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1. lo studio delle lingue, del tedesco da parte nostra, dell'italiano da parte tedesco-
romancia con corsi di lingua nostra nell'Interna e nelle Valli per la gioventu
tedesco-romancia, e promovendo I'insegnamento dell'italiano nelle scuole com-
plementari dell'lnterno e alia Scuola cantonale in Coira;

2. l'azione personale e cotlettiva di schiarimento e di persuasione nell'ambiente
della capitale e delle Valli;

3. conferenze.
b) 1'attaccamento fra le valli:

1. preparando la gioventü (componimenti sulle Valli da introdursi nei libri di testo
per le scuole);

2. ricorrendo al lavorio persuasivo nella stampa locale.
c) ogni question« di indole cultaraile che torn! di proiitto alia nostra gente.

cost:
1. la soluzione del problema della scuola media per la gioventu valligiana, promovendo

I'istituzione di una scuola cantonale inferiore per le Valli italiane;-
2. I'incoraggiamento agli studi scieniifki, culturali, storici riguardaati le Valli

e agli studi letterari mediante I'istituzione di concorsi per componimenti letterari,
3. la pubblicazione di opere ad uso delle scuole valligiane.

PROBLEMI POLITICI
Noi si vuole favorire:

a) 1'accordo fra le Valli per ill .raggiuingdimemto di una giusta rappiresentanza
in seno alle aiutoritä politiico-aruministrat ive del Cantone;

b) I'affermiazione di una sana oostamte aspirazione coimune nelle Valli.

PROBLEMI PRATICO-ECONOMICI
Noi si vuole favorire;

a) le relaziorai dii carattere pratieo fra le valli ed i! resto del Gantone, pro¬
movendo ognii possibilitä atta a rendere piu facile ed adeguata e proficua
ai nostri giovani la frequentazione dei corsi professionalii cantonald (Scuola
agricola del Plantahot, Scuola inassale); a que® tedesco- ronxamci la
frequentazione delle nostre scuole complementari;

b) le coradizfoini ©conomiiche nelle valli rnediante io studio d'esse e la diffu-
sione dei risuitati (soluzioini) nei giornali local!;

c) lo studio e la soluzione dei ptroblemi agricoli, comimerciaii ecc.
N.B. La serie dei problemi specifici non e esaurita. Si e aceennato solo ai mag-

giori. Altri si imporranno: problemi vecchi che la vita nuova accentua, problemi nuovi
che ci porta il di.

La P. G. I. contimierd la pubblicazione dell'Almanacco dei Grigioni, e attraverso
una sua Commissione, quella della rivista « Quaderni grigioni italiani», iniziata il
1. X. 1931.

IV. - LE PREMESSE

Gli uomini che 25 anni or sono si strinsero in gruppo e iniziarono l'azione
grigionitaliana erano di credo politico e di eonfessione differenti, di preparazione
e di profesione differenti, di carattere e di temperamento differenti, di etä dif-
ferente. Li univano unicamente la Stirpe, la lingua e la cultura comuni, e la
stessa origine valligiana o da una delle tre piccole terre oltremontane. Erano
Poschiavini di ambedue le confessioni, Moesani e Bregagliotti; erano consiglieri
di Stato e sacerdoti, docenti e funzionari, professionisti e commercianti. E chi
non comprenderä che dovevano essere ragioni assillanti, impellenti, a far dimen-
ticare quanto li rendeva vicendevolmente estranei, ad accostarli, a rattenerli alia
collaborazione leale, viva, profonda da cui non potevano aspettarsi i facili favori
ma tuttalpiü sacrifici e avversioni?
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Le ragioni sono prospettate diffusamente nella conferenza «II Grigione Ita-
liano nella compagine cantonale», in Annuario 1920, pg. 2 sg.; sono accennate
brevemente nel ragguaglio «La bella promessa», preposto alia richiesta del 1.

marzo 1930 di un sussidio federale a scopo culturale, in Annuario 1929/30, pg. 2

sg.; sono riassunte largamente in «II principio: Formazione storica e posizione
geografico-politica (del Grigioni Italiano) » nel « Bericht über die kulturellen und
wirtschaftlichen Verhältnisse ltalienisch-Bündens» o delle « Rivendicazioni gri-
gionitaliane», 1938, estratto di Quaderni grigionitaliani, Poschiavo 1939, pg. 7 sg.
Sono esposizioni qualche po' retrospettive le due ultime, pertanto piü pacate e

moderate; movimentata, palpitante invece la conferenza, in cui, coi problemi
fondamentali della Confederazione e del Cantone, in un periodo di rapida evolu-
zione si affacciavano ed erano rivissuti profondamente i problemi esistenziali delle
Valli o del Grigioni Italiano.

Ne togliamo, e per quanto possibile citando letteralmente, ciö che permette
di farsi il buon concetto:

1. «II Grigioni Italiano nella compagine cantonale » 1920

Condizioni nella Confederazione. — II tempo della brande guerra, 1914-18, e stato
uno dei periodi piü movimentati e piü fruttuosi della vita svizzera: il periodo in cui
dallo stato a aspiraziom e mire unitarie venne tuori la miova contederazione tnnazionale,
trilingue e triculturale.

« II nostro Stato deve concepirci quale organismo stcrico e politico in cui individuo e
collettivitä possano attendere al raggiungimento della loro potenzialiiä spirituale e
pratica normala dalle sole leggi che derivano dai principi di santa unita. libertd, giu-
stizia, fratellanza; un organismo in cui i popoli piü diversi e in apparenza piü opposti,
possano svilupparsi liberamente all'infuori di ogni coercizione, in cui ci si senta "pari
e unanimi in un certo modo di concepire la giustizia, di praticare la tolleranza, di
amare le nostre istithzioni reoubblicane e democratiche, di operare lealmente e forte-
mente, di esscre diversi e non avversi e di riconoscere anzi nella nostra diversita una
ragione di miglior simpatia e di piü caldo amore" ». (F. Chiesa).

Ma il nuovo concetto della patria «lo resero afferrabile solo i di della maggiore
prova in cui si dimostrarono ogni tempra e ogni debolezza; in cui apparve lo smar-
rimento di ogni persuasione, e inirenate scaturirono quelle simpatie nazionali violente
che, sotto veste di patriottismo parolaio, si riversarono in vicendevoli accuse insane
(durante la guerra si videro gli Svizzeri parteggiare apertamente per l'uno o per
I'altro contendente della loro lingua); in cui non si titubd nel ricorrere a ripieghi tali
e insufficienti da accentuare i contrasti, da teuere sospesi in due campi avversi i
cittadini a seconda della loro appartenenza nazionale (cosi si ammise potersi pre-
vedere I'invio di truppe svizzero-tedesche per sedare possibili tumulti nei cantoni
romandi) o della loro situazione economica e sociale, quando circostanze imprevedute
gravarono sulla vita dello Stato.

Si traevano le conseguenze di un periodo di aberrazione, di quel periodo che,
informato alle conquiste interstatali e internazionali (scambi e trattati) e alle con-
quiste pratiche universali (poste, telegrafo, telefono, ecc.), si folleggiava di una Svizzera

dal carattere universale, piccolo ma luminoso esempio dell'umana societä futura;
in cui. dimentichi delle differenze di Stirpe, di lingua, di attitudini, di tradizioni,
individui e popoli si sentissero uniti in un cui to e in una fede conrnni. » Ma «cosi
s'annidd, praticamente, incontrastato il govemo della maggioranza etnica e politica,
sollevando fra aliro il problema ticinese e quello linguistico-nazionale.

Alia reazione spirituale segui la reazione politica. Allora la minoranza che nella
fusione ideale, nel grande sogno, aveva tutto da perdere e nulla da guadagnare, che
vedeva la sua individuaütä sommergersi in quella altrui, insorse. La reazione oggidi
\regna sovrana. Essa si manifesto nell'azione delle move societä sorte da poco: della
Nuova Societä Elvetica, della Pro Ticino, dello Heimatschutz, della maggior cura che
si ha per i dialetti e il canto popolare svizzero » ecc. ecc.

Cosi nella Confederazione. E nel Cantone?
Nel Cantone si gmrda di essere piü « svizzeri» e meno se stessi; si fa del cen-

tralismo della piü bell'acqua; imperam assoluta la maggioranza etnica e la maggioranza
politica. Um vita cantonale non esiste. Nulla piü unisce fuorcM «la tradizime e quanto
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direttamente ne deriva »; nessuno sembra curarsi dei nuovi bisogni. «In fatto di culturu?
La lingua divide e determina Vorientamento del pensiero. In fatto di religione? Le
forme di religiositd sono essenzialmente determinate dagli attributi propri delle tliffe-
renti stirpi, e gli uni rimproverano agli altri indifferenza per essere alia loro volta
tacciati di bigotteria e di ipocrisia. Le confessioni separano poi quasi nettamente in
due campi distinti gli animi e, per la parte che la religione ha nella vita, gravano
su ogni manifestazione politico.

Come poi in tale ambiente politico si trovi la nostra gente, lo potrd dire chi e
conoscente di tutta la vita politico cantonale».

« Nel Cantone. •— Cost i partiti che sinoira riassumevano La vita attiva vedono e
maggiormente dovranno vedere in un prossimo futuro come a poco a poco categoric
intiere di persone si sottraggono a loro — anzitutto poi l'elemento giovane, che s'infornm
alle correnti nuove e di sentire vemite dal di fuori.

Come i partiti, i loro portaparola, i giomali».
« E le autoritä? Le autoritä sembrano concepire i loro compiti solo amministrativa-

mente. — Dove, quando un programma di azione finito che comporti ogni
manifestazione di vita cantonale?

E se si pensa che altmve e partito e uomo homo ognora il loro programma or-
ganato a sistema per cui si fanno responsabili dinanzi agli elettori! — Qua, invece,
v'e una carica da coprire? Fuori un nome. E' il «partito » che ne lo butta Ii. II partito
o alcuni pochi che ne fanno le sorti. Le qualificazioni? Chi se le chiede? E cosi a capo
di istituzioni, delle massime istituzioni, abbiamo poi spesso gente che nulla se ne
intende o che per desse istituzioni mai non dimostrd ne interesse ne capacitä.
E se si osa insorgere: attendete — e la parola. Ma si attenda, li si attenda alia prova,
poi si sollevi un rimprovero: il partito tutto si erge a difesa. Cid che voglia dire in
un Cantone quale il nostro, dove le difficoltä di un'azione di controllo sono pressoche
insormontabili per la mancanza di qualunque affiatamento o comtatto fra regione e
regione, per le molteplici e assolute discordanze spirituali e pratiche che ci sono
proprie, e facile immaginarsi. Cosi si ebbe quella stasi nella vita politico che si manifesto

nella tutela politico esercitata dai cosidetti comitati centrali della capitale e

dintorni a mezzo dei loro fiduciari nelle Valli.
Ma ancora: le societä cantonali di carattere culturale sociale, economico non

hanno propaggini al di qua delle alpi. Non ne indaghiamo le ragioni, constatiamo.
E le relazioni ecoinomiche, commercial» con queste nostre regioni benedeite dal

clima che potrebbero essere per Vinterno di somma importanza? Pessime o nulle. '

Queste le condizioni nel Cantone.
L'opiinione della gioventu nostra nelle Valli non e dubbia.
Si sente che alia vita grigiow concepita come ogni piü lieta forma di attivitd e

di cui dovremmo esser parte integrante, non si porta poco o nessun comtniibuto e da
essa pooo o nulla si ha.

Nei nostri bisoguii cultural! siiarno trascurati e imoompresi. Fa d'uopo accennare
anche a quella serie di problemi scolastici sollevati tempo fa in un'associazionef scola-
stico-culiurale cantonale e alle ragioni che ci indussero a darvi un tono di protesta?

Nelle nostre affermiazioni spirituali siamo soli. L'atteggiamento nostro di fronte
a tutte le questioni che, sollevate dalla guerra, si risentono penose e contrastanti, non
trovö in quanto e esprcssione dei giornali, ne altra conosciamo, chc condanna

Nella viita poilitiea siamo abbandonati a noi stessi. senza relazioni fra di noi e
peroiö divisi. Senza rappresentanze da tempo immemorabile nelle autoritä politiche —
e un caso che si abbia ora un convalligiano nel Governo cantonale — e nelle ammini-
strazioni cantonali, le sole che, per virtu delle loro mansioni dovrebbero agire unendo
nella compazine stataie, ci dovemmo acccntentcre delle grame vicende valhgiane
E ci vien di pensare a questo proposito al caso dei polli di Renzo nel « Promessi
Sposi», i quali « s'ingegnavano a beccarsi I'uno con I'altro, come accade *roppo soven'e
tra compcgni di sventura».

Sono frutto deM'abbandono le nostre grame vicende intestine. Valga un esempio•
Si prenda un individuo attivo — e vita e attivitä e solo attivitd — che non trovi modo
di esplicare questa sua attivitä fuori di se: egli rientrerä in se e in se rivivrä ogni
dissidio, ogni lotta che intorbidiscono I'esistenza. Si prenda una famiglia, la si tolga
alia societä in cui ogni membro trova appagamento attivo e la si porti fuori, nella
solitudine, e proverä ogni contrasto fra membro e membro. Si prenda uno Stato che
non possa spiegare la sua attivitä nelle conquiste di qualunque ordine pur tsiano, e
proverä i peggiori rivolgimenti interni.

Nella vita economioa siamo solo considerati nella misura delle Proteste nostre.
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E le leggi su caccia, su pesca — fin poco fa —, sull'asskurazione contro gli imendi
nan si uniformano ai nostri bisogni. E le istituzioni cantonali: sia la casa idei veechioni
dl Realta, sia la casa di maternitd del Liirlibad, si necessarie sembrim e si lodevoli
siano, non soddisfano a necessüä nostre, perche nell'impossibilitä di approfittare; la
scuola di cucina, la scuola agrieola del Plantahof nan curano nella nvisura a noi
accessaria i bisogni nostri.

Nella vita quotidiana nan abbiamo cootatto com il resto del Gamitome.
E cosi nel Cantone siamo stranieri. Ogni vita si svolge fuori di noi.
Questa la voce della gioventü che e lamento e tormento.
Cosi starmo le cose. Stanno come per il passato: ma le condizioni sono mutate si

da dare nuovi bisogni e da generare immensi pericoli per la compagine grigione.
La grande e bella tradizione grigione e venuta a cessare. La storia grigione piü

non esiste; le vicende piü non umscono. II confine politico e solo politico oggidi: non
che ci sia piü differenza fra il poschiavino, il bregagliotto e Vitaliano o fra il me-
soleinese e il ticinese; le differenze ci sono, ma potrebbero anche perdersi nelle nuove
relazioni fra terra e terra. La gioventü si assimila il pensiero. il sentire, le condizioni di
vita di un ambiente che gli e vicino, e piü avverrä, piü queste relazioni si fararmo intense.
L'accentuazione dei valori morali: I'appartenenza di razza, la coscienza della nuova
individualitd nazionale italiana che oggidi culmina in una giusta autoglorifieazione,
Vimportanza data alia cultura, sono tutti momenti di serio disgregamento.

Asipiirazioni. Orbene, si pigli un corpo anche rovente, non si alimenti costantemente
il colore e lo si vedra a poco a poco raffreddare.

Noi dobbiamo impedire il raffreddamento del sentire grigione. Noi vogldamo che
esso sia ognora ardemte. Perche appartenere alia famiglia grigione e cosa sovrunameme
bella. E lo e anzitutto, perche e un atto di sacrifkia, di purgazione, di conquista;
perche il raggiungimento dell'agognata fratellanza a cui tutti si tende, e favorevole
sopratiutio qua, dove dovrebbe regnare assoluta la dipendenza vicendevole entro la
liinitata cerchia de' concittadini stretti da una eterna mmaccia, perche la tradizione,
la storia — queste somme forze — lo vogliono, perche solo nel Grigione e possibile
I'affratellamento vero dei popoli.

Ma a tamto fa d'uopo creare la vita griigiloine, quel'la vita che e prodotto del
contribute) del llavoro, dell'attivitä di tutti d grigiomii. E che a cid si tenda costantemente,
tenacemente. L'abbandono, si breve sia, ci potrebbe essere fatale.

Ne ci si accontenti di andar ripetendo ad ogni pie sospinto che il Cantone e quel
che fu: uno stato ristretto di confini, ma grande nella storia e nel signifkato; che e
quel che si vorrebbe fosse: la famiglia grigione, la vera federazione grigione, modello
di vita statale. Non ci si accontenti di farlo motivo di parata. Noi si sa che ogni
grigione ci tiene all'unitd intangibile della compagine cantonale, ma bisogna che ancora
ognuno sappia qual siano gli elementi determinanti della sua vita.

II grande postulato. — Da ciö la necessita di un'oculata organiizzaztane della vita
cantonale, da ciö i nostri postulati: postulati ideali e pratki quali s'esplicano nel pro-
gramma ancora monco dell'Associazione pro Grigione italiano, di cui si disse all'inizio
del nostro discorso, postulati dettati dalla visione degli interessi duraturi e permanemi
del Cantone e delle Valli.

E siano bandite le male parole e i cattivi rimproveri che ci fecero ognora gran
torto, si cessi di offendere buttandoci in viso tendenze separatste in buona o mala
fede. Fidiamo un po' piü vkendevolmente in mi e si intenderä che quanto Vuna parte
chiede non e emamzione di cupidigia ma pegno di necessüä, che quanto I'altra parte
cede e le parrd sacrifkio, e solo dettame del suo Interesse — perche mn e'e comunione
di vita che mn voglia una limitazione della propria attivitd.

Allora si si capird nell'attivitä spirituale e nella pratka.
Cosi gli scopi dell'Associazione grigione italiam poiranm valere per tutto il

Cantone, oltrecche per il Grigione italiano. siccome mn sappiamo e non poosiamo
scindere le finalita valligiane dalle comuni, cantomli, senza minaceiare e mimre I'e-
sistenza grigione.

Gli intendment dell'Associazione pro Grigione italiano vogliom favor iti:
a) ogni miglior iintesa fra le Valid utaliiaine e l'inteimo del Cantone e un piü

vivo attaccameeto vicendevole,
b) ognii miglior contribute di vita nostra valMgiaina, alia viita cantonale,
c) ogni miglior oomdiziane di viita nielle Valli.

Che sia dato a noi Grigioni italiam, per primi, di formtdare ted programma. Dc-
v'essere cosi: la minoranza deve aver viva coscienza della sua funzione e questa funzione
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tener ognor presente onde trarne costantemente persmsioni che le abbisogmno per
affermarsi. Se debole e il numero, forti siano le convinzioni e per essere forth chiare:
allora la forza morale poträ farsi pratica ed attiiva.

II nostra fine si riassume cosi nelle parole: «grigioni italiiami», memori delle
aspirazioni poiitiehe ed economiehe, fedeli alia tradizione storica, fedeli alia apparte-
nenza nazdonale, fedeli agli dmteressi comumi e permaeenti, fedeli alia famiglia grigione
e memori dell'mdividuatitä nostra. Federalist grigioni, come federaUsti svizzeri.
IFederalist, non separatist.

E oneora ragioniamo: La civiltä mira all'elevazione del singolo, pertanto e es-
senzialmente democratica. Le istituzioni devono informarsi a cid. Togttere all'iniziatva
privata dei domini in cui si pud affermare, e diminuire le energie individuali che,
sommate, dormo l'energia collettiva. E piü e perspicace I'individuo, il cittadino ehe
cmservera a portata di mam gran parte dett'amministrazione pubbUca e propugnerd
l'autonomia comunale e il federalismo.

Non basta: gli individui som different. II loro svttuppo per essere completer, deve
farsi in armonia con la mtura di ciascuno. Per una vera civiltä l'unitä e un errore
e um debolezza, perche e umformitä e genera il dominio della maggioranza; la diversitd
e invece la veritä, la forza. Togliere all'individuo quelle parte della personalMä che e

data dal smlo su cui vive, dalla storia sovente si vivente della sm patria della sm
lingua della sua regione, del suo villaggio, del sua ambiente, e diminuire o fiaccare
Vazione della civiltd (P. Pictet).

Ne si tema che cid possa riuscire di debolezza per il Cantone. Tolta ogni coerci-
zione o differenza esterm, ami forza ci potrebbe teuere mitt oggidl, se non ci sor-
reggesse la persmsione dell'idealitd di stato grigione netto stato svizzero? E qual
profitto ne avrebbe il Cantone — se si potesse concepire fuori di noi, come general-
mente si crede dover fare —, se si cercasse di essere, secondo la brama di una
maggioranza, piü «grigioni», cioe meno mi stessi? se si rinunciasse anche solo in
qualche parte della vita mstra spirituale o pratica, sia che si studi il tedesco sisno

a dimenticare I'italiano — ci si permetta la esagerazione —, sia che si sanzioni Vat-
tuazione di um istituzione che abbia, come si dice, caraitere cantonale e che poi, per
un motivo o per Taltro, a noi, alle Vallate italiane, a urn parte del Cantone vertisse
preclusa? E qual merito per noi, nel voler essere meno di quello che si e o anche nel
rimnciare ad istituzioni valligiane che som di interesse immediato, di solo interesse?

Non e meglio che il Cantone cerchi quelle soluzioni che concedom di atfermare
senz'altro i siwi confini, entro cud la gente qualuinque lingua parii, qualunque oonfes-
sione abbia, attenda, orgogliosa della famiglia dii col e parte, della fratelilanza pratica
ri'Senti'ta di cui prova benefica 1'aziicme, alle aspirazioni che le son proprie? E se val
Monastero e val Mesolcim, se val PoscMavo e val Prettigovia apparirarmo — sia
poi gente italiana, tedesca, romancia, cattolica o protestante — rkche di fede e di
vita attiva, fedeli alia mira comune, non si avrd quel che si vorrebbe?

Nel nostro concetto applicato della libertä individiiale, della democrazia, nell'auto-
normiia regionale e dunque 1'essenza delle nostre istituzioni grigioni.

La nostra e tradizione federalista: dal di delle Tre Leghe sin giu giü al presente in cui
valli e comuni godono di um libertä di un'autonomia maggiore che altrove.

Parte a noi, dunque. Ma uniti sempre neilla fratellanza morale, ma pronti ognora
a limitare volontariaimente, eomsciamente ognii velledta di ipredomindo o di itnposlizione,
pronti ognora alia cooperazioee per il profitto e 1'tateresse della vita comune.

Su queste basi conviene sia rifatta la vita grigione, siano date delle soluzioni
finite a tutti i problemi, politici culturali economici, delle soluzioni che soddisfino Ogni
bisogno.

Conviene che le vallate si sentam parte vitale fattiva del Cantone, che siano vin-
colate fra loro in una stretta comunione basata su un intimo rispetto e um sentita
benevolenza.

E cost siamo giunti alia serie programmatka dei nostri problemi:

II programma. — /. Ogni rispetto, ogni benevolenza e ogni collaborazione sono
basate sulla comprenskme. La comprensione si acquista con il dedicarsi alle cose
altrui; quella di un altro popolo, con lo studio delle sue attitudini, delle sue condizioni
di vita. Veteolo n'e lo studio delta lingua.

Chi non conosce la Imgrn del vkino non mträ mal avvkinarlo e penetrarlo.
Dunque fa d'uopo favordire ogni mezzo atto a protnuovere e a raggiungere I'imtesa

mutua e spontanea, «Tatmosfera grigione », ed anzitutto: studio delle lingue, del tedesco
da parte mstra, dell'italiano da parte tedesca e romancia; ma ancora: azione di
schiarimento su aspirazioni, bisogni vicendevoli dett'interm del Cantone e delle Valli;
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ma aticora: accentuazione nelle relazioni fra organizzazioni del di Qua e del di Id delle
Alpi ecc. ecc.

II. Coscienti della propria individualitä, persuasi che solo col contributo diretto
di ogni parte del Cantone possa sgorgare auella vita cantonale che e nell'intendimento
comime ed apparire salvaguardato ogni diritto nel contrasto di interessi spiritmli e
pratici, le nostre Valli debbono chiedere una rappresentanza diretta e costante in ogni
autoritd politico ed amministrativa cantonale: nel governo cantonale, nella delegazione
federate, nella commissione scolastica, nella commissione di gestione ecc ecc.

Lä dove si trattano le question! di principio, lä dove si determinano i destina delle
nostre istituzioni, la dove si diparte ogni iniziativa, non dobbiamo mancare. Le nostre
condizioni ci danno bisogni, opinioni, aspirazioni nostre. Noi li dobbiamo far valere
per assicurare i'esistenza nostra intatta ed intangibile.

Noi siamo persuasi che an rappresentante nostro nella delegazione federate in
uuesti di di conflitti avrebbe preso an atteggiamento costantemente diverso della quasi
totalitd della rappresentanza grigione nelle questioni federali e si sarebbe schierato
con i delegati di tutta la Svizzera latina, perhe il loro sentire e anche il nostro e nostri
t loro interessi spirituali, quel sentire e quegli interessi che accomunarono i Bossi
e i Cattori, i Fazy e i Michel nelle concezioni di democrazia, di liberta, di giustizia
quali si manifestarono nel «caso dei colonnelli», nei casi Hoffmann, nelle questioni
dei pieni poteri ecc. ecc.

Una rappresentanza nel consiglio d'educazione avrebbe evitato i lamenti nostri
di costante trascuratezza nele vicende didattico-scolastiche che ci fatmo tanto torto
gravano sulla nostra preparazione culturale e sulla nostra scuola. — E cosi via.

III. II roostro concorso ailla vita cantonale e perö dipenaeute dalle pecsonalitä che
vantiamo. Ora, tenendo noi per opinione che la gente nostra e intelligente operosa e
buona, non dubitiamo di poter presentare quell'elemento che possa concorrere anche
su vasta scala con Velemento d'oltr'alpe, quando gli siano favorevoli; le possibilitd
di studio, di sviluppo delle facoltd innate.

Purtroppo sinora non abbiamo ancora tutte le scuole preparatorie che ci concedano
di far attendere i nostri giovani ad ogni tralcio di studi, e soprattutto non agli studi
maggiori classici, ancorche il Cantone si riconosca per disposizione costituzionale
tenuto a offrirceli. II ginnasio cantonale e chiuso ai nostri giovani, e una
istituzione solo tedesca. Con qual danno e pubblico e privato s'intenderd, quando si pensi
che di la escono coloro a cui saranno affidati i casi del Cantone, i destini delle Valli;
che Id si acquistano le possibilitd atte a soddisfare le migliori aspirazioni della gente; che
la nostra gioventü, quando vuol giungere ad un grado accademico, deve attendervi
per vie torte con perdita di tempo e spreco di denaro, passando da istituto in istituto
— e, quel che e peggio, sempre fuori del Cantone.

Eppure Vorganismo cantonale e le manifestazioni della sua vita sono tali, e si grandi
sono le differenze fra regione e regione, che le sanno afferrare solo pochi ele'tti a
cui siano favorevoli le circostanze e che coltivino la comprensione con I'ausilio delle
amicizic di intima connivenza con la gente del di Id delle Alpi.

Bisogna che tutta la nostra gioventü siudiosa, chiamata a connettere gli interessi
valligiani ai cant onall e a crearne un loro accorto accordo, che Velemento ireggitore
del domani, entni a contatto con la gioventü del da lä delle Alpi passando per la
nostra scuola media comune, la Cantonale. E questi nostri giovineiti delle Vallate cosi
entreranno anche a contatto fra di loro e prepareranno I'affiatamento determinaate
la collaborazione di tutto il Grigione italiano nelle conquiste comani.

Ma a tanto scopo e necessario che la nostra Scuola cantonale sia atta ad accogliere
questa gioventü senza difficoltd, senza perdita di tempo e presenti corsi di Istuli
favorevoli quanto negli istituti di altrove; bisogna anzi che queste condizioni siano si
favorevoli da esercitare la maggiore atirazione; bisogna che la Scuola diventi reialmente
cantonale e che tutti gllii Scolari griigiomi possano concorrervi con eguale faciitä e in essa
trovino un insegmameuto informatio alle loro attitudini e alle loro richieste spirituali.

Donde una serie di postulati specifici: modificazione degli esami d'ammissione <e

della tassazione delle prestazioni degli Scolari in certe materie — anzitutto nella
lingua —, riforma della sezione normale, miglioramenti nella commerciale ecc. ecc.

Non basta. Fedeli alllla convdnzione che esponente della cultura e la lingua, che
senza la conoscenza di essa lingua materna, non si potrd mai giungere al possesso
delle proprie idee e, conseguentemente, di una vera cultura cosciente e profonda;
persuasi che non si pud permettere la sovrapposizione di un insegnamento nuovo per
programma e metodo in chi e troppo giovine senza generare un disorientamento in-
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tellettuale e spirituale; persuasi altresi che l'uno si possa raggiungere e I'altro evUare
solo se si vorrä temta la gioventü a freauentare le scuole nostra complementari infor-
mate a soli criteri nostri, dobbiamo insistere siia nello svMuppo degli istituti seoomdari
sino a renderii atti a gareggiare con la can tonal e inferiore, sia ail'istituzione di una
scuola inferiore per lie tre Vallate. Nell'un caso e nett'altm perd col concorso del
Cantone.

IV. Non v'e bella coscienza della propria vita, del proprio nome, della propria
forza e con cid la possibilitä del buon contributo alia vita cantonale, senza una certa
robustezza economica. Le vive relazioni economiche fra Valli e Cantone influiscono
largamente sulle relazioni politiche e spirituali e valgono a cementare I'unione. ba
un lato tocia alle Valli a sviluppare queste relazioni si che diventino fatfore leffettivo
e di vasta portata, dall'altro lato perd il Cantone (Ieve contribuire in equa misura a
sorreggere le Valli e ad alleggerirne loro il compito.

Di la una nuova serie di postulati: nuovi magiori sussidi o contributi all'agricoltura
— oltreche all'allevamento del bestiame —, favorimento della frequentazione della
scuola agricola del Plantahof con il massimo del rendimento e il minimo di difficoltä;
agevolamento delle comunicazioni coll'interno medinnte ferrovie (S. Bernardino e Ma-
loggia) e in di di surrogati, almeno con automobili postali — per cui si mettera anche
un freno all'emigrazione, all'abbandono dei campi e cosi anche all'immigrazione per
cui il vecchio ceppo grigione nelle Valli si dissecca.

Va di poi connessa a questo ordine di questioni quello che tende a portare I'ele-
mento emigrante nell'interno del Cantone, dove le condizioni di impiego dovrebbero
essere facUi e proiicue.

V. Ma il raggiungimento deüe aspirazioni comimi pretende un'unione assoluta delle
niostre Valli.

Noi, purtroppo, sinora mat si ebbe l'occasione di conoscerci, di collaborare e

sempre solo si risentirono sovrane le differenze che separano. E nell'unione sta la forza.
Perd I'unione premette: un accordo al disopra delle divergenze e all'infuori de'

contrasii fra valle e valle, all'infuori dei contrasti nelle Valli, delle vicende grette e
grame che sembrano esaurire ogrti attivitd; premette la creazione di una coscienza
grigione italiana in nome dei massimi interessi nostri. Che cid possa farsi, che cid
possa essere, lo dimostrammo.

E la via 6 la seguente: preparazione della gioventü, cdltivazione dell'attaooajmento
vicendevole della gente nostra, azione di schiarimento nolle Valli sui maggiori probtemi
comuni, costituzione di assooiiazioni che aooolgano tutti i convalligiani.

Donde: la necessitä di agire sin dalla scuola si che sorga una simpatia vicendevole
intervalligiana; la necessitä di accentuare la conoscenza dei casi delle vallate nei
giornali, con conferenze, con pubblicazioni che dovrebbero aecogliere ogni manifesta-
zione di vita grigione-italiana e, ragguagliando I'emigrato, avvincerlo alia sua terra
nalale.

Donde: la necessitä di favorire una buona stampa nelle Valli, di un'azione co-
stante che valga ad allacciare la vita valligiaaa ad altra vita piu vasta, che crei nuove
sfere ed attivitä, tolga le menti ai casi ristretti e le porti ad altri campi, che faccia
le Valli anelli di congiunzione fra Sud e Nord, vekoli di comprensione — cid che
poträ venire anzitutto promuovendo la disciplina della vita nelle Valli, la collabo-
razione collettiva mediante la formazione di societä sia di coltura, di agricoltura
e d'altro.

Donde la necessitä di costituire associazioni intervalligiane di carattere economico,
politico, culturale.

Conclusione. — Questo il programme nostra.
Parrä vasto, ma quando ben fonde le persuasioni, indubbiamente vaste le possibilitä.
L'opera nostra nan vuole essere di rivoluzionamento, ma di riorganizzazione e

di rinestamento fedeli al ceppo.
Le forzc tradizionali che univa.no la compagine grigione vanno esaurendosi: noi,

fedeli alle sue forme e interpreti dei bisogni nuovi, le vorremmo rifatte con elementi
della vita nuova.

Ma a tanto ci vorrä solo la P'ena visione degli alti destinii eomunii, la disciplina
della vita e fl concorso di tutti.

I destini per cui essere grigione vuol dire far parte di una federazione sovrana-
mente umana, tradizionalmente libera e democratica; la disciplina per cui in essa si
vive concordi nei sacrifici individuali e coUettivi; il concorso di tutti per cui: voluntas
populi, voluntas Dei.
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Ne dubitiamo dell'esito coila fede che mtriamo nel nostro popolo nelle Valli e
all'estero. Ed a tutti converrä far appello, anche ai lontanl, a colon — e son tutti gli
emigraii e gli emigranti — che portano costante la nostalgia del villaggio natale
fonda in loro.

Ma quale opinione pur si debba teuere della visione dei postulati nostri, delle
nostre attese, si ricordi che solo movente ci fu I'intimo sentire per le nostre Valli,
mezzo il «ver dire » e scopo ü raggiungimento del miglior fuiuro della nostra Gente.

2. « La bella promessa » 1930.

In seguito si prospettarono le condizioni delle Yalli anche da altri punti di
vista, e prima da quello dell'evoluzione storica. In «La bella promessa» del
1930 e detto:

« Riandando ed esaminando i poveri casi nuovi e la penosa situazione attuale delle
Valli, il sodalizio ha avvertito (e quante volte non I'ha detto?) che esse si devono
anzitutto al corso delle vicende grigioni e svizzere degli ultimi tre quarti di secolo.
a quelle vicende che hanno reso forti Cantone e Confederazione nella misura in cui
le singole terre che Ii compongono perdevano della loro importanza. Le nostre Valli
situate fra il confine politico e i masskci alpini, hanno veduto via via le loro grandi
istrade dei valkhi disertate dal traffko tra mezzogiomo e settentrione (con la costru-
zione delle arterie ferroviarie, partkolarmente con queUa del Gottardo), hanno 'veduto
via via farsi sempre piü alte le frontiere politiche e diventare kontiere infrangibili
economka.mente e perfino culturalmente, non per ultimo per lo straniamento dell'indi-
rizzo spirituale d'oltreconfine. E si son trovate sole a iottare per la loro esistenza
materiale e culturale (o spirituale) in condizioni impossibili. — Non colpa d'uomini,
dunque, o solo in quanta gli uomini non hanno avvertito a tempo queste condizioni
e poco o nulla hanno fastto per fronteggiarle, ma soprattutto di circostanze. E se le
circostanze hanno favorito la comunitä cantonale e federale, disavvantaggiando le
nostre terre, egli e giusto ed ovvio che le due comunitä ora vengano in aiato delle
Valli. Ambedue le comunitä si gloriano della loro trina costituzione e della loro trina
fisionomia, da cui traggono piü che vanto e grandezza, il diritto d'esistenza intangibile,
e le due comunitä hanno il dovere elementare di far si che le nostre terre non in-
tristiscano nell'abbandono, s'esauriscano economicamente e imbastardiscano culturalmente.

Perciö i nostri problemi sono problemi cantonali e federali.
Ma lo sono anche sotto altri aspetti. Lo sono in cid che le nostre terre, come ogni

terra di confine, sono posti avanzati della patria per i quali, a dire del consigtiere
federale Motta, lo straniero che mette U piede su territorio elvetico. giunge alle prime
impressioni e si fa i primi giudizi sulla Confederazione. Lo sono in cid che, se lo
spirito delle istituzioni elvetkhe vuole che la comunitä offra tuito il suo concorso
a pro di chi ne ha bisogno, Vinteresse e il dovere della stessa comunitä richiedono
che le terre di confine siano fatte esponenti e portatrici eminenti della migUore vita
e della piü bella fede elvetka. E finalmente lo sono in cid che\ il Grigioni Italiano
costituisce, col Ticino, la terza Svizzera, qudla numerkamente piü debole,
economicamente piü povera, la quale non pud fiaccarsi maggktrmente senza che tutta la
comunitä non se ne risenta largamente.»

3. « II principlo » 1958.

II Memoriale delle rivendicazioni conferma in pieno, 20 anni dopo, le
premesse che determinarono la costituzione della P. G. I., la giustezza delle viste
dei suoi fondatori, delle loro aspirazioni.

II Memoriale doveva soddisfare nei seguenti termini al compito fissato
dal consiglio di Stato alia commissione voluta dal.Gran Consiglio per lo studio
delle condizioni culturali e economiche del Grigioni Italiano:

«Prima premessa per decretare dei provvedimenti a favore del Grigioni Italiano
e un ampio esame deUa sua attuale situazione economka e culturale. In base a questo
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esame converrä stabilire quali siano le cause per cui le Valli sono state, eventucdmente,
pregiudicate al confronto del Grigixmi Tedesco e Romancio. In particolare poi andrd
chiarito se e in quanto le Valli sono state dallo Stato (Cantone lo Confederazione)
posposte alle altre terre, o, per ragione della loro posizione geografica e delle loro
coadizioni linguistiche e storiche, non poterono fruire, o almeno non in pieno, delle
istituzioni statali di beneficenza e dell'aiuto dello Stato. Quest'indagine deve offrire
la base per giudicare dei postulati giä prospettati dal Grigioni Italiano.

La Commissione avrä in piu il compito di fare essa stessa delle proposte intese a
migUorare le condizioni nelle suddette Valli. Qui perd sard sua cura particolare di
avvertire in quanto le richieste presentate e che ancora si presenteransno, possano venir
realizzate.»

La commissione, composta da valligiani e personalitä deH'interno, preponeva
alia sua esposizione la seguente «Nota preliminare » di portata di principio:

« Quando ci si accinga a esaminare la situazione e a giudicare delle condizioni
del Grigioni Italiano, e cosi anche a chiarire in quanto e stato posposto al Grigioni
Tedesco e Romancio, converrä anzitutto fissare che sia il «Grigioni Italiano» nel
Cantone, o la parte e la funzione che a queste nostre terre toccano nella Comunitd
Retica, poiche se ogni giudizio presuppone sempre il confronto, il pregiudicamento
o la posposizione presuppone Vesistenza di un diritto. Pertanto fa d'uopo fissare qui
tale diritto.

II lod. Govemo accenna a tre argomenti che potrebbero considerarsi_ di grande
importanza nell'esame del problema grigione italiano: le condizioni storiche, quelle
geografiche e quelle linguistiche delle Valli. Ed e effettivamente cosi che questi tre
argomenti hanno una portata ed un'importanza decisive, perche se le due valli di
Mesolcina e Poschiavo, quali terre di confine hanno sempre avuto una loro vita individuate,

itutte e tre le Valli, quali custodi delle strade alpine del transito, hanno avuto
una harte preponderante nelle vicende politiehe ed econamiche del Grigioni; perche
solo le Valli grigioni italiane si stendono al di Id delle Alpi, che le separano dal resto
del Cantone, e si aprono direttamente — Bregaglia e Poschiavo — o indirettamente
— Mesolcina — sul paese straniero della loro lingua;

e perche ai nostri giorrd, in cui i termini lingua e cultura hanno acqmstato un
contenuto ed un valore nucvo, esse rappresenta.no una uniid linguistico-culturale, che
dd loro una fisionomia e una situazione particolare nella vita cantonale e conferisce
loro il compito o la funziane di uno dei componenti — quello italiano — della trina
comunitd grigione».

La commissione, riassunte le condizioni che nella Confederazione condussero
all'avvento della Svizzera Italiana, fissata la parte che nella Svizzera Italiana
tocca al Grigioni Italiano, affermata la funzione che il Grigioni Italiano ha nella
comunitä retica, esaminata la situazione d'inferioritä delle Yalli nel Cantone,
la loro struttura, le loro manchevoli relazioni con l'interno e le grame condizioni
interne, concludeva:

« 1. La posizione geografica, quella geografico-politica e la lingua fanno del
Grigioni Italiano. quale terra svizzera, un membra della Svizzera Italiana; questa sua
posizione, la sua lingua e anzitutto il suo passato gli additano, quale membro della
Comunitd Retica, una funzione particolare nel Cantone, e nel Cantone va considerato
di conseguenza.

2. II corso delle vicende nella Confederazione e nel Cantone ha reso precaria la
situazione del Grigioni Italiano e non gli ha dato modo di partecipare in equa misura
alle conquiste della vita staiale e ai benefici delle istituzioni d'assistenza.

I problemi del Grigioni Italiano sono quindi, in parte, problemi federali, per cui
a queste nostre terre tocca, nell'ambito della vita federate, la stessa considerazione
e lo stesso trattamento come al Canton Ticino.

La maggior parte dei suoi problemi e perd di carattere cantonale, e la soluzione
va pertanto data entro I'ambito della vita cantonale.

3. Le difticoltd intervaWgiane e valligiane del Grigioni Italiano esigono provvedi-
menti particolari atti a solverle. »

L'esposizione e la diffusa documentazione dei singoli postulati delle Yalli e
della commissione valsero a persuadere i rappresentanti del popolo nel Gran
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Consiglio, i quali, il 26 maggio 1939, in seduta solenne e m modo insolito — per
alzata dai seggi — votarono la « Risoluzione » ehe anche gia fu detta la « magna
carta» grigionitaliana e che noi riproduciamo pin giü.

La Risoluzione ricompensava moralmente i progrigionisti delle loro fatiche
a favore delle Yalli.

Essi perö, almeno in un primo tempo — allora della fondazione del sodalizio
— vagheggiavano altro ancora, che poi non sarä inopportuno aggiungere qui,
fosse solo per comprendere il fermento spirituale dei primi anni. Nel loro fer-
vore essi non solo bramavano di dare alle Yalli una funzione attiva nel Cantone,
ma, in un con un forte gruppo di giovaui concantonesi dell'Interno, di rinnovare
la vita cantonale in consonanza con le viste grigionitaliane e di dare al Cantone,
cosi rifatto piccola confederazione, una funzione attiva nella grande Confedera-
zione. Donde la creazione della prima sezione grigione della Nuova Societa El-
vetica, donde la creazione di un nuovo movimento politico (il democratico), donde
lo sforzo per sviluppare giornali esistenti e, nel Grigioni Italiano, la fondazione
di un nuovo periodico (La Voce dei Grigioni, 1921-1926).

La vita ha il suo corso. Dopo 25 anni e facile avvertire l'errore e gli errori.
La forza della gioventü e nel suo ardore. Ma chi giudicherä l'uomo solo nel suo
successo?

Datosi il programma, il sodalizio attese con tenacia alia sua realizzazione,
per quanto era nelle sue possibilitä. Queste sue possibilitä sono circoscritte da
ciö che la P. G. I. non e che una societa disponente di poche risorse; che solo
saltuariamente incontrö portatori dell'autorita inclini a sobbarcarsi il compito
della realizzazione dei maggiori postulati anche quando di evidenza piü che 1am-

pante; che non pote mai contare sulla collaborazione attiva delle Valli.
Cosi non apparirä strano che il programma del 1918 e rimasto, su per gilt,

quello di ora. — E anche il verbo della Risoluzione granconsigliare del 1939 attendc
ancora sempre che sia tradotto nel fatto.

Quando perö si voglia comprendere e valutare 1'azione del sodalizio, bisogna
tener presente la situazione delle Yalli verso il 1918 e la loro situazione d'ora.

Le Valli erano nelle condizioni quali appaiono prospettate, e sia pure solo per
accenno, in «Premesse»: isolate nel Cantone, senza alcun contatto vicendevole,
culturalmente in dissolvimento, e, quanto e peggio, senza una qualche conoscenza
del loro vero stato o dei loro problemi d'ogni ordine, senza coscienza propria,
senza miraggio.

Ora esse appaiono inserite spiritualmente nella vita cantonale, tant'e che,
almeno alle menti migliori, il Cantone non e piü solo la «terra delle 150 valli»,
ma la compagine tristirpica, trilinguistica e triculturale, per cui esse possono
attribuirsi il merito d'aver contribuito a dare, in bella consonanza col passato,
la nuova contenenza alia Repubblica e Cantone retico; s'avviano ad inserirsi

4. In margine.

L'ATTIVITA'.

1. II cammino fatto.
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