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Gustavo Lardi

Uno sguardo ai testi didattici nostrali dell'Ottocento e
alcuni spunti di storia scolastica grigione

Dopo la tormentata transizione dallo Stato delle Tre Leghe a cantone della Confede-
razione svizzera (1803), i Grigioni ignorano completamente la scuola popolare. Rial-
lacciandosi alia situazione precedente, l'insegnamento elementare continua a basarsi su

iniziative private, confessionali e laiche. Un'autoritä scolastica cantonale cui affidare il
promovimento dell'intero settore elementare e creata dal Gran Consiglio retico solo
nel 1838. Fra le misure di promozione spiccano i testi didattici che, in ottica grigioni-
taliana (e romancia), sono un metro per misurare l'attenzione che l'autoritä politica
cantonale riserva alle minoranze linguistiche. Nel 1833 esce il primo manuale per le

scuole grigionitaliane, edito dal Consiglio dell'educazione. Nei tre decenni successivi,

grazie soprattutto all'ispettore scolastico Tommaso Lardelli, la situazione migliora; una
normalizzazione pud essere perd riscontrata solamente nell'ultimo decennio del secolo,

con la pubblicazione - per le diverse classi - dei vari manuali di materia.

II maestro Tommaso Lardelli, che ha condensato i fatti salienti della sua pluridecen-
nale attivitä scolastica nel volume La mia biografia,1 ricorda nel modo seguente la

situazione trovata nelle scuole di Poschiavo:

Quando io assunsi la scuola [1837] la trovai affatto povera di mezzi didattici e di
manuali scolastici italiani. Non c'era che il Libro di letture per le scuole superiori, di Ca-
risch, le Storie bibliche di Hebel, tradotte da Carisch, La Storia svizzera, tradotta da
Franscini dall'opera di Zschokke. Nessuna raccolta di quesiti aritmetici, di canti infantili
e popolari, nulla per la geografia e per la storia naturale che appena avesse modestamen-
te corrisposto ai principi di Pestalozzi.

E facile intendere che le preparazioni per l'istruzione richiedevano dal maestro un
intenso e continuo lavoro, e che con gran spreco di tempo dovevasi porgerla in sunto
manoscritto ai suoi alunni. Era perö questo per il maestro uno stimolo alio studio,
mentre ho osservato piü tardi che quando a disposizione del docente trovasi in ogni
ramo e per ogni grado un manuale stampato, questi facilmente credesi dispensato dal
proprio studio e s'abbandona alia vita comoda ed involontariamente cade anche nel
formalismo: invece di istruire i suoi alunni e condurli a pensare, loro dice: studiate a

memoria il manuale!

E per quanto attiene alia scuola popolare in generale c'e chi sta peggio. Lo conferma

un quadro della situazione scolastica elementare grigione nei primi decenni

dell'Ottocento, tratto - lupus in fabula - da un manuale didattico ufficiale (utilizzato nel

Grigioni italiano dagli anni '30 agli anni '60 del secolo scorso):

Per facilitare la lettura si e eccezionalmente scelto di pubblicare le annotazioni come note di
chiusura (a partire da p. 94).
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Si teneva scuola nella stanza dove abitava ll maestro, a casa sua. Un'etä fissa per mcomin-
ciare la scuola non c'era [...]. I genitori mandavano a scuola 1 ragazzi finche potevano, o
fino a che pareva e piaceva ad essi. Del resto, 1 buoni maestri mancavano, e non esistevano
affatto le scuole in cui prepararli I maestri di solito erano soldati mercenan [...]. Talo-
ra erano cappuccini o preti secolari che dedicavano qualche ora delle loro occupaziom an-
che alia scuola. [...]. II materiale per l'insegnamento mancava: non c'erano libn di lettura
umformi, tabelloni, pallottohen, carte geografiche [...]. Si annoiavano e si tormentavano 1

poveri ragazzi col far loro imparar a memoria parole o sentenze che non capivano.1

La storia della scuola elementare grigione - dalla quale, al di la della precaria situa-
zione generale teste descritta, emergono pero anche sprazzi di luce viva3 - e ben do-

cumentata per gli aspetti generali; e invece carente per la parte piü "intima" dell'in-
segnamento, vale a dire per gli aspetti pedagogici e formativi. E non si sta meglio in
fatto di manuali usati che, seppur rari, sono i soli a offrire sporadici spunti di caratte-
re didattico, almeno nei pochi casi in cui sono corredati da note di ordine metodico.

Neanche nei rapporti degli ispettori ai consigli scolastici locaii stilati nella seconda

metä dell'Ottocento si parla, di regola, di aspetti pedagogici e quindi di testi didat-
tici. Sono altri i temi dominanti che spaziano dalle ristrettezze finanziarie alia pre-
carietä dei locaii di scuola, dalla frequenza sporadica dell'insegnamento da parte di
mold alunni alia (troppo breve) durata del periodo scolastico. Invece negli Annuan
dell'Associazione grigione degli insegnanti4 - che assumono per decenni il ruolo di
vademecum per la classe magistrale grigione - i temi sono di carattere pedagogico.
Vi figurano, saltuariamente in lingua italiana, anche informazioni regionali; e il caso,

per fare un esempio, del rapporto dell'ispettorato «della Moesa» del 1886, in cui si

accenna al metodo Herbart-Ziller strettamente legato ai libri di testo. E un tema che

occuperä la classe magistrale per piü decenni:

1. Metodo. Le scuole, le quail in generale ogm anno si distinguono mighorando, sono
di regola le medesime e contribuiscono per tal guisa in una proporzione speciale a far
meritar al complesso delle scuole la qualifica di aver mighorato. Siffatto mighoramento e

avantutto in quest'anno da attribuirsi agli effetti del Corso di Metodo tenutosi lo scorso
anno nell'estate, a Grono, quantunque in una sola scuola si abbia insegnato col Metodo
di Herbart-Ziller; le teone, o per meglio dire 1 rudimenti del quale, in occasione dell'an-
ziaccennato Corso si erano appunto presi a far conoscere.5

Stando aIVEnciclopedia italiana della pedagogia e della scuola, il libro di testo

[...] e una compilazione a stampa destinata a costituire il supporto dell'intero corso di
apprendimento di una disciplina scolastica. Pertanto come supporto esso va inteso sia

come l'insieme delle cogmziom costitutive della disciplina stessa sia come orgamzzazio-
ne tipicamente nspondente al fine della agevolezza e completezza dell'apprendimento.6

I testi didattici, specchio dell'evoluzione linguistica, morale e socioculturale, in ottica

grigionitaliana (e romancia) hanno perö anche un'altra valenza: sono un metro per
misurare l'attenzione che l'autoritä politica cantonale riserva alle minoranze lingui-
stiche nei periodo in cui il Cantone - dunque la societä -, mitigando l'influsso delle

comumta religiose, si sta appropriando della «pubblica educazione».
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In questo articolo, che non ha pretese di completezza7 e in cui si mira piü a elencare

che a valutare, sarä possibile solamente in pochi casi addentrarsi nelle peculiaritä
dei manuali (aspetto grafico e linguistico, autorevolezza, rigore scientifico, validitä
metodico-didattica, ecc.). Saranno le riproduzioni di alcune pagine, scelte per i vari

periodi e per le diverse materie, a offrire al lettore un metro di valutazione sia dell'a-

spetto grafico e linguistico, sia di quello concettuale. Non si parlerä inoltre - se non
marginalmente - del pur rilevante apporto offerto dai manuali ticinesi e italiani alle
scuole grigionitaliane.

E difficile addentrarsi nella storia grigione del XIX secolo, quindi anche nel mondo
della scuola, senza uno sguardo all'irrequieto periodo a cavallo tra Sette e Ottocento.

Privati dei possedimenti italiani [1797] e dei vantaggi economici che ne derivavano, i

Grigioni dovettero inoltre subire la confisca dei loro beni in Valtellina [...].
Negli anni 1798-1800 i Grigioni sono occupati a turno da trappe straniere [...]• Sol-

tanto nel 1800, con la vittoria dei francesi, iniziö una riorganizzazione dei Grigioni
secondo i principi unitari della Repubblica Elvetica. L'ex Stato delle Tre Leghe divenne,
con il nome di Canton Rezia una semplice unitä amministrativa elvetica [...].

Vittima delle proprie contraddizioni, la Repubblica Elvetica sprofondava nel caos e

nella guerra civile [...]. Napoleone Bonaparte, che voleva una Svizzera pacificata e al-
leata della Francia, impose l'Atto di Mediazione (1803), che stabiliva un ordinamento
federalista e ridava l'autonomia politica ai Cantoni.

I Grigioni, definitivamente aggregati alia Confederazione, ricevettero una costituzione
che ripristinava le Leghe e le Giurisdizioni, ma conteneva alcune innovazioni rilevanti:
un governo permanente e un Gran Consiglio, solo abilitato a elaborare le leggi, sottopo-
ste tuttavia al voto referendario dei Comuni.8

Nell'Ottocento la scuola grigione si riallaccia alia situazione precedente e alle inizia-
tive private, confessionali e laiche. Fa eccezione, nel 1804, la fondazione della Scuola

cantonale grigione, gestita dapprima in due sezioni separate, una evangelica a Coira
e una cattolica a Disentis.

L'influsso confessionale si manifesta anche, nel 1827, con la fondazione dell'As-
sociazione scolastica evangelica e, nel 1832, dell'Associazione scolastica cattolica.
Ambedue mirano al miglioramento dell'educazione, tra l'altro con la produzione di
materiale didattico. Nel 1837 il pastore Peter Flury fonda la Scuola media evangelica
a Schiers, che si occupa anche della formazione magistrate.

Nel difficile contesto storico e socioeconomico in cui si trovano i Grigioni nei primi
decenni dell'Ottocento, creare e alimentäre nei comuni - alle volte addirittura nelle

singole frazioni - i necessari "fondi scolastici" e un compito arduo, reso ancora piü
difficoltoso dalla forte autonomia comunale, che non tollera ingerenze esterne. In
ottica cantonale le difficoltä sono accentuate, oltre che dai contrasti confessionali, dal

trilinguismo e dalla reticenza, soprattutto nel ceto rurale, ad accettare limitazioni alla

propria facoltä decisionale in questioni scolastiche ed educative. Non stupisce quindi
la mancanza di attenzione per il materiale didattico.
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Un lungo, lento cammino

1812: Abcedario per uso dei fanciulli9
L'abbecedario esce quale parte integrante del volumetto Catechismo cioe breve sum-
mario della fede, o dottrina de Patriarchi, Profeti ed Apostoli, per istruire la cristiana
Gioventü.

Si rifä ad un libretto simile uscito a Coira nel 1711;10 dopo una paginetta con le

singole lettere dell'alfabeto e un'altra con le sillabe, passa alle letture, tutte di ca-

rattere religioso. Appare evidente, considerata la progressione e i testi proposti, che

servisse oltre che «alia cristiana Gioventü», anche agli adulti e che mirasse alia sola

lettura. Non puö quindi essere catalogato fra i testi didattici veri e propri, ma puo
servire quale punto di partenza per testimoniare l'evoluzione che, pur lentamente, si

manifesterä nel corso del secolo XIX.

CATECHISMO
J*-- cioi

BREVE
U3

SUMMARIO
BELLA

FEDE, O DOTTRINA j
Ue' Patriarchi, Profeti ed Apo-

_

«toli, per istruire la cristiana

Gioventü, |

di PIETRO VOLPIO. j
Gia fatto per fl Revdo. Sigr. '

STEFEANO GAJBRIEILI, '

Mmistro <f Hamb, e Decano -rtcUa Liga,

Grua> cd ora in quaklte po$o revisto.
1

ST AM PATO IK Col
i 8 i 9,

ABCEDARIO
P E R U S O

DEI

FANCIULLI.

Ecclesiaste Cap. XII. Vers,

Ricordati del tuo Cicatore nei giorni deUa

tua gioventü.

Salmo CXI. Versetto io.

II prindpio dcUa sapienza e il timor del

Signore.

COIRA,
apresso Berkardo Orro. 1819.

Lettere dell' Alfabeto,

abcdefghiklm
nopqrstuvxyz

Le lettere maimcole.

ABCDEFGHIK
LMNOPQ.RST
UVXYZ.

La lingua italiatp non usa queste^
tre lettere KXY; le quale servoao
alia latina.

" I
Le lettere vocali soiio cioi:

a, e, i, 0, it.

1817: Saggi d'eloquenza italiana scelti da Gio. Gasparo Orelli cittadino zu-
rigano e grigione 11

II volume va annoverato fra i testi per le scuole superiori. Afferma nell'introduzione
il curatore Johann Caspar von Orelli, che ha insegnato storia e lingue alia Scuola

cantonale di Coira dal 1814 al 1818:

Fin da parecchi anni fu da me vivamente sentito il bisogno di avere un qualche libro
italiano, che potesse mettersi in mano agli Scolari piü avanzati senza il rischio o di anno

jarli o di corromperne il tenero cuore [...]. Grato mi riuscirä, se quest'operetta poträ
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adempiere in qualche modo il fine, che nel pubblicarla mi sono proposto; ma la piü ar-
dente mia brama si e, che voi, dilettissimi giovanetti Grigioni, a cui la dedico qual segno
del mio amore, eccitati talora dagli ammaestramenti dativi di quegli immortali Italiani
[...] ricambiate appieno quanto per voi fa la cara patria, aspra bensl e montuosa e scarsa
di mezzi, ma intentissima pur sempre ad educarsi in voi degli ottimi cittadini, onde col
vostro ajuto ella possa rimanere uno degli ultimi asili della libertä popolare.

Fra gli autori proposti figurano Savonarola, Guicciardini, Machiavelli, Tasso, Tasso-

ni, Alfieri e Foscolo. Orelli ha il grande merito di rendere accessibili all'area culturale
tedesca pagine preziose della letteratura italiana.

1818: Regole ed esempi di tutta l'aritmetica per una facile istruzione dei ra-
gazziri
Si tratta di un manuale di testo sui generis, conservato presso l'Archivio comunale di
Poschiavo. E un manoscritto: ecco il frontespizio e una pagina che guida alla molti-
plicazione e alla divisione di frazioni.

-cd

Ji -faitä fl/ritmelua

anu^ari/c,
dsituedont. c/c

jecnhfc /uio mart

Z't

jjcai£i Ja mt> Siacomo

xcäi JcucJa 'Je/lJjjMa

CjodLtie a i /JJaL

ddc/iiam

j/a. S '3[/

X2 ~ -f J Ä 0 — 0 ^
AW?ytdx, 4 3

/2

X • /* J0/I0 <?'T
WJ/tr o* i/'c>yy>ä? x?/*rs)rz?/0Ti

e, mFi/nre axcAc. dyj e

5 ?>2. __

rzezmc/v i//X&rc, resdz J/cfjrt.yxaScdz szit/i nfid szusästdJJ-

•Y— ttet'cfrß: e,_ß ^'l_ *

1A 5'33.
/VyWv. ab «» jmbenüpt Jäd&üwfa
.m/zja //radt/^z, i/drsf

~~kjuui <>//<"*'znadfap/zra/rfo rabaaaf j?azrzc*äfot.,Kef-
dialz/^eft^m/jvo/^^cdeo )ad/'*Ct'zrz>'~c<xez}!<,trf/Pdrr^rw

fJJa/iqtniiäd>r~Cj P' O' ~t~ ff di'/iZ/iwddtc __

2>X4XS=* Gc^enevuMtttr *
zifmuiA

i'-M 1?«

Gli aspetti toccati spaziano dai primi rudimenti dell'aritmetica, ai pesi e alle misu-

re, alle frazioni, a elementi della geometria, a nozioni commerciali. Impossibile dire
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come vemsse usato; lo stato del volume, nonche le macchie sui margmi, sono tuttavia
testimoni di un uso intenso e prolungato.

1829: Istona della Svizzera pel popolo svizzero 13

Anche se non nentra nello stretto novero dei testi grigiom, e doveroso a questo punto
menzionare ll volume di Zschokke, tradotto da Stefano Franscim, uscito nel 1829
(tomo primo) e nel 1830 (tomo secondo). Tommaso Lardelli lo nomina infatti nella

sua biografia; inoltre una menzione e imposta dalla caratura storico-culturale dell'au-

tore e del traduttore, nonche dalla necessitä di disporre di elementi di confronto con
1 manuali usati negli altri cantom.

Cos! Franscim, nell'introduzione At benevoli Ticinesi, presenta ll modus operandi
di Zschokke:

Tanta poi e l'eccellenza del metodo seguito dallo storico nel tessere la sua opera e

tanta l'efficacia di sue parole, che in poco ha egh saputo esprimere assai Non si perde ll
grande Scrittore a darci prolisse descnziom di battaglie; ma narrati con pochi e robusti
concetti 1 fatti d'arme, attese pnncipalmente a rappresentare le civili mutazioni e lo
stato de' popoli in diversi tempi disse le buone e le ree venture de' nostn padri ed avoli:
mostro con ogni suo studio la felicita e la gloria di cui e fonte per la nazione una buona
qualita di civil reggimento, creatore di savie leggi e a norma di savie leggi operatore, ed
al contrario chian le calamita e Tignominia partonte ai popoli da un cattivo governo e

dedito agli abusi.

234 IsTORlV DELLA SviZZERA

Francia raentre 1 re di Spagna e di Pi ussia ave<

vano gia conchiusa la pace. In pochi mesi e in
inohe battaglie (anno 1797) Bonaparte debello

Pinteia possanza dell'Austria, hatte e spavento
1'Italia da un confine all'altio, s'lmpadiow di
tutta la Lombardia, e costrinse l'Imperatore a

aottoscrivere una pace. Egli eresse alloia la

Lombatdia tu repubblica che ohtamo Cisalpma.

Quando gh abitanti di Valtellina, Chiavenna

c Bormio furon testunonj di tali avvenimenti, vol-

leio cssere piuttosto liber» cittadim della Cisalpma
che roisen sudditi de'Grigioni, 1 quaii ben di rado

ascoltavano le loro querele e rimosti anze.

Bonaparte disse pnmieramente ai Gngioni • « Date

a questi popoh la hberta. fateh eguali a voi^m
diritü, e resteranno concittadmi e uniti a voi.

To vi do tempo a nflettere inviatenn deputati

a IVIilano ».
Ma 1 partiti dei signon ne' Gngioni non

poteano accordarsiij e molta gente gndava « La
Valtellina resti nostra suddita 0 si perda ». Quando

il tempo concesso per una risposta fu trascorso,

e nessuno comparve, Bonaparte pieno di sde-

gno e <Piropazienza uni la Valtellina, Chiavenna

e Bormio alia Cisalpma (23 ottobre 1797)- F«-

rono confiscate tutte le propueta dei Gngioni
m que' paesi, ndotte in tnisena molte famighe,

nstietti ingiustamente gh antichi confint della

Svizzera. QuatUo settimane dopo fu incorporata

ISTOR1Ä.
DELLA

SVIZZERA
pit

POPOLO SVIZZERO

DI

ENRICO ZSCHOKKE
FRIUA rSKSIONM ITJZTJXA

ESECUITA SULLA SECOKDA SDR101TE TZDESCA

DELL7 OElOliTAlE

Sfomo i/ccoru/o.

LUGANO
c e

*S3o.
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1834: Libretto dei nomi e primo libro di lettura per le scuole elementari me
solcinesi14

LIBRETTO BEI
E

PRIMO LIBRO DI L!

PRIMO LIBRO »1 LETTURA

PARTI DEL CORfO UMANO.

LE SCUOLE ELEMENTARI
MESOLCINESI.

It e«-po 0 b t« sta t i ea-pe-gli, il ffiio lc o 1»

fron-te, le oc-cLi, U pal-pe.bre,
le Ci-giia, le so-prac-ci-glia, !a pu-pü-la, Fo-rcc-
chio oPo-ree-cbia, il Io-bu-lo W dcl-ro-rec-cbio»
il vol-to, !c guaa-cie o le go-te, il na-so, le
na-ri o le aa-n-ci, Ia boe-ca, le lab-bra, il
lab-bm in-ie.-ri-0-re» il lab-bra su-pe-ri~o-rc,.i _
dcn-ti, lc gen-gi-ve, la lin-gaa, il pa-I.i-to, ü
men-to <3>, la bar-ba, la go-la, il rol-lo, Ja

fctr-vx-ce (*)," il pct-to, le co-ste o le co-sto-le,
Ia for-ccl-Ia <5), la schie-na, il fi-lo del-la sebie-,

na, la spal-Ia, la sci-pu-ia il vt'iKrc, il

BELLITiZONA
JlAI.I A TIPOC.RAEIA PATRIA

i 83 4•

(i) Chuhnaai fem/«« quelia parte dolia faccia ehe {) tra I* <ii ch »
t foieechier,

{*•*} Üiaf. CmsseU delV oreggiit.
(3) Dial. Barbou, ed aocha impropmmenle ktrlnu
(4) Dia!. Cvppa,
(5) Im bocea, drllo sidmact*.
(6) D!a!. Ia paletfa delta spalla.

IS
siedo al raio |sosto, Aspelto ia silenzio che il
sigaor Maestro dia prmcipio alla lezione. Io penso
fcattanto alle cose iiitornö alle qaali potrei es-

sea iirßcrmgato, o Jcggo soito voce il raio
libretto.

Quartdo il signer Maestro recite V Ör&zkme
ebe ^precede la sttidio, io mi levo in piedi, «,
stando colle raani giunte, con divozionc e con
tuoao moderato di voce, la vengo accorapagnando»

Finita la recila delia paglnera, torn» a «e-

dere, e mi gaardo dal fare uisalu giuocbefcli
cblle dittt, dal suonare il tamburo, dal kältere
le paaicbe, dal canticcbiare, dal darc buffelti
sal naso o pizzicotti a' iniei compagm, dal far
rumore toi piedi, e dal susswrrare la menoraa
c©sa alforeccbio del corapagno» lo non giro setü*

pro mtorrav gH oecM, raa Ii tengo raccolti sol

lifero, diraodocbe ögni volte cW 8 signer Mac
stro mi ordina di proseguir la Ictlura, «enza

pdrdere un attomo, io ne ripiglio il filo. Non
fo seonci Iazxi col viso per far ridere i miei
cotnpagni, presto oreccbio alle loro cbiac-
cbere. fo non tnrmto «tti bancbi ntm" abban-
dowo il raio posto sertza pcrmissionc del signor
Maestro, 41 quale -ram vtrede assedtttamente cbe

si raangi m isCuola dirratrte'la" Jerone, cbe s'hsr-

v.

Anselroucrio portö uo giorno a casa un piecolo coitollo. Suo pa-
<ire gU dimandö d'und« !' avesse a cu» limido e coufitso egU
risposc» cl»o av^aio troMto, J2 dove il tiwasti? Replied U pa.irc j
dimmela sfd momento. - Anscltnuccio balbettando soggiupse; Ja easa
X Andrea. - £ il pa^ie, pigiiätoio per un Lraecio, !o condo«« im.
mcdiaiameylc * quelta casa. hi riseppe, rlie area di furlo caial«
fiiori p co\tdliaq daU'ariaadi», e sc l'avcva post» m saccoccia,
doveUe portanto cm sua grau s-ergogn« ripwlo suhitamente a! Utogo
<love l areva toUö s « aeuiicst rimproverare aj^a preseuza di tun». Tor-
«%to ppi 3 casa, ü padra ü !a$cJ& pec tre gior^i a, pane ed aaqua
clüiiso in upa BUnzacpj^ feiagurato (gli aodava ciieendo) p/ie, awer«
rebbe di te, sc iff ft hpfuissi wezzare a portar via la roba alirut?

VI.

GJoranni iulin dai^i püj icnora cli arera sempre dato segno di
esser gbiottona e leccardo; e quando gli tmiiva tmio entrare -di na«
scosto nelia di*pcnsa, assaggiava or quests or que!!« viranda. £
se la madre sua il donwndsnra, so fosse atato egli cba avesse spiaai.
ealo formaggio od aJtro; sfrontaumente it negava, e ne dava la co!pa
*« sorci od a! gatto: poicUe eh« ruba e akresi bugiardo. Fatto Gio.
vanni p»U grande, divcBne eziaodio pm audace. Spi3 dove i geaUori
erano »si ripoite il denarot Jo prima solo ne iolse afouni «old», coi
qua!« si comperi ciaitibelle c confotti, poi di piü, o di p»ii ancora.
F. siccome I'areVa passata sempre netia a fore« di soienni bugiC,co.
miocii rubacchiar alle frutujoofo o pere, o mete, o susine. £ a
roano a mano fittosi piu temerario, s'introdusse di soppialto per gli
«sei e le fincstre nolle sunse de* suoi ricini, e si pigiiava eiu cbe di
roegbo g!» data negli occhi. tJo giomo perA fu c61to sui falto, e fu
consegnato alia giustoia. - Guardatevi dunque, q fanciulli, dat mbar
la radnoma cos* sia in Ras«, o sella sruoia od in qualunque aitro
luogo; percbi si eomincia dal poco e si ßniace cid molto, e presto
° ^ar^' «»rete scoperti, « rerreit difonorali c severamente punib'.
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E il primo manuale nostrale vero e proprio; esce a Bellinzona, presso la Tipografia
Patria. Nel volume mancano indicazioni sul compilatore e sul committente. Manca-

no pure suggerimenti di ordine didattico, anche se appare poco probabile che il libro
sia stato usato per la fase di alfabetizzazione. Fedele alio spirito del tempo, il manuale
insiste sull'educazione precettistica e sull'aspetto morale e religioso, facendo leva nel-
le Novellette sul paradigma causa-effetto: sbaglio-punizione.

La struttura delle proposte didattiche e la forte progressione (Parole scomposte in
sillabe -1 doveri dello scolaro - Dei 3 sensi e del corpo - Novellette - Primi rudimen-
ti di rehgione - Modo di servire la Messa secondo il rito romano) fanno supporre un
uso del manuale sull'arco di piü anni. Alcuni vocaboli difficili sono spiegati in calce

alia pagina ricorrendo anche ad espressioni dialettali (il lobulo dell'orecchio - «grasseil

dell'oreggia»).

1838: Libro di lettura per le classi superiori nelle scuole comuni - Compilato,
tradotto e stampato per ordine della Societä scolastica evangelico-riformata
nel Cantone de' GrigioniIS
II volume (380 pagine fitte fitte) e frutto del lavoro di Ottone Carisch,16 personaggio
importante per la scuola grigione, che nell'introduzione lancia uno sguardo alia si-

tuazione dei testi didattici:

Uscendo finalmente alia luce il Libro di lettura anche per le nostre scuole italiane, mi sia
lecito di premettergli alcune osservaziom alia sua giustificazione. [...]

Mi lasciai indurre di assumere la compilazione [...] solo nel desideno di supplire al-

quanto ad un urgente bisogno delle nostre scuole italiane. [...]
Del resto questo libro non e per 1 principianti; quelli si servono dell'Abcidario e delle

Novellette, introdotte nelle scuole del Regno Lombardo-Veneto; libri non dispendiosi e

sufficientemente adatti per il leggere meccanico. Nelle classi superiori all'incontro, ove
la lettura deve sviluppare lo spirito, coltivare il cuore e procurare insieme cogniziom
positive per la vita, mi giovi sperare che, nella mano di maestri abili, anche questo libro
non resterä senza frutto [...].

II titolo Libro di lettura e fuorviante e anticipa la struttura che diverrä usuale nei

decenm successivi. Infatti nelle prime centotrenta pagine si trovano dei brani di
lettura atti a «sviluppare lo spirito» e a «coltivare il cuore», ai quali si aggiungono poi
Descriziom (la prima proposta e Addio, monti sorgenti dall'acque), Favole, Esercizi
de' sensi e delle facoltä intellettuali, Proverbi italiani. Una quarantina di pagine e

dedicata alia fisica, una trentina all'astronomia popolare per concludere con la storia

patria cui sono riservate novanta pagine. II testo curato da Carisch e importante da

vari punti di vista:

- considerando il ruolo istituzionale svolto dalle associazioni confessionali che frui-
vano di (limitati) sussidi statali, lo si puo ritenere il primo testo "ufficioso" per le

scuole del Grigionitaliano;

- dalla scelta dei brani e dall'impostazione metodologica affiora la preparazione pe-
dagogica dell'autore, sebbene, dal punto di vista linguistico, emerga di tanto in
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tanto qualche insicurezza nelle traduzioni; Carisch ne e cosciente e se ne scusa nella

prefazione: «Ma lo scrivere bene, e segnatamente in una lingua forestiera e si colta,

non e cosa facile»;

- sebbene il volume venga pubblicato «per ordine» della Societä scolastica evange-
lico-riformata, l'aspetto religioso non e in nessuna maniera fazioso, indice di una

nuova sensibilitä che porta Carisch a preconizzare l'adozione nelle scuole del Gri-

gioni italiano di testi curati dal pedagogo Raffaello Lambruschini;

- fuori testo figurano - novitä assoluta - degli schizzi geometrici.

II 1838 segna una cesura nella storia della scuola grigione. In quell'anno, infatti,
il Gran Consiglio decide di creare un'autoritä scolastica cantonale detta Consiglio
dell'educazione,17 cui e affidata la sorveglianza, il promovimento e l'ampliamento
dell'intero settore elementare. E un segno tangibile della volontä politica di limitare
l'influsso delle due associazioni confessionali. II processo di secolarizzazione della
scuola e ufficialmente iniziato.

Nel messaggio del Z9 novembre 1838 del Consiglio dell'educazione ai comuni18 si

parla di una situazione scolastica deplorevole {«der gegenwärtige höchst bedauerliche

Zustand des Volksschulwesens») che richiede dei correttivi adeguati. Una delle

misure consiste nell'avere un quadro possibilmente reale della situazione scolastica

nei singoli comuni. Gli impietosi dati raccolti confluiscono, comune per comune, con

una suddivisione confessionale, in un quadro sinottico pubblicato nel 1841.19 Fra gli
aspetti censiti vi e quello dei mezzi didattici usati nei singoli comuni. Emergono dif-
ferenze sostanziali: la dotazione puö essere considerata soddisfacente (o comunque
migliore che nelle altre regioni) in Bregaglia e - per le scuole evangeliche - a Poschia-

vo e a Brusio. Nei comuni della Calanca, della Mesolcina e della Valle di Poschiavo

l'indicazione si limita di regola a Sillabario italiano, Dottrina cristiana, Ufficio della

Madonna-, si sta meglio a Mesocco dove sono disponibili Sillabario italiano, Abbece-

dario, I doveri dell'uomo, Letture del Fontana, Grammatica del Fontana, Aritmetica
del Soave, Catechismo comasco.

Alia circolare del 1843 inviata dal Consiglio dell'educazione ai comuni20 e allegata,
suddivisa tra le due confessioni, una tabella dei testi didattici disponibili: una dozzina

sono per le scuole tedesche, cinque per le scuole romance. Non figura una sola pro-
posta per le scuole di lingua italiana!

Tommaso Lardelli: un lavoratore instancabile

Tra il 1841 e il 1844, di propria iniziativa, Tommaso Lardelli da alle stampe tre
manuali scolastici: una raccolta di canti, una scelta di racconti e un prontuario di

grammatica tedesca ad uso della gioventü di lingua italiana.
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1841: Canzonette per le scuole italiane nel Grigione 21

Nella prefazione Lardelli afferma:

II canto e un mezzo efficacissimo per educare l'ammo ed ll cuore dell'uomo. [...] L'istru-
zione musicale e pure la base del canto rehgioso, che forma una vivente ed integral parte
del culto divino, perche da risalto, da sublimits ai religiosi sentimenti.

Piü volte, scoraggiato dalla troppa ristrettezza delle mie cogmziom musicali, abban-
donai il pensiero di questa impresa; perö la speranza che queste canzonette potessero
almeno corrispondere ai piü urgenti bisogm, e servire forse di stimolo ad altri maestri,
[...] mi ammo a pubblicarli.
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2. In pochi giorni estivi

Sparisce quel bei fior
E par che voglia dirmi;
Un fior tu sei ancor.

3. E passaggicra e vana
Del corpo la beltä.
Del cuore la bellezza
Eterna ognor sarä.

Le 144 pagine del volumetto propongono 63 canti (musica e testo) suddivisi fra canti
di vario genere, canzom scolastiche, canzom inneggianti alia natura, canti funebri,
canti morali e canzom patnottiche.

I testi sono semplici e, in parte, infantili: «profitai di un libricino che mi venne alle

mam, in parte mi provai di tradurre dal tedesco e di comporne di altri 10 stesso»,
afferma Lardelli. Fra 1 compositori, come si dice nell'introduzione, spiccano Haydn,
Mozart, Weber. Purtroppo perö, per 1 singoli canti, non viene indicato ne l'autore del

testo, ne quello della musica.
Lardelli ricorda «quelle produziom di tanti cori, che nella Svizzera specialmente

sono saponto condimento nelle patrie adunanze e nei comum trattemmenti, e che

risvegliano l'entusiasmo il piü smcero per la patria, per la libertä e per un nobile
affratellamento». Del resto, nei decenm successivi, alle feste di canto e di musica si

aggiungono quelle ginmche e quelle di tiro quale collante fra le varie realtä culturah,
hnguistiche e religiose della compagine elvetica.

Altri manuali per il canto, considerato materia obbhgatoria, curati da altri autori,
sono pubbhcati nel 1875, 1892, 1897 e I9°5-
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1843: Racconti morali scelti dai migliori scrittori italiani11

La raccolta e costituita da ventinove brani scelti fra le produzioni dei «migliori scrittori

italiani»: mancano purtroppo i nomi degli autori. Nei brani si passa dalla morale
ascetica e dalla didattica precettistica di precedenti manuali (basata sul principio
colpa-castigo) a descrizioni, racconti e dialoghi sempre ancora volti a conclusioni
morali ma, di regola, imperniate su una dinamica diversa: il protagonista, conscio
dell'errore o della colpa, si ravvede.

La raccolta termina con l'appendice Proposizioni progressivamente disposte. Un

ampio arco della grammatica viene proposto partendo da frasi che servono da mo-
dello. Ecco un esempio:

II pronome al Genitivo (del quale, di cui)
L'ordine, di cui tanti ne fan si poco conto, e una mezza vita.

II pronome al Dativo (al quale, a cui, cui)
L'uccellino, a cui Maria aveva reso la libertä, tornö in sulla sera come a ringraziare i
suoi benefattori.

II pronome all'Ablativo (dal quale, da cui)
La ghiacciaja, da cui sorge l'Aar, e una delle piü belle in sulle Alpi.

II decreto del Gran Consiglio del 1844 che sta alia base del Regolamento scolastico
del 1846 prevede «per quanto possibile» anche l'insegnamento del tedesco per le

scuole italiane e romance.

1844: Elementi grammaticali della
lingua tedesca; ad uso della gioventü
italiana23

L'impostazione grammaticale e i termini
usati per lo studio della lingua italiana

vengono ripresi, quando c'e analogia,
anche per il manuale per lo studio del tedesco,

la cui conoscenza e una premessa per
la frequenza della Scuola cantonale.

Nella prefazione al manuale Tommaso
Lardelli afferma: «Le grammatiche te-
desche contengono le formole e le regole

tutte della lingua diffusamente esposte,
che fanno benissimo per maestri e per per-
sone mature in discernimento; ma, a mio

sapere, non ne abbiamo nissune di quelle,
che ben si adattino alla debole capacitä di
fanciulli».

L'autore modella la struttura del
manuale in base alle sue esperienze fatte con

— 6 -

riguardo, se non a forza di esercizio. Ci sono bcnsi

alcune regele rapporto al generc dei sostantivi tedesebi»

ma esse sono per lo piü Iroppo generali e poco costanti.

Le priucipali e ic meno inccrle sono le segueuti:

A. Di genere maschile sono.

a) Aomi. cariche, dignitd, profession* 0 mestieri di

person« roaschili; p. C.

3e&emn Giovanni. bet Strjt il medico,

bet £trjeg il dnea. bet ©ablet il pittore.'
bet Äönifl il re bet Sdjneibet il »arte,

bet il vescovo. bet ©aurtt il muralore.

b) I nomi dellc stagtnni, dei mesi, dei giomi e dei

monti.

bet S&int« I'invemo. btt Senntag la dominica.

bit Semnttt la alalo. bet EotmerfTag il giovedi.
ber ©ai il Maggie. bet IStfuo ü Vesuvio.

bet §«nung il Febbrajo. bet ©ottbatb il Gotlardo.

üxcezione (2lu»mif)me).

bit SDlittwedX ii mereolotll.

c) La maggior parte dei sostantivi che finiscono

in el, es, er, iittg.
bet ?>ügel !a collina. bet Sänget il canlote.
btt (Sngtl Pangelo. bet Rammet il niariollo.
ber Säbel la sdabola. btt Ätlitt la canlina.
bet Segen la benedizioue. bet Singling i! giovauc.
ber Siegen la pioggia. bet Spelling ii passero.
bet 93taten Tarosto. bet Stbmtttetling la farfaUa.

EecesUmi.

iu «I: bie Äuget la palia. bie SAuffel la scodetla.

bit ©abei la forchella. bit Ptobtl Tag«.
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lo studio del tedesco alia Scuola cantonale: «Una ventina di alunni delle vallate
italiane e romance avevano a maestro il Prof. Saluz, uomo erudito nelle lingue an-
tiche, zelantissimo, ma pedante affatto nella didattica grammaticale, in modo tale
da strapazzare anche la migliore lena dei suoi alunni».

L'apprendimento e fondato in una prima fase sullo studio mnemonico di vocabo-

li, regole grammaticali, paradigmi; le conoscenze acquisite vengono poi applicate
ai numerosi esercizi proposti.

Nel 1876 esce una seconda edizione amphata del volume.14 Agit elementi
grammaticali ripresi in gran parte dalla prima edizione, vengono aggiunte nozioni di

sintassi e un corposo supplemento con esercizi pratici.

Nella circolare del 30 ottobre 1844 ai comuni15 firmata dal presidente Giuseppe a

Marca, il Consiglio dell'educazione informa:

Ci e data l'incombenza di dirigere e sorvegliare tutte le scuole del nostro Cantone
riguardo ai diversi rami dell'istruzione civile ossia profana. L'incarico e grande, egli e

importante - non solo per il tempo presente, ma anzi per l'intero avvemre del nostro
Cantone, per fondare la prospenta delle generazioni future.

Dal comunicato si rilevano due aspetti. II primo e che si e presa coscienza, a livello
politico, dell'importanza della scuola e degli obblighi civici e finanziari connessi; la

seconda e che le associazioni scolastiche cantonali di carattere confessionale - alle

quali va riconosciuto l'indubbio merito di avere operato per il bene della scuola -
hanno ormai esaurito il loro incanco. Infatti quella cattolica si e giä sciolta nel 1842,
mentre quella evangelica si scioghera nel i860. Cio non significa perö che tensioni
confessionali - riflessi del Kulturkampf - non si mamfestino piü.16

Nella stessa circolare del Consiglio dell'educazione vengono perd evidenziati
anche due altri aspetti importanti:

[...] far fiorire le nostre scuole comunali ossia rurali, e d'impiegare 1 mezzi opportuni
a tal fine. Fra questi crediamo di dovere rilevare quali principals l'introduzione ed

applicazione di mezzi d'insegnamento quanto piü adattati, come pure in particolare
l'istituzione di buoni maestri, che conoscono l'incombenza della loro vocazione, la

esercitano con zelo ed amore e che vi hanno anche abilitä, cid che e una delle cose
essenziali.

Dando seguito alle promesse espresse nel 1844, il Consiglio dell'educazione il 9

marzo 1846 emana il Regolamento per le scuole comunali del Cantone dei Grigio-
ni. E il primo, importante atto normativo cantonale di carattere scolastico. L'ar-
ticolo 1 recita: «Ogni comune e obbligata di tenere una o piü scuole secondo il
numero dei figli obbligati alia scuola, o secondo la loro divisione in vicinanze o

contrade, e forma indi secondo le circostanze e le sue relazioni locali e confessionali

una o piü comunitä scolastiche».
L'obiettivo dell'«istruzione di buom maestri» citato nella circolare del 1844 trova

qui applicazione pratica con:
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- l'unificazione, nel 1850, delle due scuole cantonali con sede a Coira;

- la creazione, nel 1852, di un curricolo indipendente (seppur integrato nella Scuo-

la cantonale) per la formazione magistrale; il primo direttore della "Normale" e

Sebastian Zuberbühler;27

- l'organizzazione di "corsi di ripetizione" coi quali si mira a dare ai maestri giä in
carica, ma privi di una vera formazione magistrale, delle solide nozioni pedagogi-
che. Tommaso Lardelli guida alcuni di questi corsi, ma non manca di esprimersi
criticamente: «In generale io ho sempre riguardati i Corsi di ripetizione dei maestri
italiani quale un mezzo insufficiente per dare alle nostre scuole buoni maestri, per-
che i Repetenti nel loro maggior numero sono mancanti dell'indispensabile pre-
parazione elementare e reale e l'istruzione di sole dieci settimane non puö operare
dei miracoli».28 Dello stesso tenore, nel 1875, e la presa di posizione del Consiglio
dell'educazione in una circolare ai consigli scolastici del distretto Moesa: «Non
si deve pero supporre che i corsi di ripetizione valgano a rimovere tutti i difetti;
converrä istituire una scuola per abilitare i giovanetti idonei al magistero. II nostro
dicastero ha in idea l'erezione d'una scuola reale o secondaria»;29

- la pubblicazione di materiale didattico per le varie regioni linguistiche nonche la

stampa dei «Pädagogische Blätter» e dei «Bündner Seminar-Blätter», redatti perö
quasi esclusivamente in lingua tedesca;

- la fondazione, nel 1883, dell'Associazione degli insegnanti grigioni, il cui An-
nuario, ricco di informazioni e di proposte innovative, diventa l'organo ufficiale
della classe magistrale grigione, nel quale appaiono saltuariamente anche con-
tributi in lingua italiana; il primo presidente dell'associazione e Theodor Wiget,
direttore della Scuola magistrale;30

- la fondazione di conferenze magistrali regionali; nelle valli di lingua italiana sono
attive le conferenze della Bregaglia, del Moesano e della Valle di Poschiavo. L'at-
tivitä delle singole conferenze e presentata annualmente ne\\'Annuario dell'associazione

cantonale (di regola tre o quattro incontri annuali, nel corso dei quali si

discute di innovazioni pedagogiche e si presenzia a "lezioni modello" impartite a

turno da singoli docenti per le varie materie).

Nel 1854 Tommaso Lardelli e designato ispettore scolastico per la Valle di Poschiavo

(piü tardi anche della Bregaglia). Cosi scrive Lardelli:

La mia prima cura si rivolse all'introduzione della nuova didattica in tutte le scuole.
[...] S'incontravano qua e lä delle stupide opposizioni, ma gli effetti del nuovo metodo
basato sulla intuizione e sullo sviluppo intellettuale erano cosi lampanti che l'insipido
vecchiume dovette cedere. [...] Ma il nuovo metodo richiedeva anche libri manuali
scolastici adatti.31

Lardelli riceve l'incarico di compilare, rispettivamente di tradurre:

- il sillabario per la I classe;

- l'istruzione per l'insegnamento simultaneo di «Scrivere e Leggere»;

- i libri di lettura II / III / IV per le scuole elementari, elaborati in base al metodo
Scherr;32
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- ll libro di lettura per le classi reali (libera traduzione e collezione di testi italiam);

- l sei fascicoli per l'aritmetica per le scuole elementari in base al metodo Zahrin-
ger;33

- la guida didattica per ll metodo Zahringer;
- ll piano d'istruzione per le scuole elementari e reali (Zuberbuhler);

- ll manuale per la tenuta di registri a partita semplice.

Considerando l'ampio ventaglio di materie, nonche l'urgente necessitä di disporre
dei manuali, sorprende la decisione del Consiglio dell'educazione di affidare a una
sola persona un compito di tale portata. Forse la decisione e condizionata dal fatto
che «queste fatiche meschmamente nmunerate»34 non allettino altn docenti a col-
laborare alia stesura.

1855: Libro di lettura per la seconda classe delle scuole elementari italiane
del Cantone Grigione 35

Si tratta del primo manuale redatto m base al metodo Scherr: ll testo e innovativo
sia dal punto di vista "politico" che scolastico. E infatti ll primo mezzo didattico
ufficiale per le scuole grigiomtahane che si fregi dell'mdicazione «Edito per cura
del Consiglio di educazione». Esce diciassette anni dopo l'insediamento dello stesso

Consiglio dell'educazione!
Particolare attenzione meritano le intense pagme introduttive «che devono asso-

lutamente precedere», con le quali si da agli msegnanti la «prima istruzione nello

scrivere e leggere simultaneamente» (in tedesco Scbreiblesen) che sta alia base del

metodo Scherr. II cambiamento di paradigma pedagogico si rileva anche dall'affer-
mazione:

In generale si attenga ogni maestro strettamente alia massima "L'istruzione nello scrivere

e leggere ha per scopo principale lo sviluppo intellettuale". II leggere e lo scrivere
non sono che l'espressione o ll segno del pensiero, e non e naturale che a quellt si at-
tribuisca una importanza essenziale ed a questo soltanto una secondaria, ne proficua
che ll fanciullo debba conoscere ll segno prima della cosa significata

Una prima ristampa del manuale avviene giä nel 1857; ulteriori ediziom escono nel

1858, nel 1873 e5 con mimme modifiche, nel 1890. II testo e stato dunque usato per
quasi mezzo secolo.
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ETJfTO PER Ct'Rt »EL GOXSHillß D! BIHCAZIOIVK

COIHA,
dui tifii degli ereil qd. <t. T. Ottn.
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IV

7. Parole <ii un;« e slue villain', sciogliorlc in sillulm e le ail-
labe in voci. spicgarc prr iutumone ii .xiß»ili<nto «teilst jiarola.

re, «Ii, tor, tre, «ei

inio, misi. tno, «uo, «l«»«\ bue, ?io. zia.
aole, luiu, paste, aro, nva. ape, nva, pomo reo.
t-anlo, vciitu, eorpo, carne, inoiula, campo, volpr ccc.
slrnda. stanco. Iron«, xcuolsi, praiizo, fronte ccc.
pelo, p«'llc, pane, panito, casa, cass», bello ccc.
ditfluu, «Inno, fobbre, »cito, ccc.

Cmilcniporaiiramculu ngli Esorcizi a voce I. si esercita la mano
di'jjll nllicci ncl fare linee — pcrpcudicolari, orizzoninit, obliqm- a
sinkt. rurvr — in varic couiltiiuziom, inrli lifrurc «Ii un cbioilo,
ijuni «Irntonto dei carnttrri nnslri

II. Scriverc i segniper la voce e ledum degli siessi.
Esereizi a voce cd in iscritto.

2. ei ai vi ui au eil, ic ia io iu ua uo.
5. in cd an un un

c cosi tufte Ic silinbc di'llc sugueiiti voci quasi mute:

nratplk.dfu
•5. 11 mctlesimo escrcizio coli» voce ebiara «Ii dielro.

ni, nc na nu nti} mi, ri, vi, Ii ecc.
o. Legge« c copiarc dalla tavoln Je villabc 3 r suche e

«Uttonghi all» rinfuxa
0. ca co cu ehe chi

gbe gbi J 8PlcK"'<>m delFuw «IcIJa A inula.
7, cc ci, ge gl.
8. bo bai ob eh ebi.
1). iju—a quo que qui • j

gn-n gno gne gni gnu i qu g«. gl, xc —
gl—i glic glia glio glitto ae6ni di «m« rncc

III. Analigi di parole, scricerle e leggerle.
po-nc vi no ca~ue fat—(e fw- cc
p»—ßtin sciio-U ac-qua sci-mia ra-goo ccc.
can—dc-la so-rel-la fra- lel—lo fa~mi-gli© ecc.

y

8.

Donne»

La signora e una donna. La serva. La ma-
eslra. La monaca. La frultajuola. La lavan-

daja. La tessitrice. La euoea,

9.

Arfigiani.
II muralore & un artigiano, II falegnarne. II

fabbro. II sarto. II calzolajo. II tessitore. II

maccllajo II preslinajo. II carpenticre.1) I!

maniscalco.*) L' arrotino.

10.

Kdi/icL
La easa k un edificio. La chiesa. II casldlo.

II molino. La sega. Ii convcnto. La cascrma.

IL
Oggelti di scuola.

Ii libro h un uggctlo di scuola. La curla.
II lapis. La penna. II calamajo. L'inchioslro.
La lavagna. Lo slilc. La crela. La spugna.

J) Carpetitierc. eolui ehe fahbrirn oitrri,
i) .flaniecitlco, coiui cbe euro c fern« i cavalli.

Sczioitc V.

Ural e semplici" raceoatl

oiufe risreglütre il scntimenlo moralc-rcligioso e

ftsmrc alcuue noaioni aslralte.

t.
Due fralellim cd unn soreUina erann oeropnti net lor»

Irasltiili sul primn gradino della scala c disporrovano del

pudee e dolla ittadrc ioro. 11 fralello niajgiorc diceva:

«II padre mi ha dato jeri un libro nuovo.« — La snrella

diccva: «Doioenica la mamma mi ha rejjalnlo un bei

grpinhialino« — H fralellinn ogginfigcva: »Stasscra la

niamuia ci dar« del lulle cd una fetta di pane.« Tutti c

tre «miiA'cnaevo insieme ehe il padre e la niadre erano

pur molto buoni.

II fratello maggiorc raccontava ancora la storia di una

fnncitiüu, alia quale era morts sua madre. Allora i Ire

fancinlli cessarouo di diseorrcre iusicmr e si guardavauo

»ilcnziosi l'uu Fahrn. Ii fralello minore interruppe il

silciuiu dicendo : «La nostra mamtna non et deve murire.«

Dochi istanti dopo cssi sniirono le scale e si fecero

afcltuosi attonio al padre ed alia uiadrc, e in iicssun

allro luogo si seutivano cosi bene come presso i ioro

genilori.
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1856: Primo libro per le scuole elementari italiane del Cantone de' GrigionP6
Nel testo mancano indicazioni didattiche ed e pertanto aleatorio voler immaginare il
ritmo e le modalitä d'apprendimento. Nella seconda metä del volume, riservato alia
seconda classe, si passa ai caratteri di stampa.
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1858: Letture per la III e IV classe delle Scuole Elementari Italiane del Can-
tone de' Grigioni37
Nell'Avviso ai maestri che compare nel libro si sottolinea:

Nell'ultimo anno della scuola primaria si devono portare alia cognizione dei fanciulli
anche alcuni avvenimenti principali della storia sacra. Non e perö da ritenere, che i
singoli racconti contenuti in queste Letture, debbano bastare alia scuola popolare; non
servono questi che di preparazione

La stessa osservazione vale anche per i racconti della storia patria.
I racconti della storia sacra sono calcolati per ambedue le confessioni. La scelta si fece

per parte cattolica di pieno accordo col Rev. R Theodosio.

Questo Avviso va letto nell'ottica storica del momento: gli strascichi del Sonderbund

sono ancora palpabili.
La prima sezione del volume (80 pagine su un totale di 176) e di stretto carattere

morale-religioso: Semplici Racconti della storia sacra, qual introduzione della storia
sacra stessa. La seconda sezione e d'impronta storica (30 pagine): parte da Reti,
Elvezi e Romani per concludersi con l'invasione della Confederazione svizzera da

parte dei francesi. L'obiettivo di carattere storico e in realtä marginale, privilegiando
quello di ordine etico-morale. Una sessantina di pagine e poi dedicata agli esercizi di
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lingua scritti e orali e ad esercizi di composizione. Seguono i racconti «che servono di
esercizio di lettura e di riproduzione a voce e in iscritto» e infine alcune poesie «per
esercizio di lettura, di buona pronuncia nonche di memoria». Una seconda edizione
invariata del volume esce nel 1879.

1865: Letture per le classi medie e superiori delle scuole del popolo svizzero58

Le 224 pagine del volume di carattere antologico (che uscirä in una seconda edizione
invariata nel 1876) sono suddivise tra informazioni geografiche, storiche e scientifi-
che; sorprende che alle «letture varie e poesie» siano riservate unicamente quattro
pagine. Una decina di immagini e intercalata fra le varie letture.

La forte impronta di carattere storico-morale e evidenziata, fra l'altro, dall'ampio
spazio riservato alia fondazione della Confederazione svizzera. Degna di nota - an-
che se "comparaison n'est pas raison" - e la proposta di lettura di brani dal Gugliel-
mo Teil di Schiller, nella traduzione di Andrea Maffei; ancora piü sorprendenti sono
i compiti suggeriti per i grossomodo trecento versi del dialogo fra Stauffacher e sua

moglie: «Raccontare il brano, riassumerlo in forma scritta, studiarlo a memoria!»

E ora doveroso intercalare uno sguardo ai testi per l'aritmetica.

18 61: Manuale di aritmetica teorico-pratica ad uso dei maestri di scuola
elementare 39

I vari fascicoli per gli allievi sono introvabili; le informazioni sono pertanto fornite
dal manuale per l'insegnante, ricco di indicazioni teoriche e pratiche. Si tratta di una
traduzione curata da Tommaso Lardelli del testo tedesco di Hermann Zähringer.

Le indicazioni sono strutturate in modo progressivo per le varie classi. II primo
esempio e di carattere teorico, il secondo ridä due pagine di compiti.
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Introduzione.

II metodo d'istruzione elementare in antmetica, che
qui mi accingo ad esporre, in vara rapporti si distingue

da quetlo sinora usato, non manca pero di con-
cordare perfettamente coi princtpu generali dell' odierna
metodica, quale dopo il nostro Pestalozzi si e svilup-
pata e formats a riguardo di ogm istruzione elementare

Queste raassime generali nassumonsi brevemente
alle seguenti

/ Sx proceda per vta dx mtuxuone,
AH' uopo di creare nell* intelletto infantile una idea

convtene presentare al fanctullo a tutta evidenza gh
oggetti distinti, sui quali e basata I'idea, colui che non
ha ancor visto un albero non pu6 nemmeno avere 1'idea
di un albero, chi non ha mai sentito un suono non pud
avere P idea di un suono, chi non ha mat sentito un
dolore, non ha di esso ancora alcuna idea. 11 ripetuto
esame di una cosa produce nell'ammo una sensazione,
e dalle varie sensazioni nasce una idea, compiufa la
quale spanscono le quahta accessoric delle cose osser-
vate, nmanendo di esse soltanto le quahta esscnziah.
Piu sovente si ripete 1'immediata osservaztone di una
cosa e piu vane e numerose sono le sensazioni che
di essa si ricevono e piu chiara e piu precise nesce
l'idea. Cht giornalmente guarda un albero, si forma
con chiarezza nell'ammo suo 1'idea dt un „albero",
chi all' mcontro ha visto una sol volta in vita sua un

4

battello a vapore, non puo dire che In parola „battcllo
a vapore", risvegh m Im un' idea < hiara. Emerge da

cm nell' interessc dell' istruzione la necessita che le os-
servazioni sicno ripetute soventi volte nlornando di
spesso cpecialmento sulhi osservazione principal?. In
questo sta la nostra seconda inassnna generale, ciod

2 Le wiyole osservaziom st facctano con dxhgenza
e sovente sx rttorm specialmente alle osservaziom prxn-
cxpalx

Alia nostri terza massmn generale fRcciamo pre-
cedere le seguenti consider 1710m Le sensazioni e le
idee stenno nella realta in uno speciale reciproco rap-
porto, dimodoche quando alio stesso oggetto si rtferi-
scono, si succedono in ordme di serie (nma dopo 1 altra)
o a gruppi (sono coordinate} Questo ordine rifiette
di nuovo nctess irnmente sull ammo dell' uomo per
es i smgoh numeri formano una serio e le qu vlitA di
un numero formano un gruppo, oppure le cose create
formano una serie (jp'efra, pianta, ammalc) e le quahtd
di ogm cosa create formano an gruppo, Non puo quindi
essere indifferente in quale ordine si presentano nell'
istruzione al lancmilo ie singole osservaziom, ma si deve
procedere in ordme naturde, cioe in quello clie nella
natura, nella realta, rwivemamo Questo segna la nostra
massima

3, Sx proceda xn ordxne natwale
Questa massima espressa in un senso cost lato,

non oflrc pero ancora all istruzione elementare una
guida sufficiente, se non viene maggtormente precisah
da due altre norme. Le sensazioni, e le idee si impn-
mono mdelebilmente nell ammo del!' uomo soltanto
quando ogm cosa che segue sta in stretla conrfessione
con quelle precedute, quando tulto ci6 che segue si
appoggia immedifltamente a quanto gh va innanzi, senza
quindi lasciare alcun vano tra le singole parti dell» serie
o del gruppo che compongono Non posso p. es. pre-
tendere da un fanciullo, che 6 capace di senvero sol-

68

Vi di 100 50
V* di 100 =» 25
Vi di iOO ss 20
V,0 dl too » to

V» di iOO 5
Va di 100 4
»/w di iOO 2
%oo di 100 1

7 Eierctxto Si faccia io stesso esercizio con altri
numeri per es. con 32, con 60 ecc.

8 Lsercxxxo Sommate insieme dei seguenti numeri
la metä e la terza parte di 60, di 48 ecc.

y2 di 60 -f Vi di 60 30 4- 20 50
V, di 48 -f Vi di 48 24 -f 16 40

9 Esercxzto Dalla meta dei seguenti numeri sottraete
!a terza parte di 90, di 72 ecc.

Vi di 90
Vi dt 72 •

Vi di 90 :

«A di '
i 45

36
• 30 15

24 12.Vi di 72 :

10 Esercxzto Cercate t sino a 9 volte la iO* di 100

ViQ di 100 i x 10 10
Vio di 100 2 x l0 20
y,o di too 3 x 10 30
Vio di iOO «= 4 x 10 401
V,0 di 100 9 x 10 90

In uno cogh esercizi di numerazione, di semeree di
leggero il maestro renders attenti gli aiunni al sistema
decimale, secondo il quale ogm 10 umta di un ordine
inferiore formano una umtä del prossimo ordine su-
penore e gh ordini maggion succedono ai minori da
mano destra a sinistra 10 umtä ianno 1 decina, 10
deeme fanno i centmajo, come prima abbiamo sentto
il numero dello decme a sinistra di quello dellc umta,
cosi sermamo ora a sinistra delte decine il numero delle
centinaje, e abbiamo il seguente ordme

Centtnaja Decine Umtä
3 posto 2 posto 1 posto

1 0 0

69

Le ulterion noztom si svilopperanno nella prossima
sezione.

I conteggi a numeri concreti prendono qui uno svi-
luppo importantissimo, e in riguardo alla divisione di
monete, pesi e misure si completano le noziom come
segue

t franco — 100 centesimi
t quintale 100 U
i soma 100 pmte.
1 moggio iO staja
1 stajo 10 mine.
1 piede 10 polhci
1 pollice 10 finee.

In quanto ai conteggi di compera e di vendita, tanlo
important! pelle giornaiicro negoziaziom delia vita pra-
tica, di cui gia si occtipano anche i fanciulh, risultano
sinora le seguenti due tesi

1) Tante volto quanto si compera un capo (oggetto)
altrettante volte convieno a rieh« pagare il prezzo
per un capo, dunqoe per 10 capi si paga 10
volte il prezzo di 1 capo

2) Quando si comperano piu capt, il prezzo di t
capo k la tanta parte quanto sono i earn stessi,
dunqueper 1 espo si paga Indecima parte ai iOcapi.
Quanto si paga per

Continuando collo scioghmento dei problemi stguenti
il maestro sviluppera ancora ie seguenti tesi

3) Tanti franchi quanto costa I quintale, altrettanti
centesimi costa 1 libbra, cost se il quintale costa
15 fr., la # costa 15 centesimi. Siraifmente per
soma e pints, moggio e mma, ptede e Imea.

4) Tanti centesimi quanto costa i libbra, altrettanti
franchi costa tl quintale; quindi so 1 libbra costa
40 cent., il quintale costa 40 franchi. Cosipure
per pinta o soma, mina e moggio, linea e piede

Sull appoggio dt queste tesi, della nsoluzione dei

numeri sovraesposta e della conclustone da piu umta a

piu umta, le quali shano nol rociproco rapporto di una
parte o di un mulhplo, possiamo scioghere un bei numero
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1874: Tenuta dei libri a partita semplice40

Si tratta di una guida per i docenti curata da Tommaso Lardelli che - alternando

spiegazioni teoriche e esercizi pratici - mira a dotare gli allievi che si apprestano ad

entrare nel mondo del lavoro degli strumenti basilari «in modo che si possano pron-
tamente, con chiarezza e precisione rilevare tanto i nostri rapporti d'interesse con
terze persone quanto lo stato della nostra sostanza e l'andamento dei nostri affari».

Ii manuale alterna gli aspetti teorici (giornale - inventario - mastro - libro cassa)

con numerose proposte operative pratiche. E presumibile che Lardelli pensi anche
alle necessitä di ordine contabile connesse all'emigrazione, realtä con la quale e stret-
tamente legato.

1875: Quesiti di aritmetica pratica sul sistema metrico-decimale41

Nel 1875 la Svizzera aderisce alia Convenzione del metro. La scuola si adegua met-
tendo a disposizione un fascicoletto per la prima classe, seguito nel 1876 da quello

per la classe successiva. Queste due piccole pubblicazioni sono una testimonianza
della proficua attivitä delle conferenze magistrali regionali.

1878: Storia della Svizzera ad uso delle scuole del Cantone dei Grigioni4Z
Le 140 pagine del volume coprono l'intero arco storico dagli Elvezi alia Costituzione
federate del 1874. Non sono disponibili cartine, immagini o disegni. La suddivisione

110 —
1 m

macchin&tioni ritoluaonarie, Straxiata dalle fuioni, la porera
citti fu inrasa da un' fermäta francese (15 aprile 1797).

11 famose generale Bonaparte, dope arer soenfitti gli
Austriaei in parecchie battagtie • «Kfretti alia pace £ Campo
Formio (1797), costitul del Milanese ed alferi torritori italiani
la Repuhhliea CSaalpins. Le ritten« dei Fxanota imhaldan-
tirono il partite francese in Valtelliaa, che domandara l'an-
nessione alia Kepubblica Cisalpina. II partite opposto chiedera
di uoirsi al Grigione come quarta Legi. Ai 18 giugno ai
radunarono 1,000 uomini a Soodrio, e giurarono di procaeciarsi
coli« ami Pindipendenta. Ai 19 dello atesso mese il oce-
siglio pTOrincaale della Valtelliaa Bpedi una lettera afla dieta
grigione, in etil dkhiarnisi sdotto da qaalunqne impeglo.
Chiarenna e Bormio facero altrettanto; tckmente la valle di
S. Giaoomo • 3 comune di Villa rimasero fedeÜ Ii Grigiom;
ma non trovand« appoggio, ftaronö costxetti ad uninri in beere
alla Repubbliea Cisalpma.

Nel Vodese era stata migliorata la eondiaone dal popolo

dopo la morte di Barel. L'amministraxione bernese » segna-
lara per «sattem e integrity. Ma i gentilaonuni • i citta-
Jii>i eolti sopportaraao a contraggesio la domination« altiers

odio dei Beraesi, che comincib a sfertare eogtt acritti pib
rirnlenti. Direnuto precettore del graaduca Alessandro di
BuBsia (pib tardiimperatore), eontinub a amivere oontro Borna.
Abbandonato Pietrofeurgo, recosd a Parigi per indurre 3

goremo francose a interrenire nella Srinera. Un erndito

magistrate di Basilea, nominate Ochs, aecondato da ventidae

esiliaü rodesiani, ginerrmi e ftiburghesi cooperara alle stesso

fine. Bonaparte ai dichiarö in loro faroie. I&tanto le idee

nrolunouarie si erano diffuse nel Vodese. Inquieto del mori-
mento che ai operara, 3 gorerao di Beraa getto i eapi di

qnesto partite nolle prigioni di Glutton « di Aarburg. I quali
rigori eatremi non fecero che inasprire rieppiii gB animi. 1

patrioti yodesani, taccolti a Lösau», prodamarono ad un Iratto
la repubblica del Lsmano (27 gennaio 1798). Quattro gwtni
dopo «Bsendo stato ueciao un ussaro francese da una pattuglia
rodesaaa, ü generale ftancese Mdnard colse 3 pretesto per
inradere 3 paese con 12,000 uomini. Quattro miia Vodesani

pieni d'entuaasmo, si unlrono al buo esertito; 8,000 altri Vode-
aani all* incontro oolle trappe bernesi.

rigori eatremi non fecero che inasprire rieppiii gfi

I Grigio&i arerano in rirtb della paoe conchiusa a Madrid
nel 1639 ripreso poesesso della Valtelliaa cogü stessi diritti
circa ooae posseduta prima del 1620.

26. Perdita delta Vattelflna.
(1797.)

Per cagione di dieeeneioni poltäche, i Grigbni non nape
rano appiginu-Bi ad un partite. La Confederations per timore
di gnastarla colla Fianda ricusara la sua mediaawne. L'Au-
stria non rotm ingerirsi. Le tre Legbe inviarone ambaaei*»
tori a Napoleon« a Milcno, 3 quale, diede la seguente dichia-
ratione: ,11 Grigione dere aeeogfiere la Valtollina come quarta
Legs cogtt stessi diritti,« dare una rispost* definitSra fino al
10 ottobre.* La maggioranta dei «omuni era del parere di
dichUrsre libera la Valtollina ed ammetteria eotoe quarta
Legt. Ma i reii non faroao tpediti a tempo debito e U
10 ottobre trapaa&b. Attora Bonaparte ineorporb la Valtollina
•IIa Bepubbüea Cisalpina, D comitate del popolo e'impadroal
tosto di tutta la sostanta prirata dei Grigio&i in Valtollina,
rahtUta a 8 milioni di lue. Le ffcrioni grigioot intaato ai
rin&cciarauo a ricenda la mala amndnistraxione del pawn e
la perdita di eeso. Per tal oagtone i& eonrocata una dieta
straordiaaria di 150 dep&tati. Paaeb essa dieta a catturare
parecolri deputati, oocupb Poscbiavo eon un oorpo di 600
mttiti, inrib amhasciatori a Bastadt, aMilano per ottonera dw
3 gorerno dsalpino ao^endesae lWenathme dei beni in
Valtollina, • a Parigi per Au- nrooare la dedmone di Napoleoae.
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in quattro epoche fa supporre l'uso del manuale sull'arco degli ultimi quattro anni
scolastici. Ii brano proposto intitolato «Perdita della Valtellina» rientra tra le letture
della settima classe.

1882: La geografia della Svizzera43

II manuale, curato da Giovanni Lardelli, completa il ventaglio di proposte didattiche.
Non ci sono immagini, cartine o grafici; la struttura e lineare e di stretto carattere
nozionistico: dopo una ventina di pagine introduttive di «descrizione della Svizzera»

(idrografia, clima, popolazione, industria e commercio) si passano in rassegna i diver-

si cantoni elvetici, seguendo lo stesso schema (confini, topografia, idrografia, clima,
economia, ecc.). L'introduzione di Giovanni Lardelli offre tuttavia uno sguardo di

carattere didattico:

Badi sopra tutto il maestro di non incorrere nel difetto non mfrequente nelle scuole ita-
liane di valersi del compendio come di soporifero della propria attivitä.

Giovi invece a riguadagnare all'instruzione orale quel tempo preziosissimo che finora
spendevasi dettando un sunto per la ripetizione fuori di scuola. [...]

Non tema l'insegnante di nuscire troppo prohsso; non gl'increscano le frequenti di-

gressiom dal tema principale, purche giovino a rendere succosa un'istruzione che altri-
menti sente dell'arido. [...]

L'esposizione di tutta la descrizione cogli accessory come sopra accennato, si farä dal
maestro senza che gli alunni abbian davanti il compendio, ma bens! la carta geografica,
ove si faranno cercare 1 monti, 1 fiumi, 1 laghi, 1 paesi citati nell'esposizione.

Del resto valga la regola, e in geografia e in qualunque altro ramo d'insegnamento: "A
scuola il maestro; a casa il libro!"

Con la pubblicazione del libro di geografia si chiude un ciclo iniziato nel 1838 con
il libro di lettura per le classi superiori curato da Carisch. Questo lungo periodo e

dominato dalla forte figura di Tommaso Lardelli. Un obiettivo primario e raggiun-
to: mettere nelle mani degli allievi grigionitaliani i manuali scolastici per le diverse

materie. Per svariati manuali mancano tuttavia completamente le indicazioni di
ordine metodico e didattico: non e infatti possibile dire come siano stati utilizza-
ti questi testi dal punto di vista pedagogico, soprattutto dai numerosi insegnanti
privi di un'adeguata preparazione. Un appunto e poi legato all'aspetto linguistico,
soprattutto nelle traduzioni dal tedesco, di cui Tommaso Lardelli e pienamente
cosciente:

Che la compilazione di questi libri abbia richiesto un intenso lavoro e piü facile a ncono-
scere che a perdurare in esso [...] Con tutto cid 10 ne fui pago e soddisfatto di vedere che
nelle scuole essi producevano buon frutto, ad onta che 10, piü che ogni altro, riconosceva
i loro difetti e mancanze in ispecie in mento a buon stile italiano, che 10 per istudio non
aveva mai avuta l'occasione di appropriarmi, come il bambino nel latte della madre. L'e-

spressione ed il carattere del miei scritti sentiva troppo del tedesco - ed ebbi sovente nel

pubblico e tra amici e colleghi a sentire una simile critica; pero non ci fu un solo maestro
che si fosse accinto a produrre qualcosa di simile e di meglio.44
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Quasi una Belle Epoque...
L'ultimo quarto di secolo e ricco di avvenimenti di carattere scolastico, iniziando
dalla Costituzione federale del 1874 che sancisce la gratuitä dell'istruzione.

Un aspetto di particolare rilevanza in questi decenni e legato alia formazione dei

maestri grigioni di lingua italiana; le richieste all'indirizzo del Consiglio dell'educa-
zione s'intrecciano e si scontrano con contrapposti interessi delle valli grigionitalia-
ne e con le scintille del Kulturkampf,45 Nell'impossibilitä di riassumere i vari aspetti
ci si limita qui a ricordare la fondazione, nel 1888, della "Prenormale" a Roveredo
e della sezione italofona della Scuola magistrale a Coira, di cui il bregagliotto Silvio
Maurizio e il primo responsabile.

Con l'istituzione della "Prenormale" a Roveredo il corpo docente mesolcinese

dotato di patente sale bruscamente dal 6 al 60%. Fra il 1851/52 e il 1924/25, in

campo cantonale, i maestri elementari dotati di patente passano da una quota del

16,5% al totale del corpo docente.46

In virtü della nuova Costituzione cantonale, nel 1894 il Piccolo Consiglio passa
dal sistema "collegiale" a quello "dipartimentale", portando il numero di consi-

glieri di Stato da tre a cinque. La scuola nel suo insieme, ora rappresentata dal

Dipartimento dell'educazione, ne esce rafforzata.
Pure del 1894 e il primo piano di studio dichiarato obbligatorio per le scuole

primarie. Si legge nella Storia dei Grigioni: «Tale piano e i libri di lettura pubblicati
sulla sua base - osteggiati con argomenti di diritto costituzionale, di politica lingui-
stica e religiosi - furono sostituiti giä nel 1903».47

Nel 1880 la direzione della Scuola magistrale viene assunta da Theodor Wiget,
esponente della corrente pedagogica di Johann F. Herbart (1776-1841) e Tuiskon
Ziller (1817-1882). In estrema sintesi si puö affermare che il concetto herbartiano,
affinato da Ziller, abbini psicologia e scienze dell'educazione, fissando i "gradini"
che l'insegnante deve seguire nello sviluppo della lezione:

- analisi (presentare l'oggetto su cui verte la lezione);
- associazione (abbinare conoscenze giä acquisite con conoscenze nuove);
- sistema (creare un ordine sistematico);
- verifica (rendere capace l'allievo di muoversi autonomamente nel sistema).

Sono quindi richiesti nuovi manuali che, in base al principio della «concentrazione»,

propongano letture di carattere religioso, linguistico, storico, geografico e scientifico,
cosi da favorire l'«appercezione», vale a dire il processo d'assimilazione e inserimen-

to di una nuova esperienza nel contesto delle esperienze giä consolidate.48

Nell'Annuario dell'Associazione cantonale degli insegnanti,4S> Theodor Wiget
espone i principi della nuova impostazione pedagogica e le conseguenze che ne
derivano sull'insegnamento e sui testi didattici. Per gli insegnanti grigionitaliani,
nell'Annuario del 1886, fa eco a questa informazione un articolo di Tommaso Cra-
meri che presenta i concetti herbartiani delle fasi graduate dell'insegnamento.50

A margine di questo articolo appare la proposta inoltrata dalla Conferenza
magistrale del distretto Bernina: «Proposta di cambiare i libri di testo presentemente
in uso nelle nostre scuole. Avendo posto mano il Signor Wiget alia compilazione
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di una tale opera si decide di coadiuvarlo per quanto possibile nella sua impresa,
specialmente con raccogliere del materiale adatto ai nuovi libri».

L'inderogabile e indiscussa necessitä di dotare le scuole grigionitaliane di nuovi
manuali e recepita anche dal Consiglio dell'educazione,51 che nel 1890 convoca i

rappresentanti delle tre conferenze magistrali italofone e il direttore della Scuola

magistrate affidando loro l'incarico di elaborare un concetto per i nuovi testi che sia in
sintonia con quelli adottati per la parte germanofona del Cantone. La responsabilitä

operativa e affidata al prof. Silvio Maurizio.sz A distanza di pochi mesi, lo stesso

Consiglio dell'educazione presenta il concetto e i temi dominanti per i nuovi manuali,
invitando le conferenze magistrali ad inoltrare osservazioni. Le proposte di Maurizio
compaiono per esteso nell'Annuario del 1890; in quello successivo seguono delle

aggiunte e precisazioni quale risposta alle osservazioni inoltrate:

La Conferenza domanda campo piü vasto alia morale. Essa sente il bisogno di materie
che si prestino a destare, a sviluppare e maturare nell'animo dell'alunno il sentimento
morale. [...]

[II sentimento morale] e il principio dominante nell'indinzzo del libro disegnato: il
pnncipio da cui prende le mosse, il principio al quale si informa nello svolgimento, il
principio che lo animerä dal frontespizio alia chiusa della pagina finale.

Ma come? diranno, se non ci sono neanche accennate, nonche nominate, le virtü, 1

vizi, il nome d'Iddio e via discorrendo! Adagio e intendiamoci. Le virtü ci sono, e c'e
la bontä infinita che da D10 emana e si espande e si nversa in seno al creato, compene-
trando ogm corpuscolo, ogm molecola, ogm atomo; ma esse virtü non vi appariranno in
veste anda di precetti dommatici, somman e sterili; questo no. [...] Gli argomenti morali
h forniscono le novelle e la storia. II sentimento morale va svegliato e cresciuto per forti
esempi, come diceva quel prodigio d'ingegno ch'era il buon Vico, [...] lo pratico quel
d'oltremare che dettö leggi al fulmine: lo insegnarono da ultimo con rara e vasta dottn-
na l'Herbart e lo Ziller. Concludiamo: la morale nella scuola ci vuole, altro se ci vuole,
e quanta! Ma perche l'insegnamento morale sia fecondo di germi che fruttino, bisogna
che si spastoii dal freddo dogmatismo e pigli fiamma e fuoco da' forti esempi. E questi
esempi? Li forniscono i racconti popolari e storici.

1892: II Novellino53

E il primo dei manuali affidati alia guida di Silvio Maurizio; il volume per la seconda

classe e innovativo giä nel titolo. Accompagna il libro vero e proprio un'innovativa
Guida per gli insegnanti, 55 pagine con indicazioni pedagogiche e linguistiche. Per

alcune letture, in base ai «gradi formali» dell'istruzione secondo il metodo Herbart-
Ziller, viene indicata passo per passo la «preparazione modello» della lezione.

II manuale, di 88 pagine, propone 54 tra letture, dialoghi e poesie. La lingua e cu-

rata e si distingue dallo stile alle volte rude dei manuali precedenti; per favorire una
giusta pronuncia si arriva fino all'artificio di scrivere in corsivo le vocali chiuse, in

grassetto quelle aperte.
Ecco due esempi, tolti dalla Guida il primo, dal manuale l'altro.
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2

Chi volesse compendiare in nno specchietto sinottico i
compiti assegnati dalla Cronaca al libro di lettnra, direbbe:

II libro di lettnra rechi materie che offrano all'insegnante
il destro di cayarne:

1. delle nozioni oggettive o di cose (il fanciullo dev' essere
messo in relazione col mondo esteriore: erudizione
della testa);

2. nozioni di morale (il fancinllo deve cominciare a eom-

prendere il mondo interiore: educazione del cuore);
3. nozioni di lingua che abilitino 1' alunno ad esprimere

le nozioni acquisite (studio formale).
Intesi nel principio. Rispetto alle materie concluderemo

quindi che avendo esse ad erudire la testa, educare il cuore
e somministrare alia mente i termini e le forme da ritrarre
i pensieri ed i sentimenti, converrä dividere il libro in tre
parti, assegnando alia 1*- alcune spiegazioni di oggetti, alia
2*- un sistema di precetti morali, alia 3*- un trattato di gram-
matica, una raccolta di frasi, una dissertazione retorica o

giü di 11. Giustissimo: in apparenza, non c' e che dire. Cosl

dal pih al meno intesero ed attuarono la scuola i nostri vecchi
di buona memoria, e chissä che il loro metodo non sia tuttora
la Stella polare di parecchi istituti Possibilissimo: anche le
sorbe voglion del tempo a maturare!

Mah ecco spuntare un benedetto mah che ci gnasta
le uova nel paniere.

La pratica, la lunga pratica di anni ed anni ha svelato
all' occhio vigile dell' osservatore pedagogista che esercitan-
dosi la lettnra delle materie nell' ordine esposto sopra, qnella
lettura delude le speranze del maestro e fallisce; perche in-
vece di destare 1' interesse alle materie, 1' amore alio studio,
essa Ii soffoca nel germe, comprimendo 1' attivitä del bimbo;
fallisce, perche tarpa 1' ali della fantasia, inceppa e mortifica
1' ingegno, isterilisce la mente e inaridisce il cuore. Ahi,
triste scoperta; dispetto e scoraggiamento! Aver sudato e

2

II topo in trappola.
„Oh! dove andate con cotosta trappola P" domandarono

Rosina e Giulietta alia signora Gemma.

„Vado al flume ad annegare un topo."

„Poveretto! Yoi l'annegate? K cosi carino! Guardate

come saltella intorno al tenitoio; come sgambettain qua e in

Ii, sporgendo il musino di fra le gretole; come volteggia che

pare un lampo!"
„Bellino davvero! Gli sta cosi bene il color cenere!

E il pelo: ha il pelo äderente e cosi morbido e lucido che

par lavato."

„Come? Voi non sapete, bimbe, che i topolini si lavano

spiluccandosi piü volte il giorno?"

„Ecco, che apre la bocca! Forse vorri spiluccarsi. No,

no: esso stride; striderä, pfercht 6 imprigionato."

„Che dentini luughi, sottili ed aguzzi!"

„Ma que' dentini fan del male, vedete! Con quei dentini

il topo vi rosicchia le camice, i fazzoletti, le lenzuola, tutta

la biancheria: con quei dentini i topi forano i sacchi, portan

via le castagne e il grano e se Ii spizzicano: con quei dentini

essi bucano gli armadi e le credenze, e guai! se vi trovano

il lardo od il formaggio. Del formaggio essi rodono un bueo

nella roccia tanto da potervi passare; poi v'entrano e

buona notte formaggio!"

Ei fc per questo che l'avete trappolato cotesto topolino?"

„Sicuro. Mi k mancato il gatto; e ho dovuto tendere la

trappola. II birichino d'un topo m' aveva sconciato il piü bei

salame che tenevo in cantina."

Ii volume scatena un putiferio tra fautori e detrattori. Alcuni errori ortografici sfuggi-
ti al proto (il volume e stampato a Coira), ma soprattutto i brani La capra e la mona-
ca, nonche Cuor sensibile e cuore insensibile danno la stura alle recriminazioni e alle
lamentele. Se ne occupano le conferenze magistrali regionali, ne parlano i giornali
della capitale, ma soprattutto «II Grigione Italiano». Ecco alcuni stralei, ricordando
che «Der Freie Rhätier» e l'organo di stampa liberale e che il «Bündner Tagblatt»
segue in quegli anni una linea conservatrice:

Alla conferenza magistrale, che ebbe luogo a Grono il 12 novembre, questo libro di
lettura fu raccomandato caldamente da molti maestri. Secondo il parere di alcuni e ad-
dirittura un modello d'un libro scolastico. Vedi Rhätier N. 270.
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Alia conferenza magistrate del 17 novembre, tenuta a Stampa, fu constatato, che tl
detto libro era giä introdotto in quasi tutte le scuole della Bregaglia. II corrispondente
del Rhatier, N. 276, vi aggiunge quanto segue: Che dtfferenza tra d vecchio libro di let-
tura e questo nuovo! II nuovo eleva l'anima del lettore at cielt, con quei nobili sentimen-
ti, con quella sana e hmptda morale che nsultano da ogni versetto, da ogni proverbio di
questo libro, scritto in lingua pura e corrente [...].

Nel Tagblatt, N. 184 c'erano due cornspondenze dalla Mesolcina, che traduciamo in
parte: L'oggetto principale della conversazione di questi giorni, forma qui e nella Valle
di Calanca il contenuto in parte assai piccante del Novelhno, che e un nuovo libro di let-
tura per le classi infenori delle scuole italiane gngioni. Che prodotti veramente ndicoli,
da pure alia luce l'odierna sapienza pedagogica. La Libertä, un foglio ticinese, tiro giä a
dovere le orecchie a questo hbncino.54

La disputa, lungi dall'essere terminata, si sposta su un piano etico-filosofico. II
«Bündner Tagblatt» del 20 dicembre 1892 attacca:

Schliesslich noch ein Bedenken, und zwar kein geringes. Das neue italienische Lesebuch

krankt am nämlichen Übel, wie überhaupt die ganze pädagogische Richtung, die

gegenwartig in Graubunden tonangebend ist. Dieselbe mag in methodischer Beziehung
manche Vorzuge haben; es ist aber leicht zu merken, wie sie das positive Christenthum
und überhaupt jede geoffenbarte Religion möglichst zu ignorieren und folglich zu
verdrangen sucht."

II «Freie Rhätier» rispondepochi giorni piü tardi (22 dicembre 1892):

Arbeitsam muss man sein wie die Rosina [la protagomsta di un brano del Novellino];
denn die Arbeit verschafft uns Ehre, Reichthum und verhilft uns zum Glücke, dem Endziel

aller Menschen! Wie viel Moral, wie viel Christenthum ist also in diesen kleinen
Stucken enthalten. Diese Ausflusse christlicher Religion prägen sich fest ein, denn die
Sprüche und Gebote sind mit dem konkreten Beispiel verwachsen, sie haben bei der
Behandlung der Erzählungen zu feste Wurzeln gefasst [...].s6

Scrive infine «II Grigione italiano» del 18 marzo 1893: «II Consiglio di Educazione
ha deciso addi 13 Marzo, di procedere tosto ad una nuova edizione del Novellino,
tralasciando quei capitoli che maggiormente urtano contro la morale e di ritirare gli
esemplari della prima edizione».

Un escamotage salva "capra e cavoli": alle copie ancora in magazzino si tagliano le

pagine dei brani incriminati, incollandovi dei testi sostitutivi che non collimano perö
in lunghezza con quelli sostituiti; la manipolazione genera un'insolita numerazione
delle pagine (- 10 - na - nb - 12a - 12b - 13 -), ricordo dt una battaglia che e appena
iniziata.

La decisione di disporre di testi didattici uniformi dal punto di vista tematico per
tutte le regioni linguistiche crea una forte tensione (soprattutto) tra le scuole cattoli-
che della Surselva e il Dipartimento dell'educazione, tensione in cui si fondono aspet-

ti confessionali, politici e linguistici (il futuro del romancio), ma anche sensibilitä
diverse. Robinson e i Nibelunghi, in questa fase del Kulturkampf retico, soccombono

a Sigisberto nella ReziaJ7
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II piano di studio del 1894 dichiara obbligatorio l'insegnamento del tedesco nelle
classi romance (sei leziom settimanali a partire dalla IV classe), ma non in quelle
di lingua italiana; il tedesco fa perö parte del canone delle leziom giä da decenni in
parecchie sedi, in quanto importante per ragioni di carattere politico e commerciale,

ma anche indispensabile per accedere alia Scuola cantonale. E il caso anche per gli
studenti della "Prenormale" a Roveredo, che vengono preparati alla frequenza della
Scuola magistrale a Coira utilizzando un manuale creato appositamente per loro da

Hans Erni.

1896: Der Anfang des deutschen Unterrichts an italienischen und romanischen

Schulen58

II fascicolo e curato da Hans Erni, docente alla "Prenormale" di Roveredo. Dal pun-
to di vista metodico rifugge dal sistema grammaticale in uso, basato sullo studio si-

stematico di tabelle e paradigmi, fondandosi mvece sul metodo induttivo o naturale.

1900: Leitfaden für den ersten Unterricht im Deutschen59

II Piccolo Consiglio dichiara il manuale «testo didattico ufficiale per le scuole romance

e italiane». Nel 1901 e 190z escono il secondo e il terzo volume.
UteWAnnuario dell'Assoaazione degli insegnanti del 1904 Tommaso Semadem

presenta il nuovo libro di testo affermando tra l'altro:

II metodo adottato dal nostro manuale e il metodo induttivo [...] ed e agil antipodi del
vecchio sistema scolastico (medioevale) o sistema deduttivo e grammaticale. [...] Grand
e aderente ai gradmi formali (formale Stufen des Unterrichts). [...] Preparato il terreno,
vi si semina. Si presenta un oggetto qualsiasi in natura o m figura e si descrive con do-
mande semplici e adeguate all'appercezione e intelligenza del fanciullo [...].

Negli anm a cavallo del 1900 escono a ntmo quasi annuale 1 manuali per la lettura e

i fascicoli per l'aritmetica.

1897: Libro di lettura per le scuole elementari del Grigione Italiano: II anno
scolastico60

II pnmo della lunga serie di manuali e curato da Marietta Nicola e da Antonio To-

gnola. Come stabihto nel concetto tra il prof. Silvio Maunzio e il Consiglio dell'edu-
cazione nell'accordo del 1890, il filo conduttore per la seconda classe e la stona di
Robinson.

Alcune considerazioni pedagogiche basilan sono esposte nell'introduzione e avran-
no valenza anche per 1 manuali seguenti:

Ii secondo libro di lettura contiene tutta la materia per l'insegnamento morale civile e
le piü importanti matene della storia naturale. Non si espose tutta la materia contenuta
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nel programma da trattarsi segnatamente per ovviare all'inconveniente che alcuni
maestri rimarrebbero avvincolati alle parole del libro e farebbero mandare a memoria 1

bram di lettura, mentre Palunno va abituato a leggere da quel gran libro che e la natura.
Parole vane si sostituirebbero alle cose da se stessi osservate [...].

La seconda parte del libro presenta bram di lettura in prosa e in poesia, che si atten-
gono strettamente, in ossequio al pnncipio della concentrazione, alle matene dell'inse-
gnamento morale civile o della stona naturale e che saranno trattati esclusivamente nelle
lezioni di lingua [...].

Va senza dirlo che la storia naturale m questa etä deve basare unicamente sull'intui-
zione. Cio che gli alunni stessi non hanno veduto, udito e sperimentato sarä escluso da

questo insegnamento. Nelle lezioni di lingua verranno percio trattati, dei bram di lettura
esposti, solo quelli, ll cui contenuto e giä noto all'alunno, grazie alia propria osservazio-
ne. Laddove manca l'intuizione, non si tratterä nulla, ne nelle lezioni di storia naturale,
ne in quelle di lingua [...].

Sia detto per maestri non bene addentro nel pnncipio della concentrazione, che le

materie riferentisi ad altre, vanno trattate nell'insegnamento solo dopo queste. Un og-
getto di storia naturale sarä trattato in questa lezione solo dopo che ne fu fatto parola
nell'insegnamento morale civile. La costruzione delle case, esempligrazia, e 1 relativi me-
stien seguiranno nelle lezioni di storia naturale dopo che fu raccontato come Robinson
costrusse la sua abitazione e la pose in assetto [...].

Nelle scuole complessive ed anche in quelle divise gli alunni vanno occupati, la mag-
gior parte del tempo di scuola, con lavori in iscritto [...]. II ricopiare macchinale che si
riscontra in molte scuole [...] e che lascia davvero ll tempo che trova, apportando danno
maggiore dell'utile, bandire si dovrebbe ognor piu dalle nostre scuole [...].

Gh e la stessa cosa della terza specie di esercizi: hanno essi non solo lo scopo di eser-
citare l'alunno nel retto uso della lingua, ma implicano l'esigenza per l'alunno di saper
distinguere l'essenziale dal non essenziale, I'importante dal meno importante.

Tra il 1898 e ll 1904 escono in ordine, anno per anno, i manuali di lettura per tutte
le altre classi, dalla III classe all'VIII, con un'interruzione nel 1903.

Anche se i manuali si rifanno a quanto concordato giä nel 1890, sono attualizzati
nei contenuti, alle volte decurtati degli elementi estranei al "modo di sentire" gri-
gionitaliano; e il caso di alcuni brani dei Nibelunghi che, secondo i piani del 1890,
dovevano essere usati solamente «in caso di bisogno». II filo conduttore rimane perö
uguale, vale a dire quello di offrire all'insegnante, in omaggio al principio della

«concentrazione», i testi di carattere storico, geografico-economico, scientifico e linguisti-
co (prosa e poesia) per le classi dalla III all'VIII, per un monte-ore di quindici lezioni
settimanali (tre d'insegnamento «morale civile» e storia, tre di geografia, due di scien-

ze naturali, sette di lingua materna).
Tutti i volumi sono compilati da Marietta Nicola in collaboraztone, a turno, con

altri insegnanti (Tognola, Picenoni, Paravicini). La vahditä dei manuali e indiscussa;
la qualita linguistica dei testi e anche adeguata, benche alcune parti siano tradotte
dal tedesco.

Un'occhiata al volume dell'VIII classe (350 pagine!), compilato per gli alhevi che

lasciano la scuola ed entrano nel mondo del lavoro, da un'idea del livello hnguistico e

delle nozioni trasmesse. Novanta pagine sono dedicate alia storia (dal 1650 al 1870),
trenta alia geografia generale ed economica, un centinaio alle scienze, 120 alle letture
(prosa e poesia: Leopardi, Giusti, Manzoni, De Amicis, ecc.). Dunque: chi vuole,
pud! Ecco due pagine, una di storia, 1'altra di scienze.
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governativi. A capo d'ogni cantone stava appunto uno di
codesti governatori. La piü alta autorita giudiziaria era una

suprema cortc di giustizia, che, come le altre, funzionava per
tutta la Svizzera.

4. II 12 aprile 1798, per ordine del comraissario fran-
CC8P, si radunarono i deputati della repubblica Elvetica nel

palazzo governativo di Aarau. Erano peröpresenti i deputati

di soli dieci cantoni; perche, se bene la novella costitu-
zione contenesse taute meravigliose innovazioni, i cantoni
rurali non vi si potevano adattare, e sapeva loro di amaro
ia rinuncia alle vccchie landsgmeinden (assemblee popolari),
cui si annodavano taute rimembranze soavi; e oltre a eiö

credevano che il „libruncolo dell'Ochs", com'essi chiamavan
la costituzione elvetica, profanasse la religione.

A poco a poco, l'entusiasmo per i Francesi svani anch1

nei cantoni che avevano accolto con iibero trasporto le ri-
forme. Ed era naturale. II generale Brune avea lanciato
molti proclami fra le genti assetate di liberta, e col fascino
della parola aveva fatto slanciare gli oppressi con magna-
nimo ardimento verso la meta che i nuovi principi additavan

come faro eccelso; s'era pure ingegnato di acquietare i ti-
morosi. II linguaggio dell'azione, troppo discorde dalle
parole, dopo la caduta di Berna, moströ quanta fede si potesse

prestare alle lusinghevoli promesse dei Francesi, e benche

d^unque si rizzassero alberi di liberta, il popolo svizzero,
yistosi cosi ignobilmente gabbato, non a'illudeva piü, e intuiva,
nella disperazione deiPimpotenza, che la sua dolce terra era
caduta nei lacci d'una prepotente ed avida signoria straniera.

5. Dopo il suo ingresso in Berna, Brune fece apporre
il suggello al tesoro dello stato e a tutte le cose pubbliche.
Sette milioni di franchi caddero in preda ai vincitori: un
milione e mezzo fu intascato dal generale, e il resto, Ell e

il 12 marzo, fu trasportato a Parigi su undici carri tirati
da quarantaquattro cavalli. A Berna furono pure rubati
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4. Tanto le cave di granito come quelle di gneiss for-
niscono un buonissimo materiale da costruzione. I blocchi
di granito servono per far monumenti, rispettivi piedestalii
e colonne. Giä gli antichi Egizi se ne servivano per la
costruzione dei loro obelischi.

30. Come si saran formate le Alpi?
1. L'Universo e il gran libro di cui, per noi, la Terra

e la prima pagina. E alPuomo fu dato ingcgno da poterla
studiare. Come egli si sent! d'aver questo ingegno, ci si

mise; e via, via, giunse ad acquistarne tanta conoscenza,
che ora sa darsi la ragiouc di molte cose avvenute nelle
eta lontanissime, in cui nessuno viveva ancora.

2. Deve essere stato un tempo che la superficie della
Terra non era solida come e adesso. Le durissime rocce, che
noi stentiamo tanto a rompere, saranno state come una pasta.
Allora questa superficie, che vediamo cosi be I la c varia,
doveva essere come una fornace, nella quale si fossero fusi
i materiali piü diversi,-pictre e metalii. E da quelle masse

infuocate, bolleoti, dovevano sollevarsi turbini di vapori.
Intanto la Terra andava rotando nello spazio, avvolta in
quei turbini. Passarono cosi milioni di secoli; ma finalmento,
alia superficie di quella massa sorse, cominciö a formarsi

una sottiie crosta solida.
3. Poi quei vapori d'acqua, che avvolgevano ancora la

Terra commisti alParia, cominciarono, pel rafFreddamento, a

trasformarsi in piogge a diluvio. E queste, cadendo snlla
superficie della Terra, formarono i primi mari, mcncre che,

per gli interni commovimenti deila massa terrestre, la crosta

qua si sollevava, 1k s'abbassava, altrove si spaccava. E dalle

spaccature erompevauo materie ancora fuse che si ammonta-

vano suila superficie. Perciö questa diveniva ineguale, e si

formavano nei primi mari, le prime terre e le prime montagoe.

Anche per l'aritmetica vengono stampati i fascicoli per le varie classi. Si tratta di
traduzioni e adattamenti di quelli creati per le classi tedesche dal prof. Florin, do-
cente alia Scuola magistrale, garante della qualitä metodica. Da traduttore funge
Adolfo Lanfranchi (1868-1960) che, nel dopoguerra, sarä incaricato della compi-
lazione della nuova generazione di fascicoli. Ecco due pagine tolte dal manuale per
la settima classe.61
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40. Da 25 Cg di ciliegie B. ricavu 2 \ 1 di Kirschwasser. Quante
ciliege gli occorrono per averne 3,5 El?

41. La signora Giulia compera 33 m di tela per 25,40 fr e fa
fare con questa una dozzina di camieie. Quanto le costo la
tela per una camicia?

42. La signora Maria fece venire 34 m di tela per 28,20 fr. Per
porto dovette pagare 0,40 fr. Quanto le deve la signora B,
alia quale cedette 15 m di quella tela!

43. Domenica calcola che una dozzina di camicie le costi 42,50 fr.
Fattura, refe e bottoni importano 16,20 fr. Quanto costö
1 m della tela adoperata per quelle camicie, se ce ne vollere
2| m per ciascunat

44. La provvista di fieno di S. basta per 220 giorni, colla razione
giornaliera di 13 £ Cg per vacca e un totale di bestiame che
eguaglia nel consumo-8 4 vacche. Quanto tempo durerebbe
quel fieno, se la razione fosse inveoe di 12,800 Cg e tutto
ii bestiame eguale a 8 f vacche

45. Martino calcola che per tutto il suo bestiame gli occorra la
stessa qnantita di foraggio che ci vorrebbe per 8 4 vacche.
Colla razione giornalieta di 15 Cg di fieno per vacca, la sua
provvista gli durerebbe 200 giorni. Dopo 50 giorni egli compera

una vaccherella che consuma giornalmente | della
razione di una vacca. Per quanto tempo gli basta il fieno t

46. IL consumo di foraggio pel bestiame che R. possedeva al 1.
novembre 1903 veniva eguagliato a quello occorrente per
91 vacche. Egli calcolo che il suo fieno bastasse sino al
15 maggio 1904, con una razione giornaliera di 12 £ Cg per
vacca. Ai 31 gennaio 1904 vendette una manzetta ed una
piccola vacca. iL cui consumo di fieno si poteva eguagliare
a quello di 1 £ vacca. Quanto tempo gli dnrerä la provvista
di fieno, se dalla vendita dei due eapi in poi aumento la
razione a 14 Cg?

47. Per costrurre un canale d' irrigazione luugo 250 m, largo
40 cm e profondo Jm 4 lavoranti impiegano 15 giorni, lavo-
rando 10 ore al giorno. In quanto tempo 6 lavoranti costrnr-
rebbero un altro canale lungo 300 m, largo 45 cm e profondo

f m, facendo la giornata di 9 ore?
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18. Un contadino nelT estate del 1901 mandö in alpe 4 vacche.
Alia prima spartizione dei latticini ricevette: 35,5 Cg di burro
che valeva 2,60 fr il Cg; 68,5 Cg di formaggio a 80 cen;
28 Cg di ricotta a 18 cen. La seconda volta ebbe : 221 Cg
di burro a 2,40 fr; 45 Cg di formaggio a 80 cen; 13 Cg
di ricotta a 15 cen. Siccome egli non mandö in alpe maiali,
gli vennero abbonati 7,50 fr pel siero. Egli dovette pagare
inoltre 9,50 fr pel salario al pastore e tassa di pascolazione
per ogni vacca. a) Calcola la rendita netta delle 4 vacche!
b) La rendita netta di ogni vacca in media! c) Quanto rese
(netto) il latte al litro, se le 4 vacche ne diedero durante tutto
T alpeggio 1 800 litri

19. C. ha due vitelli che potrebbe vendere il 1. maggio per 72 fr.
Invece li ingrassa. Egli da a ciascun vitello in media
giornalmente 10 1 di latte intiero e 1 Cg di pane a 30 cen. Ai
20 di giugno li vende al macellaio Z. a 1 fr il Cg, peso
vivo, che risultd essere 312 Cg. Quanto rese al litro il latte
che C. diede ai due vitelli?

20. Se di quel latte, invece di darlo ai vitelli. n' avesse fatto
burro e formaggio, avrebbe potuto ricavare: 351 Cg di burro
a 2,80 fr; 72 Cg di formaggio a 80 cen; siero per 8 fr.
a) Quanto gli avrebbe reso 1 1 di latte b) Del quanto per
cento ö superiore la rendita del latte consumato nell' ingrasso
dei vitelli, che se fosse stato convertito in burro e formaggio V

21. In base alle seguenti note, devesi caicoiare quanto costa a
G. 1 Cg di carne della vacca da lui ingrassata e macellata,
non tenuto conto del suo lavoro, consumo di attrezzi ecc.
Compera la vacca ai 10 nov. 1900 per 230 fr. La tiene ad
ingrasso dal 10 nov. 1900 al 10 marzo 1901. Foraggio
consumato: Ogni gioruo 15 4 Cg di fieno e guaime a 6,80 fr
HQ; 11 Cg di crusca all cen; 25 gr di sale a 11 cen
il Cg. Fitto del capitale al 4 %• Macellata la vacca, si ebbero:
Pelle 38 Cg a 70 cen: grasso 18 Cg a 80 ceil; testa 6 fr;
interiora (trippa, fegato ecc) 13,50 fr; carne 215 Cg.

22. Un contadino vuol caicoiare quanto gli vien a costare 1 Q
di patate raccolte nel 1902 dal suo campo in « Solgo ». II
campo 0 lungo 125 ni, largo 40 111 e gli costa 45 cen il m'.
I. Uscite: a) Interesse del capitale al 3 £ %• &) Lavoro:
Ai-ature ed erpicature 40,50 fr; seminagione 26,50 fr; sar-
ohiature 5 persone, 2 giornate a 8,50 fr per giornata; rin-
valzamento 15,75 fr; per cavarle e sceglierle 25 giornate a

Nell'introduzione a questo articolo si e affermato che i testi didattici ufficiali sono
anche un metro per valutare l'attenzione che i politici cantonali riservano alle mino-
ranze linguistiche. Quali considerazioni si possono trarre in conclusione?

Sicuramente che nei primi decenni - eccezione fatta per il volume del 1838 curato
da Carisch a nome della Societä scolastica evangelica - la scuola grigionitaliana e del

tutto negletta; la situazione migliora decisamente dopo il 1840, grazie soprattutto
all'attivita di Tommaso Lardelli. Una normalizzazione si registra purtuttavia sola-

mente nell'ultimo decennio del XIX secolo: l'ultimo Libro di lettura della serie curata
da Marietta Nicola esce nel 1904.

D'altro canto, osservando la situazione in ottica cantonale, e doveroso sottolineare
lo sforzo profuso nel settore dei testi didattici dopo la creazione del Dipartimento
dell'educazione nel 1894: tra il 1895 e il 1905 vengono stampati per le tre regioni
linguistiche - oltre ad altri manuali e fascicoli - in totale trentun libri di lettura in
sette varianti linguistiche!



Uno sguardo ai testi didattici nostrali dell'Ottocento e 93

Postilla

In base al concetto della «concentrazione» e necessario integrare nelle lezioni di

lingua madre lo studio della storia, della geografia e delle scienze; e infatti i vari manuali

per la lettura propongono i testi di riferimento per le varie materie.
Nell'anno 1895, sulla rivista «L'Educatore della Svizzera Italiana», appare l'arti-

colo Ii libro di lettura scritto dalla maestra airolese Orsolina Pedrini,61 che prende lo

spunto dalla sostituzione nelle scuole ticinesi dei manuali di lettura del Tarra (usati
anche in alcune scuole grigionitaliane) con quelli del Cipani. Ecco uno stralcio della
lettera:

[...] II nuovo programma [ticinese] vuole che nelle lezioni di lingua si diano nozioni di
storia naturale, di fisica, di geografia, precetti di galateo ed igiene ecc. [...]. Ma a questo
punto mi viene spontanea una domanda: II libro di lettura non e soprattutto destinato
all'insegnamento della lingua materna? all'educazione del cuore? all'avviamento a ben

parlare e comporre? A me sembra dunque che esso debba essere anzitutto un libro di
pregevoli modelh di lingua, un libro, le cui letture, pur mirando ad abituare il fanciullo
all'osservazione ed a sviluppare il raziocinio, s'indirizzino perö al cuore di lui, svolgano
il suo sentimento, gl'ingentiliscano l'animo...

Nelle scuole grigioni e in quelle ticinesi si usano testi diversi; i problemi sono perö
comuni. Le oscillazioni del pendolo della pedagogia sono inarrestabili: dall'articolo
fa giä capolino il germoglio che preannuncia le nuove tendenze didattiche col necessario

corollario di manuali adeguati.

Bibliografia
Aa.Vv., Storia dei Grigioni, 3 voll., Pro Grigioni Italiano - Edizioni Casagrande,
Coira / Bellinzona 2000.
Rinaldo Boldini, Tentativo di storia della scuola mesolcinese, in «Quaderni grigioni-
taliani», 1946-1947, nn. 1 e 2.

Piero Stanga, La scuola popolare roveredana, in «Quaderni grigionitaliani», 1992,
n. 4 / 1993, nn. 1 e 2; pubblicato anche in volume: Tipografia Menghini, Poschiavo

1993.
Riccardo Tognina, Appunti di storia della Valle di Poschiavo, in «Quaderni grigionitaliani»,

1964, n. 4 / 1965, nn. 1,364/ 1966, nn. 1, 2 e 3 / 1967, nn. 1-4; pubblicato
anche in volume in forma ritoccata e aggiornata: Tipografia Menghini, Poschiavo

1971.



Gustavo Lardi

Gion Deplazes, Geschichte der Sprachlichen Schulbücher im Romanischen Rheingebiet,

Caritas-Verlag, Luzern 1949.
Chantal Marti-Muller, Bündner Volksschule im Wandel, Desertina Verlag, Chur

2007.
Peter Metz, Herbartianismus als Paradigma für Professionalisierung und Schulreform:

Ein Beitrag zur Bündner Schulgeschichte der Jahre 1880 bis 1930 und zur
Wirkungsgeschichte der Pädagogik Herbarts und der Herbartianer Zilier, Stoy und
Rein in der Schweiz, Peter Lang, Bern u.a. 1992.
Peter Metz, Geschichte des Kantons Graubünden, Calven Verlag, Chur 1993.
Martin Schmid, Die Bündner Schule, Verlag Oprecht, Zürich 1942.

Note al testo
' Tommaso Lardelli, La mia biografia con un po' di storia di Poschiavo nel secolo XIX: scntta nel

mio 8o.mo compleanno, a cura di F. Iseppi, Tipografia Menghim, Poschiavo 2000, p. 39. Tommaso
Lardelli (1818-1908), maestro e ispettore scolastico, assume svariati incanchi pubblici a livello comu-
nale, cantonale e federale.
2 Friedrich Pieth, Storia della Svizzera per le scuole dei Grigioni, tradotta e adattata per uso delle
scuole itahane del Cantone dal Dr. F. D Vieh, Manatschal, Ebner 8c Cie., Davos 1933, vol. II, p.

171.
3 Fra 1 numerosi e lodevoli esempi di scuole confessionali si menziona quello della Calanca legato
a don Stefano Silva, descritto in diverse pubblicazioni: Rinaldo Boldini, Tentatwo di storia della
scuola mesolctnese, in «Quaderni gngiomtaliani», 1947, n. 2, p. 123; lo studio e giä apparso in Ge-

denkschnft zum zjjahngen Bestehen des Katholischen Schulvereins Graubunden, in A.G. Bundner

Tagblatt, Chur 1945. Ulteriori informazioni: Arnoido M. Zendrallj, Don Stefano A Silva, in «Quaderni
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6 Aa.Vv., Enciclopedia itahana della pedagogia e della scuola, Curcio, Roma 1970, vol. 3, p. 470.
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1836-1848). Nel 1993 e uscita la sua autobiografia: Ruckblick auf mein Leben. Autobiographie eines
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qui «Consiglio dell'educazione», in analogia a quanto praticato in Aa.Vv., Storia dei Grigiom, Pro

Grigiom Italiano - Edizioni Casagrande, Coira / Bellinzona 2000.
18 Bekanntmachung - Der Erziehungsrath an sammthche Vorsteher und Gemeinden, 29. November

1838, Archivio di Stato dei Grigiom, XV 15C/16.
19 Cfr. Tabellarische Darstellung des Zustandes sammthcher Gemeindeschulen im Kanton
Graubunden,, 1841. Oltre all'introduzione ncca di mformazioni, ll volume presenta - scuola per scuola

- una ncca panoramica di dati: popolazione e numero di allievi, autoritä, fondi scolastici, locali sco-

lastici, durata della scuola, salario dei docenti, matene d'insegnamento e testi didattici disponibih.
20 Cfr. Consiglio dell'educazione ai Comuni, 1843, Archivio di Stato dei Grigiom, XV i6b/n6.
21 Tommaso Lardelli, Canzonette per le scuole Hakane nel Grigione, S. Benedict, Coira 1841.
22 Racconti morah scelti dai mighori scrittori itahani ad uso dt lettura per le classi elementari, Otto,
Coira 1843.
23 Elementi grammaticah della lingua tedesca ad uso della gioventü itahana, Fratelli Sutter, Coira

1844.
24 Tommaso Lardelli, Nozioni di grammatica tedesca con una collezione di esercizt pratici ad uso
dello studio elementare - Seconda edizione riveduta ed aumentata, F. Gengel, Coira 1876.
25 Consiglio dell'educazione ai Comuni, 30 ottobre 1844, Archivio di Stato dei Grigiom, XV 15C/30.
16 «II Grigione Italiano» del 21 gennaio 1853, oltre a proporre un corposo articolo Sui vantaggi
dell'istruzione popolare, parla con toni tnonfahstici di un incontro fra maestri delle due confessioni:
«Domenica scorsa ebbe luogo un'appanzione per molti inaspettata e sorprendente, che Poschiavo non
vide giammai per lo innanzi, che nei decorsi tre secoli forse si era neppure immaginata o almeno si

sarebbe creduta impossibile. I Maestri delle due Confessioni si radunarono per la prima volta ad una
amichevole Conferenza scolastica. Pel nostro paese e questo certamente un gran passo nell'evangelica
tolleranza. [...] Dio voglia che I'oltramontanismo, o ll demone della discordia non vengano mai piü a

turbare la bella armonia. Possano 1 cuori sempre piü avvicinarsi, sieche noi abbiamo almeno la conso-
lazione di dire: Intolleranza religiosa! Tu hai fatto troppo del male; la tua ora e suonata: va e ti perdi
nell'eterno obblio!». Da un comunicato apparso nel numero del 28 gennaio 1853 emerge perö che

«[...] l'umca cosa a cui aderi ll Parroco e Consiglio scolastico si fu che un qualche Maestro dell'Istituto
Menghim, convemssero con alcuno de' Maestri riformati, per trattare della scelta di certi libri di testo,
come di Antmetica, di Geografia e di Storia Patria, de' quali mancano ancora le nostre scuole. Tanto
e nulla piü». De facto l'era delle scuole confessionah a Poschiavo si chiuse nel 1969, de iure nel 1972
con l'accettazione della nuova legge scolastica comunale.
27 Sebastian Zuberbuhler (1809-1868) e ll primo direttore tra ll 1852 e ll 1861 della Scuola
magistrate riunificata. Suo e ll primo piano didattico cantonale (1856) che segna in modo tangibile lo
sviluppo della scuola grigione.
28 T. Lardelli, La mia biografia, cit., p. 68.
29 Circolare ufftciale at Consigh scolastici dt tutte le comunitä del Distretto Moesa, 6 marzo 1875
(BCG Bg 5:28). Presumibilmente quale reazione alla circolare, don Antonio Riva, rettore del Collegio
Sant'Anna, che collabora a piü nprese ai "corsi di npetizione", ll 20 marzo 1875 invia una circolare
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ai docenti del distretto Moesa annunciando «nel modo piü formale e solenne che da questo punto 10

nnuncio e cesso di essere Presidente della Vostra Conferenza Magistrale». La circolare documenta
ll solco che si sta sempre piü allargando tra le due concezioni scolastiche, quella laica «sgraziata
scienza moderna che vorrebbe la scuola atea e materialistica» e quella d'impronta confessionale.
Cfr. BCG Bg 6:6.
30 Theodor Wiget (1850-1933) e direttore della Scuola magistrale (1880-1889), presidente dell'As-
sociazione cantonale dei maestri e curatore del relativo Annuario, nel quale da spazio anche ad autori
grigionitaham (Maurizio, Crameri, Janner, Coretti, Puorger, Fulvio Reto, ecc.); e anche redattore dei

«Bundner Seminar-Blatter».
31 T. Lardelli, La mta btografia, cit., pp. 55-56.
32 Ignaz Scherr (1801-1870) e autore di svanati libn di testo utilizzati in van cantoni della Svizzera
Orientale.
33 Hermann Zahnnger (1823-1880), nato a Thusis, e docente, ispettore scolastico, redattore; nveste
cariche politiche e assume un incarico amministrativo nel periodo della costruzione della linea ferro-

viaria del Gottardo; questi aspetti pratici si rispecchiano nei suoi fascicoli per l'aritmetica.
34 T. Lardelli, La mta btografia, cit., p. 57.
35 Ltbro dt lettura per la seconda classe delle scuole elementari itahane del Cantone Grtgtone - Edito

per cura del Consigho dt Educaziorte, Dai tipi degli eredi qd. A. T. Otto, Coira 1855. L'autore (o gh

autori) del volume non sono indicati. Per la compilazione del libretto dt lettura «II Grigione italiano»
del 22 febbraio 1854 parla comunque dell'incanco conferito dal Consigho dell'educazione al «Signor
Benedetto Iseppi colla collaborazione di quegli italiani istituton le cui cogniziom e capacitä egli trovi
bene di associarsi».
36 Prtmo ltbro dt lettura per le scuole elementari itahane del Cantone de' Grigiom - Edito per cura
del Consigho di Educazione, Litografia di Samuele Fisler, Poschiavo [1855].
37 Letture per la III e IV Classe delle Scuole Elementari Itahane del Cantone de' Grigiom - Edito

per cura del Consigho di Educazione, C01 tipi di Giov. Ant. Pradella, Coira 1858. Sovente 1 concetti
di "classe" e di "anno scolastico" si sovrappongono in quanto Pinsegnamento si svolge di regola in
seziom pluriclassi. In questo caso la III classe raggruppa ll 50 e 6° anno scolastico.
38 Letture per le Classi Medte e Superiori delle Scuole del Popolo Svizzero disposte per esercizio

contemporaneo di Lingua e delle Cogniziom realt - Parte prima - Edizione pelle Scuole itahane dei

Grigiom, dietro ordine e cura del Lod. Consigho di Educazione del Cantone Grigione, Dai tipi di G.A.
Pradella, Coira 1865. L'enfasi nel titolo «Scuole del Popolo Svizzero» e ll peso dato alia stona eviden-

ziano la volontä di favorire l'integrazione a livello elvetico, sforzo tanto piu necessario e importante
per 1 Grigiom considerando ll passato storico delle Tre Leghe.
39 Manuale di Aritmetica Teorico-Pratica ad uso dei Maestri di Scuola elementare della Svizzera di
E. Zabrmger - Tradotto in hngua itahana ed edito per cura del Consigho di Educazione dei Grigiom,
C01 tipi di G.A. Pradella, Coira 1861. Cfr. nota 33.
40 Tenuta dei Libn a Partita Semphce ad uso delle Scuole Superiori Comunah per Tom. Lardelli,
Ispettore scolastico/Edito dal Consigho di Educazione dei Grigiom, Dai tipi di Fl. Gengel, Coira 1874.
Con le sue molteplici attivitä, Lardelli e legato anche al mondo dell'emigrazione; l'aspetto piü concreto
e la costruzione dei "Palazzi" a Poschiavo, di cui e promotore in stretta collaborazione con I'architetto
vicentino Giovanni Sottovia.
4' Quesiti di Aritmetica Pratica del sistema metrico-decimale - Compilati dalla Conferenza Magistrale

del Distretto Bernina / Fascicolo I, C01 tipi di Chr. Senti, Coira 1875; Fascicolo II, C01 tipi di Cr.

Senti, Coira 1876.
42 Stona della Svizzera ad uso delle Scuole del Cantone Grigione - Edizione eseguita per ordine del

Consigho d'Educazione, Tipografia di Sprecher & Plattner, Coira 1878.
43 La Geografia della Svizzera ad uso delle scuole popolari itahane del Cantone Grigione - 2"
edizione eseguita per ordine del Consigho d'Educazione, Tipografia di Cr. Senti, Coira 1882. La i3edi-
zione non e stata nntracciata. Giovanni Lardelli (1833-1896) e dappnma msegnante a Poschiavo,
dove assume vane mansiom, fra cui quella di redattore del «Grigione Italiano»; e poi per ventidue

anni docente alla Scuola cantonale di Coira. Oltre al manuale per la geografia pubblica ahn testi,
fra cui Letture scelte: ad uso degh studiosi di hngua itahana, Loescher, Roma - Orell Fussli, Zurigo
1880; Italienische Phraseologie, Richter, Davos 1885; Italienische Chrestomathie, Richter, Davos

1885.
44 T. Lardelli, La mia biografia, cit., pp. 57-58.
45 Cfr. Arnoldo M. Zendralli, La Prenormale di Roveredo, in «Quaderni grigionitaham», 1950-

i95i,n.3,p. 225.
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46 Aa.Vv., Storia dei Grigtom, cit., vol. 3, pp. 214 e 221.
47 Ivi, p. 211.
48 Flussi e riflussi della pedagogia: fatte le opportune distinzioni, si puö riscontrare una forte ana-
logia tra 1 principi herbartiani dl «appercezione» e «concentrazione» e quellt attuali dt «competenze
trasversalt» propostt dai piant dt studio definiti in base al concordato intercantonale HarmoS e dal
Piano di studio 21.
49 Annuarto dell'Associazione grigtone deglt insegnanti, 1883-84.
s° Annuano dell'Associazione grigtone degh insegnanti, 1886.
4' «Es ist die Erstellung italienischer Schulbucher fur alle Stufen der Volksschule unabweisbares

Bedürfnis», in Annuano dell'Associazione grigtone degh insegnanti, 1890.
Silvio Maunzio (1863-1922) si forma alia Scuola magistrate di Coira, perfezionandosi pol a Lip-

sia, Ginevra, Pisa e Firenze. Assume dappnma la direzione della Scuola svizzera di Bergamo e, dal
1888 al 1898, della sezione italiana della stessa Scuola magistrate a Coira. Dirige in seguito una scuola

privata a Legnano; rientra mfine come insegnante a Stampa, nvestendo anche l'incarico di ispettore
scolastico. Nel 1920 pubblica lo studio L'uso ed 1 requisiti del Libro scolastico, Tipografia Menghini,
Poschiavo.

" II Novellino - secondo libro dt lettura per le scuole elementari del Grigtone Italiano - Compilato
ed edito per incanco del Lod. Consiglto d'educazione, Tipi di Cr. Senti, Coira 1892. Si veda anche

Guida alio studio del Novellino, Tipi di Cr. Senti, Coira 1892.
54 «II Grigione Italiano» (nel 1892 «L'eco del Bernina»), 10 dicembre 1892. Altri articoli in relazio-

ne al Novellino: 17 dicembre 1892, 7 gennaio 1893, 14 gennaio 1893, Z1 gennaio 1893, 28 gennaio
1893, 18 marzo 1893, 15 apnle 1893,11 novembre 1893.
44 «Bundner Tagblatt», 20 dicembre 1892. Trad.: «In conclusione ancora una considerazione e di

non poco conto. II nuovo manuale di lettura [per le scuole grigiomtaliane] soffre dello stesso male

come tutta la tendenza pedagogica attualmente predominante nei Gngioni. La stessa puö avere aspetti
positivi dal punto di vista metodico; e perö facile notare che, se possibile, cerchi di ignorare 1 lati po-
sitivi del Cristianesimo e m generale di ogni religione rivelata.»
56 «Der Freie Rhatier», 22 dicembre 1892. Trad.: «Bisogna essere laboriosi come la Rosina [la

protagonista di un brano del Novellino] perche il lavoro ci procura onore, ricchezza e ci aiuta a rag-
giungere la fehcitä, il fine ultimo di ogni persona. Quanta morale, quanto spirito cristiano e dunque
insito in questi brevi bram. Queste effusioni di cristiano spirito religioso si imprimono [nell'animo] in
modo duraturo, in quanto le massime e 1 precetti sono compenetrati con l'esempio concreto e, nell'e-
laborazione dei racconti, si sono radicate saldamente.»
47 Cfr. Karl Fry, Kaspar Decurtms und der Schulkonflikt des Oberlandes mit der Bundner Regierung

um die Jahrhundertwende, in Aa.Vv., Gedenkschnft zum 25jährigen Bestehen des Katholischen
Schulvereins Graubunden, Verlag Bundner Tagblatt, Chur 1945. Cfr. Johannes Flury, Sigisbert im
Kampf mit „Robinson" und den „Nibelungenein Schulkonfhkt im Bundner Oberland vor dem

Hintergrund des Modernismusstreites, in «Zeitschrift fur Schweizerische Kirchengeschichte», 1995,
pp. 45-62. Cfr. Maurus Carnot, Sigisberto nella Rezia, trad, di P. P10 Gervasi, Tipografia Menghini,
Poschiavo 1924.
48 Hans Erni, Der Anfang des deutschen Unterrichts an italienischen und romanischen Schulen -
Bearbeitet von Hans Erni, Lehrer, Manatschal Ebner & Cie, Chur 1896.
45 Leitfaden fur den ersten Unterricht im Deutschen - I Teil - Herausgegeben vom Kleinen Rat,
Sprecher & Vater, Chur 1900.
'° Libro di lettura per le scuole elementari del Grigione italiano - II anno scolastico, Ed. Bundner
Tagblatt, Coira 1897.
61 L'aritmetica per le scuole elementari del Grigione Italiano - VII anno scolastico - Pubblicato dal
Piccolo Consiglto, Tipografia Menghini, Poschiavo 1905.
64 «L'Educatore della Svizzera italiana», 15 gennaio 1895, pp. 4-6.
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