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Rassegna grigionitaliana

La Scuntrada 1997 di Domat/Ems

II romancio, si sa, e una lingua forte-
mente minacciata e i suoi 7000 parlanti
formano una piccola comunitä da conside-
rare una minoranza linguistica a tutti gli
effetti. Molto spesso, purtroppo, quando si

parla del romancio, ci si limita a conside-
rare quanto appena detto mentre si ignora-
no molti altri aspetti di questa quarta
lingua nazionale, della sua storia e della sua
cultura.

E cosi, l'atteggiamento assunto nei
confront! del romancio puö essere di indiffe-
renza o addirittura di rifiuto e non mancano
i casi in cui si verificano delle discrimina-
zioni piü o meno evidenti. Purtroppo anche
tra gli stessi romanci non sempre le opinio-
ni sono univoche, soprattutto quando si trat-
ta di questioni inerenti alia futura pianifi-
cazione linguistico-culturale o quando si

tratta di decidere quale dovrä essere la
lingua unitaria da adottare, si spera, in un
prossimo future.

La Scuntrada, giunta ormai alia sua
quinta edizione, e stata pensata come mo-
mento di riflessione e di incontro, un ap-
puntamento importante per discutere dei
molti problemi ancora irrisolti e per fare le
dovute considerazioni sulle possibilitä di
sopravvivenza del romancio e, piü in gene-
rale, sulla convivenza linguistica nel nostro
cantone. La Scuntrada ha sempre voluto
essere una piattaforma di scambi, e, attra-
verso l'aperto dialogo, ha cercato di trovare
delle risposte alle molte domande che co-
stellano il tortuoso cammino del romancio e
naturalmente ha cercato di ipotizzare pos-

sibili vie da seguire in future. Non e servita
soltanto a promuovere la lingua e la cultura
romancia, ma anche a segnalare la presen-
za retoromancia verso l'esterno e a rafforza-
re la coesione tra i romanci.

Non si e pertanto mai definita come una
iniziativa destinata ai soli romanci, ma ha
voluto e vuole essere intesa come segnale
di apertura verso l'esterno. «Venite, guar-
date, partecipate» era difatti lo slogan che
dal 10 al 15 agosto accompagnava la quinta

edizione di questa importantissima ma-
nifestazione. Era, questo, un modo molto
simpatico di invitare la gente ad aderire
attivamente alle numerose e interessanti
proposte che la Lia Rumantscha aveva in-
tegrato nel foltissimo programma. Esso com-
prendeva circa 130 manifestazioni, cid che,
dal punto di vista pratico, ha creato anche
qualche problema in quanto spesso il visi-
tatore si trovava di fronte all'imbarazzo della
scelta e poteva vedersi costretto a rinuncia-
re a determinate manifestazioni che si te-
nevano parallelamente.

Una delle tematiche centrali previste dal

programma era quella del ruolo che il
romancio potrebbe o dovrebbe giocare nel-
l'ambito delle lingue amministrative e, piü
in generale, del suo future sviluppo all'in-
terno di una societä moderna e multicultu-
rale. Molti termini della lingua romancia
corrispondono infatti ancora ad un mondo
rurale e se si vuole adeguare la lingua alia
realtä odierna rimane molto da fare nell'am-
bito dei neologismi.

Un altro tema importante era quello
della comunicazione linguistica tra i romanci

stessi. Naturalmente, dopo che il ru-
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mantsch grischun, la lingua unitaria creata
nel 1982, si e affermata a livello ammini-
strativo, si sono potute discutere le modali-
tä d'uso all'interno della scuola.

Tra le moltissime manifestazioni vanno
segnalate, e qui non possiamo che limitarci
a fare una scelta sommaria degli appunta-
menti piü significativi, la conferenza sulla
storiografia grigione con Pintervento di Gu-
glielmo Scaramellini, le considerazioni del
professor Erwin Diekmann (Universitä di
Mannheim) sugli aspetti di una normazione
linguistica per il romancio, l'esposizione di
maschere dell'artista Albert Willi, accom-
pagnate da cinque storie sul tema del «vol-
to», tratte dalla letteratura mondiale e lette
dal bravissimo Iso Camartin, la conferenza
sulla politica e la pianificazione linguistica
di Manfred Gross e Jon Domenic Parolini,
quella del consigliere nazionale Christoph
Blocher, consacrata all'importanza dell'eco-
nomia in una regione periferica e infine la
rappresentazione teatrale «II cant dil sa-
lep».

Le prime quattro edizioni della Scuntrada

erano state dedicate alia lotta per la so-
pravvivenza del romancio. Molto spesso la
discussione era stata di carattere fortemen-
te emozionale. Per la quinta edizione di
Domat/Ems, gli organizzatori si erano pro-
posti di spostare la discussione a un livello
piü oggettivo e di attenersi ai fatti. Giä
prima che si desse il via alle manifestazioni,

Bernard Cathomas, segretario centrale
della Lia Rumantscha, aveva ribadito che
quest'anno era necessario discutere avva-
lendosi di argomenti oggettivi, anche per-
che l'interesse della popolazione romancia
oggi non si limita piü a questioni pretta-
mente linguistiche, ma si estende ad altri
aspetti della vita sociale ed economica. Nel
corso degli ultimi tre anni si sono ottenute
delle conquiste importanti. Nel marzo del-
l'anno scorso, sia il popolo che i cantoni
hanno accolto a larga maggioranza il nuovo
articolo costituzionale sulle lingue, ciö che

ha permesso di promuovere parzialmente il
romancio a lingua amministrativa. In piü i
romanci oggi dispongono di un'agenzia
stampa e di un quotidiano. Senza la Scun-
trada non sarebbe stato possibile realizzare
questi importanti obiettivi. Rispetto alia
prima edizione, tenutasi nel 1985 a Savo-

gnin, l'interesse nei confronti di questo tipo
di attivitä culturale non e diminuito. La
realizzazione della Scuntrada di Domat/Ems
ha visto impegnati piü di 200 collaboratori.
Gli sforzi fatti sono pero stati ricambiati da

una massiccia partecipazione da parte del
pubblico. Sono state quasi 5'000 le persone
che hanno visitato o hanno partecipato a

questa settimana ricca di stimoli. Un risul-
tato soddisfacente, che ha fornito le pre-
messe per un futuro positivo.

Gli sviluppi degli ultimi anni hanno
dimostrato che la Scuntrada puo avere una
sua incidenza sulla politica linguistica,
sulla societä e sulla cultura. Dalla quinta
edizione ci si aspettavano nuovi impulsi
anche perche rispetto alle edizioni preceden-
ti, quella di Domat/Ems ha raggiunto un
livello di professionals molto elevato.

I lavori si aprivano con l'assemblea dei
delegati alia quale era stata invitata anche
la PGI. Erano presenti Paolo Gir e l'opera-
tore culturale centrale. Era il 10 agosto, la
stessa data in cui 50 anni fa era morto tra-
gicamente don Felice Menghini. Gir ha
colto l'occasione per tradurre in romancio
una stupenda poesia del poeta poschiavino
e per integrarla in un suo interessante di-
scorso dal titolo «Poesia come cultura» che

riportiamo integralmente:
La poesia, al pari delle altre attivitä

estetico-artistiche, e al pari dell'attivitä
critica (scienza e pensiero) vuole far cono-
scere; e conoscere significa liberare. Le
attivitä dello spirito, sommate sotto il deno-
minatore «cultura» sono una liberazione
dell'uomo da vincoli di pregiudizio e da

prese di posizione dettate dall'emozione
ideologica o fomentate da sistemi e da con-
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venzioni. Ora, che cosa e questa liberazio-
ne? E l'aprirsi all'altro in modo da capirlo
e da rispettarlo, anche se la sua posizione
mentale differisce dalla nostra. Cio non ha
nulla a che vedere con l'indifferentismo e

con la falsa tolleranza; intendo la tolleranza
economica.

Premesso questo pensiero, un po' di
poesia come dialogo aiuterebbe a superare
quel settarismo e quello spirito di parte
ovunque un po' di casa nell'arco alpino e

nei Grigioni; aiuterebbe a dare anche ai
«dissidenti», agli avversari, e ai non con-
formisti il posto di dignitä che loro spetta.

Ed ecco la poesia di Menghini tradotta in romancio e letta dallo stesso Gir:

Mistero

Non ti conosco ancora,
anima inquieta,
che tremi e fremi tutta in me tuo schiavo,
che frusti atrocemente:
misterioso dolore,
opprimente tormento;
e a volte anche consoli,
meraviglioso incanto,
come una dolce madre o una sorella.

Felice Menghini,
Umili cose. Poesie, 1938

Misteri

Eau nu cugnuosch auncha
inquieta orma

tieu trembler ed arder
in me, in tieu sclev
cha tii geschalst
crudelmaing,
misteriusa dulur,
turmaint oppriment,
e qualche voutas
consuleschast eir
milrvagliusa visiun

scu la charezza
d'iina dutscha mamma
u sour.

Translaziun en puter da Paolo Gir

La presenza della PGI alia Scuntrada si
e manifestata anche in occasione di una
conferenza tenuta dal segretario centrale
Rodolfo Fasani e dall'operatore culturale
centrale Yincenzo Todisco. I due relatori
hanno presentato un filmato sul Grigione
Italiano, illustrato la storia e i futuri svilup-
pi della PGI e presentato alcuni progetti
da realizzare in un prossimo futuro.

Terminata la Scuntrada del «97» si

pensa giä alia prossima edizione che si
terra nel 2000, una data particolare, per
la quale gli organizzatori prevedono di rea¬

lizzare un programma sostanzialmente nuo-
vo. Le idee non mancano. Si sta valutando
la possibilitä di organizzare un incontro
tra le minoranze europee o tra quelle lati-
ne, una «Scuntrada 2000» che quindi ri-
chiederebbe l'appoggio organizzativo delle
altre minoranze cantonali. Se la PGI do-
vesse essere chiamata in causa per contri-
buire all'ideazione e all'organizzazione di
una Scuntrada «multiculturale e multilin-
guistica», sarä ben beta di poter fare la
sua parte.

Vincenzo Todisco
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L'emigrazione poschiavina nel 19°
secolo in bella mostra al Palazzo
Mengotti a Poschiavo

II tutto e iniziato dalla passione di Olin-
to Tognina, Ginevra e Poschiavo, nel rac-
cogliere documenti — lettere, contratti,
oggetti, fotografie ecc. — che riguardano la
storia dell'emigrazione in Val Poschiavo.
A seguito di un accorato appello su «II
Grigione Italiano», la gia ricca raccolta di
Olinto Tognina e stata ulteriormente po-
tenziata da nuovo materiale.

La mostra — preparata dalla PGI Sezione
di Poschiavo e dall'Ente turistico Valpo-
schiavo, con il sostegno finanziario del Co-

mune di Poschiavo, della Forze Motrici
Brusio SA e della Banca Popolare di Son-
drio (Suisse) — e stata curata in modo par-
ticolare dal maestro Livio Luigi Crameri, il
quale ha pure pronunciato un discorso
d'apertura, soffermandosi su alcuni aspetti
dell'emigrazione poschiavina nel 19° secolo.

Si presume che l'emigrazione dei po-
schiavini sia iniziata a seguito di quella
engadinese, alia quale va molto probabil-
mente il primato ed il merito di aver spia-
nato la strada anche agli abitanti delle valli
contigue.

I primi emigranti poschiavini erano prin-
cipalmente pasticceri e caffettieri e li tro-
viamo in numerose parti del globo. «Non si
deve comunque pensare — ha detto fra l'altro
Livio Luigi Crameri nella sua relazione —

che l'emigrazione fosse solo rose senza spine.
La storia di questi emigranti e contrassegna-
ta da ripetuti fallimenti, da smacchi di ogni
genere, da difßcoltä immani. Solo la capar-
bietä e la fierezza di questa gente potevano
farli perseverare. E la ricchezza era la sorte,
tutto sommato, solo di pochi. La maggior
parte trascinava una vita fatta di stenti e

campava almeno senza pesare sulla comuni-
tä locale che, considerate le condizioni del

tempo, doveva far partire molti dei suoi
membri. Quello che attrae e continua a de-

stare stupefazione e I'intraprendenza, il co-

raggio di partire e di andare tanto lontano,
anche se troppo spesso troppi erano abba-

gliati dal miraggio di fare sicura fortuna».
Una mostra completa ed interessante che

ha affascinato per la ricchezza dei
documenti e per il buon gusto nell'allestimento.

Remo Tosio

La Svizzera a Milano
con Pro Helvetia

II 2 luglio u.s. la Fondazione Svizzera

per la cultura Pro Helvetia ha aperto il
nuovo Centro Culturale Svizzero di Milano.

L'inaugurazione e toccata alia Consi-

gliera federale Ruth Dreifuss, che ha potu-
to salutare tra i numerosi presenti anche il
sindaco di Milano Gabriele Albertini.

Come ha dichiarato la vice presidente
di Pro Helvetia, Yvonne Pesenti, il nuovo
Centro culturale svizzero di Milano e da

ritenere <una piattaforma culturale, un
luogo d'incontro e di scambio reciproco e

servirä a garantire la presenza continua
della Svizzera in una cittä dove Vofferta
culturale e vastissima.

Gli scambi culturali tra la Svizzera e

1'Italia, pur essendo iscritti nella tradizione
di piü secoli, con numerosi artisti e creatori
che hanno sviluppato il loro talento al di la
delle Alpi, come ad esempio il Borromini, si

sono dispersi e sono poco conosciuti proprio
in seguito alia mancanza di una struttura
fissa>.

La sede del CCS si situa in centro
Milano al pianterreno di un grattacielo
degli anni cinquanta di proprietä della
Confederazione. II CCS e la settima antenna

che Pro Helvetia apre all'estero. Oltre
al "Centre Culturel Suisse" di Parigi si

dispone di un agente culturale al Cairo e
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di uffici di informazione e di contatto a

Budapest, Praga, Bratislava e Cracovia.
II direttore del Centro culturale Cha-

sper Pult ha espresso il suo entusiasmo
raalgrado «le iniziali difftcoltä di crearsi
un pubblico sufficiente e la ricerca delta
formula giusta di presentazione di una
Svizzera praticamente sconosciuta in Italia;

una Svizzera non presente culturalmen-
te, considerata quindi una "quantite ne-
gligeable"».

Come detto il CCS & stato preso a bat-
tesimo dalla Consigliera federale Ruth
Dreifuss, la quale nel suo discorso ha au-
spicato che «la cultura generi un'etica
capace di gestire la mondializzazione. La
Svizzera — forte della sua esperienza della
diversitä culturale — deve prendere I'inizia-
tiva in questo campo. Piii di un "modello"
dovrebbe essere considerata "un laboratorio
di idee, un banco di prova". Si dovrebbe

presentare non solo cid che e riuscito, ma
anche i fallimenti e i problemi coi quali la
Svizzera e confrontata. Sarebbe allora pos-
sibile passare dallo stadio di una presenza
culturale all'estero a quello di una presenza
spirituale», ha sostenuto la Consigliera.

La prima manifestazione in programma
al CCS di Milano e stata una mostra sulla
vita e Lopera dello scrittore Friedrich
Glauser (1896-1938), allestita in collabo-
razione con l'archivio Svizzero di letteratu-
ra a Berna. Altre manifestazioni in
programma sono state la conferenza dell'ar-
chitetto ticinese Luigi Snozzi, una conferenza

del geografo Guglielmo Scaramellini
sul bicentenario della separazione della
Valtellina dalla Repubblica delle Tre Le-
ghe e una mostra di fotografie di Ernst
Brunner. L'intenso programma prevede
pure due concerti di musica contempora-
nea con opere di compositori svizzeri e

italiani.
Cogliamo questa occasione per porgere

i nostri ringraziamenti a Pro Helvetia per
il sussidio che da anni versa alia nostra
rivista culturale Quaderni grigionitaliani e

riteniamo di fare cosa gradita nel portare
alcune riflessioni per capire la Fondazione
Pro Helvetia e il suo lavoro presente e

futuro.
Pro Helvetia e una fondazione di diritto

pubblico. Essa e definita non da uno sta-
tuto ma da una legge federale.

Pro Helvetia, in quanto fondazione, e

un caso speciale. Sua maggiore caratteri-
stica e la struttura bipartita, con un Con-

siglio di fondazione e un Segretariato; tale
struttura non corrisponde pero a una divi-
sione in legislativo ed esecutivo, perche i
gruppi di lavoro in cui si articola il Con-

siglio di fondazione prendono decisioni
tecniche concrete.

II Consiglio di fondazione riunisce 35
specialisti (uno del Grigioni italiano) di
ogni disciplina e delle quattro lingue na-
zionali, che rappresentano al meglio la
diversitä ideale e culturale della Svizzera;
scelti dal Consiglio federale non in base a

una proporzionalitä schematica ma per
competenza, impegno e integritä, essi non
hanno un mandato da difendere e decido-
no secondo scienza e coscienza, nel solo
interesse della cultura nel suo insieme.

Pro Helvetia & una Fondazione svizzera

per la cultura. Pro Helvetia intende il ter-
mine «svizzero» piü nella sfera dei suoi com-
piti — la cultura - che in senso assoluto;
benchd strumento del sostegno federale alia
cultura, essa non mira affatto a una cultura

di stato.
Con un Consiglio di fondazione il cui

organico basta a garantire la presenza di
spinte centrifughe, Pro Helvetia non e un

organo centralista di promozione culturale.
I suoi sforzi si concentrano soprattutto su

un aiuto a livello nazionale, che non privi-
legi regioni singole ma tenda alia media-
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zione e agli scambi fra piü regioni; l'aiuto
riguarda da un lato qualunque attivitä
culturale creativa che nasca o si manifesti
in Svizzera, dall'altro ogni iniziativa culturale

(alPinterno o all'estero) concernente
la Svizzera.

Le culture della Svizzera sono piü nu-
merose delle sue regioni linguistiche. Esse

possono sfiorarsi e influenzarsi reciproca-
mente, ma anche isolarsi o ignorarsi a vi-
cenda.

Cultura svizzera, per Pro Helvetia, si-
gnifica:

• cultura di tolleranza e di mutuo rispetto

• cultura d'incontro e di conoscenza reci-
proca

• cultura di mediazione e di traduzione

• cultura delle molte e mutevoli minoranze

• cultura di un territorio: qualunque crea-
zione artistica nasca in Svizzera o riguar-
di la Svizzera.

Pro Helvetia promuove la trasmissione
di cultura e la mediazione fra culture. Pur
sapendo che non tutti possono partecipare a
tutto.

La cultura e una qualitä sociale. Anche
ogni arte si fonda sui due poli opposti azio-
ne e reazione (che si possono manifestare
anche sotto forma di rigetto e di rifiuto).

Responsabili degli incontri e degli scambi
fra artisti, fra arti diverse, fra artisti e

pubblico o fra culture restano sicuramente
e in ogni caso anche gli artisti stessi; ma in
questo campo, ancor piü che in quello della
produzione, essi dipendono dall'aiuto di Pro
Helvetia.

In base al mandato legale, la fondazione
deve fungere da intermediaria sia in Svizzera

(fra le regioni linguistiche) sia nei rap-
porti culturali con l'estero.

Pro Helvetia interpreta tale mandato nel
senso piü ampio possibile e in modo che i

due aspetti si condizionino a vicenda. In
Svizzera essa mette in contatto culture e

regioni in genere, senza limitarsi alle sole

regioni linguistiche; tale compito, benehe

prioritario anche per la fondazione, riguarda

perö la cultura del paese in generale,
anche sul piano politico (politica della for-
mazione, dei mass media ecc.). Pro Helvetia

non puö essere l'ufficio responsabile
delle costruzioni pubbliche che colma il
fossato fra Svizzera tedesca e Romandia;
anche la coesistenza di piü culture e una
cultura (quella della tolleranza).

Pro Helvetia dedica particolare attenzio-

ne alle minoranze di ogni tipo, ma soprat-
tutto per aiutarle ad aiutarsi: esse devono
formulare da sole le loro rivendicazioni, che
la fondazione puö provvedere a divulgare.
Pro Helvetia sostiene le minoranze culturali,

eventualmente anche adattando e relati-
vizzando i suoi criteri d'intervento, ma ritie-
ne inadeguato, discriminante e poco degno
distribuire generici premi caritativi alle
minoranze: siamo tutti diversi dagli altri

Come gia visto, i due aspetti dell'aiuto
alia cultura (in Svizzera e all'estero) sono

complementari. Anche all'estero la fondazione

privilegia l'ottica dello scambio rispetto

a quella della rappresentazione (della
cultura svizzera in senso stretto). Essa sti-
mola a capire le interdipendenze: per quanta

l'impegno di Pro Helvetia resti forzata-
mente circoscritto, come l'economia e l'eco-
logia anche la cultura va vista solo nel con-
testo globale. Tutte le attivitä Sud-Nord, nel

campo culturale come in quello della politica

estera e della cooperazione, devono

superare una difficoltä: la Svizzera e un
paese molto piccolo e nello stesso tempo
molto ricco.

Anche nelle condizioni finanziarie piü
rosee, per Pro Helvetia un'attivitä all'estero
su scala planetaria non sarebbe possibile,

neppure in forma embrionale. Anche qui le
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prioritä vanno fissate di caso in caso, ba-
dando anche alia continuitä: un dialogo
nella sfera culturale deve poter crescere, e

questo vale soprattutto nei rapporti
Sud-Nord. Chiamata a sviluppare modelli
nuovi d'interconnessione internazionale che

non sia dispendiosa e che garantisca una
continuitä, Pro Helvetia deve anche badare
a mantenere i contatti, le strutture e le
partnerships gia esistenti.

Quanto alle filiali, alle antenne, ai cen-
tri esteri e di riferimento attuali e futuri,
per stimolarne la motivazione e lo spirito
d'iniziativa il Consiglio di fondazione, pur
restandone responsabile, concedera loro un
massimo di quell'autonomia che esige per
se dagli organi politici di controllo; nel
contempo, perö, sceglierä con particolare
cura il personale (direttivo e non) di questi
uffici, segnalandogli soprattutto l'importan-
za del suo ruolo di cerniera fra attivitä sviz-
zere ed estere di Pro Helvetia.

La cultura non ha confini. Ogni restri-
zione e di natura pragmatica e non va scam-
biata per principio.

Pro Helvetia promuove la salvaguardia
della cultura. Ma non in senso conservatore.

Una nazione senza memoria e una na-
zione senza future (intendendo per nazione
non lo Stato nazionale ma la «nazione
spiritual» del romanticismo):

Se Pro Helvetia vede nelle testimonian-
ze storico-artistiche qualcosa da trasmette-
re alle generazioni attuali o future, non lo fa
in quanto ritiene che il passato sia impor-
tante, fondamentalmente, solo per il pre-
Sente. Poiche alia tutela del patrimonio
monumentale, artistico, letterario, teatrale o
musicale mirano molte altre istituzioni, il
ruolo di Pro Helvetia dev'essere soprattutto
integrativo. Giacche in molti campi tra l'at-
to creativo e il suo riconoscimento pubblico
corre un'incubazione lunga, anche piü lun-
ga della vita di un artista.

Pro Helvetia si occupa non solo di pro-
muovere la creazione contemporanea ma
anche, paradossalmente, di conservare il
presente; speciale attenzione essa dedica a

quella zona intermedia in cui l'arte non e

giä piü moda ma ancora non e storia.
In periodi di smarrimento, inoltre, sal-

vaguardare la cultura significa far si che il
pubblico resti sensibile alia cultura di tutte
le epoche.

Rodolfo Fasani

Votazioni Federali e Cantonali del
28 setternbre 1997

II Grigioni ha, e il caso di dire final-
mente, una legge sulla promozione della
cultura. II testo votato dal popolo, oltre che
colmare una lacuna legislativa estetico-for-
male, crea anche le premesse indispensa-
bili per un maggior impegno finanziario del
cantone in favore delle attivitä culturali di
vario genere, incluse quelle svolte presso
le scuole di canto e musica. Accettare che
si investa denaro nella cultura in tempi di
ristrettezze finanziarie puö essere conside-
rata una dimostrazione di maturitä da parte

dei cittadini. Si tratta infatti di investi-
menti che non producono ricchezza mate-
riale a breve termine. Gli ampi consensi
ottenuti vanno di conseguenza ascritti a

quella politica, praticata dalle autoritä e

dal popolo, che rifugge la logica del profit-
to immediato e ad ogni costo.

Considerazioni analoghe possono vale-

re anche per le due decisioni riguardanti
la revisione della costituzione cantonale.
Con la prima e stato approvato, in linea di
principio, il rimaneggiamento da cima a
fondo della legge fondamentale. Con la
seconda si e scelto un iter procedurale che
dovrebbe ridurre considerevolmente il ri-
schio di un fallimento dell'operazione. II
bello e il difficile devono perö ancora ve-
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nire. Un conto e accettare la proposta che
la magna carta venga sottoposta ad una
revisione totale, perche quella in vigore e

ultracentenaria, di difficile lettura, lacu-
nosa e rattoppata a varie riprese. Ma poi ci
si dovrä accordare sul contenuto della
nuova costituzione. Non sarä facile. Basti
pensare che si prevede di rimettere in que-
stione l'organizzazione giuridico-istituzio-
nale del cantone, non per buttarla alle
ortiche, ma per adattarla ai tempi che sono
oggettivamente cambiati.

L'esperienza insegna che esercizi di
questo genere suscitano di solito opposi-
zioni di vario tipo, e che la loro somma
costringe sovente a ritornare al punto di
partenza. II fatto che ai cittadini venga
concesso di scegliere tra varianti di artico-
li molto controversi e da valutare positiva-
mente. Tutto il possibile e insomma finora
stato compiuto per rimuovere i prevedibili
ostacoli. E se il ruolino di marcia sarä ri-
spettato, nel 2003, quando si celebrerä il
200° di appartenenza alia confederazione
elvetica, il cantone avrä una nuova
costituzione.

* * *
A livello federale i grigionesi hanno

votato come la maggioranza degli svizzeri
sull'iniziativa «Gioventü senza droghe». £
stata confermata la fiducia nella politica
del consiglio federale che intende conti-
nuare ad operare facendo leva sulla pre-
venzione, sulla terapia, sull'aiuto alia so-
pravvivenza e sulla repressione. Dei quat-
tro pilastri, i fautori dell'iniziativa ne
avrebbero voluti solo due: il primo e l'ul-
timo. A loro giudizio non si sarebbe dovu-
to concedere spazio a quegli interventi che
risultano essere di grande aiuto e sollievo

per coloro che nella drammatica morsa
della tossicodipendenza purtroppo si dibat-
tono, coinvolgendo, non solo emotivamen-

te, anche i propri familiari. Le proposte
concernenti il finanziamento dell'assicura-
zione contro la disoccupazione sono state
avallate dal 58% dei votanti grigionesi, ma
bocciate, anche se di strettissima misura,
dal popolo svizzero. Nella campagna che
ha preceduto il voto si e prodotta parec-
chia demagogia e si e fatto ricorso anche
al sensazionalismo. II decreto federale pre-
vedeva dei tagli alle indennitä di disoccupazione,

tagli non lineari, ma che avrebbero

colpito anche i meno abbienti. In che
misura?

All'interrogativo il senatore democrati-
co di centra grigione ha risposto in due
modi diversi. Prima della votazione par-
lando di riduzioni minime e sopportabilis-
sime. All'indomani dello scrutinio, affer-
mando invece che i tagli avrebbero spinto
alcuni cittadini disoccupati sotto il mini-
mo esistenziale, e questo non e tollerabile.

La disoccupazione e uno dei peggiori
mali di fine secolo. Nella stragrande
maggioranza dei casi non e imputabile a chi
ne rimane vittima. Che l'assicurazione pre-
senti dei gravi problemi di finanziamento
e un dato di fatto. Per affrontarli e risol-
verli, il governo e il parlamento federali

possono agire in diverse direzioni: com-
battere seriamente gli abusi, sia da parte
dei lavoratori che dei datori di lavoro, esi-

gere dai disoccupati maggiori flessibilitä e

mobilitä, far funzionare meglio il principio
di solidarietä, rendere meno attrattive le
prestazioni assicurative, evitando tuttavia
di colpire coloro che fanno fatica a sbarca-
re il lunario e che senza lavoro sono rima-
sti non per colpa propria.

II risparmismo ha dei limiti e formu-
lando proposte occorre tenerne conto. For-
se e questo il messaggio che ha voluto
inviare a Berna il 50.8% dei cittadini re-
catisi alle urne.
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