spirante, sorse tra i pedagoghi la ben andua questionle: qual debiha es-
se-re il contenulo dei libri di testo che siano- da -porre i-n mano -al-l'alunno
elementare e quale la lo-ro grciduazione. Mentre Pestalozzi con la sua dot-
trina e con l'esempio pratico nella sua scuola aveva ope-rato una vera rivo-
1-uzione tra i sistemi della ve-cchia scuola, sorgevano in Germania e nella
Svizzera ledesca i libri di lettura per le scuole pop-o-lari numerosd come i

funghi in aulunno, ma e singolare non una sola opera ha potuto riuscire a
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generale soddisfazione e stabilire un suo perenne dominio. Agli uni non
aggradivano perche secondo il loro gusto mancanti nei prinicipi teoretici,
agli altii perche troppo poco pratici e non confaioenti ai bisogni della vita ed
alia varia mtelligenza dei fanciulli. Gli Italiami, ammiratori della peda-
gogia Ledesca non furono piü fortunati: II veneziano Parravicini, il toscano
Lambruschini, il ticinese Franscini aocolsero nel 4° decennio del seoolo con
fervore le nuove idee pedaigogiche, ma furono accanitamente osteggiati
dall'ortodossia e dalla collegata aristocirazia che voillero sempre manlenersi
al di sopra dello Stato e non permettere che il volgo apra gli oochi.

Per le vallate italiane deil Grigione la seelta dei lihri di lettura nelle
scuole riusciva tanto piü difficile, daeche i libri italiani mancavano dell'e-
lemento svizzero tanto a riguardo delle eondizioni geografiohe, climatiche,
geologiche, ecc. quanto a quelle storiche, sociali e repubhlicane della
nostra patria mentre i libri tedeschi non erano accessibili pea- le nostre scuole
appunto perche scr.itti in una lingua straniera. Le prove fatte con le tra-
duzioni non hanno soddisfatto specialmente coloro che tengono piü alia
forma che al contenuto.

I Direttori del Seminario Wiget e Conrad rolle dottrine di Herbart e

Ziller dicdero anche alia compilazione dei libri per le scuole elementari
un'altra direzione, ed il Gonsiglio d'Educazione dovette oiccuparsi in questo
rapporto anche per le scuole italiane. A questo fine incarico una Gommis-
sione, composta del Direttore Conrad, del maestro Giov. Stampa di Bor-
gonuovo, dell'aw. Togni di Grono a Lucerna, anteriormente ispettore sco-
lastico della Mesolcina, e di me, coll'incarioo di proporre un piano
distributiv© delle materie che dovrebbero contenere i libri per le nostre scuole
elementari italiane. In una conferenza di tre giorni a Coira la commission©

dovette contraddire le viste del sig. Conrad giä riguardo al I. libro
di lettura, in cui egli voleva fosse assunto il «Nibelungenlied,» in oppor-
tuna tradizione. Le proposte combinate della Gommisisione furono in massi-
rna adottale ed in seguitoi venne iucaricato il Sig. Prof. Maurizio della
speciale conipilaziome. II suo primo lavoiro nianoscritto «II Novellino » si
fece circolare Ira i membri della coinmissione ed ognuno vi fece le osser-
vazioni che riteneva del caso. Io ebbi a desiderare che fossero1 modificati
alcuni passi di certe « fia'be » che dovevano secondo il mio sentimento riu-
scire poco aidatti per i fanciulli, pasisi che io' marcai con sottolimea. Cosi
rimarcai alcune espressioni stilistiche che, se pur erano italiane, non cor-
rispondevano all'uso del nostro popoloi che inclinava a diplendere piü dalla
dizione lombarda che non dalla toscama. II sig. Maurizio voile cambiar ben
|)oc,o, perche, come diceva in un abboccamento1 avuto con lui a Coira, non
ardiva cambiar nulla nei pezzi scritti da diistinti autori italiani, e riguardo
alio stile essere a puinto compito delle nostre scuole di familiarizzarsi col
toscano, piuttosto che aver riguardo ai nostra dialetti tradotti in dizione
lombarda. E in cid mi sembra che egli errava, perche a mio giudizio nel
dialetto sta espressa una grande parte della indole e del carattere di un
popolo, ed al nostro popolo noi non dobbiamo togliere la sua originalita,
il suo tipo, senza perd negligerne la sua politura. Non e forse questo il mo-
tivo che l'italiano non puö trovare e gustare nel «Nibelungenlied» quella
bellezza, quella poesia che vi apprezza il tedesco? «II Novellino », prescen-
dendo dalle poche mende di sopra accennate, a mm giuidizio, e un prezioso
libretto di lettura per l'eta infantile in mano di un maestro che sa adope-
rarlo colla mente del suo compilatore. Si legga nella sua « Guida» come
egli vuole sia fatta la lettura del primo numero «I due sorci » e sara facile
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persuadersene, Ma ,per il maestro che non sa staeearsi dal suo andazzo Iri-
to e ritrito, che fa piü caso della memoria deH'aluinino che della sua mente,
del suo criterio, il « Novellino » gli sembrerä insipido e di poco valore.
L'opposizione che ha incontralo il « Novellino » tra molti maestri in Me-
Holcina ed a Poschiavo non era perö una siooera intrinseca disapprovazio-
ne, era piuttosto u.n pretesto per oippoirre sempre e poi sempre a che lo Stato
proweda per Je scuole del popolo.

* * *

Anche dopo che io ebbi deposlo l'ispettorato, il Consiglio d'Educazione
ebbe a dimostrarmi in varie occasioni la sua confidenza, cosi tra altre io
fui richiesto del mio1 consiglio1 e di proposle per la nomina degli ispelttori
the furono i miei sueeessori, Barblan, Carl, Morosani, Bondolfi.

L'incarico datomi dal Consiglio d'Educazione nel 1878-79 di ispeziona-
re regolarmente anche le scuole d'Engadina Alta e della Bregaglia mi tor-
nava molto gradito inquantoche compiendeva un interessante e piü vasto
campo di azione ed era data a ime roccaisione di vedere ed osservare come
altri maestri elaboravano e risolvevano il compito dell'istruzione e dell'e-
dueazione popolare. Ebbi la soddisfazione di i'armi belle relazioni personali
non solo tra il oeto dei maestri, ma benanohe con i menibri dei vari con-
sigli scolaslici e coin molti ami ei idell'istruzione pubblica. Perdurai in que-
sto1 impiego sino alle ispezioni della primavera 1884. Ma il viaggio in
Engadina ed m Bregaglia in temp<o d'inverno, la fatica cointinua delle ispezioni
per due mesi di segiuito, la trasferta a piedi (e pe|r velttura se c'era propi-
zia l'occasione) quasi oigni giorno da uin comune all'altro, il continuo cam-
biamento di lelto e di ambionle delle camere, — tut to insieme mi deitermi-
nö di porlare dei riguardi alla mia etä, sebbene la mia salute non faeesse
mai deficienza. Compito il mio 30.mo anno di ispettorato, sebbene a malin-
ouore, io chiesi la mia demissione e rotlenni dal Consiglio d'Educazione con
onorifici ringraziamenti dell'opera prostata. — II Piccolo Consiglio mi asise-
gnö in allora una oocupazione piü comoda, quella del Cammissariato di
Polizia del Distretto Bernina, quale successore del sig. Consigliere degli
Stati Prospero Albrici.

Anche la Deputazione cattolica di Poschiavo mi diresse in occasione
della mia demissione dall'ispettorato scolastico una lettera di lusinghieri
ringraziamenti per l'opera mia prestata pel lasso dli 30 anni in favore delle
sue scuole. Avrei meritato altrettanto dalila Gorporazione riformata di
Poschiavo pelle cui scuole io non sono mai venuto meno di zelo ed amore.

VII. — Amministrazioni pubbliche.
Corporazione riformata.

La mia prinoipale attenzione ed azione nei miei primi anni giovanili
erano rivolte tutto alia scuoila ed a quainto nella Corporazione riformata
riguardava la scuola. Nel 1837 quando io venni qui dalla souola cantonale,
la nostra popoiazione era scissa in due partiti inconciliabili tra loro per le
gravi disisensioni insorte per la nomina del parroco. Cariscli aveva ohiesto
un parroco suo coadiutore ed in pari tempo maestro, e la seelta di quest'ul-
timo doveva farsi tra i due Posehiavini Pozzi e Stef'ani; la maggioranza
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sorti in favore di Stefani 1836, e da ciö sorse una virulente reazione, che
in buona parte si rivolse a carioo del parroco Carisch, came se eigli avesse
favarita la nomina awenuta, djinientica questa Iminpranza degli emi-
nenti meriti ch'egli si era aoquistati qual direttore ed intellettuale fonldatore
della scuola e qual iparroeo eminente della Ghiesa in dieci anni di servizio.
Indispettito da questa plrocedere, Carisch diede la sua demissione e ritomö
ad una professura nella scuola cantonale evamgelica in Goira. Steffani era
rimasto qui solo; in seguito fu chiamato con lui, quale altro parrooo e maestro,

il Sig. Giov. Menni. Ma i partiti continuavano imfervorati a vicenda:
Alia testa della maggioiranza stavano i Podesta Giuliani, Olgiati, Lardi,
Fco. Gius, Semadeni, Dre. Madlaina, Agostino Steffani eco.; a ciapo della
minoranza era il Pod. Pro. Pozzi con la sua famiglia ed aderenti. In questa
situazione la posizione di un maestro era difficile ed io quale inesperto gio-
vinetto ancora mi aggragai alia maiggioranza, ai veochi che a mio gindizio
per la lunga loro esperienza dovevano essere sulla via piü regolare, ed i
piü aweduti patrocinaitori degli interessi della Corporazione. I maggiori
contrasti che i maestri incontravano nella scuola procedevano dallo spirito
di partito che era penetrato sino tra i faineiulli Scolari, che si credevano
talvolta posposti o trattati con maiggior rigore dai maestri aggregati alia
maggioranza.

La nomina dei parroci pro tempore giä dal secolo XVIII porgeva nella
Gorporazione sovente l'oceasione a dissidi e partiti, specialmente quando
trattavasi di eleggere un Posclhiavioo. Non era in allora questione delle
viste piii o meno ortodosse del parroco, ma dell'inlteresse di parenttela o di
amicizia, che egli aveva in paese. Leggonsi nei prolocdlli della Chiesa
diverse scene virulenti a motivo del parroco Pozzi (1735-1739) contrasti peil

parroco Glmo. Olgiati (1742), il parroco Pielro Volpi, che pastorava in Po-
schiavo dal 1772 sino alia sua morte 1824, senxbra essere stato un uomo
paeifico, diversameinte non avrehbe piü servito cosi lungo tempo. A lui se-
guivano Otto Carisch (1826-1836), Tom. Steffani (1836-1844), Giov. Menni
(1842-1846), Giorgio Leonardi (1846-1854), Giov. Pozzi (1854-1859), Paolo
Kind (1850-1863), G. P. Schmidheini (1863-1873), Giov. Willi (1873-1876),
Giov. Michael (1876-1885), P. Ad. Comba (1885-1896), Abele Gag (1896).

Al posto di Steffani e di Menni subentrava il parroco Leonardi, il can-
didato liberalone del sinodo di Trins, che poi ad Azmos fu presto conver-
tito aH'ortodossia la piü materiale. Man mano che andavano attecchendo
anche in Poschiavo le nuove idee liberali, patriotticbe del 1842 al 1850 e la
gioventü liformata e eattolica si stringevano in amicizia e cristiana. fra-
tellanza, e vieppiü il nostro Leonardi soendeva nella diffidenza e nell'intol-
leranza confessionale sia colla sua predicazione sia poi coi suoi opuscoli
(« Vierteljahrschift ») o colle isue polemiche nei igiornali. Nel 1847 si pre-
sentö una favorevole oocasione per sfogare la sua mania confessionale,
quando il Gran Gonsiglio ebbe a dichiarare che la manutenzione dei poveri
era compito e dovere dei Gomuni e non delle Gorporazioni conifessionali,
come anche tra noi si aveva usato sino allora. II Govemlo cantonale ri-
chiese anche da Poschiavo che in propOsito si uniformasse a questo nuovo
ordine. La Gorporazione eattolica si spiegava aceondiscemdente a che il Co-
mune mantenga i poveri; la riformata, consigliata dalla eocessiva prudenza
dei vecclii e fanatizzata dal parroco con gli spauracohi che la religionle era
in pericolo, che i cattolici avrebbcro usurpato il pane ai poveri tra i nostri...
e cosi via. Io m'awidi che si voleva correre una via anticristiana ed inurna-
nitaria e mi slrinsi alia falanige dei giovani, o dei giacobini, come eravamo
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ohiamati. Ci fu una Gongregazione rifo-rmata tumultuosa; i igiovani fecero
caloro-sa opposizio-ne, -ma erano soverohiati dalla inaggioranza, quan-do il
parroco Leonard! ahbandono il suo pos-to in tc-hiesa e messosi in mezzo- ai
suoi gridava con voce sono-ra: « Fuori di chiesa con i pagani »/ Ne nacque
un t-umulto, un -gridare, uno- s-cavalcare i ibanchi e quasi quasi le minaccie
sarebbero stale tradotte in fatti. Fortunatamiente so-ltanto i capp-elli, i ci-
lindri ne sortirono schiacciati, pasti e maleo-n-ci e l'asseniiblea isi sciolse. —
II Governo i nsisLeLLe nella sua richiesta edi il suo- Coimmissario Pietro Trippi
di Brusio liusci a domare alquamto questo fanatismo, sieche tra le due
Corpo-razioni si pole comhinare il primo Regolamento dei po-veri a prova
per sei anni corredato da una filza di clausole e di condizioini tendenti a
che la maggioranza dei -cattolici non avesse a sop-raffare i reformati. — S-ei

anni dopo, il Regolamento fu rivedtuto- e tutte queste -clausole furono
eliminate senza che per esis-e fosse sparsa una lagrima. I vecchi, i loco fan tori
erano ormai dis-cesi dal p-al-co politico.

Passarono alcuni anni di buona armonia tra le due confe-ssio-ni, e spe-
cialmente -dopo il Sonderbund, p-areva che le aspirazioni generali si co-n-
centrasse-ro neH'opera cornune di p-ro-muo-vere il progre&so alle co-se pubbli-
che della -palria. In allora si videro- soleninizzare insieme ca-tto-lici e riformati
la solita Vesta della Repubblica che in Po-schiavo aveva conseirvato piü
il carattere politico che religioso, da-cche in quel gio-rno i Pos-chiavini oele-
bravano la me-mo-ria del loro riscatto -dal Vescovo di Coira 14-08. La festa
eonsisteva pare-cc-hi anni in lungo corteo di cittadini da-lla piazza s-ino- giü
nei prati del Corlini, o-ve era eretta una tribnna per gli arringatori del
popolo. E un anno si vide-ro sali re questo palco il prevosto Franchina ed il
parroco Leonardi a tenere fo-rbiti dis-co-rsi patriottici ed animare il popolo
all'unione ed alle op-ere di amor patrio-.

L'uso di celehrare la festa della Repubblica in questo modo un po' cla-
moro-so si. nisi cordiale, s-ubi uno- screzio, -per un-'apostrofe pronunciata in
un atlo di animazio-ne dal giovane Prospero Albriai, s-uscitan-do un tuinulto
ed un dispia-cere in modo chie qu-ella fu l'ultima volta in c-ui -si solennizzo
cosi pubblicamenle la Festa federale.

Tra la con-cor-de gi-oventü -di Po-s-chiavo riformaia e cattolica erasi co-
stituita una Socielä di musica diretta dal maestro- Häfeli, la quale d-i tempo
in lempo produc-evasi in pubbli-co ed in riunioni private e-d erasi bene
accredilata, non meno che la Societä del teatro, alia c-ui enerjgia devesi
1'erezio-nc del nos-tro elegante teatrino. Ambedue quest-e societä so-relle
coadi-uvavario a -mantener in p-aese una -bella vita sociale e-d a di-strarre la
gioventu da varie trivialitä edlucandola al senso- del bello e delFideale. Ma
anche queste innovazioni to-rnavano in uggia a certuni che ne -temevano
chimerici peri coli alia mo-ralitä e dis-eredito al positivismo deH'ortodossia.
II prevosto Franchina consigliava ai suoi fedeli di non andare a teatro-, il
parroco Leonardi vi teneva lontana la seolaresca- e sarebb-e stato li-eto -se i
riformati scrupo-losi in religione avessero fatto al-t-rettanto; ma piü sovente
vinceva la cunosita.

In o-ccasione della festa di Pasqua la So-cietä di musica senza chiedern-e
il permesso al parroco, co-adiuvava alia Societä di canto nella chiesa
riformata, ed il loro « Gloria a Dio nei luoghi ecce-lsi » fu gen-eralmen-te
applaud i to. A nes-suno di no-i era passalo per la mente che per far risuo-nare
le tromhe a solennizzare il -culto evangelic», sia pure colla -coope-razi-one di
cattolici nostri so-ci ed amici, fosse stato con-veniente di averne- chiesta la
licenza al parroco. Ma -questi se la lego sulla pu-nta del naso, si tac-qu-e
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perö per non Irovarsi in contrasto eon Fopinione pubblica. Alia susseguente
festa del Corpus Domini, i riformati della Societä di musida ritemnero con-
veniente di rendere ai nostri soci l'onore di aceompagnare la processione
di quella festa con la nostra miusica, ed anehe qmesto atto venne aocolto
ton soddisfazione si dal clero che dall'a popolazione catlolica. Questo atto
mise in ebullizione il fiele del nostro Reverendo sino a farlo traboccare
nel prossimo numero della sua « Vierteljahrsschrift ». In essa egli espose il
taso della processione del Corpus Domiini e riassumeva che con questo atto
i membri rifoiniati della musica, fra eui anche due membri del iCollegio
(Stefano Ragazzi ed io), vi partecipavano « unter Ableugnung ihrer
protestantischen Grundsätze ». Questa sfacciata ed imprudente espettorazione del
parroco provoeö una viva polemica nei giorn'ali grigioni e viva protesta da
parte della popolazione liiformata liberale che apertamente si manifestarono
nella elezione del nuovo Collegio, neil quale fra otto nreanbii troivarono gra-
zia due soli conservatori (Pod. Lod. Olgiati e Dre. Madlaina) di fronte a
sei liberali, e per soprapid il Collegio, poisponendo ogni riguardo all'anzia-
nita dei due, Olgiati e Madlaina, elesse me a suo Capo e Presidente.

Non maneavano durante quella estate g'li attriti tr'a i due partita e le
rimostranze vicendevoli: il parroco ne abusava dal pergamo, noi ci difen-
devamo nellc discussioni aperte e private. II sig. Pod. Pro. Pozzi, che allora
diimorava pei lo piü a Brusio, con la sua famiglia si mise ora dalla nostra
parte e consigliava ed anknava che il Collegm avesse data al parroco la
demissione, competenza datagli esplicitamente dalla legge di allora. Anche
la nomina del parroco era devoluta al Colleg'io, essendo riservata al popolo
soltanto la sanzione del contratto col parroco.

In dicembre 1852 s'avvicinava il termine di 6 mesi di disdetta del
contratto col parroco Leonardi ed una petizione entrata al Collegio chiedeva
che l'autoritä della Chiesa, in vista del contegno del parroco inverso i suoi
parrocchiani e del oontinuo dislurbo che arreeava alia pace specialmente
nel nostro comune paritetico, avesse fatto uso della sua competenza dam-
dogli la demissione. II Collegio nella maggioranza di 6 contro due voti
accolse la domanda e comunicö al parroco la ,sua demissione per il pros-
simo Sinodo, motivandola specialmente dalla offensiva polemica nella sua
« Vieiteljahisschrift» e dalla sua manifesta intolleranza confessionale in
questo comune paritetico. Questa ardita, ina legale e competenle risoluzione
del Collegio evoeö si nell'uno che nell'altro partito la piü viva emozionet
I due membri della minoranza suscitarono una violenta opposizione, chia-
marono in irdunaeza in casa della scuola i loro aderenti e per acclama-
zione destituiiono il Collegio e ne nominarono un altro esclusivamente del
loro colore. Questo procedere, e vero, era stato provocato dalFordinazione
suhitanea ed ardita del Collegio, sebbene a ciö per la legge vigente compe-
lente. II Collegio perö ricorse iimmediatamente al Governo contro l'arbi-
traria disposizione di questa congrega istantanea ed irregolare. II Governo
accolse il ricorso, repristinö il Collegio nelle sue funzioni, riconobbe la
(ompetenza legale di esso di dare la demissione al parroco, senza entrare
a decidere se dessa era giustificata o meno, giudizio questo che spettava
all'autoritä ecclesiastica cantonale. Alia fine perö di pacificare i partiti il
Governo spediva qui quäl suo commissario il sig. Dre. Rascher di Coira.
A mediazione del commissario si elaborö una legge di Costituzione della
Gorporazione liformata per cui la nomina e demissione del parroco venne
trasferla al popolo, si eonvenne che col prossimo Aprile si sarebbe proceduto
ad una nuova nomina delle autoritä della chiesa. La nuova Costituzione
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ottenne la sanzione della Congregazione. In queslo frattempo tra i partiti
si opero un'iriaspettata evoluzione. La minoranza del Collegia coi suoi
aderenti temevano che la maggioranza avesse proposto a futuro parroco
il sig. Giov. Pozzi, persona a loro anlipatica, contro la quale aveva Inflate
per lo spazio di 17 anni. II Collegio procedette tos to a fare la proposta del
parroco Lechner alia Congregazione. Appena si ehbe cognizione di questa
risoluzione con cui era state proposto' il parroco- Pozzi, il suo fratello Po-
destä Pietro con la sua aderenza vol to le spalle al nostro partite. Frattanto
il parroco Leonardi contimi ava la sua guerra a tutti colore che erano stufi
di lui, in modo che dietro nostro richiamo il Consiglio ecclesiastico canto-
nale gli pose un termine in cui eg'li non doveva piü salire il pergamo di
Poschiavo. In questo intervallo, sottoniano venne combinato che Leonardi
asisunse la parrocchia di Brusio e Pozzi fu destinato a prowedere frattanto
la parrocchia di Poschiavo. Solo alcun tempo dopo, essendosi anche i vecchi
Olgiati e Madlaina e loro aderenza piegati alia corrente Pozzi, questi venne
aocolto dalla Congregazione a suo parroco stabile.

Qui comincia il regime Pozzi nella Corporazione riformata il quale durö
sino al 1859 in cui morirono amhedue i fratelli, il parroco ed il Podeste
Pietro. In questi anni di regime della famiglia Pozzi (ehe con oompiacenza
era detto delle brache corte) non mancaroino i capi della Corporazione
riformata di fare le loro venldette verso i liberali ed alle loro aspirazioni
di progresso. La reazione venne rivolta personalmente ed in ispecie contro
di me, come ho giä accennato di sopra, qual ispettore scolastico e (cittadino
•di qualche influenza e credito nel comune, e contro i fratelli Ragazzi quali
liberali e rivali tra i due negozi di tabacco a Poschiavo ed a Brusio. — Di
questa epoca data 1'audace aocusa ed il hmgo processo contro i fratelli
Ragazzi di fabbricazione e commercio di banconote false; l'accusa e la multa
contro il parroco Pozzi per illecita pratica medica a Brusio, poi a Poschiavo.
Per i nostii avversari il piü accessihile era il eampo dei contadini,
che venivano sfrultati al solletico delle loro ambizioni colle sollte
mene demagogiche del capilale, delle usure, della mancanza di religione,
dell'avarizia contadinesca per il progresso' e per l'utilita p!ubblica — rinne-
gando cosi i principi liberali ed umanitari che professavano, od alnneno
oslentavano nei primi decenni della loro vita pubbliea.

Dopo la morte del parroco Pozzi noi avremmo, preferito un parroco di
principi liberali confaeenti a quelli no-stri politici, ma per non suseitare
nuovi dissidi nella Chiesa ci aocontenlammo deH'ortodosso Paolo Kind, e

non abbiamo avuto a lamentaroene, perche Kind eonosceva l'indole della
sua panocchia e schivava ogni polemica religiosa che avesse poluto of-
fendere, e le sue predicbe contenevano sempre del sale da poter soddisfare
anche i liberali. Io particolarmente mantenni con lui sempre una buona
ed amichevole relazione. Con lui abbiamo compilati i « Cantici per le chiese
evangeliche ilaliane nei Grigioni ». Essendo egli stato chiamato alia Dire-
zione dell'Islituto di Schiers, insinuo qui la sua demissione e credeva con
la sua influenza di far eleggere a suo successore il parroco Mohr di Süss.
Ma tutti i suoi impegni non riuscirono a raglanellare per lui che 7 voti;
gli altri tutti si concentrarono sul parroco liberale a Feisberg G, P. Schmid-
heini, reduce da poco tempo da Napoli, ove serviva da cappellano nei le-
gionari svizzeri al servizio del Re. II decennio del suo pastorate fu per
Poschiavo uno dei piü feliei tanto per la sua piredicazione quanto per la sua
valente c perspicace opera nella scuola. La sua risoluzione di abbandonarci
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al fine di proourarsi un'azione piü ampia e di sua personale coltura scien-
tifica nel Canlone di S. Gallo, laseiö in -tutta la parrocchia un vivo rincre-
scim'ento, del pari che una generale gratitudine per 1'opera da 1-ui prostata.
In allora la nostra scuola conta la sua piü bella e pjü pro-ficua epoca ehe
mai. Con lui io fui sempre intirao amico; amieizia ohe ha co-ntinuato sino
ad otggi; anzi pel mio SO.mo nalalizio, io ebbi da lui una lettera piena di
affetti e di gratulazioni.

A lui sucoedeva il parroco liberale Giov. Willi, un uomo un po' rustico,
ma cordiale e franco in ogni oocasione. Una malattia nervosa sopraggiuu-
tagli lo obbligo ad abbandonare la parrocchia di Poschiavo per ritirarsi a pro-
cacciarsi il sostenlaimento della sua famiglia nella Cancelleria cantonale
di Coira.

Riusciva in allora un po' difficile di trovare un suo suocessore che
avesse Is cognizioni della lingua per predicare in italiano. Ci rivo'lg-emmo
al parroco in Igis, sig. Giov. Michael, il quale si determine di portarsi a
Firenze per sei mesi ad apprendene l'italiano-. La chiesa gli accordo a que-
sto fine un sussidio di f-r. 1000 e nell'autiunno 1876 egli assunse la parrocchia

di Poschiavo. In principio la predicazione in italiano- gli riusciva fati-
cosa, ma tanlo piü suc-coso e soddisfacente n-e era il contenuto. Per diversi
anni 1'opera di Michaed riusciva gradita alia maggior parte della popo-la-
zio-ne, ma dopo che Gmo. Olgiati fece parte del Collegio, i due caratteri
non concordavano bene insieme. Michael aveva contratta l'abitudine di non
memo-rare le sue prediche, e ei6 ed altri dissensi offriroiio opportuina occa-
sione a Gmo Olgiati a disc red i Lark) nel pubblico sino a che il Collegio cre-
dette bene di fangli dei rimproveri e delle ingiunzioni positive. Con lettera
2 -settembre 1884 il Collegio esigeva da lui speciailmente «che le sue
prediche fos-s-eio recitate e non prelette — che non tralasci di fare le dovute
visile agli ammalati di ogni ceto prestando agli stessi in tali occasioni
quelle parole di conforto e di consolazione che sa'ranno del caso — Che ogni
volta vorrä assentarsi dal paese e per piü di un giorno debba awertire ed
ottenere il permesso del Presidente del Collegio', e cosi pure qualora si tro-vi
obbliigato a trälasciare una funzione....». Ci furono risposte e repliche
animate e piccanti, che promossero in fine la donianda di demissione da
parte del parroco. Alcuni parrocchiani impalmarono allora al parroco de-
missionai io la seguente diehiarazione: « I sottofirmati parrocchiani della
chiesa rifoimata di Poschiavo deplorano vivamente il modo con cui le
nostre auloritä hanno promossa la demissione del nostro sig. Parroco
Michael e lilengono che i motivi su cui la vollero basare non riflettono alia
mancanza rli adempimento ai suoi doveri sia in chiesa che nella scuola,
ma piuitosto a sensibilitä e passione personale, coi qualli il parroco era di
divergente opinione e per la quale dovette essere vittima. — Queslo rap-
porto e ora confexmato dal fatto che il sig. Parroco in questi giorni ha porto
la mano ad un'amichevole intelligenza e fu respintot Si fa questa
diehiarazione a rnano del sig. Parroco in segno- di riconoscenzia per 1'opera sua
prostata e di sincera devo-zione».

La queslione interna s'-esacerbava maggio-rmente dacche il Collegio ed
i suoi aderenti vollero chiamare a successore di Michael il parroco valdese
Comba, cui giovarono le premure al preside del -Collegio (Gmo-. Olgiati)
ed ai suoi amid per parte -del Prof. Comba, fratello- del parroco, -conten-ute
nel s-uo opuscolo « Visita ai Grigioni » (pa/g. 2).

Per la nomina del successore la parrocchia si scisse di nuovo in due
partiti. La maggioranza, come giä detto, parteggiava per il parroco val-
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dese in Brusio sig. P. Adolfo Com ba; noi inveoe, sebbene 11011 conoscessimo,
ne avessimo avuto alcuna awersdone alia persona proposta, rredemmo .di
oslare aH'inlioduzione dei principi ortodossi e monarcihici dei Valdesi nella
nostra parrocchia educata alle massime libere di molti nostri parroci an-
teriori. Restammo in minoranza col nostro candidate1, il giovine parroco
Giovanoli. — Durante la sua pastorazione il Comiba sii dimoströ di un ca-
rattere piutlosto pacifico, e sebibene i suoi principi teologici nom ci fossero
di soddisfazione e le sue prediche erano di molto inferiori di quelle1 di
Kind, ciö nullameno potemjmo vivere in pace con Lui. Nella souola egli era
un buon direllore, ma come maestro di reliigione troppo legato agli esercizi
di memoria invece di sviluppare l'intelligenza degli Scolari. Egli chiese la
sua demissione per recarsi a Genova, dove c'e piü propizia occasione per
gli studi dei suoi cinque figli maschi.

In questa epoca avvenne la second a revisione della Costituzione della
Corporazione riformata 1892, oecasionata specialmenle dalla Legge canto-
nale sulle Sovrastanze delle iComunitä eoclesiastiche evangeliche, la quale
al paragrafo 1 limita queste sovrastanze al numero di 3 a 9 membri, men-
tre prima noi avevamo accanto a,l Collegio di 8 membri ancora una Depu-
tazione di altri 8 membri, come in Coanune il Gonsiglio e la Giunta. La
redazione del primo abbozzo era stata affidata a me, ma io proponeva un
Collegio di solo cinque membri; mi pareva e pare tuttora che cinque
person« avrebbero bastato ad aecudire aH'amministrazione dei beni della
Ghiesa ed alle poche mansioni che gli incombono in merito al culto. Le
autorilä deliberanti insistettero pero al numero massimo di nove. Per chi
fa gran calcolo del favore del popolo l'espediente di impair tire ad un mag-
gior numero l'onore e la dignitä di collegianle e di averli docili ai suoi
cenni, e una piocola manovra political

A questo punto il Lardelli si sofferma lungamente sui casi della « successione
alia parrocchia» fino all'elezione definitiva, 1896, del parroco valdese Abele Gay,
prima in Soglio. E continua:

Cosi troviamo che la popolazione da ainni sino ad oggi fu mantenuta
scissa in partiti, che impedisoono' ogni consistente progresso. Non e quindi
a meravigliarsi se in questa lunga epoca non c'e stato promosso sia nella
Chiesa che nella Scuola nulla di nuovo che abbia ottenuta 1'approvazione
generate, fuorche la demolizione del rustico e deH'orto innanzi alia casa
parrocchiale e formandoine una bell a e spaziosa piiazzetta ad uso in ispecie
della scolaresca.

(Cantinua.)
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