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

di TOMMASO LARDELLI J)

(Continuazione vedi numero precedentej

V. — Sono architetto.
In casa Mini rostammo dal 1854 al 1858, ed; in questi anni la rriia

principale attivita era diretta a realizzare il pensiero coneepito di fab-
bricare ai Corlini. Anche Giatcomo Matossi e sua moglie ehe abitavano
la casa Massella, non si sentivano bene in essa, senza sola, con poc'aria.
Decisero anch'essi di discendere ai Corlini; Giovanni Andrea, che era in
Ispagna, approvö il riostro piano di impiantare tre case in quella bella
e libera posizione. Io assunsi l'impegno di formare un piano generale di
costruzione su tutta la linea della strada trasversale di un nuovo quartiere.
II movente in me di quesla radicale ed in allora assai difficile impresa
lendcva a procurarmi un'abitazione sana e piaceivoile per me e per la
famiglia, ma c'entrava anche l'ambizione, se vol etc, di promuovere un
essenziale abbelliniento del mio paese natio. Ottenni dal Comune il per-
mesiso di trasportaire, correggere ed allangare a 5 m. la veochia stradiuocia
(burea) larga 2 m. e tutta irregolare; poi mi feci man mano ad acqui-
stare dai privati i lerreni oceorrenti per le case ed i giardini d'innanzi.
Tra i favoritori dei miei pro-getti mi coimpiaocio far qui menzione del
Prevosto Franchina, cui piacendo il hello, s'impegnö in ogni maniera a
promuovere la cessione a mio favore di molt© parcelle di terreno spettanti
alle chiese cattoliche. E' vero, io ho sempre acoettato la prima domanda
di prezzo che mi veniva fatta; pagai da fr. 200 sino a fr. 500 e piü lo
staio; pirezzo caro si per allora, ma sempre favorevole per la realizza-
zione di un nuovo proigetto. I conjtratti di terreni fatti oltrepassano ii
numero di trenta.

Appena ebbi nelle mie mani il terreno occorrente per le nostre tre
case, nell'autunno1 1856 io- era per mettere la prima pietra della nostra
casa di abitazione sulle norme di un piano combinato tra me, il cognato

(1) Nella prima puntata della Biografia e incorso un errore. In capo alia stessa

(cfr. N. 2, pag. 88) l'anno di nascita del L. e dato con un «1??8»: leggasi 1818.
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Giacomo ed il muralore Lucio Nolli, formanLe un ferro di cavallo con
le entrate prineipali nel piazzetto dove c'e ora la terrazza, peso con
pochissima idea di regolare e buon gusto archilettonieo. Quando 1 amico
Bern. Ragazzi condusse qui in villeggiatura il giovinetto architetto
Giovanni Sottovia che aveva per caso conosciulo a Milano ed in lui trovata
delle abilitä da poter tornare u tili alia monotona edilizia di Poschiavo.
Sottovia ritoccd qui le faociate della casa di Pr. R. Fanconi e di quella
dello zio Franco Matossi. 'Con poca spesa egli aveva saputo dare un ri-
salto archilettonico a quelle case e rendere interessanti i suoi progetti.

E' naturale che anche noi dipendemmo a proposito dei suoi consigli;
gli liiostiaiiimo il nostro piano; ed egli con agile niano e poche linee a
lapis, spiccö gli angoli quadri delle facciate, tracciö i seni per le scale e
le porte d'entrata. La nuova idea, sebbene per noi nuova e poteva sem-
brarci hizzarra, ci piacque « subito raccoglicmimo; tie nostre due case,
pure conservanti l'estsenziale distribuzione dell'interno, oftennero un abito
da festa, e lo stesso avvenne col piano delle altre case cbe seguirono
poi e che formano ora un cotmplesso di buon gusto. Senza la venuta a
caso di Sottovia il nuovo quartiere avrebbe ottenuto un abito nostrano,
comune.

Nel 1857 e 1858 continuai e terminal la costruzione della noslra ca.vi.
Nel 1858 e 1859 fabbricai la casa attigua pel eognato Giacomo mentre
egli era in Spagna, 1860-61 quella di Giov. Andrea. Nel 1862-63 fabbricai
in egual modo la casa pel sig. P.ro Pozzi.

In questa istessa epoea cade la correzione e costruzione idella via
di S. Maria 1858-59, dove i frontisti dei fondi a mattina sacrificarono
un metro di larghezza di terreno per essere esonerati dalla servitü del
largo sentiero che correva parallelo con la vecchia stradella; il di piü
venne compensato sulla linea a sera o rifuso da me in ragione di fr. 200
lo staio (corrispondente a circa 80 cts. il mq.). A spesa delle nostre caste
si fiancheggiava la strada nuova di muri di cinta la cui manutenzione sta
ai proprietari frontisti.

Nel 1862 il Cantone fece rilevare il piano per la costruzione nuova
della slrada del Borgo alle Prese e si ebbe d Variante di icondurre la istrada
per Spollrio circa sulla direzione anteriore, oppure di attraversare i Cortini
sino al ponte della Rasiga. Io niisi in campo il progetto dell'attuale strada
nuova di mezzo al Borgo attraverso a fondi ed orti, che avrebbe poi do-
vuto continuare in linea retta giü per i Gortini. Al fine di iriuscire meglio
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interessai anche pioprietari delle case sulla Via del Pozzo, che doveva
essere allargata e corietta considerevolmente per corrispondere a quel la di
S. Maria giä costrutta. I vicini di queste due linee con oblazioni di ca.
fr. 3000 e l'offeila gratuita del lerreno da ocoupaisi ottennero dal Gomune
che anche queste due linee furono accolte nel piano general« per dare uno
sviluppo razionale al Bongo ed alia costruzione di nuove case. Ma i fron-
tisti alia strada vecchia della Piazza sino ai Cortini ci sorsero rivali e
gelosi, ed xnoltraiono un'istanza al Governo che la strada cantonale nuova
non dovesse da Piazza ai Cortini abbandonare la vecchia direzione. II
sig. Ing.re Adoljo Salis era tutto propenso per favorire anche le due linee,
mentre pero non poteva abbandonare la linea anteriore. Allora tra gli in-
teressati delle tie linee segui l'accordo che le due nuove linee riinunciavano
alia llnea vecchia la pierogativa di esseie la cantonale a coniizione che
quegli interessati concorressero con circa allri fi. 1500 alle spese della
costruzione delle due nostre.

Ma qui sorse un'allra conconenza a contiaiiare i nostri piani. II
sig. G. Ani. Semadeni, che aveva giä ereita la sua nuova casa in Ispoltrio
sulla fiducia che la stiada non avrebbe mail cambiato direzione, offri al
Gomune Ir. 3000 se la strada nuova conseivava la direzione Piazzola-
Spoltrio-Clalt. Convenne quindi a noi altri del Borgo di fare al Gomune
l'offeita di altri fr. 3000 se la strada nuova altraversava i Cortini e se
veniva costrutta della larghezza di 5 m. II Consiglio GomUnale accetto
la nostra nuova offerta, e cosi si polerono costrurre tutte tre le linee e
dare al Borgo questo nuovo sviluppo.

Intanto mio fralello Giacomo aequistava i terreni a sinistra della
strada di 5. Maria, trasportava a sud degli stessi il sentieio che conduceva
all'Acqua di Palii, e vi fabbricava la sua casa nuova, in seguito quella
attigua, passata poi alia vedova Franca Semadeni. Sulla Via di mezzo
mio fralello costrusse la casa vendula poi agli Eredi fu Stefno Lardi,
Giacomo Matossi la casa ora di Valerio Olgiali, Tom. Zanetli il casino
in faccia, Giov. Andrea Mini la sua casa con giardino ed orto, Federico
Jochum la casa a mezzodi di quella in allora Albricci ora Lardi.

In questa occasione ho lentato ogni mezzo per persuadere Stefano Ra-
gazzi, Anl. Geivasi e vieini di aprire dininanzi alle loro case una strada
trasversale pei congiungere la strada tantanale con quella di mezzo, ma
non vi ho riuscito, perche quei vicini non sajpevano1 riconoscere l'utilita
che avrebbe apportato una bella strada a quel quartiere.

Quando l'lng.re Salis stava sludiando la diiezione da dare alia nuova
strada cantonale alle Prese ed era giä stabilito di tenere la linea vecchia
tra le case di quella contrada, solo a caso io passava di lä, e vista la pic-
chettazione. pregai quel molto gentile ed affabile mgegneire di osservare
se per la nuova strada non conveniva mieglio la linea retta dall'angolo sud-
est della casa Raselli a quello nord-ovesl dei Bagni con cui la strada sarebbe
riuscita piu bella, ariosa e libera. Salis ne fu tosto convinlo ed adottö questa

linea.
In quel modo ho polulo persuadere l'lng.re Balzer di cambiare la linea

vecchia al Meschino mettendo la strada nuova sulla sponda sinistra del
Poschiavino sino giä al Piazzo, evitando cosi le frequienli rovine del Solgone
e l'instabihtä del ponte di Gobbia soptra le seghe, che in seguito fu distrutto
dal Solgone.

Piü tardi la mia opera di architetto si feoe maggiore. Ebbi la comnris-
sione di progettare il piano e poi di eseguire l'opera di costruzione delle
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nuove case di Antonio Lardelli sulla Via di mezzo, di Franco Isepponi
e di Maria Mengotli in capo ai Cortini, della cognata Ors. Matossi, di
Marg. Sleffani nel piazzo Lardelli, dei fratelli Depaoli al ponte della Rasiga.
Cosi feci li piano e diressi l'opera della casa al Ponte d'Aino di Crameri
Pietro slradino, della casa nuova a S. Carlo di Battista Crameri, a S.
Antonio di Bern. Zanetti, al Borgo del Pres. Crist Bondolfi, del ristanro della
casa Giov. Chiavi. Gosi trasformai la mia casa d.a Compagnon, e ciö oltre
a tanti casi, ove fui chiamato in ronsulta e per oonsiglio da privaIi nel
Borgo e nelle Gomtrade per costruzioni nuove e ristauri di caise vecchie.
Pjrogettai piani per case di scuole per 1 'Annunciata, per St. Antonio ei per
S. Carlo, ma non furono effettuati, perche non isi e venuto a capo di far
acoettare al nostro popoilo un regolamento scolastico.

Quando meno io mi avessi aspettato, riuscii ad esisere media,tore nel-
l'acquisto dell',ultimo terreno di fabbrica ifatto ai Fratelli Zanetti nel quartiere

dei Cortini, e di cedere loro una stretta striseia di terreno che mi era,
riservata, fronteggiante la strada alla condizione che essi avessero coistrutta
la facciata di queste loro case secomdo il piano che io avevo fatto fare in
precedenza dal Sottovia. Queste case meroe questa precauziorae ottermero
un aspetto aichitettonico, sebbene per economia furono ommessi vari or-
namenli che avrebbero con maggior vita spiccato. Esse formano perö il
compimenlo de! piano generale che io aveva concepito giä nel 1853 del
nuovo quartiere che ora appellasi male a proposito « i Palazzi» ed a cui
meglio s'addirebbe il nome di « Quartiere Lardelli ».

Sino a questi ultimi anni io non ho mai perdulo di vista il progetto
di allungare la strada di fronte al Borgo a dirittura verso mattina a rag-
giungere la via di Cologna. L'occasione capitö propizia quando fu termi-
nata la strada niuova di Cologna, e ciö che non era mai riuscito a me, lo
si ottenne dal Beneficio di Pröda per l'iniziativa della Societä del Risveglio,
alia quale noi piroprietari delile case ai Cortini sommmistramimo perö i
mezzi per pagare il terreno e fare la costruzione della strada; il Borgo ne
assunse la futuia manutenzione.

Se io rivolgo ora uno sguardo addietro su quesita mia parte di altivilä,
godo della soddisfaziooe di essere riuscito in tante cose a promuovere una
buona parte dello sviluppo e del lustro che ha preso il mio paiese natio,
specie il Borgo nella ultima quarantina di anni!

VI. - II mio Ispettorato scolastico.
Maiuravano anche a Poschiavo i semi sparsi dal 1842 al 1848 di rige-

nerazione politica e sociale. II sistema aristocratico dei nostri veöchi era
stato un po bruscamente abbattuto da una fa lange di giovenitü ardita ed

intelligente. Fra i Riformati si compi la rivolta di cui piü sotto, colla no-
mina del Collegio liberale con me a capo e suo Presidente contro il quale
i veochi e specialmente il parroco Leonhardi aperse una guerra non leale
e biliosa, in modo che il Collegio (6 voti contro 2) facendo uso della com-
petenza accord atagli dalla legge di allora, gli diede la demissione dalla
nostra parrocchia. — 1 veochi allora spalleggiati da una radUnanza populäre,

destiiuivano il Collegio liberale e ne nominavano uno di loro aggra-
dimento. Ricorso al Governo, il Collegio liberale fu resti luito in oarica; da
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parte del Consiglio Ecclesiastic© si interdette al parroco Leomhardi piü oltre
il pergamo dl Poschiavo e per aggiustarc i partiti il Governo» miando qui
a sua Gommissario il Sig. D.re Rascher di Goira, Presidente del Consiglio
di Educazione.

Itn quella occasion©, ove tra altri traittavasi anche degli interess i della
nostra scuola riformata, Rascher conoibibe one ed il canonico D. Benedetto
Iseppi, ed appena ritornato a Coira nell'inrvenio 1854 propose al Consiglio
d'Educazione me e 1'Iseppi a maestri e quali direttori del primo Corso di
ripetizione daliano in Poschiavo e ne eomunico la noniina. Occorreva che
nod fassimo introdotti un po' nel nuovo sistema didattico in allora addot-
tato nel seminario pedagogico cantonale. A spese del Ganitone ci porlammo
quindi a Coira ove Iseppi ed io durante luitto il imiese di inaggio riceveirnmo
istruzione dal Dirctlore del seminario Zuberbühler e putemmo» oisservare
la pratica applicazione nelle scuole della Gitta, specie in quellai inferiore
del maestro Cameniseh.

II Corso di ripetizione, o piiuttosto di istruzione nella nuova metodica
di Scherr, ebbe luogo a Poschiavo» pier dieci settimane direlto da me e da
Iseppi, coadiuvaiti per il canto dall'esimio maestro Ernilio Taurk di Schlesia.
Questa innovazione per le noistre scuole nel comime fu aocolta con interesse,
anzi vi presero parte anche i sacerdoti cattolici, maestri G.mo Zanetti, Carlo
Mengotti, Giuseppe Rossi, e dalla Bregaglia i maestri Picenoni e Pool. £
merito di questo corso di scuola se furono ahibattute le gelide pareti e le
gelosie confessionali del paese almeno nella parte piü intelligente della
popolazione. Gli esami si ricevettero dal D.re Kaiser e dal Bundisl. Valentin,
amlbedue membri del Con®. d'Educazione. Tra i maestri che presero parle
al corso sorse una nobile gara neH'introdurre nelle singole scuole la nuova
didattica, che di fatti di fronte al meccanismo antico splendeva favoirevol-
mente.

II Göns. d'Educazione ordinava allora che in avvenire nei Distretti
paritetici non s'abbiano piü a nominare ispettori scolastici separatamente
per confessione ed il 13 gingno 1854 eleggeva me ad Ispettore scol. del Di-
stretto Bernina in luogo di D.re Marchioli e parroco Pozzi.

II primo incarico ricevuto quale ispettore scolastico fu quello di soste-
nere i diritti dello Stato nel coniflitto con il Convento per le scuole di fronte
al Vescovo Romano di Como, venuto qui alia sua visita pastorale 1854. II
Consiglio scolastico cattolico pretendeva che il Convento era in obbligo per
fondazione di fare la scuola alle fanciulle del paese e di prestare una scuola
secondo le altuali esigenze, di provvedere maestre sufficientemeete islruite.
Inveoe il Convento sosteneva esisere questo un dovere puramente religioso
di coscienza non soggetto a pressione o control'lo laico, ed in ciö era con-
sigliato e protetto dal Vescovo di Gomo. Si ebbe una conferenza tra il
Vescovo, il Consiglio scolastico e me a nome del nostro Governo. Romano,
un vecchio gendarme austriaco (persona non grata, dicevasi, a Roma, ma
quasi imposlo a Vescovo di Como da'l Governo austriaco», per cui in Lorn-
bardia si faceva correre l'adagio»: Roma no, Vienna si) era di »statura alia,
imperiosa. prepotente. Sentite le ragioni del Prevosto Franchina e Pod.
Pietro Albrici per la Corporazione eattolioa, e di mie per i diritti dello Stalo
ai quali sono soggetti i Gonventi, e»g|li ne propugnava c»on, »calore rinldipen-
denza e non avere i medesimi che un superiore, eioe il loro Vescovo». Egli
discese poi a parlare »dei fr. 4250 che il Governo grigione a mezzo del suo
Commissario D.re Francesco Schenardi aveva estorto al Convento per la
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fabbrica della nuova rasa per la scuola oantonale calt. a Coira 184ö, e pas-
seggiando su e gift per la camera iinfervorato sort! colle espressioni: « Si
il Governo grigione ha usurpati al Convento i fr. 4250 ed oggi gli vuole im-
porre dei doveri che non ha ».

Queste inveltive furono per me come una scossa eletlrica, io balzai su
dalla sedia ed aposlrofai il Romano: «Moinsignore, io rappresemto qui il
nostra Governo e non tollero che un prelato slraniero venga qui aid insul-
tarlo! » II Pod. Albrici vedendomi cosi risoluto, s'avvicino a me preganidomi
di calmarmi.... il Prevosto' restö li come una statua... il Yesrovo ripiegö bei
bello le \eie, si assise e ragionö della cosa con maggiore modest ia.... ma
credette bene di lasciar li la questione e di parlar d'ailtro. — Romano mo-
riva l'anno susseguente ed il suo successors Calcaterra nel 1857, col favore
indiretto del curatore del Gonvenlo Pod. P.ro Pozzi, susoitava di nuovo la
questione, che fu poi decisa deifinitivamente dal Governo il 30 Nov. 1857
sul rapporto del suo Gommissario Cons, degli Stali Gaspare Latour, amico
intrinseco di Prospero Albrici.

La mia nomina ad Ispettore scol. venue comunicata ai Consigli scol.
del Distretto. Il Cons. scol. catl. di Poschiavo fu il primo che dichiarava
al Cons. d'hdueazione non poter ammettere che un Rii'ormato abbia a so-
vraintendeie alle scuole cattolliche, dacche l'istruzione della giovcntrr spet-
tava alia Ghiesa ed ai suoi sacerdoti, ma dopo vari carteggi avuti col Cons.
d'Educazione vi si sottometteya e dichiarava di voler diesistere da ogni op-
^sdzione purche io dichiarassi che non mi sarei ingerilo nelle cose spet-
fanti all'istruzione r'eligiosa. Per me una simile dichiarazione fu facile a
darsi, dacche lo Stato non ha mai inteso di ijmmischiiarsi in queste cose,
e cosi ebbe fine l'opposizione clericale sino a che io fui Ispettore dellle scuole:
sebbene io non mlancassi mai di criticare il metodo usalo dai vari cap-
pellani neila lora istruzione in religione, e nion ommetlessi mai di chie-
dere da loro un esame alia fine delle sciuolc generali. Ma anche qui il
Prevosto Franchina si dimostrava sempre di viste superiori ed amico di
una didattica nazionale.

Un'altra opposizione, ma piii mantellaLa mi fecer costantemente i fra-
teilli P...., i cjuali dopo la cacciata di Leonhardi ed avere imsediato il lora
parroco in Poschiavo, facendo lo scambio, si misero alia lesta ed abusando
della maggioranza, non pensarono che di suffragare alia loro ainbizione
e faoendosi lecito ogni mezzo e — sacrificando gli imteressi pifi vitali della
Corpoirazione riformata, sia riguardo alia Ghiesa, che in ispecie della Scuola.
Questa opposizione, cooie dimostrero piü sotto, si fece in seguiilo piii aipierta,
quando io ed i miei amici soslenemmo avanti al Corns. d'Ejducazione e dal
Governo la inanutenzione delle scuole nella lora anteriore organiizzazione,
cioie di conservarc 5 classi di scuola invernale obbligaloria e delle due classi
superiori di 9% mesi facoltativa per la puimavera e rautunno. Ma le aiulo-
ritä superiori tenniero fetnmo avvalorando le noisilrii ragiomi. La loro (P....)
morte prematura, 1859 ambidue, tranquillizzo alquanto la Gorporazione
riformata.

Un vasto campo di azione si preparava a me davanti in sul pnncipio
del mio Ispettorato. La mia prima oura si rivolse alFinlroduzione della
nuova didattica in tulte le scuole, eoadiuvalo dai maestri rapetenti di quel-
l'anno, mentre che vecohi maestri inabili, o che non vi si volevano ad-
dattare furono aillonltanati dailla scuola, come i Padri Cappuccini a Viano
ed alle Prese. il Cappellano Camadini a Viano, P. Ant. Crameri a S. Carlo,
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Le scuole delle ragazze nel Convenlo subirono una radicale trasfonmiazione
medianle 1'opera energica del la Serafina Landthaler di Alvaneu, suora di
Menzingen. S'incontravano qua e lä delle stupide oppositioni, ma gli effetti
del nuovo luetodo basato sulla istruzione e sullo sviluppo intellettuale erano
cosi lampanti che l'insipide vecchiume dovette red ere e le famiglie ne fu-
rono ben presto soddisfatte, non meno che i loro figli ndlle souole. Era
questa l'ombia del primo entusiasmo di una cosa nuova. Ma anohe il mi-
gliore sislema perde della sua efficacia tosto che va languenldo l'elemento
rationale — e rimanendo solo la forma esterna, cade nel meceanismo privo
di vita e di interesse.

Ma il nuovo mietodo richiedeva anche libri manuali scolastici adatti.
Ho gia aecennato alia scarsa letteratura scolastica che s'aveva quando
io era maestio e CO'' miei studi per aver rompilato le raccolte di Racconti
morali e di Canzonette per le scuole italiane nel Grigione, gli Elementi di
grammalica ledesca; ora ebbi rincarico dal Cons. d'Educazione di prov-
vedere alia compilazione o libera traduzione d'ei seguenti libri scolastici
che si sLaniparono man rnano per conto del Cantone e si introdussero nolle
scuole, come

I. Libra di ieilura (sillabario),
II. » » » (Scherr, libera traduzione),
III. » » » » » »

IV. » » » » » ».

Libro di lellure per la scuolci media e superiore (Eberhard, libera tradu¬
zione e collezione di lesti italiani),

Problemi di arilmetica pratica, 8 fasticoli con chiave (Hbera alia guida di
Zähringer),

Guida al maestro per Vinsegnamento di aritmetica, (secondo Zähringer,
3 corsi),

Istruzione pell'insegnamento simultaneo di scrivere e leggere, metodo fonico.
Piano d'istruzione per le scuole elementari c reali, (traduzione libera se¬

condo Znberbühler),
Quesili di aritmetica a sistema metrico, 6 fascicoli, eoadliuvaito dalla Conf.za

magistrate Bernina),
Tenuta di Rcgistri, a partita semplice.

Nel 1876 trovai opportune di piubblicare a mie spese in IIa edizione
riveduta ed aumentata, le mie
Nozioni di grammalica ledesca, con una collezione di esiercizi pratici.

Di quesfullima operetta il «Freier Rätier» del 21 Ottobre 1876 cosi
si esprimeva:

« ist del Titel eines so eben erschienen Werkchens des Schul-
inspeklois Lardelli. Eine neue Frucht des unermüdlichen Fürsorgens und
Wirkens des tüchtigen Schulmannes zum besten der heimatlichen Talschai't
und der italienisch - bündnerischen Schulen unseres Kantons. — Das
Opusculuin fasst die schwere Not der Lehrenden und Lernenden
italienischer Zunge ins Auge, welche da wallet, wo die dem italienischen Idiom
gar heterogen deutsche Sprache erlernt werden soll, ohne dass leider dem
Lernenden die Wohltal des Hörens und Uebens im. Umgang zur Hülfe
kommt. Es zerfällt in drei Abteilungen: Grundzüge der Formenlehre,
Sintax (Satzlehre) und praktische Hebungen. — Der erste Teil misst 59,
der z!weite bloss 10, der dritte 76 Seiten. Hieraus mag der geneigte Leser
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schon sehliessen, dJaisis die Formenlehre nur das notwendigste g)ibt, die
Satzlehre uui den Zettel bietet, sodass erst durch den Einschlag im dritten
Teil ein solides und kleidsames Zeug zu Stande kommt. Es ist hiebei nicht
etwa der dritte Teil eine willkürliche Zutat zu den beiden vorangehenden,
die auch anders gewählt sein könnte; er ist kein, Alluvial auf andersartigem

Boden, vielmehr in ständigem Connex durchgeführt, so dass bei
jeglicher Piece der Hebungen direkte Rückbeziebung waltet mit dem
theoretischem Element gleicher Materie. — Selbsverständlich erspart auch
dieses Büchlein deml Lehrer nicht die Erklärung, dem Schühler die
Aufmerksamkeit u. fleissige Hebung; vielmehr beansprucht es bei beiden
Teilen diese Tätijgkeiten in vollem Mass, wenn das Werk den lehrenden
Meister u. die Meister in spe loben soll. — Noch darf zum Verdienste des
Büchleins bemerkt werden, dass es nichts Mechanisches u. darum
Geisttötendes hat wie z. B. die Ahn-Algövel' sehen Reiter. Vielmehr bietet
z. B. die letzte Partie in populären poetischen Stücken auch etwelche Nahrung

für das jugentliche Gemüht. »

Che la compilazione di questi libri abbia richiesto uoi intense lavoro,
e piü facile a riconoscere che a perdurare in esso, e per tanto ci vuol proprio

l'amoie e l'energia di un uomo che c tut to compreso della sua mis-
sione scolastica, sebbene queste fatiche erano meschinamente rimunerate
dal Cons. d'Eduicazione; anzi i libri che feci dare alle stamipe a mie spese
richiedevano da me sensibili sacrifici pecuniari. Hon tutto ciö io ne fui
pago e soddisfatto' di vedere che nelle scuole essi producevano buon frutto,
ad onta che ciö, piü che ogni altro, riconosceva i loro dlifetti e mancanze
in ispecie in merito a buon Stile italiano, che io per istudio non aveva mai
avuto- l'occasione di appiropriarmi, come il bambino nel lalte della madre.
L'espressione ed il carattere dei miei scrilti sentiva troppo del tedesco —
ed ebbi sovente nel pubblico e tra amici e collegio a sentire una simile cri-
tica; perö 11011 ci fu un solo mlaeslro che si fosse aoeinto a prodfuirre qual-
che cosa di simile e di meglio, ad onta di xnie reiterate provoeazioni: sem-
pre si balleva nello scoglio che un libro di bello s'tile italiano aveva la (pecca
di difetto pedagogico o didattico e xiceversa. Si sa, il (meglio e il nemico
del bene!

(Gontinua).
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