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Riecardo Tojriiina

II propugnatore
delle rivendicazioni
del Grigioni Italiano

Sono stato pregato dal nostro presidente centrale di dare questo contrihuto al

presente nuinero dei Quaderni Grigioni Ilaliani. e mi rendo conto che l'importanza
deH'incarico che mi e stato dato non sta in nessun rapporto con la mia conoscenza
diretta sia dell'attivitä del compianto prof. A. M. Zendralli in favore del risolle-
vamento delle Valli grigioni di lingua italiana, sia della sostanza delle « rivendicazioni

grigioni italiane », perche non ho mai fatto parte delle varie commissioni per
l attuazione dei nostri postulati. Se, quindi, i miei amici progrigionisti troveranno
delle lacune in queste righe che dovrehbero cotnunque essere una sintesi completa
degli sforzi del fondatore e primo presidente della PGI per strappare le nostre
valli alia miseria economica e culturale, oso, almeno fino a un certo punto, consi-
derarmi giä fin d'ora perdonato.

Scrivendo questo contrihuto non ho dunque potuto raccontare aneddoti magari
significativi e descrivere le spesso lunghe ed animate discussioni in seno alle
commissioni per le rivendicazioni. Ho invece attinto, e largamente, ai documenti pub-
hlicati via via dalla PGI dove delle discussioni sta soltanto la quintessenza, dove

stanno le conclusioni teoriche e pratiche, dove si parla dello studio dei nostri pro-
blemi e si spiega come si e tentato o ci si propose di risolverli, dove si fanno bi-
lanci e si elencano vittorie e sconfitte.

Un uomo nuovo

II Governo cantonale grigione aveva eletto la primavera del 1911. nella

persona del prof. dott. A. M. Zendralli, un insegnante di italiano e francese.
Iauttinno segnente vide peri) giungere nella Curia Rätoruin un uomo che
inlendeva non solo compiere il suo dovere di docente ma anclie quello di
figlio del Moesano e della terza Rezia. Le sue lunghe e ripetute assenze per
ragioni di studi, che per la inaggior parte compi all'estero, non riuscirono ad

allontanarlo dalla sua terra. Conosceva a fondo la struttura etnografica e lin-
guistica e la tradizione e la storia dei Grigioni, dei quali voleva divenire un
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figlio sempre piü degno. A Coira, dove risiede rAmministrazione cantonale e

dove spesso s'incontrano i rappresentanti della vita politica. econoniica e cul-
turale del Cantone, il prof. Zendralli, uomo perspicace e limgimirante, sfrut-
tava contiiniainente loccasione di toccare il polso alle autoritä. al popolo. ai

partiti ed alle varie regioni del cantone. E dopo alctini anni di preparazione
nel silenzio del sno studio, venue alia ribalta con un ])rogramma che sorprese
anche i grigioni italiani allora piü in vista e che »"impose alEattenzione di
tntto il Cantone e persino della Confederazione.

II 1° statuto e il 1° programma della P GI e le rivendicazioni
grigioni italiane

Sette anni dopo il suo arri\o a Coira. nel 1918 (per la precisione il 6

febbraio). il prof. Zendralli fondö insienie ad alciini valligiani residenti nel
capolnogo retico, la Pro Grigioni Italiano. Co stesso fondatore scrisse nel-
PAlmanacco dei Grigioni. la prima pubblicazione periodica del sodalizio :

« //Associazione nacqtie daU'intimo bisogno che risente ogni Grigioni ita-
liano di oprare. anche se rattenuto fuori mile, per il bene della sua gente.
e sorse :

dalla considerazione dei disagi spirituale. culturale. politico, economico
in cui cersano le nostre Valli;
dal desiderio di vedere assicurnte tpielle condizioni di ogni vita che loro
addicono. e attribuite nella cornpagine cantonale tptelle funzioni che le

competono ;

dalla persuasione che cid possa arrenire solo per Faccomunamento delle
volonth e degli sforzi delle tre valli da raggiungersi mediante Faffiata-
mento loro costante. coltirato in un ambiente in cui. pur serbandosi vivo
Finteresse e Futtaccamento per le sorti della nostra gente. non si ririvano
le incerte lotte interne sterili e grame ».

Qneste brevi righe. cosi dense di contennto, cosi ispirate. sono 1111 vasto

programma che se quarant'anni fa rappresenti) la grande novita. si potrebbe
accettare ancora oggi si pu<> dire parola per parola. Non ci fanno sentire ad

es. i termini « intimo bisogno di oprare ». « disagi ». desiderio di imove
condizioni di vita > e di « funzioni che ci conipetono >. la forte preparazione del
prof. Zendralli per nuovi compiti e la sua volontä c impazienza di agire

Inutile dire che la PGI si da giä nel suo anno di fondazione un programma
ufficiale. degno di una grandissima associazione. nel quale si dichiara :

'< 4 tniglior schiarimento distinguiamo (piattro serie di problemi: cub
turali. politici. pratico-economici e rari ».

Questo programma era indubbiamente quasi tutto frutto suo. Ma il prof.
Zendralli 11011 era solo: era incondizionatamente spallcggiato da - Poschia-
vini di amhedue le confessioni. Moesani e Bregagliotti : erano consiglieri di
stato. sacerdoti. docenti c funzionari. professionisti e commereianti. E clii non
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comprenderä, osserva lo Z., che dovevano essere ragioni assillanti. impellenti.
a far climenticare qiianto Ii rentleva vicendevolmente estranei, ad accostarli,
a rattenerli, alia collahorazione leale, viva, profonda... ».

La prima presentazione pubblica delle „ rivendicazioni" gri-
gioni italiane

La voce « rivendicare » significa intavolare un'azione per r/'-ottenere un
diritto. (pianto si e giä posseduto. Per Ie valli grigioni di lingua italiana non
si trattava di riacquistare un diritto perduto, poiclie le costituzioni föderale
e cantonale e le nostre leggi si ispirano al principio della parita di diritti di
tntti i cittadini. Si trattava invece di raggiungere, sulla base del diritto esi-

stente, la paritä di trattamento nei confronti di altri cittadini e di altre regioni.
Ma il termine « rivendicazioni » e sempre stato adoperato sia a voce sia

negli scritti del sodalizio ; e nie ne servo perciö anch'io senza timore, ormai,
di destare scandalo. A suo tempo perö un'autoritä statale si scandalizzö per
davvero leggendo questa parola in una lettera della PGI. E rispose :

«Rivendicazioni. welch ominöses Wort (che brutta parola!)»! A una simile osserva-
zione, alcuni anni piü tardi si sarebbe ad esempio potuto rispondere : « II
diritto esiste, ma ciö nonostante si fanno pagare ai grigioni cliilometri ipotetici
e ipiindi tariffe esorbitanti. mentre nelle regioni percorse dalle Ferrovie
Federali si pagano i viaggi in treno sulla base di alcuni cent, il km. effettivo ».
E a cpiesto esempio se ne potrebbero aggiungere parecchi altri. Ecco perche
i grigioni italiani non hanno potuto fare a ineno di adoperare la voce «

rivendicazioni ». che voleva essere un richiamo al rispetto del diritto.
Che il giovane presidente della PGI era un uomo dinamico e un instan-

cabile lavoratore, ognuno l'lia giä potuto constatare. II destino delle sue valli
gli stava talmente a cuore che nel lavoro in loro favore le tappe dovevano...
essere bruciate. Nel 1920 il prof. Zendralli tiene e pubblica poi una conferenza
dal titolo II Grigioni Italiano nella compagine cantonale che servirä per molti
anni da segnavia all'associazione. Prendendo lo spunto da una dichiarazione
di Francesco Chiesa secondo la quale l'individuo e la collettivitä devono poter
allendere al raggiungimento della loro potenzialitä spirituale e pratica nor-
mata (lalle... leggi che derivano dai principi... libertä, giustizia, fratellanza,
il prof. Zendralli presenta con parole accorate la allarmante situazione eco-
nomica e culturale delle valli e afferma la mancanza di una vita comunitaria
nella compagine retica. Basta certamente leggere qualclie breve squarcio della
esposizione in parola per avvertire le preoccupazioni e il grande amore del
nostro per la sua terra retica e la sua giovanile braina di potenziarla come
tale e attraverso l'apporto del Grigioni italiano come sua parte integrante.

« J.a grande e hella tradizione grigione e renuta a cessare. I,a storia gri-
gioite piii non esiste: le ricende piii non uniscono... »
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« Noi dobbiamo impedire il raffreddamento del sentire grigione. Noi ro-
gliamo che esso sia ognora ardente. Perche appartenere alia famipita pripittrie
e cosa sorrana e bella... Solo nei Grigioni e possibile Vaffratellatnento vert)
dei popoli ».

« La mitioranza deve avere l ira coscienza della sua funzione e questa
futtzione teuer ognor presente onde frame costantemeute persuasioni cite le
abbisognano per affermarsi. Se tlebole e il numero, forti siano le courinzioni,
e per essere forti, ciliare... »

Per il prof. Zendralli il raggiungimento dell' « atmosfera grigione » e
possibile solo attraverso intimi contatti tra le varie parti del cantone e se gli uni
studiano la lingua degli altri. E in omaggio al fatto che una vera «vita
grigione » puö essere raggiunta solo col contributo delle sue varie components
eliiede per il Grigioni italiano
— una rappresentanza diretta e costante in ogni autorita politico ed arnnii-

nistrativa cantonale e nella delegazione alle Camere federali.
— una rappresentanza nella Comniissione cantonale dell' educazione.
— porte piii aperte ai giorani delle ralli grigioni di lingua italiana alia Scuola

cantonale (secondo lo Zendralli tutti i nostri giorani dorrebbero
«entrare in contatto con la giorentii del di la delle Alpi passando per la
nostra scuola media comune »),
la riorganizzazione della Scuola magistrate.

— una scuola media inferiore per le nostre ralli.
— mezzi didattici nuovi e aggiornati.

A queste rivendicazioni di carattere politico e culturale. se tie aggiunge-
vano alcune altre. di carattere econoniico :

Maggiori aiuti all' agricoltore e all' alleratore.
— comunicazioni migliori con Vinterno.
— maggiori facilitazioni circa la frequenza della scuola agricola cantonale

per promuorere la formazione dei contadini.
II prof. Zendralli sa perb che i prinii a inettersi all'opera per raggiungere

condizioni di vita migliori nelle nostre valli. debbono essere i grigioni italiani.
Perche possa essere realizzata «l'unione assolnta». perche «quella che si

chiama la coscienza grigioni italiana divenga una realtä. occorre. nelle Valli.
potenziare al massimo il lavoro nelle scuole. nell'ambito dei comuni e delle
associazioni. occorre favorire una huona stampa ». « allacciare la vita val-
ligiana ad altra vita piü vasta >•. E il nostro precisa che l'opera grigioni
italiana non vuole essere di « rivoluzionamento » ma di « riorganizzazione ». II
presidente della PGT afferma concludendo il suo studio che « le forze tradi-
zionali che uniscono la cotnpagine grigione vanno e«aurendosi e ehe tpieste
dehhono essere sostitnite con forze nuove. ehe « se non rinuegano il pas-
salo ». dehhono essere « interpreti dei hisogni nuo\i ».

Ai suoi convalligiani il prof. Zendralli chiede « l'unione assolnta e questa

pretesa potrebbe essere considerata uu esagerazione. Ma suhito egli precisa
il suo pensiero affermando ehe solo una forte • coscienza grigioni italiana >
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puö essere la giusta premessa per fare del Grigioni italiano una parte viva
e vitale del cantone.

La conferenza qui riassunta non e ancora un lavoro maturo per poter
essere trasformato in un niemoriale da inviare al Cantone o alia Confedera-
zione. Ma vi sono giä descritte con esattezza le condizioni econoiniche e cul-
turali dello Valli, premessa indispensabile per iniziare un'azione con successo
alineno parziale in favore di esse. E consci del fatto che dove si e rappresen-
tati, meglio si e ascoltati, i primi progrigionisti, sempre con alia testa il loro
infaticabile e inesauribile presidente, invitarono, nel 1922, i deputati grigioni
italiani al Gran Consiglio a unirsi in un «club» per la difesa degl'interessi
coinuni e particolari delle Valli e presero inoltre contatto coi partiti politici
cantonali perche nella nuova delegazione cantonale alle Camere federali po-
tesse figurare ancbe un grigione di lingua italiana. II prinio desiderio fu ac-
colto, il secondo no.

II « grande passo »

La PGI aveva cosi sollevato. giä nei suoi primi anni di vita, trainite il suo
presidente, un po' tutti i problemi grigioni italiani. A tale scopo si era servita
della viva voce del prof. Zendralli. delF,d/niu«ncco e della stampa delle Valli
in cui l'associazione si faceva sentire continuainente con articoli e comunicati
usciti per la maggior parte dalla penna del « primus ».

L'associazione si rendeva ora conto che dopo aver allestito il suo pro-
gramma ed averlo discusso e commentato a voce e per iscritto, occorreva in
qualchc modo attuarlo e che per attuarlo era necessario l appoggio delle auto-
ritä cantonali, senza il quale (non ci si facevano nessune illusioni) non sarebbe
stato possibile. II «Consiglio direttivo (della PGI) si decise — cosi — a un
grande passo : incaricö il suo presidente di stendere un niemoriale e di pre-
sentarlo al Consiglio di Stato ». II prof. Zendralli, sempre attivissimo. lo re-
dasse in tedesco, la lingua ufficiale parlata dal Piccolo Consiglio. lo fece ap-
provare dal suo Consiglio direttivo e poi chiese un'udienza al Governo, che
fu concessa e che si svolse «nella Sala magna di Casa Grigia. il 20 settembre
1930". presenti quattro dei cinque Consiglieri di Stato. il presidente della
PGI e tre snoi collaboratori come rappresentanti delle singole valli.

II prof. Zendralli descrisse con parole convincenti e lapidari la posizione
geografica. le condizioni econoiniche e culturali delle Valli e i difficili
problemi concernenti la formazione della gioventti. servendosi di ricchi materiali
di documentazione ; presentö infine le rivendicazioni elencate piü sopra e vi
aggiunse le seguenti:

dare alle Valli scuole professionali.
alimentäre le hiblioteche pubbliche esistenli e ereurne dove non ce ne
sono ancora,
promuorere Vorganizzazione di conferenze nei rillaggi.

300



dare alle Valli un ispettore scolastico solo,
— riservare una maggior considerazione all" italiano come lingua officiate.
— promuovere gli studi superiori,

sostenere gli artisti e gli scrittori grigioni italiani.
alimentäre it sussidio del Cantone da fr. 500. (concesso nel 1025) a

jr. 1500.—.

Gia ai primi progrigionisti premeva (Ii migliorare I istruzione scolastica
c postscolastica perclie le nostre po|)olazioni potessero divenire (lei degiii
rappreseiitanti ilella cultnra ueolatina uella Hezia. Essi vole\aiio poi ad ogni
costo che il Cantone mantenesse la caratteristica di comunita trilingne e ehe
i snoi valori culturali potessero essere salvati. Ma.... conclude il prof. Zen-
dralli alcimi anni dopo alludendo alludienza concessa dal Piccolo Consiglio.
« il passo noil giovö a sninovere dall inerzia... ]\on tntto pern fu vano >/.

Si coniprese innanzi tntto che, per ginngere al tragnardo. era giimto il
inoinento di infilare una nuo\a via, quella delle < Kivendicazioni

1^ «rivendicazioni» grigioni italiane nei eonfronti del Cantone

Da nil discorso di Giuseppe Motta, Consigliere federalc, venue alia PG1
nel 1930 nil forte incentivo a continuare la sua azione in favore delle valli :

e le venue anche una prova delEassoluta fondatezza di tale azione.

Parlando della terza Svizzera e delle terre periferiche, il Consigliere
federate Motta dichiarö :

« Lo straniero che niette il piede sul territorio elretico. giunge alle prime

impressioni e si ja i primi giudizi della Confederazione. Lo sono in
cid che, se lo spirito delle istituzioni elveliche vuole che la comnnita
offra tutto il suo concorso a pro di chi no ha hisogno, I'interesse e il do-
vere della stessa comunita richiedono che le terre di confine siano fatte
esponenti e portatrici eminenti della migliore vita e della piit hella jede
elvetica. E jinalmente lo sono in cid che il Grigioni Italiano costituisce.
col Ticino, la terza Svizzera, quella numericamente piit dehole, economi-
camente piit povera, la quale non pud fiaccarsi maggiormente senza che

tutta la comunita non se ne risenta largamente ».

Inutile dire che queste certainente opportune parole dell uorno di stato
ticinese vennero considerate negli ainhienti della PGI come la huoua pioggia
dopo mesi di siccitä e che serviranno ripetutaiiiente come piuito di riferimento
circa le rivendicazioni in discorso.

La seconda circostanza che indusse la PGI a rivolgersi al Cantone, ma

per un'altra strada, fu il fatto che, come giä si e detto, l udienza del 20 set-
tembre 1930 non ebbe l esito atteso, ancbe se il presidente del Piccolo
Consiglio aveva assicurato « che lo stesso consiglio avrebbe esaminato con bene-
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volenza il Memorials e fatto del suo nieglio onde soddisfare, entro i liiniti
delle circostanze, i postulati del Sodalizio ».

Visto che « La Leila promessa » del Governo cantoiiale del 1930 11011

venue nianlenuta. il presidente della PGI 11011 pote fare a ineno, alcuni amii
do|)o. di osservare :

« Ambedue le comunita (intese sono quelle seizzera e grigione) si gloriano
della loro trina costituzione e della lorn trina fisionomia, da cui traggono
piii che vanto e grandezza, il diritto d'esistenza intangibile, e le due
comunita hanno il dovere elementare di far si che le nostre terre nan in-
tristiscano nelfabbandono, s'esauriscano economicamente e imbastardi-
scano culturalmente. Perciö i nostri problem! sono problemi cuntonali
e federali ».

Cliiedere al Piccolo Consiglio una nitova udienza No. II presidente prefer!

aderire a nil invito del partito deniocratico cantoiiale, di cni peraltro era
stato confondatore, e di parlare a mi radiino cantoiiale di questo, sui problemi
delle valli di lingua italiana. L'esposizione del prof. Zendralli ebbe una riso-
nanza tale che un grnppo di deputati al Gran Consiglio cbiese la nomina di
una « coininissione per lo studio dei casi grigioni italiani ». II Piccolo Consiglio
accettö la proposta ed elesse come membri della commissione in parola il
prof. Zendralli (presidente) ed alcune personalitä delle Valli e dellinterno.
Giä alcuni mesi dopo essa pote presentare i risnltati dei suoi studi nel famoso
« Beriebt über die kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse Italienisch-
Biindens >. una « relazione di 315 pagine, in cui appaiono prospettati la situa-
zione e la funzione del Grigioni Italiano nella compagine cantonale, la genesi
delle rivendicazioni, i problemi delle Valli ». L il presidente della PGI e della
commissione cantonale in parola osserverä piü tardi : « La relazione eostituisce
lo studio al quale dovrä sempre ricorrere chi voglia occuparsi delle cose
delle Valli

Le rivendicazioni davanti al Governo e al Gran Consiglio

La « Relazione » fu dapprima oggetto di studio da parte del Piccolo
Consiglio. che la mandö al Gran Consiglio accompagnata dal suo Messaggio del
25 aprile 1939. Molti postulati minori erano stati accolti dalLEsecutivo
cantonale ; i piü importanti invece venivano respinti.

I na commissione granconsigliare, presieduta dal deputato romancio dott.
Ben. Mani. ebbe il compito di prendere posizione circa la «Relazione» e il
«Messaggio». in vista della sessione primaverile del 1939 (le tappe venivano
nnovamente bruciate Prima e durante la sessione il «club» dei deputati
grigioni italiani fece instancabile opera di persuasione presso i colleghi. Cosi.

contrariamente a quanto aveva proposto il Piccolo Consiglio nel suo Messaggio,

il Gran Consiglio votö il 26 maggio 1939, alzandosi compatto dai seggi,
una
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RISOLUZIONE
che rimarrä niemorabile nella storia della PGI. Essa (lice

« II Gran Consiglio prende nota del messaggio del Consiglio di Statu nulle
« Misure per il migliuramento delle condizioni economiche e culturali del
Grigioni Italiano ». Da questo messaggio e dulla relazione della commis-
sione speciale nominata dal Consiglio di Stato, appure ad evidenza che
le Valli italiane si trovano in tali condizioni economiche e culturali da
esigere misure particolari. L'applicazione di queste misure vuole una
maggior collaborazione del Grigioni Italiano.
II Gran Consiglio approru il messaggio del Consiglio di Stato in quanto
coincide con le proposte della conunissione speciale e incarica il Gocerno
di realizzarle col concorso di personality esperte delle cose del Grigioni
ituliano.
II Gran Consiglio pone in prima Iineu i punti seguenti:

1. Per quanto concerne le richieste nel catnpo federate si chiede la pienu
paritii del Grigioni Italiano col Ticitio;

2. Si riconosce il principio che il Grigioni Italiano, quale minorunza lingui-
stica, sia ruppresentuto in giusta misura tan/u nelle uutorita politiche
quanto in quelle amministrative.
Onde upplicare questo principio in merito alia Conunissione delFEduca-
zione, si incarica il Consiglio di Stato di preparare la revisione della
Costituzione cantonale nel senso di alimentäre da 2 a 4 il numero dei
membri della Conunissione;
AlTitaliano va riconosciuto il posto che gli compete tanto nelle relazioni
amministrative quanto nella scuolu. Cid esige che la lingua ituliuna sia
studiata maggiormente tanto nelle scuole tecniclie (secundariaj quanto
alia Cantonale.

I. L'insegnamento medio va ordinato si che tenga in debito conto le condi¬
zioni particolari del Grigioni Italiano. Si desiilera la creazione di an
Proginnasio grigioni ituliano di 5 classi e tpiale istituto che prepari al
gintiasio della Cantonale e alia Normale. Si incarica il Consiglio di Stato
di esaminare le modalita della realizzazione di questo postuluto.

5. II maggior postulato della Mesolcina e la richiesta di una strada di coinu-
nicazione, aperta tutto Vanno, coll'interno del Cantone mediante una gtd-
leria automobilistica attraverso il S. Bernardino. Tale strada e nelFinte-
resse di tutto il Cantone e di portata federale. Si incarica il Consiglio di
Stato di agire con ogni fermezza e di propugnarlo a Berna perche venga
realizzato.

6. II Consiglio di Stato e invitato a dare annualmente, nella relazione della
Gestione cantonale (Landesbericht), il ragguaglio sulle misure prese e

sullo stato delle faccende ».

« La Risoluzione », scrive veramente soddisfatto il prof. Zendralli. « dava
la inaggiore soddisfazione alle Valli, accettava dunque in pieno le viste del
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sodalizio « accetta\a i suoi niaggiori postulati e le sue proposte di soluzione
ilei prohlcmi piü importaiiti. Cosi sera ereata la nuova base o la miova piat-
taforma per Lazione futiira Deve anehe essere ricordato die in vista della
scssione primaverile del Gran Consiglio e durante la stessa, la PGI aveva
eompiuto degli sforzi ehe lion potevano riinanere privi di successo. Mentre i

deputati erano presenti a Coira si tenner» eonferenze sulle V alii e si aper-
sero due luostre. una di artisti grigioni italiani nella Galleria di Villa Planta,
e una dell artigianato e del libro grigioni italiano, in alcitne vetrine della cittä.
Queste mauifestazioni contribuirono largamente a far conoscere le Vaili e la

loro vita quotidiaua e a creare latmosfera necessaria per una discussioue
oggettiva e spassionata delle rivendicazioni ». La maggior parte del lavoro.
specialniente di preparazioue. \enne di niiovo eseguita dal presidente centrale.

Conclusioni

La « bella proniessa del settenihre 1930 era orinai trasformata in una
decision!' del Parlamento cantonale. Gli atti sulle rivendicazioni si erano ar-
ricchiti di una relazione delle rivendicazioni » in cui era esposta cliiaraniente
la funzione delle Valli nella comunitä retica. del « Messaggio del Governo al

Gran Consiglio » che in parte accoglieva i nostri postulati e dove si assicurava
I intervento del Piccolo Consiglio circa la loro attuazione, e lie 1 la - risolu-
zione ' ilel 26 maggio 1939. che il prof. Zenilralli non esiti) a chiamare la

magna carta.
Teoricamente, molti prohlcmi delle Valli potevano essere considerati

risolti. E da i[uesto lato la «magna carta era tin importante punto di arrivo.
Ma era di piü punto di partenza in ipianto i vari postulati dovevano essere
attuati praticamente. E alcuui inesi ilopo scoppiava la seconda guerra
mondial!'... Comunque. come vedreino ipiando tireremo le conclusioni finali, grazie
alia risoluzione granconsigliare del 1939. parecchic importaiiti richiesti' sono
state attuate. Ail alcune - il lettore attento si- nc e giä accorto mancava
purtropiio la necessaria base legale.

II Grigioni Italiano e la Svizzera Italiana

Fino all'apertura delle ferrovie transalpine le valli grigioni di lingua
italiana erano solcate da importaiiti vie di comunicazione tra il nord e il stiel,

i' prima delFentrata dei Grigioni nella Confederazione erano parte integrant!'
lo Stato delle Tre Leglie. Con l'inizio delPera della ferrovia queste valli cad-
dero lieirisolamento sia dal lato del traffico, sia economicamente. Non rima-
sero loro che le scarse risorse locali. L'entrata del Cantone nella Confederazione

non valse a migliorare le loro condizioni economiche.
Ma neiramhito della nuova Confederazione il Grigioni italiano, come

minoranza linguistica, venne a formare col Ticino la Svizzera italiana e a rap-
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presentare 1' « italianitä elvetica >,. Le nostre valli riniasero peril a lungo iso-
lale e dimenticate anclie da questo lalo. Ma nel 1937 Giuseppe Motta ili-
cliiarava in mi discorso tenuto presso Lugano :

« Lentamente, ma con consapevolezza che diventu per gradi sein pre mag-
giore, il Ticino comprende che, con le terre grigioni delta medesima lingua,
esso e destinato a formure nella Svizzera modernu il piccolo ma importantis-
simo nucleo che preiule il nome e valore di Svizzera llaliana ».

E il Consigliere federal? Enrico Celio pronunciö a I'oschiavo, nel 1941.
in pieno conflitto mondiale. le seguenti parole :

« lo come voi, rappresentiamo in seno alia Confederazione e non di-
mentichiamolo mai una dei tesori piit preziosi. La Svizzera Italiana, dal
Ticino a Poschiavo, dalla Mesolcina e dalla Cutanea alia Bregaglia, ruppresenta
— e sottolineo consapevolmente quanta affermo -- uno dei tesori piit preziosi
della Confederazione Svizzera: il tesoro dell'italianitä elvetica ».

Dichiarazioni importanti quelle dei Consiglieri federali ticinesi Motta e

Celio : importanti per il fratello minore, il Grigioni italiano. e specialmente
perclie i due uomini di stato le avevano fatte in \este di rappresentanti del
Governo federale e come sommi rappresentanti del fratello maggiore. C'erano
diunpie dei diritti da rivendicare nei confronti della Confederazione '< No.
Ma... in hocca cliiusa non entrano niosche. E per questo la PGI si accingerä
a presentare « rivendicazioni „ anclie nei confronti della Confederazione.

La Svizzera Italiana e la Confederazione

La Svizzera italiana non e un cantone solo o tin gruppo di cantoni e re-
gioni come la Svizzera romanda. Si conqione del Ticino e delle quattro valli
grigioni sul versaute sud delle Alpi ed e quindi divisa 11011 solo dal lato della
geografia ma anclie politicamente. Nessnna autoritä pun rappresentarla, tutta
intera. presso le Autoritä federali. Non a caso il Consigliere federale Giuseppe
Motta dicliiarö nel 1937 che il Ticino cominciava a comprendere, «lentamente,

che, con le terre grigioni della medesima lingua, esso e destinato
a formare nella Svizzera moderna il piccolo... nncleo che prende il nome...
di Svizzera italiana ». GFinteressi del Ticino, che liiiguisticamente e cultural-
mente e una regione omogenea e che anche economicameiite e un territorio
piü compatto giä per essere percorso in tutta la sua lunghezza dalla Ferrovia
del S. Gottardo, vennero e possono sempre essere patrocinati a Berna dal

governo cantonale ticinese. Le valli italiane dei Grigioni invece non hanno
un'autorita propria con simili poteri. Esse possono rivolgersi direttamente a

Berna solo per questioni culturali. Circa quelle politico-economiche dehhono
farsi rappresentare dal governo cantonale grigione. E i loro interessi econo-
mici sono hen piü complessi di quelli del Ticino, giä per possedere ognuna
una comunicazione propria, piü o ineno importante : il S. Bernardino, il
Maloggia e il Bernina.
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Le rivendicazioni ticinesi

II governo ticinese present«) alia Confederazione le prime rivendicazioni
nel 1924. Erano niolte e tutte importanti. Si chiedeva l'abolizione delle so-

prattasse di montagna nei rignardi del S. Gottardo e snssidi per l'agricol-
tura, per l'arginatura dei fiimii e per la nianutenzione delle strade alpine,
per il raggruppamento e la bonifica del piano di Magadino, per i valicbi in-
ternazionali (ad es. «piello di Gandria), per la navigazione interna e l'istru-
zione pnbblica.

La Confederazione accolse i primi tre ; e mi consigliere di Stato dichiarö
in segnito al Grail Consiglio : « 11011 si cade neU'esagerazione affermando
che le rivendicazioni ticinesi (accolte) porteranno all'economia ticinese noil
ineno di mi milione e mezzo e forse due milioni di franchi allanno... Occorre
pero avvertire subito che la Confederazione noil ci ha dato che «piello, e non
ancora tutto «piello, che era ed e suo dovere di ilarci ».

Nel 1938 il Ticino si rivolse a Berna con nuove richieste, le «piali con-
cernevano « la difesa e 1'incremento dell'italianitä del cantone », « la que-
stione ferroviaria e l'economia ticinese », « l'agricoltura, la ricostrnzione e

1'adattamento per la viabilitä continua dei valicbi alpini » e lo sfruttaniento
delle « forze idriche ».

L'esempio trascina: le rivendicazioni grigioni italiane

II Grigioni Italian«) e una minoranza neH'ainbito del Cantone dei Grigioni
e fa inoltre parte di una minoranza nella compagine elvetica. Questa circo-
stanza e sempre stata hen chiara al fondatore e presidente della PGI, il quale
giä nel 1924, sei anni dopo la fondazione del sodalizio, ampliando il priino
programnia, chiede a Berna la piena « paritä di trattaniento col Ticino ».
Si sforzö, come si e visto, di indurre il Piccolo Consiglio a far sua questa ri-
vendicazione e si recö piü volte personalmente a Berna per prendere contatto
«liretto col Dipartimento federale delL Interno.

L'attivita della PGI noil fu vana. Nel 1928 il Dipartimento federale del-
l'lnterno riconobhe « il diritto di piena paritä del Grigioni Italiano col Ticino
nel campo federale », premessa intlispensabile per poter chietlere con suc-
cesso degli aiuti.

Ora anche la strada verso Berna era aperta. E presentando nel 1930
« la domanda del sussidio federale a scopo culturale », il prof. Zendralli
argomentava :

« La questione culturale grigioni italiana e una questione largamente
srizzera... Le Valli grigioni italiane giacciono a mezzogiorno delle Alpi, e,
ad eccezione della Mesolcina-Calanca, che sbocca nel Ticino, sono chiuse fra
i massicci delle Alpi verso settentrione e il confine politico... verso
mezzogiorno. Questa situazione porto loro larghi favori quando i valichi costitui-
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ratio le grandi vie di transitu... Ma stornatu it traffico per rirtii delta custru-
zione delle ferrovie... e rinsaldata la compazine federate per rirtii ttelle ri-
cende nuuve, le Valii caddero nelV ahhandunu...

« La Confederazione nun pud... ainmettere che entru i suui cunfini ri
sianu terre dihattentesi nel disagiu culturale che nun pud risulrersi che net
disagio spirituale...

« Le Valli nan hannu riviste u case editrici pruprie, e. data il numeru
esiguu della pupulaziune, dannu un puhhlicu ristrettu di letturi. K cast si
deve assistere al fattu che (diu studiusu tucchi mendicare aiutu a destra e

a sinistra per dare alle stampe il fruttu delle sue cunipiiste.... cid che e

ingiustu e umiliante ».

Dopo il riconoscimento del Grigioni italiano come parte vitale della
terza Svizzera, la Confederazione 11011 poteva fare a ineno di agire di conse-
gnenza. II sussidio culturale concesso al Ticino 1111 anno dopo, nel 1931, fu
di fr. 60 000 e tpiello accordato alle Valli grigioni di fr. 6*000. Queste due
sonime corrispondono circa al rapporto tra la popolazione ticinese e i

grigioni italiani.
Ma i due sussidi sarauuo ridotti del 20"/11 nel 1934 causa la erisi eco-

nomica degli anni che precedono la seconda guerra niondiale.

Nuove rivendicazioni svizzero-italiane

Nel 1938 il Ticino tornerä a lmssare alle porte del Palazzo federale, con
nuove richieste, come giä si e detto : ed esse vennero accettate quasi inte-
gralmente dalla Confederazione ».

La PGI. informata di questo nuovo passo del fratello maggiore, si rivolse
giä nel 1937 al Governo cantonale grigione pregandolo di voler patrocinare
con decisione gl'interessi delle Valli a Berna e cio in omaggio alle condizioni
economiche meno favorevoli del Grigioni Italiano in confronto con quelle del
Ticino e sulla hase della riconosciuta paritä «Ii diritto e di trattamento.

II 26 maggio 1939 il Grail Consiglio grigione votö, come giä sappiamo,
la Hisoluzione in favore del Grigioni Italiano come minoranza linguistica
retica e parte integrante del Cantone. Sulla hase di questa «piattaforma la
PGI. con alia testa il suo fondatore e primo presidente senipre ancora dina-
mico e instancahile e in pin ricco di preziose esperienze raccolte in vent anni
di intensa attivitä al servizio delle Valli, si decise a 1111 nuovo • grande passo
ad iniziare il lavoro per richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo
federale sul destino della piccola minoranza linguistica grigioni italiana. II
lavoro di preparazione fu lungo e vasto, e il suo risultato e il magnifico
memoriale del 25 aprile 1947 dal titolo Rivendicaziuni grigiunitaliane nel
carnpo federale, puhhlicato a Poschiavo presso la Tipografia Menghini.

Un si vasto lavoro 11011 poteva essere coinpiuto da un 1101110 solo. Si

nomine) perciö la « commissione delle rivendicazioni nel campo federale», e il
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prof. Zendralli, pur sempre rimanendo in prima fila, volle che se ne affidasse
la presidenza ad altra persona. Nel frattempo la PGI era stata riorganizzata
nelle sue strutture. Lo dice il suo stesso presidente centrale di allora : «Col
1943 il sodalizio ha mutato fisionoinia, siccome si ricostituirä sulla liuova
hase di federazione di sezioni » (con un consiglio direttivo centrale come dalla
fondazione al 1942). La mira di questo riassetto era ravvaloramento anche
delle forze grigioni italiane residenti nella Valli e nella Svizzera interna e di
eontrihuire maggiormente alia formazione della coscienza grigioni italiana
attraverso uu'attivita della PGI con riflessi diretti in tutti i villaggi e nelle
colonie grigioni italiane uei centri del paese.

La composizione della commissione per le « rivendicazioni nel campo
federale » rispecchia esattaiuente la nuova struttura dell'associazione:
presidente Hoinerio Zala, Brusio-Berna; membri: il prof. A. M. Zendralli e il
dott. Alberto Lardelli sen., Coira, inembri del Consiglio direttivo, il deputato
al Gran Consiglio dott. D. Plozza per la valle di Poschiavo, il deputato dott.
P. Katti, Maloggia, per la Bregaglia, Don Rinaldo Boldini, S. Vittore, e

Giuseppe Tonolla, Lostallo, per il Moesano.
Noil mi e possibile, per ragioni di spazio, riassumere anche solo breve-

mente il memoriale delle rivendicazioni « nel campo federale » del 1947. Ma
alcune parole gli debbono pure essere dedicate. Delle circa sessanta pagine,
oltre la metä sono dedicate alle preinesse, alia « situazione di fatto » delle
Valli: alia demografia, aireconomia, alle scuole e alia cultura, alle comuni-
cazioni. E in ogni capitolo si trova una larga documentazione per mezzo di
cifre e tavole.

La seconda parte, il cap. IV, e dedicato alle richieste della PGI e del

Grigioni Italiano, richieste relative ad aiuti federali circa
la cultura (si chiede un aumento di jr. 20'000 del sussidio culturale),
la formazione dei maestri dopo I'liscita dalla Magistrale,
i libri di testo,
la scuola secondaria delle Valli,
un proginnasio grigioni italiano (da fondarsi),
1' agricoltura (miglioramento del suolo, raggruppamento dei terreni,

edifici rurali, istruzione professionale, garanzia dei prezzi dei
prodotti agricoli),

la zootecnica,
la selvicoltura,
lo sfruttamento delle forze idriche,
V incremento delV industria,
i problemi ferro viari,
le strade e il turismo,
la tessitura e la filatura,
la possibilita per i grigioni italiani di trovare impiego nell'Am-

ministrazione f ederale,
la presenza delle Valli in autoritä e commissioni.
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La seconda guerra mondiale apparteneva ormai al passato. La Svizzera
non ebbe spese per ricostrnzioni, e le varie industrie coniinciarono presto ad
andare incontro a un'epoca di piena occupazione e (Ii intensa ]>rodiizione.
Questa circostanza non mancö di ripercnotersi ancbe snlle finalize statali.
Inoltre le Autoritä federali coniinciarono a gnardare con niaggior sinipatia ai

vari probleini sociali ed economici, ciö che fece e fa niolto onore al nostro
sistenia di governo, i cni giorni, all'inizio della gnerra, niolti ritenevano
ormai contati.

Clima favorevole

Le nnove rivendicazioni grigioni italiane ginnsero cosi in 1111 boon mo-
inento alia capitale federale. Due anni dopo, il 28 marzo 1919. il Consiglio
Federale fece « conoscere il sno atteggiamento » in merito al Piccolo Consiglio
e alia PGI. e nella sna lettera dicbiarö — e tale dicbiarazione e veramente
fondata — che « le Autoritä federali banno la piü grande comprensione per
la sitnazione particolare delle valli italiane dei Grigioni e che esse cercano
e cercberanno ancora di migliorarla nei limiti del possibile ».

La politica sociale ed econoinica della Confederazione del dopognerra
continnava a portare bnoni frntti ancbe per le regioni di moiitagna e perife-
riche. Nel 1954 la PGI. tramite la cominissione delle rivendicazioni cni il
prof. Zendralli era sempre ancora una forte eolonna. si senti perciö in dovere
di inviare al Consiglio Federale im « meniorialetto » in cni prendeva posizione
circa il niemoriale del 1947. la risposta delle Autoritä federali del 1949 e la

liuova sitnazione delle Valli dopo che parecchi problemi sociali. economici.
ferroviari, stradali, agricoli, ecc.. erano stati risolti o erano in fase di ri-
solnzione.

In qnesto scritto. in cni non si parla piü di vittimc e di umiliazioni ma
si riconosce che « la risposta del Consiglio federale e im atto di solidale el-
vetismo >- e che « piü d'uno dei probleini accolti nel nostro niemoriale ha

trovato la solnzione. sia per i provvedimenti presi nel frattempo dall'alta
\utoritä federale. sia per il nmtamento delle circostanze gli esponenti della
PGI ritirarono i postnlati « sorpassati (lalle circostanze e precisarono
il significato e lo scopo di qnelli che dovevano essere « mantennti

Negli ii11iini lustri vennero prese importanti decisioni e risolti impellenti
probleini |ier quanto concerne le Valli. La strada del Maloggia divenne nna
importante via di transito. qnella del Bernina fn assimta nella rete delle
strade di interesse nazionale e il S. Bernardino sta per di\enire im impor-
tante arteria moderna attraverso le Alpi. Le tariffe ferroviarie sono state
adattate a quelle delle Ferrovie Federali. Per il risollevamcnto deiragricoltnra
la Confederazione ha addirittnra imposto ai romimi rallestimento di piani
generali di bonifica e raggrnppamento. La zootecnica viene sostennta pro-
nniovendo lo smercio di bestiame aU interno e alFestero. Per il miglioraineiito
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degli edifici rurali fienile-stalla e abitazione — vengono elargiti notevoli
ainti. Sia nell'Amministrazione cantonale che in quella federale si trovano oggi
numerosi grigioni italiani. c negli ultimi decenni le Valli sono state rappre-
scntate - — e lo sono tuttora — sia nel Governo cantonale, sia nelle Camere fe-
derali. La «Tessitura di Val Poschiavo » e stata fondata con ainti comunali.
cantonali c federali. II Grigioni italiano e da parecchi anni e sarä sempre.
rappresentato nella Comniissione cantonale dell'cducazione, ampliata da tre
a cinque inembri. La Scuola inagistrale e stata riorganizzata anche in favore
del Grigioni Italiano. E varie istituzioni verrebbero sussidiate dallo Stato.
se si fossero create. Siano ricordate ad es. le scnole secondarie valligiane e

il proginnasio grigioni italiano.
Con cio non intendo asserire cbe non ci siano piii. oggi. e che non ci

saranno piü. in un prossimo e in un lontano doinani, problenii grigioni
italiani da studiare e risolvere. E nemmeno si puo afferniare che le Valli po-
tranno sempre mandare un loro rappresentante nel Governo cantonale e alle
Camere federali. perche nessuna legge lo puo prescrivere. perche la scelta
di tali uomini e riservata ai partiti politic! e perclie una ininoranza cosi
piccola non dispone forse seinpre di simili forze.

Una vita e un'opera

La conclusione di queste numerose. inevitabilmente numerose righe di
rievocazione e di valutazione pno essere molto breve. Essa e in fondo conte-
nuta tutta intera in quanto e stato detto fin qui, anche se la mia esposi-
zione dovesse apparire molto lacnnosa.

Anche se la causa delle Valli ha snbito, nel corso degli anni dall'ormai
lontano 1918 a oggi. dei contrattempi e se il prof. Zendralli e i suoi collaborator!

hanno talvolta dovuto provare magari amare delusioni, ci pare che la
sua attivitä in favore del suo Grigioni Italiano sia tutta contenuta nel
« trittico » « venni. vidi, vinsi». La sua cattedra alia Scuola cantonale
lo tenne sempre in contatto con giovani studiosi grigioni italiani appartenenti
a tutti i ceti e cosi con tutte e quattro le valli nel versante snd delle Alpi.
Ma la Scuola cantonale e anche un po' il Cantone dei Grigioni. come lo e un
po' anche la cittä di Coira con la sua popolazione jiroveniente dalle cam-
pagne. In un simile ambiente il prof. Zendralli non tardo a «vedere», a con-
statare le possibilitä e i disagi delle sue Valli. e da questa circostanza nacque
in lui la decisione di dedicare le sue copiose forze anche alia terza Rezia.

Abhiamo parlato di delusioni. ma la maggior parte di esse fnrono tem-
poranee. Per cui il nostro indimenticabile prof. Zendralli non solo « venne »

e « vide ». ma anche « vinse ». Vinse la riluttanza e l'indifferenza di chi non
vedeva la necessity di fondare un organo come la PGI, vinse le esitazioni
di tutte quelle autoritä che temevano. accogliendo certe richieste. di dividere
i cittadini in privilegiati e in dimenticati. e riusci a far riconoscere che la
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Svizzera Italians non e la Svizzera Italians, sr nel suo serto mancano le 110-

stre valli di lingua italiana.
Nel 1943 la PGI pubblico un opuscolo in occasione del 23" anno di fon-

dazione del sodalizio. Anche questo e opera del defunto prof. Zendralli. In
esso si ricordano e si commentano i primi statuti. i priini programmi. i primi
passi dell'azione in favore della cultura e dell'econoniia delle Valli. Alia fine
di un brevissimo capitolo (pag. 20) l'autore osserva. come per caso : " Dopo
25 anni e facile avvertire I'errore e gli errori ». E aggiunge : « Ma chi giudi-
cherä l'nomo solo nel successo » II prof. A. M. Zendralli puo essere giudi-
cato dal successo ottenuto lottando per il suo Grigioni Italiano. Ma anche
se le sue iniziative e la sua attivitä in favore di questa apparentemente tra-
sctirabile minoranza linguistica non avessero trovato nessuna risonanza. nes-
sun esito positivo. la sua vita e la sua opera avrebbero avuto lo stesso la

loro piena giustificazione. Avrebbero avuto rinimensurabile nierito. se pure
come vox clamantis in deserto, di essere un continuo necessario ricliiamo al

rispetto del diritto e all'opera di continuo rinnovamento della vita elvetica
non solo nelle sue grandi linee ma anche per quanto riguarda le comunitä piii
piccole e piü minacciate. E anche cpiesto va detto : il lavoro del prof.
Zendralli, che costö certamente grandi sacrifici a lui e alia sua famiglia. fu sein-

pre personalmente disinteressato. Ciö che a lui prenieva era che non solo gli
anziani ma anche i giovani si mettessero al timone ; che le autoritä conipe-
tenti prendessero decisioni in merito alle richieste ricevute. che Eavvalora-
mento delle Valli e dei loro uomini procedesse continuo sia nella vita retica
che in quella confederale.

Piü si guarda alia sua opera e piü si stupisce di fronte a tanta energia.
a tanta versatilitä, a tanto amore, ardore c spirito di sacrificio. E chi si ac-
costerä a (piest'opera non poträ inai fare a nieno d inchinarsi riconoscente.
come facciamo noi oggi, davanti alia memoria e alia figura morale del fon-
datore e primo presidente della PGI, del Padre del Grigioni Italiano.

Fonti principali :

I prittti 2~> anni tlella I*tut Griyioni Italtai10. Po^tdnaNo 19H
Le rii enilicazioni griuiom italiana nel cam/to feilerale ili K /aid. Po«.rlua\<> 191."
!,<' rit enrficnzioni tfrl Grifiiani Italiano nel campo feile rale (mpinorialr). Poschiavo 194?

Rirenrlicazioni fiel Gtifiioni Italiano nel catnpo feilet ale. 2.? I\ 1947 20 XII 19Ö4.

ra^ua^li e atti. F^tratto <iai Quaderm Grigioni Italiani. anno XXIV no. I e
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