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" CLAUSTRA PROVINCIAE „
0 DELL'" ILLECITA INGERENZA,

Preponiaino: II primo principio su eui basano le relazioni e s'impernia l'ac-
cordo fra stato e stato, e quello del rispetto e della noningerenza vicendevoli. Ogni
regione e parte di uno stato o di una eomunitä politica, e solo di questa: pertanto
non ha e non puö avere una funzione ehe entro la sua eomunitä, come non ha
e non puö avere compiti e obblighi che verso questa eomunitä.

PAOLO DRIGO — regnicolo, 36enne, laureato in lettere, giä combattente, giä
podestä di Chiusa all'Isarco, «collaborator intransigente di vari organi di batta-
glia» — nel suo recentissimo libro «Claustra provinciae» (1) devia dal principio
tradizionale della convivenza interstatale e imprende a crearne uno nuovo ad uso
del suo paese ma anche a spese della nostra Confederazione e delle sue terre ita-
liane e romantic. Egl-i, cioe, s'affatica per un buon terzo del suo volume a dimo-
strare come la Svizzera italiana, abbia qual popolo di frontiera «una sua precisa
missione storica, determinata da una non meno precisa funzione geopolitdca della
terra che gli e afifidata in consegna» {pg. 17): missione e ifunzione che equival-
gono a un preciso compito e a non meno precisi obblighi verso l'ltalia. II suo
pensiero si compendia in ciö: l'ltalia deve assicurare i suoi eonfini e cosi chie-
dere la piena «affermazione etnica e culturale delle frontiere» quale «miglior
garanzia di sicurezza per tutta la Nazione»; alia Coinfederazione tocca di garan-
tire la piena italianitä nella Svizzera italiana e, per deduzione, la piena mianifesta-
zione del romancesimo in terra romancia; la Svizzera italiana e romancia vuol
essere il baluardo della difesa italica che custodisca vivi c genuini lingua e spirito
nazionali, e siccome appare minacciata dalla pressione e dall'infiltrazione nor-
diche, conviene s'addestri «alia lotta nazionale», Tanto esigono «realtä e giusti-
zia»: perö «se della realtä e della giustizda non hanno coscienza gli altri, dob-
biamo averla noi (i regnicoli) per loro » (pg. 16).

Impostate cosi le cose, si comprenderä senz'altro che il Drigo deduea il diritto
di rivolgere il consiglio e il monito alia Confederazione, che deve «impedire che
una nazionalitä prema sulle altre o addirittura tenti assorbirle; assicurare a cia-
scuna di esse la coesione interna, 1'indipendenza colturale, spirituale ed economica;
dare impulso, lä dove quella coesione e quella indipendenza vacillano (come av-
viene nel Ticino), ai movimenti politici nazionali, e combattere invece i vecchi
«partiti» disgregatori, che anteponendo il mercato elettorale alle ragioni della
razza e spegnendo nel popolo ogni luce di idealdtä si fanno complici della infil-
trazione straniera: restaurare nel suo territorio requilibrio della nazionalitä, che
il dilagare della razza piü forte, favorito dal marasmo politico ticinese e dalla
organica debolezza delle resistenze grigioni, ormai compromette; che se quell'equi-
librio continuasse a lungo a maneare, l'esperimento storico della Confederazione
potrebbe giudicarsi fallito» " (pg. 18 sg.);

(1) Paolo Drigo, « Claustra Provinciae». Problemi delle fronliere italiane. Parte prima: Rezia, Norico,
111irico. - Tivoli, Mantero, 1934. Con prefazione di Giorgio del Vecchio.
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si comprenderä che abbia la parola del disdegno per il Ticino e magari ricorra
all'invettiva, siccome vi vede solo i partiti «occupati di una meschina politica
elettorale e in una ripugnante gara d'ingiurie contro l'ltalia fascista» (pg. 19),

e si comprenderä che celebri l'altissimo «significato nazionale» e «l'altis-
simo compilo dei gruppi lad'ini superstiti sulk- Alpi Retiche» (pg. 24);

che esalti l'unitä della Rezia cementata dal « sang'ue romano e dalla lingua la-
lina: solo con Roma finisce per quei popoli la preistoria e comincia la storia:
nella romanita soltanto, unica legittima erede della quale e l'ltalia, sta la loro ori-
gine civile, sta la loro dignitä nazionale, la loro tradizione e la loro piü nobile
t'orza»;

che s'accori della « rovina dell'unitä romanica nell'antica Rezia»; che si con-
fermi sul grande Decurtins fautore dell'orientamento romancio verso la cultura
italiana, e insorga contro Peider Lansel, il quale ebbe a proclamare non voler es-
se.re i romanci «ni tudaisch, ni talians», e contro chi ebbe a dire del bene del
Lansel neH'occasione del 70° di sua vita: se e enorme quanto il Lansel ha fatto,
e «piü enorme ancora, che proprio il presidente della massima assooiazione
culturale grigione italiana, lo Zendralli, esalti ne «La Voce della Rezia» come
gloria nazionale tanta aperta e deliberata rovina (pg. 73) (1);

che, onde ristabilire «l'antico equilibrio tra le diverse forze nazionali sulle
Alpi Grigioni», abbia a posfulare: «Ridurre, innanzi tullo, il tedesco in lutte le
classi, nelle valli ladine, a funzione di lingua semplicemente sussidiaria; e come
si addice al carattere originario dei luoghi, intensificare lo studio del romancio,
introducendo al suo fianco, prezioso e indispensabile seudo, l'italiano; usa.re, in
lerrilorio ladino, soltanto il ladino o l'italiano negli atti d'uffieio; fondare nei
centri minori, e se si puö anche nei villaggi, scuole facoltative e corsi ausiliari d'ita-
liano; inslituire numerose borse di studio che consentano agli studenti ladini di
frequenlare le universitä italiane, secondo il desiderio a suo tempo espresso dal
Decurtins e rinconfermato dal Tung; partecipare alia libreria scientifica del Can-
lone, o relaliva a problemi che il Cantone interessano, con opere italiane e ladine,
in misura ben diversa dall'attuale; orientare verso il sud il commercio e l'emi-
grazione delle valli ladine mediante la costruzione della linea ferroviaria dello
Stelvio, che contribuirebbe potenlemente anche alia conservazione dell'italianitä di
Poschiavo e all'assimilazione e colonizzazione deU'Alta Venosta; contrapporre alia
penetrazione economica tedesca la nostra, disciplinando attentamente, nell'immi-
grazione, soprattutto la qualitä». (pg. 75 sg.).

L'approvazione o le lodi del Drigo andranno al Rezzonico, intorno al quale «la
giovinezza ticinesc, stretta nei nome dei Fasci, sembra decisa a purificare la trista
atmosfera political) (pg. 19): «la missione ultima del Fascismo ticinese sta nella
dii'esa attiva ed aperta del «genius loci», nella formazione di una severa e diffusa
coscienza italiana, nella superazione della finzione dell'« elvetismo», in un atteg-
giamento che contemperi la posizione assegnata al Ticino, dalla forza di ormai Ion-

(1) Questo spunto il Drigo I'aveva portato in un suo articolo in « Supremazia » (Roma, 16 aprile
1934). Fu riprodofto dal « Popolo valtellinese » del 25 aprile e noi in allora si rispondeva in « Voce della
Rezia », 12 maggio, fra altro: « I romanci sono un popolo a se, con premesse linguisfiche proprie, con

una propria culfura, anche se mtonca, con mentalita e aspirazioni proprie. E per quanfo esigua di nu-

mero, quesla nostra gente romancia, non e sotto tutela, ne tutela tollera. Pertanto ad essa sta, e solo
ad essa, di fissare, come meglio crede, aspirazioni e mire, anche di oprare di conseguenza, che altri
consentano o non consentano. Cosi vuole il nostro principio della convivenza e d'elezione, cosi la giusfizia.
E nostro primo dovere e di riconoscere tale diritto del romancesimo: dovere elementare dello Svizzero,
e particolarmente del Grigione italiano che, per appartenere ad una minoranza numericamente trascu-

rabilissima, sa quanto deve fidare in principi, in comprensione e in giustizia ».
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tarn avvenimenti, nel nesso confederate svizzero con la indistruttibile apparte-
nenza umana e geografica del paese alla Stirpe e alia terra italiana » (pg. 21) (1);
ed andranno all'« Adula», il « valoroso organo di battaglia di Bellinzona » (pg. 20),
alte cui fonti il Drigo ricorre di preferenza.

* * *
11 nuovo pnncipio poträ rispondere a oerti atteggiamenti spirituali e a certc

correnti del pensiero dell'Italia nuova, e anche ad un'aspirazione elementare in im
periodo di incertezza, di saper protelti i confini del proprio paese — lc considera-
zioni d'mdole militare riempiono molte ma molte pagine —, perö ha il torto di al-
tentare alla sovranitä degli stati vicini che apparirebbero asserviti agli interessi
altrui, e pertanto di generare l'arbitrio. Quando ad uno stato si riconoscesse il di-
ritto di fissare, incurante dei vicini, ciö che esso si compiace chiamare i termini
delia sua sicurezza — e qui non importa sc si tratti di confini politici, geografici o

anche solo spirituali, perchö la «sicurezza» si puö interpretare come si vuole —,
a che si verrebbe? Ciö che vatesse per l'Italia, dovrebbe valere per gli altri paesi,
per esempio per la Francia, per la Germania, per l'Austria, ed allora? Altera vi
sarebbe da aspettarsi che la carta politica europca abbia a mutare ben presto e forse
non a sola soddisfazione dell'Italia.

Stato minuscolo nel cuore deU'Europa, la Svizzera conosce appieno i doveri
che, verso i suoi vicini, le derivano dalla sua situazione e dalla sua struttura: lo di-
mostra ad usura una pratica o un'esperienza secolari.

Comunitä che accoglie una popolazione di quattro stirpi differenti, la Confede-
razionc sa i suoi doveri verso i suoi componenti etnici e linguistici che ad essa sono
venuti di piena spontaneitä e per elezione, e le hanno tenuto fede ad ogni tempo e

in ogni circostanza. Che se mai una volta il dubbio sfiorasse queslo o quel gruppo
etnico che gli si facesse torto, esso ha sempre la possibilitä e i mezzi per farsi
valere, ma soprattutto puö nutrire la persuasione di essere compreso. Cosi vogliono
l'assetto statale svizzero e lo spirito elvelico.

La Svizzera italiana ha acquistato la coscienza dclla sua missione o funzione
nella Comunitä eivetica, il Grigioni italiano e romancio vanno acquistandola nella
Comunitä retica, e questa coscienza custodiranno gelosamente giä perche dimenti-
carla equivarrebbe a negarsi, ma anche a rendere il male servizio alla Patria di
Carla, prima ancora del tanto deprecato e temuto paese tedesco, una confusione di
popoli e di favelle.

Se il carattere e le forme dell'affermazione svizzera italiana non soddisfano chi
e « intransigente», si e che la nostra vita non ammette ne lollera l'intransigenza:
l'intransigenza nega la convivenza, e noi siamo educati a vedere nell'uomo anzitutto
l'uomo o, se si vuole, il fratello, anche quando di altra lingua. E si il ritmo della
nostra affermazione non risponde alla brama dello spirito solo battagliero, si e

che noi stiamo per l'evoluzione, e ai fremiti della lotta preferiamo il lento lavorio
del persuadimenlo. Ne l'esperienza ci ha mai dato torto: quell'esperienza che ci

comprova non essere noi considerati la minoranza, sibbene un elemento essenziale
della Confederazione eivetica, e un elemento che a norma della premesse e delle
neccssitä della vita svizzera, gode degli identici diritli dei nostri Confederate

Chiarite cosi le rispettive posizioni, non si negherä al Drigo una sua buona
preparazione di studioso di cose militari, l'efficacia stilistica e il fervore che perö
spesso dovendo rodere nell'intrico di un ragionamento di cui l'autore stesso risente
la debolezza, sfocia qualche volta nell'amarezza e lo induce a tacciare di malafede
chi osi parlare di una sua « illecita ingerenza » nelle faccende elvetiche.

A. M. ZENDRALLI.

(1) Nel frattempo, come si sa, il Rezzonico ha dovuto cedere ad altri la direzione del Fascio ticlnese.
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