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

di TOMMASO LARDELLI

(Continuazione vedi numero precedentej

L'Art. 27 dellia Costituzione federale del 1874 diede una iiuova dirczione
ed imporlanza all'azienda scolasitica. Menitre prima era comptetaimeuite
rimes s a ai Cantoni la cu 1a della scuola, e nei Grigioni quesita cura era
lasciata anche nellla facolta delle frazioini confessionali, la nuova Costituzione

dichiara le scuole eilementari compito dei CanUmi e di esclusiva
direzione dello Stato, ed in esecuzione di essa la Costitiuzionie eantonale
1880 dispone che le scuole lementari sono compito dei comuni politici.

Le frazioni confessionali prevedendo che il nuovo' ordine scolastico
sarebbe loro presto o lardi imposto dalle autoritä cantona'li, procunarono
di premunirsi e di preparare le cose secondo lo> speciale loro private
Interesse; Interesse che gli uni trovavano neirawiciinare le coise piiü tosto
possibile conlorme alle disposizioni oostituzionali, altri neirimpiedlrie od
almeno rendere ililiusoria la nnente della legige, trineeraindasi dietro il parti-
colarismo e mettendo innanzi pericoli confessionali, e simiili.

Si prevedeva da parte riformala che la tassa «dli 4% suite eredita late-
rali, e che era uno splendido cespite delle nostre rendite, a favore ed in
aumento del fondo di scuola, non awrebbe potuto sussistiere in faccia alia
legge che il comunie politico doveva provvedere ai mezzi occorrenti per le
scuole, e periciö giä nel 1880 il coins, scol. rif. (Gmo. Lardelli, Gmo Olgiati e
Samuele Pozzi) proponeva un Regolamento scol. rif. leol provvediment« che
le annuali deficienze dovevano essere copieirle ogni anno mediante una im-
posta generale sulle sostanze. II proigetito, soonfeissato' poi dal suo aiutore
stesso (Gmo. Olgiati) venire rigettato dalla Comigregazionie.

Un altro progietto 6 Marzo 1881 proposito dal nuovo consiglk» scolastico
rif. (Pod. Mini, Gmo Olgiati, Dre. Pozzi) ebbe la medesima sonde; fu rigettato

con 41 contro 20 voti.
Un nuovo progetto dello' stesso cons. scol. 17 Giugno 1883 ottenne l'ap-

pirovazione della Congregazione (54 si, 36 no). Qnesto Regolamento estraeva
dal fondo generale fr. 25.000, qual dote della scuola Reale; mentre la tfefi-
cienza annuale doveva venir paigata sulla sostanza.

Frattaeto come alcuni avevano giä prevedulo, anche la Corporazione
rif. dovetle persuadersi che ortmai, dacche le scuole elementari eiraino di-
chiarate compito del comune politico, non aveva piü alcun diritto di impo-
sizione delle soistanze private o delle eredita laterali a favore delle scuole
e che questo diritto spettava ora esclusivamente al comurne politico. E
infatti gli eredi del fu Antonio Passini furono i primi a rifiutare la tassa
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del 4% sulla vistosa sostanza dal medesimo interlasciata. Per la stessa
raigione si temeva che potesse da privati venir ricusata anche l'imposla
sulla sostanza per ooprire la deficienza per la sciuola confassiionale.

E intanto le deficienze annual! per le seuole si acoumulavano di anno
in anno, le cosi dette « imposte volomtarie » noo attecc.hivano, la generös i la

privata era arenata dalla tendenza della maiggioranzia di ridurre la durata
delle scuole e di voler provvedere solitanto, come si diceva « ai bisogni dei
contadini », il malcontento generale nella popolazione riformala cresceva
coniadini », il malcontento generale nella popolazione riformata cresceva.

La parte catitolica intanto si rimaneva tranquilla, comie « chi sta bene,
nom si muove», cioe dessa era avversa alia innovazione oositituzionale. La
durata delle sue scuole era in generale di sole 24 settimane, il salario dei
maestri, salvo poche eccezioni, non oltrepassav'a il minimo di fr. 3W ed
in questo modo non c'erano deficienze nelle amministrazioni sciolastiche,
ne occorreva di pensare e provvedere alia loco ammortizzazione.

In questo frattempo il comune politico con ripetute istanze dal Piccolo

Consiglio veniva sollecitato di assumersi la direziome esclusiva delle
scuole eilementari e specialmemlte con sua 3 Marzo 1885 in questi termini:
Dohbiamo da parte nostra « persistere seriamente che la ComUnitä politiica
« assuma 1'ordinamento scolastico a tenore della nuova Costituzione canlo-
« nale, che scelga un consiglio sool. comunale, lo prövveda delle inecessarie
«competenze e gli consegni pairticolarmente I'amministrazione dei fondi
«di scuola esistenti di ambe le Confessioni. Ripeitiamo che il diritto di
« proprietä di questi fondi non viene percio pregiudicato, come pure che
«non si tratta di una fusione delle scuole confessiionali ora esisitenti. Vi
« ingiunigiamo perciö di nuovo a oonvocare il Comune pella soeltai (di un
« consiglio scol. comtunale e di relatarci in merito infra un ultimo termine
«di tre settimane. Un'ulteriore trascuraigigine di queste nostre istriuzioni
« conforme alia Costituzione, sarebbe riguardata come resistenza apeirta e
« saremmo costretti ad operare contra a norma delle prescrizioni contenute
« nell'Arf. 37 del Regolarnento di gesitione del Piccolo Consiglio ».

Monitorio questo abbastanza esplieilo, ed energicot... xna: poii?
Le autorita comunali dominate tuttora dallo spirito e dall'abitudine del

dualismo confessionale, di fronte a imperiose ingintnzioni del Governo, tro-
vandosi come tra l'incudine e il martello, si misero in cerca di scappatoie,
di mezze misure; esse si studiarono di salvare la capira alle Corporazioni,
ed i eavoli al Gomuine. II popolo sanciva il 23 Glugno1 1885 un Regolarnento
scolastico coH'istituzione di uin consiglio scolastico comunale (fra cui il
Prevoslo D. Carlo Mengotti) sanz'altra competenza che di soirvegliare e di
acoudire alia corrispondenza col Consiglio d'Ediucazione; si creava un'autorita

di mera forma, un fantoccio per mascherare dietro le quinte i con-
sigli scolastici frazionali, arbitri essi della direzione intrinseca delle scuole
del comune. In pari tempo l'Arinigo comunale avocava a se I'imposta del
4% sulle ereditä laterali che sinn allora avevaoo percepito le frazioni con-
fessionali. Le primizie di questo dualismo giä eel primo anino soino state
raceolte. Le amministrazioni scolastiche provvedute separatamente dalle
frazioni, cui veniva a mancare il bei sussidio dell'imposta sulle ereditä
laterali, diedero delle deficienze, e mancaroeo i mezzi per copririe. In ispecie
la Corporazione riformata ebbe tosto la deficienza di fr. 2700 e non volendo
dipendere in ciö dal Consiglio scolastico comunale, ma gerendosi semipre
in ordine autonomo e pur dovendo provvedere i mezzi per far frbnte alia
deficienza dell'anno, ricorse all'espediente di proporre e far sancire dal
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popolo (2 Maggio 1886) di soppirimere la V Reale e di destinare lil reddito
del suo palrimonio dei ir. 25.000 per le altre elassi elemesntari, e di istabilire
un'imposta sulla sostanza di ct. 70 per mille. Sapemdo perö che ila Corpo-
razioee, come detto di sopra, noin aveva il diriito d'i emettere un'imposta
per le scuole, la si chia.mo « imposta volontaria » sul'le soslanze. Alcuni
cittadini (27) credetitero di cogliere quest'oecasione che si p resem Lava oppor-
tuna per comdurre le cose seolastiche fuoiri dal labirinto oseuro< e piernicioso
al buon andamento delle scuole sulla via dell'ordine (ostiluziouale e delle
leiggi relative de11« statou. e rifiularono di ipagare questa ixnpoisita volontaria,

sino a che la Gorporaziome non avreblbe addiottate disposizioeii pi li
ragionevoli. Anzi per togliere og;n i sospetto che gli oppomeniti rifiutassero
il pagamento dcH'impostta per motivi ©goistdci dichiaraiou« im iscritto al
Collegio che «essi avevano depositato rimporto> relative (fr. 359,50) in un
« libretto di risparmio a Goira, a diispoisiziome delle autoritä tosto' che sarä
« riaperta la classe Reale e si avranno praticaiti i passi opportuni presso
«il comune nel senso deiciso dalla Coogregaziome...». I 27 opponenti imol-
trarono ricorso al Governo specialmente, perche la classe Reale sia iriaperta
ed il frutto di sua dote fr. 25.000 non possa essere impiiegato per le elaissi
inferiori.

In questo frattempo il coanune aveva sitahiilito id regolativo d'esieouziome
della legge del 4% d'imposta smile ereditä laterali ed adl'Art. 6 dello stesso
disposto che il relative ricavo doveva essar© suddliviso sulle frazioni scol.
in proporzione dei loro Scolari. La Corporazione riformata eredendosi desa
da questo imodo di ripartizione, perche se il comune eira in dovere di prov-
vedere ai mezzi acoorremti per le scuole ne doveva assulmere anche 1'intiera
deficienza tanto piiü perche l'imposta sulle ereditä laterali non veniva ri-
partita per frazioni seolastiche, ma sulla possidenza dei cittadini e che le
tasse imposte cosi ai Riformati sarebhero ascese ad oltre la meta deH'im-
posta, mentre avevano circa solo 1 /4 del numero degili Scolari — fece ricorso
al Piccolo Consiglio.

Pendevano dumque davanti al Governo i due rieorsi per la Reale riformata

e per l'Art. 6 del Regolativo per le imposte sulile ereditä laterali, e

tuttora il comune non aveva stabililo un Regolamento delle sue scuole se-
condo la Costituzione cantonale. II Governo in allora, alloi scopp di jappianare
tutte queste differenze delegava di nuovo' quail suoi Cofflmissarioi il Sig.
Consigliere A. Bezzola, colui che aveva saputo ciofmbinare coisi bene nel
1880 le quesitioni per il godimento degli utili comunali. Difatti il Sig. Bezzola

daU'Engadina si portö qni verso la fine di [Luglio 1886, ma prima di
occuparsi della sua missione, volle avere dal Governo una istxuzione precisa
e assoluta, onde sapere sin«' dove egli poteva contare suH'appoggio dell me-
desimo. Senxbra che risttruzione ricervuta non era oonforme alia sua propria
convinzione; Bezzola parti subito senza pumto occuparsi di questa miissiome,
e cosi le questioni rimasero iinsolute sino in autunniol. Dopo> una hen risen-
tita corrispondiemza con il Governo, perche il 1. di Settemhre non vi avesse
mantenuto1 lo stato quo ed aperta la classe Reale, sortiva il decreto gover-
nativo, 7. Settemhre 1886, il quale rimandava il nositro ricorso specialmente
sulla considerazione «che l'eseeuziome dd| competenza e fondato solo m
« quanto la classe in questione fosse una parte orgamica della sciuotla pri-
« maria, dacche solo le scuole primarie e non quelle secondarie che seoondo
«la Costituzione vanno sogigette alia cura del comune politico: che in con-
« creto trattasi di una scuola reale.... ». Vogltio qui accennare che i Ricor-
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renti in quests question« si era no app-oggiati ad un consul-lo legalle del
sig. Dr. Nett in Coira.

La scuola Reale ri-formata rimase soppr-essa per I'amno 1886-87; ma
giä il 6 gennaio 1887 la Co-ngregaziooe riforrnala inon pole esimersi di re-
pristinarla quale s-cuola reale separata d-ella Corporazione, di assegnarle
di n-uovo la dole dei fr. 25.000, e di metterla so-tto la direziicne di una ap-
po-sita Comimissione scolastica. In quanta alle altre sc-uole si ordin-ava:

« La Corporazione rifo-rmata riv-olgerä al comune la do-mainda che desso
ahbia a cambiare le vigeniti -disposizioni sco-lasti-che co-munali n-e-1 senso che
il comune si asisuma indistintament-e le deficenze di tulle le sciuole elemen-
tari senza -detrimento delFistruzione e delFattuale oirganizzazione, oppure
che veirsi il ricavo delile lasse ereditarie alle risipettive Corpo-razio-ni. Pel
caso non isperato, che il comune noin voless-e co-m-spornd-ere a -questa giusta
e ragionevole -domanda, la Corporazione rifor-mata i-n-cari-ca giä ora la stessa
Commissione (la proponenite di questa decisions, di ciui anch'io- ero me-mbro)
di rivolgere relativo ricorsoi al Governo cantonale. »

Subito dopo ven-ne steso il p-ro-getto di un Eiego-l amento peir la S-cuola
Reale, ehe il 20 marzo 1887 fu sam-cito dalla Cougiregazione e rivedulo il 12

giugno 1892 e tuttoira e vig-emte.

L'alternntiva posta al comune non fu aocolta eon qiue-lla benevo-lenza
che lo avrcbbe ri-chiesto- Fimpo-rtanza della co-sa, sebbene il Governo sul-
l'altro rico-rso dia parte riformata aveva giä annullata la disposizione del-
l'art. 6 del Regolameinto d'esecuzione dell'imposita 4 % sulle ereditä laterali
(distribuzione di questa r-ieavo sulle frazioni in base al num-aro dagli
Scolari). La parte -catto-lica del coosi-gli-o- non volle entrare nel m-erito della se-
conda alternativa, percbe non sape-va riso-lversi a dare le sciuole alia dire-
zione esclusiva del Comune. Si i'ecero varie p-ropo-ste ed il Consiglio e la
Giunta avrebbero ben trovalo un modirsi vivendi, ma ogni progelto- veniva
respinto dal popolo a grande maggioranza.

E qui fece assolutamente difetto l'appoiggio e l'e-nergia messa in-
nanzi dagli an le-e-essori (1885) che siedevano nel Governo. In quell'epoea
io mi presi l'impegno e la fatica di scrivere le mie Mernorie storiche sulla
questione scolastica in Poschiavo 1887, oo-lle quali io proeuirava di mettere
in luce al popolo ed al Governo il vero stato e l'organizzaziome delle scuole
ed il modo come a mio giiudizio- avrebbe dovuto venir sciolta questa
questione. Non giovarono ad altro se non che a stabilire alcuni datti -stori-ci e
statistici in merito1 alle scuole della Valle; il Governo non se ne fece alcun
calcolo sebbene il Dre. Nett nel suo eonsulto le tassava logiche e eoncluden-ti.

Passava intanto il triennio d'officio del consiglio scolastico- -comunale
pro forma, e il comune non era riuseito- -ae-cora a stabilire uina norma per
l'azienda scolastica; tutti i progetti relativi venivano reget-ti dal popolo. In
questa frangente il Consiglio e la Giunta addoftarono un Provvisorio (6
imiaiggio 1889) col quale investivano il Consiglio- scolastico comunale in
generale delle compeitenze a-ccordategli dail Regolamen lo cantonale per le
scuole, riservando perö alle frazioni la nomina dei propri maestri salva
approvazione del Consiglio scolastico e l'amministrazione dei singoli relativi

-casis-ieri dipendente direttament-e dal Consiglio scolasticoi comunale.
Oiltre a ciö venivano- impartite al Consiglio- -scolastico direzio-ni speciali ten-
denti a miglio-ra-re 1-e scuole. II -nuo-vo Consiglio- scolastico- venne -oo-mposto
da Pod. Steffani, Dre. Marchioli, Pietro Mini, Badilatti Dom. so-tto -la jpresi-
denza delta- scriven-te. Munito -di qu-esti poteiri il Consiglio scolasti-co- proce-
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dette energiesmeute a compiere Fincarii'o ricevuto. Gia in principle elevo
ill minimo della diurata di scuoila da 24 a 26 settimane, cui lutle le frazioni
si uniformaromo; anzi la frazione del Borgo cattolico in seguito' alia ,peti-
zione firmata da 40 cittadini e ad ordinazione del rispettivo Sindaeaio ren-
deiva ohbligatoria la frequenza della sicuola per 8 imiesi.

Per la frazione Pmda-Pagnoncini venne riprtesa la secoindla a moti\o
dell'auraentO' del raumero della sua scolaresca. Gollia proliuingazioine della
durata delle scuole doveva seguire per logica conseguenza di elevare il sa-
lario dei maestri dal minimo di fr. 340 al minimo di fr. 500 per 26 selti-
mane a 30 ore di istruzione e coisi proporzionalmante per igjLi ialtri maestri
di maggiore impegmo. Si ordinarono e si peovedettero ovunque i piü indi-
spensabili arredi per le scuole che n'erano mancanlti, e cid a carico del
coimuine. Si uniforinarono le amminisitraziomi dei fondi frazionali, rendendo
risponsahili i cassieri della somma di rendita im mora.

L'opera zelante del Consiglio scolastiico comumale aveva incontrata gene-
rale approvazione neil pubblico, e qui abbiamo la pirova che i nostri con-
tadini, se non sovvertiti da sobillatori dii popoilo', in realla mom isono awersi
alle migliorie soolastiche e non s'adontano quaindo le aultoritä pirocedono
arnche eceedendo lo stretito limite di competenza scritto nei reigolamanti.
Eppure sia l'invidia owero 1'amimo di fare sempre opposizione non lascia-
vano pace al Capo della Coirporazione riformata, la cui maggioranza ciei-
camente militava ai suoi ordimi, ed egli soltomiinarva all'opera del Consiglio
scolastico chiedendo per esetmpio che i maestri jielFistruziome ed in casi di
disciplina non badassero ai consigli dei loro superiori, nia solo alle voglie
di chi li eleggeva, il Gollegio, di modlo ehe i maestri stessi si trovavano
spesso tra l'incudine ed il marteillo. Contro disposizioini prese dal Consiglio
scolaistico per l'istruzione in manolavori esso Capo> (1890) fece ricorso al
Gonsiglio1 e alia Giuinta, ma ne fu rasp into-, e non pagp di ciö inoltrö ricorso-
al Piccolo Consiglio, ove ebbe la medesima «orte.In un easo di indiscipl'i-
na di uno scolaro egli ricorse e fece ricorrere al Govanno, ed eguaimente
venne respinfo.

In questo triennio cade arnche I'istituzione di una terza classe
all'Annunziata per la Squadra di Basso, approvata dlaill'Aringo col salario di
fr. 700 al maestroi per 26 settimane, con cui si pole soilevare dall'eccessivo
numlero di Scolari le terze classi maschile e femminile al Borgo, ed in pari
tempo sospendere la seconda di Prada per il numero scemato e la demis-
siome presa dal maestro. Questa III. classe e alimentata inltieramente col
mezzi del comume ed in ogni rapporto sta sotto la direzione del Consiglio
scolastico politico, imclusa la nomina del maestro.

I punti principals dell'aziienda scolastica di questo triennio, 1889-1892,
trovansi esposti nei tre napporti anmuali a stampa del Consiglio' scolastico
ed a quelli mi riferisoo.

Ora quarnlo intenso era 1'impegno del Gomsiglio scolaistiico' pel migliora,-
mento delle scuole, tanto piü imperiosa ed imcailzanlte per le autoritä >co-

mumali riusciva la mecessitä di uscire dall'inoerto Provvisorio e di avere
un Regolamento scolastiico complete e stabile e samcito dial popolo>, nomche
di costrurre nuovi locali scolaistici mamicanti a varie frazioni. Nom manca-
rono il Consiglio e la Giumta di incaricare ancona una volta una comimis-
sione (Steffani, Chiavi, Bondolfi Crist., Lardelli e Badilatti) di elahorare
un muovo progetto il quale perö, sebbene acicettato dai -comsigli, venne ri-
gettato il 12 marzo 1893 dal popolo con 358 contro 68 voti, ad onta che i
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rapporti per la Scuola M-enghini e la Reale rifo-rmata erano riservati inlalti.
Questo progelto a mio avviso era il piü logjco © p-iü couvaniente che avesse
meglio c-orrisposto ai bi-sogni e condizioni del pa-ese. E perche tat Ii i progetti
di Regolamento scolasti-co (quest© era giä Fottavo) approvati dalle autoritä
venivano semp-re respinti? La risposta e oiwia: il clero non memo che la
maggioranza dei Riform-ati neu volevano cedere 1© scuole al carmine.

Nel 1895 si ri-tomo alia cari-ca di un regolamento scalastico, ed unai coim-
inissio-nc, abbandonando alle frazioni la nonnina dei maestri e l'ammini-
strazione del loro fondi scolastici salva appro-vazio-ne del Gonsiglio- di souola
comunale, provvedeva all'erezioee di una scu-ola primaria a Pedemonte,
e una III. a S. Carlo, II. e III. aWAnnunziata, ed alia eostruzio-ne di una
casa di scuola all'Annunziata, una per S. Carlo ed una per S. Antonio -oon

una nuova. sp-esa di fx. 18.0001 circa a ©arico del -comune, ©litre ad a-lcune
prestazioni in materi-ali dalle frazioni, nonche ad un sussidio can tonale di
circa fr. 1000. Anehe questo- progefto- venme aacettato- dal Gonsiglio e Giunta,
ma rigettato dal popolo, 22 dicenijbre 1895, con 346 -cointro 69 voiti. Per quale
motivo? Dicevasi: Perche mangiamdo cresce l'appelito-, e le frazioni vo-r-
rehhero il comune si addossasse tutte le speise, e alle medesiime riservata
la principal© dispasäzione delle sciuole.

La -stessa sorte ebbe il progetto X nel quale le spes-e per l'erezione dei
nuo-vi locali scolastici eran© per intiero aocollate al comune; fu rigleittato il
6 settembre 1896 con 237 contro 15 voti.

Questo modo di procedure del nostro popalo> e proprio fatto per disitrug-
gere ogni e piü fervente zelo1 per le souole. Di chi la -colp-a? Si detve rico-
noscere che Gonsiglio e Giunta hanno costantemente nella loro' maggioranza
procurato di dare ogni volta un Regolamento' che avesse a servire al mi-
glioramenito delle scuole in base ai principi dleposti nella Costituzione,
senza troppo urtare colle abitadini inveterate del frazionalismo; ma la colpa
principale sta neiV indolenza, anzi nella debolezza della maggioranza del
Governo, che in questa azienda, conre in quella forestaile non ha mai asisi-
sttito- e protetto la buona volonfä e le aspirazioni delle autoritä locali.

Dopo tanti insuceessi subiti i consigli co-munali decisero di chiedere al
nostro Governo una soluzione della questione che sempre isi agitava dlietro
le quinte, se i fondi della scuola Reale riformata e quelli del legato Men-
ghini erano foindi pubblici a favore delle scuole di cui disponga il comlune
assumendosi l'adempimento degili oneri chiesti dalle fondazioni e donazioni,
oppure se fondi e scuole siano pirivati. Si esposero le relative dispostzioni,
ed il Piccolo Consiglio ci ha di nuovo tarpate le ali, dichiarando icon suo
decreto che le dette scuole e relative fondazioni sono istituzioni private delle
corporazioni, evidentemente contro- le -chiare ed esplicite parole delle
fondazioni stesise che creavano scuole pubbliche e non private. Leggasi il testo
di queste fondazioni nelle mie Memorie 1887.

Io non posso chiudere questo capital© deilile scuole, se non che con una
certa amantadine d'aniino, perche io sperava sempre di aveire potato- offenere

nel comune -una miigli-ore direzio-ne delle scuole -e di poter loro- dare
il caratlere eselusivo politico, a quelle scuole cui io- ho- dedicato con disin-
teresse ed amore la piü bella parte delle mie forze e -della mia vita, dto-ve,
sebbene non senza moilte soddisfazioni nella scuola e nel pubblico, la mia
opera nel comune non ha ottenuto- un successo corrispondente. 'Ciö nulla-
meno -non mi mianca il sentiment© e la coscienza di aver s-empre e leal-
mente adempito -al mio dovere! (Continua).
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