
Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani

Herausgeber: Pro Grigioni Italiano

Band: 1 (1931-1932)

Heft: 2

Artikel: Storia, Avventure e Vita di me Giacomo Qm Andrea Maurizio

Autor: Gianotti-Maurizio, E.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1334

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte
an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei
den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Siehe Rechtliche Hinweise.

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les

éditeurs ou les détenteurs de droits externes. Voir Informations légales.

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. See Legal notice.

Download PDF: 22.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-1334
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/about3?lang=en


c<»oo<x>oo<x><><xx><>oo<>oo<><x><x><x>o<>o<x><xxx>oo<>o<><>oo<>o<><x><x><><><x><>

Storia, Avventure e Vita
di me

GIACOMO QM ANDREA MAURIZIO
(Continuazione vedi N. 1J

A Chiavenna.

Verso la fine del mila sette cento e setLantaotlo lasciai nuovamente i
miei genitori e fui chiiamato da mio zio Giovanni Prevosti d'andar a
Chiavenna, essendo che esso etna cointeresssilo ivi iin uin negozio con Lorenzo
Robbi ed Giovanni Prevosli di cad. Zamber. Mi portai a Chiavenna; andai
come di dovere a ti-ova,re il sopra detto Robbi in sua propria bottega; questo
era dietro a spazzare detta bottega. Questo mi die la spazza in mano per
terminair 1'opera; esso non mi disse nulla se mi volevo rinfrescare. Io lo
presi per un cattivo augurio per me. Tenminato il mio affare, gli dotmandai
cosa mi comandava. Mi portö immantinente alcuni paochi fatti a ruotolo
pieni di blozeri, accio che li conita, come feci, e cost d'indi per alcuni
giorni prosoguij a servirlo. Quest'uo'mo aveva sua moglie con se ed avevano
una ragazza ehe era sernpre oattiva; di noLte continuamente piangeva e noi
dormivaimo tutti in una stanza. Quest« serenate o musica non mi comodava;
feci intendere a mio zio che se era per stare nella bottega ove aveva por-
cione, lo favo volontieri, altrim^niti tornavo a Vicosoprano. Andai duaque
in tal bottega in Piazza Nuova ove era Gio. Zamber cointeressato e diret-
tore. II lavoro non era ne faticoso ne difficile.

Chiavenna era allor assai viva perohe v'erano tutti quelli della famiglia
Salice in varie casatte che vi dimoravano ed avevano della servitü. V'erano
in oltre molti altri de' nostri stabiliti ivi, chi meroanti, chi artefici e tutti
si tiravano d'affare. Io stetti in Chiavenna solo quattro m'esi nel qual fra
tempo ricevei una lettera da Parigi se volevo portarmi cola. Avanti d'ab-
bandomar Chiavenna conterö cid che mi succesise ivi.

L'inverno era uno dei piü freddi; noi dormivamo in faccia al terzo
piano in una stanza nuova, e v'era una pigna ,1a quale noi scaldavamo. An-
damimo una sera a dorinire Gio. Zamber, mio principale ed io; io m'ad-
dormento, lo stesso fece il'altro. II caso da che quel gionno era in Chiavenna
mio zio Gio. Prevosti ed venne anch'esso piü tardi a ooricarsi con noi. Dopo
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coricatosi sentiva ohe noi nel sonno o a&sopimento ci lamenlavamo ed. esso
si sentiva dolor di testa. Stismö bene di levarsi, acicese il lume, ci chiaimiö
msovendoci, ma erimo come due pezzi di legno; non ebbe alciuin udienza.
Mio zio ai)do al primo piano ove stava un canonioo non per dimandar
soccorso del suo ministero, ma per consultarlo et aiutarlo nel caso che ci
trovavamo. Conobber subito che il vapore delle legne penetrato nella stainza
ci ipreparava la morte. Gio. Zamber a forza di riuienarlo si risvegliö e fiu
condotto in bottega, prima avevano aperte Lutte le finestre. Fui risvegliato
anch'io, che desiderai restar ov'ero, atteso le finestre aperte. Fortuna per
noi che mio zio si trovö quel giorno a Ghiavenna, altrimenti per noi era
finita, senza malaltia. Ringraziata la Provvidenza che in questo pericolo
vegliö per noi.

Alia fiera di sant'Andrea venue mia inadre e sie ne ritornö a Vicoso-
prano lo stesso giorno. Dopo chiusa la bottega andamtno a dortmire, e sic-
come era anche mio zio e non avevam che un letto, io seelsi per comodo
di tutti di dormire in bottega nella stuffetta del forno. Ero affatticato del
giorno che avevam ben lavorato, per ciö fui presto addormentato. Durante
il sonno feci un sogno che forse stupirä chi legge qui. Sognai che mia
madre era ritornata a Ghiavenna tutta dolente e premurosa per ceroarvi
delle medicine, perche sua madre Catterina Prevosli voleva morire; ciö era
ancora avanti giorno. Fui risveglialo da colpi che sentii battere alia porta
di bottega. Io apersi, entra il primo imio zio; dopo il buon giorno mi dice:
«Mia madre non e pin; la nonna c morta ». Reslai slupefatto di tal nuova e
gli iracconlai il sogno che aveva fatto. Vennero espressi da Vicosoprano,
il B.meo Pnnchion ed Andrea Molin Beadola a portarci la nuova. Mio z|m

parli subito per Vicosoprano ed io e suo figlio Giovanni verso mezzo giorno
partimmo anche noi per la «Lessa direzione. La appresi come la mia ava
terminö di vivere. Quesla all or a uniia al marito e loro figli e loro figjia
domiciliavano nella casa d'osteria a cal Zamber. Quella sera la istufa era
piena di gente, la rnaggior parte di sorselt; qiuesti aittaccarono haruffa tra
loro, anzi corsero delle botte; la mia ava era una donna coraggiosa, entrö
fra mezzo per farli sortir fuori di stufa, vedendo che v'erano anche dei
coltelli sfoderati, ma non fu ascoltala; essa risolise di sorlire di stufa, e
sortendo fece cenno' colla mairo a suo marito chei era in cimia la stufa
dentro del tavolo che sorla. Appena fu essa fuori dell'uscio, con un lume
alia tmano cadde moirta nel solaio; sul momento passö sua sorelila Stasia
che ci urto dentro. Fu rilevata e la dispula si terminö immantinente. Ciö

segui a dieci ore di sera.
Doipo il funeirale ritornai a Chiavenna al mio impiego. Utn altro mio

zio er*a sempre al servizio come cancelliere del Sig. Conte edi era anche
cancelliere pubblico di Chiavenna, ma osso godeva poca buona salute, anzi
mori alcuni mesi dopo il mio arrivo a Pairigi dell'eta circa di trent'anni,
compiianto dalla-sua attinenza e d'una sposa che quasi da due anni s'aveva
preparata. Mori pure mio avo Gio. Prevosli Duca, l'anno dopo, deU'ela di
ainni ottanta; spero che tutti parteciperanno deU'eterno riposo.

La sera della notte di natale andammo io e Gio. Zamber a voder la
funzione o messa di mezzanotte a St. Lorenzo. L'organista era, un tal
Cerletli da noi conosiciuto; montammo ove era l'organo, prima per meglio
vedere e poi per sottraroi dagli ooehi fanatici o bigotti. Gio. Zamber prese
il sonno. L'organista suonava il suo stromento; io ci trovava piacere frat-
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tanlo che l'altro saporilainente russuva. Arrivo che casualmente anche dor-
mendo con i'orza allungö una gamba che trovö ed urtö in un grosso tavolo
o pezzo di pialtone e lo fece cädere nel mezzo dell'alee della chiesa. L'or-
ganista nulla s'accorise, perche continmava a suonare, ma il pirete che offi-
ciava, is'arrestö guardando a basso e cosi tulti quegli che erano in chiesa.
10 temeva forte che questo imprudente, nnja perö innocente accidente non
producesse per noi funesti conseguenze. Risvegliai il imio dormiglione, gli
narrai l'atffare e igli dissi che sarä meglio ritirarci, e cosi fecimo. Quest'asse
avrebhe benissimo aminazzala qualche persona se casualmente foisse pas-
sata nell'alto che cadeva. Non ho mai inteso a dir nulla che sian state fatte
delle rieerche, ma e certo che se avrebber penetrato, (ma solo gli fanatici)
che noi erimo sull'oiigano, essi avrebber cieduto e giudicato che avevamo
fattlo a posla e per sprezzo ez.

II tempo s'avvicinava che dovevo partir per Parigi e m'ero procurato
un campagno di viaggio; questo era Gio. Tomas, di Luvino, Engadina Bassa.
Mi sembrava di lasciar Chiavenna con rincresciimento. Gio. Prevosti Zamber
beveva piuttosto un bicchiere di vino volontieri, ma era un brav'uoono.
Diro che allora le mie gambe che erano störte si avevano a poco a poco
rese come prima, ed anche il mal di roigna mi parti sei mesi dopo che si
diohiarö. Mio zio ebbe fatiche e spese molto, in particolarmente per sua
moglie per liberarla, la quale ebbe la paiola piu lunga. Partii da Chiavenna
11 mese di miarzo del setlantaiiove. Restai co' iniei genitori circa un mese,
e poi sono partito per Parigi.

Sulla via di Parigi.

Andai a Luvino nella Bassa Engadina, perche cosi erimo inlesi per
unirmi al compagno di viaggio. Restai ivi due giorni presso buona gente;
fra altri v'era anche il ministro della terra Vitale Sechi, figlio del ministro
di Vicosopmno che aveva deilla considerazione per me, essendo erimo co-
noscenti giä di Vicosoprano; si trovö che era una domenica e fui a predica.

II lunedi partimmo. Queisto mio compagno aveva vari che lo accom-
pagnarono sino a Sus ed ivi piresimo quella momtagna. Avanti la separa-
zione si emtio in un'osteria; -restai atlonito nel vedcr alla lavola ove ci s-en-
tammo, ogni uno un piatto con entrovi circa mezza ooppa nosjtra d'aoqua-
vite con del pane inzuppato. Feci anch'il il mio dovere a quanto poteva
estendersi, ma noin m'ardii di dar fine al piatto. Frattanto vennero ancora
delle cante di stagno che potevano contenere una ooppa e furono vucxtaite.
Quella igente diceiva: «Quai ais bun per passar il cuolm », montagna che
montauimo Ii in Sus ed arrivamimoi sun Tavate passando un lago sopra il
ghiaccio; traversassiino in due giorni Trovate e il Partenz, in fondo del
quale, nella terra di Grus, il mio compagno aveva un fratello che era il
ministro o pas tore. Restammo ivi buona parte del giorno, anzi pernoibtammo;
lasciai ivi in dietro un mantello a maniche che mi cairicava, che dopo alcuin
tempo mi fu portato a Vicosoprano peir miezzo del Sig. Ministro Secchi di
Luvino.

II mio compagno era un padrone di bottega ed era a cavallo, ma era
un poco Valader. Il mio cavallo era un bastone di nocellaio o sia «coler»
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con un corno (Ii camoz in citma. Bsso aveva un huon cavallo ed ove eqa
buona strada piana, lo faceva galoippaire lungbi tratti. Passammo a Zurigo,
ballissima ciiltadella in fondo del lago dello slesso nome; di lä a Prugh,
cittä del cantome di Berna, isopra l'Harir, riviera, e da qui a Reinfelden,
paese dell'Austria allora, ma ora riunito all'Elvezia; v'e un bei ponte ohe
si passa il jiume Reno, quäl e ivi gia considerabile. Ci trovammo lä una
domeniea, a cui pranzava.no e vidi per la prima ed ultima volta alcune
donne forti e ben portanti, promisene cogli uom|ini, sedute nelle camere
deH'osteria a giuocare con essi alle carte oolle loro pipe in boccia.

Da qui arrivammo a Basilen, ultima citlii degli svizzeri. Questa e una
cittä grande, la maggiore di tulla la Svizzera, divisa dal i'iuine Reno in
cittä vecchia e cittä nuova, coiniunicandoisi con un bei ponte sul Reno, ove
che sopra la porta v'e un orologio che per i suoi movimenti dä movimento
a gli oochi e lingua artificiosamenle posti nel cranio d'un Iraditoire di quella
cittä, il che fa brutto vedere: sembr.a vedere un dainnato ne' tormenli del-
l'inferno. Da lä in poi quella cittä ä ritardato Bora d'un'ora, cioe fuori di
cittä e mezzo giorno, ivi sono le undici ore.

A poco piü d'un quarto d'ora fuori di cilia entramimo sul lerritorio
francese. Niente di particolaire ci sopraggiunse fuor che a Longre, cittä
sopra un colle, ove vi sono delle buone fabbiriche di cojltelli, semratoi etd

altri, ez. Ivi mi Irovai esser quasi senza scanpe; ne compefai uin para, a
proposito, che erano guarnite di due cento chiodi o staochette a testa ro-
tonda. Da qui passammo avanti ed arrivammo, era la domeniea, giorno di
paisqua di resurrezione, a undici ore del mattino a Troia, capitaile della
Champagna-Provinzia. Noi non entramimo in cittä, ma nel horgo St. Gia-
como e contavamo fare un buon pranzo, percio s'avviammo ad un'osteria.
La porta era chiusa, si hatte, sortirono due donne assai ben parate. Ci
dissero che esse non potevano darci udienza quando sarebbe d'un biochiere
d'acqua, perche era l'ora della gran mess a e che dovevam anc-he noi an-
darci e che appresso si pranzerä. Esse non vollero sapere che eramo vian-
danti slanchi d'aver fatte sette ore di strada, perche noi quella mattina
veniivamo da Vandeuvre. Dovettimo aver pazienza a fare altre due ore fin
ad un villaggio, ove piranzammo. Tutta la settimana indietro dovettimo
vivere di magro, fuor che per circa tre giorni siam stati di compagnia di
viagigio con alcuni soldati francesi che andavano a' lo.ro coipi. Questi fecer
subito conoscenza con noi ed avevano con loro del presciutto e salami; questi
volsero di forza che fosskno a parte, il che noi accettammo rimeltendo
l'obbligo nostro con del vino che non volevano neanche accet tare. Gostoro,
a ben che semplici soldati per la loro maniera sembravano al diisopra del
loro mesliere, ma imparai col tempo a conoscere che i francesi son quasi
tutti cosi.

Noi avevamo ancor circa Ire giornate per arrivar a Parigi. II giorno
avanti 1'airrivo fecimo diciotto ore di strada, ed io lenevo buono col com-
pagno che era a cavallo. Esso oredeva d'alloggiar in cittä quella sera, ma
v'era ancor due orette e la nolte era oscura. Dovettimo fermarci a Cha-
ranton. Contero ora un fatto ch'arrivö a me prima d'arrivare alFosteria.

Passando un ponte sopra la riviera Mama che si getta nella Senna,
trovai in mezzo il ponte un cappello, feci osseirvarlo al compagno; fra lanto
avamzammo. Mi comparisce dinanzi tre o quattro; un,o dice in lor lin-
guaggio: «Done moi mon chapeau, chien de voleur» (dammi il mio cap-
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pello, ladro cane). La mia lingua 11011 potcvami aiutare per alleigargli Let

mie ragioni. II rnio compagno era eirca a venti passi avanti. Uno di costoro
eon fatica mi strappd l'uor di mano il mio bastone, quale vedendolo aver
in eima un corino di camoz, disise cogli altri: « Ecco uno strömen to comodo

per un ladro per ramipicar o tirar a se qualche ladrocinio ». II mio compagno
vedendo che non venivo, rilorud a tempo a disinipegiiarmi d'un intrico
innocente a cui non e mai arrivato di mia vita. Questi, se non eompariva
il compagno, si preparavano, mi sembrava, per volermi battere. Vedendo
la mia innooenza costoio s'allonlaiiaiono; si appiossimarono al rumore alcuini
bottegai e dissero di compatire qiuesto avventuroso accidente che costoro
un poco avanti fecero disputa sul ponte ed uno gli era caduto il cappello
e l'abbandono correndo appresso il suo avversario. Fra tanto nella miischia
manco il mio bastone che facilmeute lo porto via quel che me lo prese.
Arrivammo all'osteiria. Io con il cuore gonlio di vendetta, perche mi sentivo
trattarmi da ladro, parlai un poco alto col mio coimpagno di viaggio. L'oste
volle sapere cid che era la mia lagnanza. Ii mio condoltiero o compagno di
viaggio gli nairrö il fatto, perche io chiedeva una soddisfazione delFinsulto
fattomi se quella sera poteva aver loco verso i miei aggressori; non cercavo
la valuta del hastone che valeva foirse una parpajola, ma la mia riputazione.
L'oste non sapeva nulla di cid ch' era arrivato, e prese informazione e

rapportd che quegli che facevan la disputa avanti che noi passassimo il
ponte, erano misteranti foirnai ed altri; allego che si polrebbe ben avere
una soddisfazione, ma che costerebbe denaro e tempo. In fine noi avevamo
bisogno di riposo e misi tutto nel oblio e partimlmo per Parigi arrivandovi
il mattino circa alle otto ore. Si sentiva il rumore ben lungi d'ella porta
o barriera, delle cairrozze, carri ez.

A Parigi.

Arrivammo alia porta alia gabella e fummo subito spediti. Avanzanxmo
dentro per cittä, rua ad ogni momento credevo lasciar la pelle dalle con-
tinuve carrozze che vanno al gran trotto ed anche a galoppo e una seguita
raltra, e gli Parigini che camminano come se corressero. Tutto questo mi
sembrava curiosissimo. Avanti d'arrivare alia bottega dove dovevo restaire,
n'ebbimo quasi per un'oretta di cammino sempre per cittä. Arrivato; con
cordial affetto fui ricevuto dal mio principale che chiamavasi Giosue
Cortini di Segho. Questo ebbe la direzione d'una bottega di mio padre a
Trevisio non lonlano di Venezia del sessanluno, fra tanto che mio padre
queli'anno si marito. Io non lo conosceva. Esso aveva cola sua moglie e

due figli della piima moglie che gli mori a Parigi. Con piacere m'aceinsi
al mio lavoro clie aben che greve non mi semjbrava fatiooso. Si com inc. lava
il mattino aH'appaiir del gioirno a lavorai-e e tili alle otto di sera, quesl'era
allora la regola, sia state o inverno; alle otto di seria si tralasciava ed alloia
avevo canrpo di divertirmi a mio piacere. Mi comperai un flauto e da me
stesso coll'assiduitä per mezzo delle note de salmi cominciai a capire qualche
cosa e prenderci piacere, tal che lutti quelli che erano in casa, comperd
il suo flauto ognuno, e io era il direttore del concerto. Avevamo inoltre in
casa altri istromenti, cioe un violino, un eorno di caccia, ed un mandolino,

2
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e qualche volta poi invece di dare concerto si dava seoncerto. M'apjplicavo
anche spesso alla lettura, particolarmcnte di geografia, avevo un grande
pxacere. II nxio principale ine nc diedc i principi ed aveva piacer grande
instrxn xxdom i ragionare con me. In non molto lemipo imparai come e diviso
il mondo, le sue quattro p-rincipali parti con tutte le isole sparse sopra il
va.sto rnare Oceano, il nome de' differenti rnari, delle differenti montagne
ed i fiumi ,principali ehe il mondo contiene, golfi, stretti, capi, penisole,
promontori, banchi, baie, istmi, spiaggie, rade, porto, la longitudine e la-
titudine, cioe la distanza d'un sito all'altro, da levanle a ponente e da
settentrione al meridionale, per mezzo de' gradi come trovansi maroati sopra
le carte geografiche delle quali noi n'avevamo 1111 buon assortimento da
])otevmi diverlire.

Quattro airni xeslai a Paxigi che passarono scxxz'accorgermene. L'appetilo
allora mi serviva benissimo. Non ö vergogna di dire che in un igiorno petr
un scherzo di bra vura per rompetere ad altri miei compagni, mangiai un
pane di peso libbre 1, cioe sessanla quattro onze, oltre il mio solito ordi-
nario nutrimento. II figlio maggiore del mio principale era il mio com-
petitore nelle stramberie del xnangian- ed here, a far de sforzi e salti col
corpo. Questo aveva solo quattordici anni e per la sua etä aveva una forza
non ordinaria, px-endendo questo sopra le reni per scherzo un sacco di
l'arina che pesava piü di diciasette pesi nostri e montaiva le scale fin al
terzo piano e riportairlo ov'era, con l'ranchezza, quel che io non era in
xstalo di fare, aben che di pixx malura eta, ma perö azzuffandoci n'ero
superiore. La doinenica si riposava; il mattino andavamo quasi sernpre
alla predica al palazzo dell'ambasciatore d'Olanda, ove erano tre ministri
che per ruota ogn'uno predicava; fra questi v'era un tal Monsieur Mouron
che di presente e il primo del nostro culto a Parigi, e sono trascorsi venti-
sette axxni da che lo sentij predicare. Io portavo rneco il mio salmo italiano
e co' xniei camexali facevam il basso; noto: ivi non si cantavano che i salmi
di Davide, ma ove si radunavano i luteraxxi ivi cantavano tutto cantici
Dopo il pxanzo se era buon tempo s'andava sempre a spasso, ora d'una
parte o dell'altra, due o tre di noi per volta a contemplare qiuella vasla
cittä che tutto ciö che si vede e ammirabile e grande e meraviglioso, palazzi,
chiese, collegij, ospitali, ponti piazze, giardini da passeggio pixbblico, teatri,
che in allora si contavano al numero di trenta sei, Lutti che giuocavano.

Parigi aveva di popolazione circa otto cexxto nxila anime; a veder un
giorno di state la fesla di bei tempo da tutte le parti giente come le for-
miche e innumerabili carrozze. U11 gionxo trovandomi alla revista che il
re faceva alle guardie svizzere, trovossi esservi piü di quattro mila carrozze,
bexx che exa un giorno della sellimana, l'otto maggio dell'ottantatre che
piovviginava. Parigi compresovi i suoi horghi e ben grande, un huomo
camiminando bene deve ixppiegare circa otto ore a andar atlorno. La Sen-na
la taglia quasi per mezzo formando la medesima due isole nella cittä una
S. Luigi, il'allra Notre Dame o la madonna, cattedrale di Parigi; deU'isola
chiamasi la cittä, perche in essa ebbe l'origine Parigi, effettivamente trovaisi
la chiesa cattedrale, l'arcivescovato, un grande osipitale detto l'autel Dieu,
ove potranno ben esser da piü di cinque mila infermi. II Palee o Palazzo
de' Mercanti, bella e vastissima fabbrica, ove vi e un gran salone sostenuto
con grosse oolonne che 1'ullimo giorno deH'anno, la notte i mercanti di
zucx-erie artificiosamente lavorate le espongono al puxbhlico in vendita.
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Passai ivi una notte anch'io, atteso ehe il mio piincipale aveva affittata
una bottega. Detta sala conteneva ipiü di quattro cento botteghe, lo piü di
zucrerie, e Lagatclluecie in legno per i faiviulli.

Bellissimi ponti traversano la Senna, parti-colarmenle il co-si detto Ponte
Xuovo, ove in mezzo termina l'isola Notre Dame, e v'era la statua equestre,
lavoro giganlesco di Enrico quarto re di Francia, detto il Grande, ma la
rivoluzio-ne fran-cose setguila in appreso come diro, distrusse detta statua
e tante altre simili, una di Lodovico decimo terzo alia piazza reale, due
di Ludovico decimo quarto, una alia piazza di Vittoria e l'altra alia piazza
Vandome, ed una di Ludovico decimo quin to alia piazza dello slesso nome,
e lutie quesle erano di bronzo che costarono quantitä di milioni e molti
anni a stabilirle ed in poco tempo il furor del popolo ridusse tali monumenti
in un ammasso di rovine. Ii ponle Nuovo ä sopra d'una parle e l'allra
molle botteghe i'abbricate con pietre di lag-lio, e l'orologio della samaritana
che per il .suo movimenlo lulte l'ore che batlono fa um bei concerto che la
nolle e piacevoie a sentire. Ii Ponte Notre Daime aveva sopra sessanta case,
trenla per parte a due piani con ogn'una la bottega solto, ov'erano lulti li

mercanli di mobiglie. La polizia or.dimö che fossero abhallule per limor del
ponle; quando passano l'inverno li ghiacci, rosmje diciam noi, era pericoloso.
Ii Ponle St. Miehele ä ancora le sue case sopra e inelle boitteghe sono lulti
gli orcfici. Vi erano tre palazzi reali in cilia, iino detto il Lnv-re, contiguo
all'Etuglieria che e d'una vastitii grandissima. Enrico quarto vi rlimorava,
ä im superbo giardino a canto, l'allro detto il Palazzo Reale ehe fu donato
dal re alia casa d'Orleainis, pirimi principi del sangue reale. Qui era il maggior
teaLro detto l'Opera che trovandoini in Parigi, ciö era li olio giugno mila
seile cento ottanta due a circa dieci ore di sera, dopo sorlita il'opera o tutta
la gienle, negligentemente nell'alzar una scena strascinö seco un lampione
a oglio, questo comunicö il fuoco alle oliose pilture di detta scena q questai
ad altre, tal che in un momento fu tulto il teatro in fiamme. Ven;Li attori
o commedianti che in quel momento trovavansi in una stanza a spogliarsi
(legl'abili di commedie, restar-ono lulti vittime delle fiamme. Io allora ero
solo nel nostro lavoratorio ad una finestra a suonar il flauto, iscopersi col-
l'oochio all'alio delle case un certo chiarorc che prima credevo fosse la
luna, ma mi disabusai subito vedendo che era rosso; corsi in bottega a far
osservare al mio principale, frallanto sentimmo dire che era l'Opera ehe
abruciava. Montamimo subito in cima della casa, e a ben che lontano da
noi il fuoco tre buoni quarti d'ora, non vidi mai di mia vila fiamme co-si

spaventevoli che sembravano arrivassero fino al cielo. Fu pronto il soccoir-so
e non ahruziö che il teatro, aben che attaco al palazzo -reale. Due frati
capuccini lasciaron la pelle coll'aiular estinguer il fuoco, per che questi lo
facevano per dovere. Le fiamme fecero u-n danno di dieci milioni di lire
tutto nel solo circon-dairio del leatro. Si vide allora in olio giorni rifalta
un'altra fabbrica po-slizza per altro che si giuocava l'opera com-e prima.
La fabbrica era perö di legno fin tanto che ne fu rimessa un'altra stabile,
il che si esegui in poco tempo.

Ra-ro e il veder in questa citlä il gia-rdino delle piante o hotani-co ove
trovansi quaranta mila piante differonti con ogni una il cartello col s>uo

nome. D'una parte del giardino trovasi una montaigna fahbrica-la con arte
a pan di zu-ccaro, ove isi monta a -lumaca fin in cima, ove si vede quasi
tutto Parigi. Trova-si ivi un camnone ehe, per l'invenzione d'un matematico,
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col suo sparo sona il mezzo giorno, perö a giornate Lucide e per mezzo del
sole. In questo giardino io perdei una fibbia d' argento col vekito dal
cappello.

Raro e degno da vedersi e il palazzo degli Invalid!, ove toovansi circa
sei mila stati feriti e reslati slruppi di qualöbe membro, e essendo guairiti
sono ivi a vita durante mantenuti dallo stato e serviti lautamente. Vidi
una sol volta preparata la loro cena consistenle in un piatto ove era per
ogni uno la sua salata con un para d'uova ed un poco di came; tutta quella
quantitä di piatti in un momento da quelli che servono furon portati via
e distribuiti nelle rispettive camere degli invalid i; ve ne sono quivi anche
di Bregaglia, un figlio di Sebastian» Salice, detto Bastiane! di Gastasegnaj,
qual a abasso ambe le due gamhe. Si vedono nella principal cucina di questa
casa o j>alazzo, tre grandissime caldaie di rame, ma piii pai licolarinent©
una, ed ambi sono immurate ne' lor fornelli ed hanno delle spine per;
tirarne il brodo. Ogni una contiene piii d'un gran bovo che a pezzi vi fanno
cucinare.

Poco lung'i di qui v'e il canipo di Marte che in cima v'e la bella fab-
brica della scuola Reale Militare. Vidi in questo campo dieci mila uomini
a far le loro evoluzioni militari, essendo presenle Paolo Petroviz, allor
ereditario di Russia, e tutti li principi francesi.

Durante la mia demora a Parigi segui la pace fra l'lnghilterra e la
Francia e Spagna, ove che l'lnghilterra dovette riconoscere le sue colonic
dell'America Settentrionale indipendenti dal governo brittanico e si eressero
in repubblica de stati uniti d'America che al giorno d'oggi prospera ed
e aumentata di popolazione il doppio d'allora in poi. La Francia mandö
soccorsi d'ogni sorta agli americani per slaccarli dall'Inghilterra sua ri-
vale. V'erano de' generali francesi, fra altri il sig. Lafaietle e Rochambeau
ed altri. Gl'inglesi ebbero perö per mare delle segnalate vittorie piii volte
durante questa guerra sulle flotte combinate gallo-spane. La fortezza di
Gib il terra fu assediata per il conso di quasi tre anni con forze l'ormidabili
per terra e per mare. Particolarmente l'ultimo anno gli alleati la strinsero
con grandissime forze per mare con balterie floltanti credendo con quelle
potersi far strada, d'effettuare lo sbarco e di prender detta cittii, ma derntro
v'era il govarnatore generale Eliotl che essenclosi a tempo preparalo con
delle batterie coperte alia difesa, questc le gioearono circa due ore e fecer
colar a fondo lutte le batterie floltanti con grandissima perdita di giente
e spesa. Gosi terminö questo longo assedio senza che s'abbia potato prender
la piazza.

Durante il mio soggiorno a Parigi vidi venir in detta citta in gran gala
tutta la corte di Francia. cioe il re. la regina, tutti gli principi del sangue
oolle loro famiglie. Questi erano distribuiti in ventotto carrozze tutte a tiro
di otto cavalli bardati superbamente; dopo v'erano piü del doppio di quelle
a tiro a sei cavalli, e poi da quattro, cento dette con quattro cavalli. Durö
quattro ore il paissaggio di questo corteggio davanti la bottega ove stavo;
e vidi il re a gettar al popolo a Branche gli talleri e scudi anche nel muso.
Allor gridavan: Viva il re, ma tanti del popolo de' piü deboli di forza per
voler raocogliere da terra dette monete rischiavan lasciar la pelle. In
quell'oocasione furono tre giorni di festa, di tripudio: in venti piazze pub-
bliche v'erano delle fontane che gettavano continuamente vino rosso e bianco
e si distribuivano pure tutto a gratis, del salame, pane e fortmaggio. In
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ognuna di detle piazze v'erano erelte de' palchi, ov'eiano dodici suonatori
che sempre suonavano ed il popolo ballava. Fu poi dato un superbo fuoco
d'artificio che giammai ne vidi un simile ne in grandezza ne in bellezza.
Questa gran festa fu fatta in onore del secondogenito del re, esisendo il primo
morto. Questo era il Delfino di Francia, cioe l'etseditario del regno dopo
suo padre. Dicevano gli parigini: questo raigazzo non ä ehe otto giorni, dopo
la sua nasciLa e cos la gia quaranta milioni. N'arguivano un eattivo pre-
sagio del futuro.

Fui in quegli anni a vedere vari palazzi ove ahitava il re, particolar -

menle quello di Versailles e di Marlij. Presse Marli] sopra la Senna v'era
la Macchina rosi detta la Machine de' Marlij, una dalle imeraviglie del
mundo. Sopra 1'acqua Irovasi quattorclici gran ruote, le quali danno nio-
vimento ad una quantitä di pornpe che monta d'acqua ad una altezza ove
trovansi altre ponipe che lo slesso moviimento fa agire sempre salendo per
mezzo delle delte pornpe. Quest'acqua fa una sali la piü rapida e piü lunga
che qui a prender della nostra Mer|a al ponle agn a la reisga finoi a IRotizz.
Delia macchina fa salire tanl'aequa che faielibe andaire Ire molini;
quest'acqua serve per i giuochi d'acqua dei giardini reali di Versailles e Marlij.
Lud. deciimo quarto la fece fane, e costava at igiorno pel sol mantenimenito
piii di cinquanta luvigi.

Vidi a Versailles il serraglio delle bestie selvatiohe della nostra Europa,
volatili di lutte le quattro parli del mondo tra quali v'era di particolare
il pdllicano, uccello carniciere che ogni giorno si cibava con un mezzio
caslrato. V'era di raro a vedeire un gran leone nella sua spaziosa stanza o
gabbia di ferro uniitamente ad un cane di mezzana grandezza, traistular con
esso senza che il leone l'offendesse.

Secondo ritorno in patria.

Dell'ottanta tre ricevei leltera da Nimes da Rodolfo Gianella ad invi-
tarmi se volevo andar la a tendere nella sua bottega ed entrar a mitä in
socio o come ben mi piacerebbe. Io allora andava terminando il quarto anno
della mia dknora a Parigi e la primavera avevo risolto di patriarmi e cosi
risposi che per allora non poteva servirlo.

Fu li 10 di maggio inilla sette cento otlantatre che partii da Parigi la-
sciando i miei padroni, perö colla promessa l'autunno di ritornarci; anzi 1

miei padroni m'offensero d'entrare in quarta in un negozio di noistro me-
stiere che era vendibile, ma io ebbi paura della qpesa e poi avevo volontä
di far una visita ailla mia patria con quel poco che m'ero avanzato. Misi il
mio pacco alia diligenza fin a Basilea, noi eram isette di compagnia di viag-
gio, chi a cavallo, chi in calesse, quattro erano a piedi, io era di questi. II
nostro viaggio fu allegro e felioe, fuor che il gran caldo m'aveva ahbrucciati
i piedi che con pena avanzavo. Un dopo pranzo trovai un oste che, vedendo
ch'avevo male a piedi, mi disise: Aspellate; e venne imimantinente con un
para di nova e mi disse di metteme umo per Scarpa, di oalzarmi e marciare,
il che io feci e conlinnai tre o quattro giorni questa semplice medieina ed
il brucior de' piedi se n'andö.

Arrivammo a Basilea lutti prosperi, io particolarmcnle ero lesto come
un pesee. Preisi ivi il mio paoco su le spalle ahen che pesasse diciannove



86 QU ADER NI GR1G10NI ITALIANI

libbre di Francia. La sera all'osteria sortivo dal pacco il mio i'lauto e giuo-
cavo qualche aria.

Arrivammo verso una sera presso Zurigo. Iu aveva bisogno d'entrare
in cittä, perche a Parigi xn'avevan daU> del dinaro per consegnar ad una
persona. Io non sapeva la minima parola ledesca, perciö aveva bisogno
d'uno che sapesse la lingua. Dissi a questi miei eompagni d'aspeüarc un
vecchio glaronese che era in nostra compag'nia di viaggio, invitandoli di
entirar lutü in citlä a dormire, per indi proseguire i'l noslro viaggio ez. Essi
aspettarono un poco, ma il mio vecchio non oompariva, perche effetti va -

mente tutti Ii giorni faceva, le sue gamhc nom servivano eoirne le nostrc, ma
io volsi aspettarlo. Gli altri miei coimpagni continuarono il cammino un'ora
al di lä della cittä senz'entraire in ([uella. Giunse il mio vecchio interprete,
entrammo in Zurigo. Dopo corse varie contrade, trovai di scaricanmi di ein
che ero incomhenzato.

Dormimmo ili Zuirigo e il mattino c'imbarcammo sul lago. Inollnando
Camino facemimo cinque ore in harca e due oirei dopo lasciai il mio com-
pagno glaronese che prese a diritta per andare alia sua magionc cd io solo
fra tedeschi avanzavo verso la mia patria sempre col timorc che i miei altri
eompagni fossero avanti di me. Arrivai la sera hen lardi a Vesen in londo
del lago di Valenslad, trovai che il lago inondava il villaggio e per arrivar
all'osteria, mi hagnai fin al ginocehio.

In Vesen allora era una fiera. Le oisteirie erano piene di genfe. Io enlrai
casualmente in una, domandai qualche cosa da cena; non mi si dava udienza,
atteso la folla di gente che aveano dappertutto; era pieno. M'impazienlai
temendo non poter acquislar nulla da rinfresearmi; andai in cucina e vidi
alcune salsiccie appese. X'al'ferrai Ire o< quattro e co' isegni mi feci inlen-
dere a quelle donne che me le apprestasscro per mangiarle, il che feeero.
Mi si portö del vino e cenai saporitamenle. Durante la cena mi s'affacciö
un mercante di falei italiano, cid che io ebbi un piacer grand issimo, perche
potiei informarmi se i miei eompagni erano passati e mi disse di no, cid che
mi tranquillizzd. Io avevo giä formalo il piano di passar la nolle nella sluffa
per terra col mio pacco sotto la testa fra mezzo forse piü di duecento per-
sone, ma questo galantuomo mi disse che aveva un buon letto in una camera
da solo, che se volevo degnairmi 1'aveva per piaeere. Io accettai l'offerta
senza farmi molto pregare e dopo bevulo assieme l'acqua di ciriegie, Kirsch-
wasser, ci coricamlmo ed io dormii benissimo.

II mattino il mio mercante parli per Claris, ed io stavo aspettando i

miei eompagni che mai comparivano, perche ci sarem'mo i.mbarteati lutti
uniti per Valestal. Io aspettai fin passate le dieci ore del mattino e vedendo
che non venivano, presi soluzione e con qualche ragione, atLeso che m'ave-
vano abbandonato a Zurigo, di seguitar cammino. Tornai in dietro da Vesen
buona mezz'oira, indi traversai una campagna piana, paludosa ov'ctra un
sentiero che conduceva alla montagna. Guadagnai delta montagna. Nel salire
vidi un uomo che aveva un cavallo a sella. Quest'uomo aveva tutta la testa
involta in cenci o sdracci. Viaggiamlnio asisieme fin in eima la montagna.
Questo parlava qualche cosa d'italiano e mi disse che andava anch'esso a
Coira. La sua compagnia perö mi piaceva poco, perche puzzava come una
carogna e giudieavo che potesse esser attaccato dal cancro. Io presi l'avanzo
ed in quattro ore ne feci sette, che sono da Vesen a Valenstad, che tanto
si taette anche sul lago. A Valenstad feci merenda, indi proseguii 11 mio
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viaggio coll'intenzione quella sera di ccnare e dormire a Surganz che sono
tre orelLe.

Sorlendo di Valenslad, eredendomi franco del camino, passai un pomte,
m'inoltrai eoraggiosamente, contenlo di poter arrivare nella mia ipatria
avanti i niiei compagni. Viaggiai una buon'ora fin che trovandomi in una
slrada farugosa che non polevn evitare, mi reslö denlro una scarpa. Queslo
accidente mi obbligö sallar in un campo per neltanmi. F'rallanto Venne un
liuomo, mi feci intendere sc quella era la bnona slrada per Sarganz. Mi
disse di no che quesla era quella di Fejfero. Fui colpito a tal nuova e col
ineidesimo ritoirnai in dietro fin alia porta di Valeuslad. Allora esso mi
moströ la strada che dovevo prendere, nia siccoine che questo mio shaglio
mi fece perder piü di due ore, risolsi ritornare in Valenslad e passarvi la
nolte. Contai la mia avvenlura all'osle ed ordinai qualche cosa da cena,
ma gli dissi che poleva tardare un poco, perche facilmente ciapilerehbero
cinquie altri che effellivamente capitarono e furono ben contenti di ritro-
\ a.rmi, perche erano un poco in pena di me, non avrebbero stimato ehe 10

da solo passassi la montagna. Poi mi credevano che io fossi ancora in dietro.
Mi lagnai coisi burlando come che m'avevano pianLalo fuori di Zuirigo e

dissi come era vero, che se non fallavo slrada, non mi vedevano altro del

viaggio. Finimmo coll'abbracciarci, rimellendo il sigillo all'amicizia con
una bottiglia di piü.

II giorno dopo pernottammo in Coira e l'allro a Bivio. Passammo tutti
la Giulgici, montagna, ed arrivammo che era notte a Silvapiana. Quello che
aveva il calesise lo laiseiö in dietro a Coira ed aveva solo il cavallo. Coistui
si ehiamava Dorigo Morin ed un suo nipole, Morin, era un avarone che in
viaggio ci diede piii volte occasione di fare delle risale a suo conto, anzi s©

gli si faceva alcune burlette che riceveva come denaro contante; quel suo
cavallo sopra ia neve non valeva nulla. Ogni moimienlo era a terra. Causa
quello abbiamo impiegata quasi tutta la giornata a passai' la montagna,
anzi in un sito poco lungi della eima della monltagna ove sono le colonne
suadicendo di Giuglio Cesare, maneö il piede al cavallo e la bestia maned
discendendo, lisciando fin al fondo che si fermö. II suo padrone slava Iii
colle braecia incrociate e piangente; io alloira ero un poco in avanti, rilornai
per veder cosa contava fare. Esso era risollo di abbandonarlo, sma io volsi
andare ov'era il cavallo, trovai che voleva crepare. Subito col coltello tagliai
quelle einte e a tutta furza tiravo della besilia per la coda per i'argli pre oder
un'altra altitudine. In questo fraltempo venu ero a me anche gli altri, e ricu-
perammo il cavallo.

Passai la notte a Seglio ed il gioino appresso mi porlai a Vicosoprano
avendo impiegato in viaggio diciasseitte giorni. Trovai i miei genitori e

fratelli tutti prosperi.
Mio fratello era alloia a Chiavennu in quella botlega ove fui io quallro

mesi con Gio. Zamber. In allora in caisa noi tenevam piü bestiame; avevaano
Ii miei undici eapi bovini, fra questi cinque vaeeihe, e per ciö »'aveva molti
fondi da lavorare. M'acciusi al lavoro che da il paese, anch'io 111a in luglio
mi Irovai con una malatlia a dosso che era la rosolia o sia il vadroscal. Io
dovetli sitare olto giorni a letlo, non potevo eibar nulla, avevo solo una
grandissima sete, ma appena che avevo al labbro qualunque cosa per here,
non potevo riceverne che un sorso o poco piii d'una gozia. Fui fiacco tutta
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la slate peiehe quel male mi lasciö in dielro colla dearca ehe mi durö longo
tempo, la quale m'aveva reso ben debole ollre l'incomodo.

Un giorno ehe ero a Xasarina eo' miei genitori a segare, compare mio
zio al lora Lie. Gio. Prevosli ed Alberto Fevelli; ques'li mi feeero la piropo-
sizione di andare in Italia nello stalo di Milano, a Pavia, a metleire sü (una
boltega di eompagnia unilamente il Gio. Prevosli Zamber ed Antonio
jic/l. capno. Corlini di Hondo. Jo dissi ehe avevo promusso avainti ehe, ter-
minato I'anno, di ritornar a Parigi piesso i miei padroni, i quali avevano la
mia stima e che non potevo luancaigli di pairola. Mio zio particolarmente mi
disse, clie quando si Iralla di procaeeiarsi un (jualehe vanlaggio, ehe 1111

posso disimpegnare piesso i miei padroni senza l'erire il mio onoire riguardo
al manear di parola. Poi io dissi ehe non ardixo ne men avveitirli di cio
che mi veniea proposto. Ii mio zio prese sopra se di fargli sapere. Indi anche
io gli scrissi, ed ehhi risposta eon auguri di buon suecesso. I miei genitori
stessi mi stimolarono aeeid io abhmeciassi quesla societa. E mio padiie, come
dice il proverbio, dieeia: « E' meglio esser Padrone d'una sessolla che
servilere d'una nave ». Pasta, mi laiseiai piegare. Ci •aibboeeammo tra noi associate

si 1'issd la sommn ehe dovevam meliere ogni «no.
Era tanlo si pro-ssimava il lempo ehe si doveva andar a melier ad

effelto la speculazione. Ogni mio mise la sua porzione di eonlanli, eccetto
Corlini ehe non ne aveva, e si dovelle a spot la,re gran lempo prima ehe mcl-
lesse la sua parte.

A Pavia.

Era circa a mezzo agoslo ehe io solo mi porlai a Pavia come di consensu
de' miei compagni per veder com'era una hottega giä aperla di Caffe-Pa-
s-tieciere, ed anche e'era un higliando. Io stetti quindiei giovni ivi, prima
ch'arrivassero i miei compagni e loggiavo alia locanda. Per quello che era
in bollega aveva famiglia e poi mi sembiava in toeehi eo' «noi affori, mme
effettivamcnte era vero, e Vedevo ehe non faeeva nulla in liottega.

Durante quel tempo ehe fui solo in detta cittä, mi eonlinuava sempre
l'incomodo della deairea, ehe ogni momento dovevo correre e obbedire al
prelerino. Una mattina trovandomi in piazza al mercalo de' frulti vidi un
canestro di bellissiml persichi hen maluri. Mi sembrava aveine volontä. Ne
jiresi pien un fazzoletlo. Saran stati due libbre noslre; andai su le mura
della eittä in un sito a parte a faceia al sole ed li mangiai tutti, dieendo a

me stesso: «O dentro o fuori ». Io stesso per allro, pemsavo facendo questo
di fare una stramheria ehe mi rovinasse di piu la salute, ma eon mio stu-
pore e somma eonsolazione la eorrente se ne parti da me subito. II giorno
dopo mi trovai bene.

Aririvarono due dei miei compagni, eioe mio Zio ed Alberto Fei'elti.
Io dissi che quesla era una botlega, che gli affari erano ben mescliini; ma
perö la comprila si I'eee e c'in.slailammo, io e Ferelli; mio Zio litornö in
Patria. Noi incoanineiammo a formir denlro la bottega con lavori all'iiso
francese, partieolnmente di zuererie. Ma quesla non era roba per i Pavesi;
quel paese dal primo giorno che lo vidi mi dispiacque per il Iratto de' suoi
abitanti che in maggioranza sono ladri, baeehettoni o J'anatici e eattivi pa-
gatori piii ehe in altro paese.
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Una sera essendo io slesso da eerli giovinastri che i'acilmenle eran
pagali da qualche beigotto per venir a notle o-scura fuori della porta di bot-
lega eantando e schiamazzando: Ebrei, Ebrei, dannaiti, eoc. ecc. Fui indul-
genle alcune sere, ma quella sera in quell'atto trovavasi in bottega un uf-
ficiale imperiale e disse cosa sia (presto. Dissi: «'Credo sian giovinetti ohe
si diverton cosi ». Non dissi altro aH'ufficiale e per la porta di dietro colle
molle del fuoco tenendole alia rovcrscia in mano, soirpresi costoro. Menai
qua e lä vari eolpi come un disperato: lie foci cader a terra tie, anzi pioveva
e s'involarono nel fango. Gli a'ltri slimaron bene di prender il largo, come
pure quegli che eiano a tei ra. Sparirono fra tanlto che contavo le mie ra-
gioni aid alcuni che uitaron passaie. In quel menltre anzi m'ero un poco
tiansiporlato parlando forte a mo' che tutti mi senlissero, dicendo che sotto

• imperaloie Giuseppe non eran peirniessi tali insulti a chi che sia, e che
farö il mio rappoirto, ove s'aspetta.

Io non feci alouna rappresentanza, ma d'indi mai piü isi presentarono
a far tali insulti. N'abbor abbasitauza del saluto che iglfi diedi quella sera.

Io sletti tie anni in quesLa c.itta, ma bein eon poco piaoere perehe mi
sembrava esser fra selvaggi; della defferenza del tratto da quasti ai pari-
gmi. In prima stette eon me Alberto Feretti alqiuanti mesi e poi passd a
Mars if/tin e lo rimpiazzo Gio. Zamber. Ques to dtimorö con me il piü, ma
ne beveva una di troppo spesso. Auirei anoilte piocole particolarita a dire di
Gio. Zamber, ma questo non e la mi a storia. Diro isolo ehe questo iLrapaissö
a Ghiavenna due anni dopo incirca per la sregolatezza del here. Iddio l'ah-
bia in gloria!

Durante la mia dimoia a Pa\ ia si puo dire non aveva nulla da fare,
perehe il forno per lo piü riposam. Per occuparmi mi dilettai incider nel
legno im stampo, il quale mi riusci ed era per fare dellle monete in zucaro,
cioe il schudo di Milano, il mezo e la doppia; quest'era una 110vi la per questo
pause e ne vendevo diversi. Avevo inciso o intagliato anche varie figurine
per uiso della zucreria in pastigliage, ma i Pavcsi conoscevain meglio la
polenta che la zucreria lavorata. Non passava quasi giorno che non giuooassi
al bigliardo. Anzi io l'avevo appreso aippasalbilmenle. Goisi anche i miöi due
cuigini ambi di name Giovanni, una Prevosli c l'altro Maurizio. Queist'e
quel che guadagnai in quel paese durante tre anni dji )pen1manenza.

Fra questo tempo era una bellissiina siera d'agoisto ed era circa venti
qual Lro ore che fui teslimonio con tanti nel veder uin astrio eelestc piu
grande dolla luna plena attraversare tutto il cielo in meno di tre minuti.
Quest'era una grain cometa e faceva jias.sando pin chiaro della luna; era
del niila c settecento e oflantasei in lnglio.

Vedendo che le faecendc nostie 11011 andavano tenor nostra speianza,
ci risolsimo di disfarceme vendendo la baracca con tntto ciö che conleneva
ad un oste di cola col quallro per uno di perdita. Io da mSei salari riGrai
circa il deaiaro clie avevo messo. ma ho perduto Ire preziosi anni di mia
gioveuLü per nulla. Tenor l'aceordo I'atlo col compratore, gli altii miei
compagni mi preigairono di stare con quell'uomo alimen (juindici giomi per
mostrargli (pialche cosa, il che feci unitamenle a mio cugino Gio. Maurizio,
qual avevaim ivi in qualitä di gairzone. Quest'uomo mi fece dielle Offerte
anche generöse perehe io stessi anche qualche mese, 111a io n'ero tanto
stiifo di quel paese che non volli ascoltanlo. XB. Vera un'altra bottega. de'
Grigioni stata messa prima della nostra, c questa disseco tre mesi prima
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di noi. A Milano ve n'oratio cinque botleghe, Lutle disseccarono. A Como

e a Lodi pure tulti dovetleiro disfarsene: seim|bra anolto che nenimen una
bottega ä potuto lenere e guadagnarsi un pizo di pane.

Terzo ritorno in patria.

Verso la fine di Luglio parlii per la. palria. Sorlcndo di citlä 11011 mi venue
nemmeno voglia di guardar in dielro quelle sue anliche lonri, farendogli in
me stesso un eterno addio di mai pin ritornairvi per stare. Avevo un calesse,
perohe avevarn con noi del hagaglio. Passai Milano e a.rrivali a Como, ivi
pernotlammo.

Essendo nelFosleria mi s'aiffac do 1111 uomo offeirendomi una barca per
poirtarci a Rippa di Chiavenna. Tratlai con eoslui due scudi di Milano par
noi due per condurci fin alia llipa. Indi a poco l'osle dd Si. Agostiiio owe oro
d'alloggio mi disse che la barca cbe mi ero accordaita, era piena di glra.nezza
che iron v'era che 1111 dilo di legno sopra l'acqua di quesla barca par il suo
gran peso. Io n'ehbi abhastanza. II gionio dopo venue il mio uomo co.1 dkmi
che la barca era aH'ordine per pair lire, e se eiro disposlo ainch'io. Giusitaaiiente
in queH'oira venue una prossissima pioggia poc'anzi la venuta. Io dissi che
in quella barca che mi aveva procurata, io non piartiva, ohe io m'inlendo
d'aveir aiccoixlata una barca a posla per me e 11011 una piena di grianezza
com'era quella. Cositui si scaldö volendomi obbligare al conlraRo, ed io per
terminarla presenza la ailouni ch'erano all'osteria piresi il mio uomo per la
velata alquanlo bruscamente e islrascinandolo dissi che anda'sisimo dal
governalore o. giudice e I'arenu Lerminar I'affare. Era laulo comparve sua
moglie con un ragazzo al brar.cio pregandomi di 110.11 volar andair in cittä
dal giudice. Quesla mi coappassionö e desiistei. Mi domando che glli dessi
qualche cosa per le sue corse, il che non feci. Mio rugino durante questo
picciol allerco era alq.uanlo in limorc, anzi pianse. Questo sconoerto ci ob-
bligö star ivi fin il gionio appresso aspellaindio il corriorte di Lindö col

quale \oniimimo a Chiavenna.
Ivi trovamino mia zia, maid re di mio cugino che era meco, Diaidora.

Questa ini raccootö qualmenle mia madre da aicuni giorni venendo da
Naserina con una earica di fieno era oaduta a Lena siopra il canon di Pran-
zairct e is'aveva ferita in un ginocdi io. Anticipai slrada >e venni a rasa
paterna e trovai mia genilrice obbligata a letlo circa sei setlimarae, e d'inrli
noiii fu mai piü quella donna che era prima. Essendo in appresso reistata
da quella gamba un poco strupia, con lutto die ouirata da Medici e Chirurg;.

Al millesettecenlollanla seile fui liraminailo giudice del Magistrate civile.
QueH'aniio mi ricordo abbiam segalo noi li noslri prati a Maloggia a la
Vciraira e so che in 1111 giorno aiiisisimo nel fenile quaranta moll di fieno.

Durante la slale fui ricercalo se voilevo anidair in Craneia in qualita
di giovine di bollega da alciuni di Ponlresina a Amiens in Picardia, il ohe
m'aecordai, ed alia fine di setlembre fui di partenza. Mio fralello allora
era a Pcirigi nella piazza cbe occiupava prima !io. Mia sorella stlaiva co'
miei genitori che cominciavano ad invecchiare e perder le farze per il
lavoro ohe da il paese paiiiroJannenle mio padre che aveva quasi siettanta
anni. Presi congedo dai miei genilori e partii.
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A Amiens.

Io aveva procuirata una compagnia da Coira fin a Parigi. PorLandomi
a Coira ehe era un martadi, tenor quiello m'eroi eonoertaito con un tal Gio.
Piciol Saraz, di Pontresina. Qui invece sua trovai una lettera che mi eh itide

va sieusa che doveva sospender di una settimana la sua partenzn. And ai
a Coira d'os,tenia da Fratelli Righelli; trovai un mio ciugino Giacomo Pri-
vos ti che feci venir meco a pranzo e fui niesso ad una gran lavola ov'erano
piü di venti pemsone a icibarsi. Domandai caisualmante se v'eira alcuno che
parLiva per la Framoia. Uno che non conoscevo disse obe esso faceva quel
viagigio dopo il pranzo. L'interroigai per dove. Mi disse ove antdava, anzi
di piü che v'erano diegli altri in siua compagnia, parUioolarmente uno ili
Scanjio con una giovine. Quesli eran cugini e volievano copularsi, ma le

leggi d'Engadina non glie Io per mellevano. Liui se hen mi rjicordo si chia-
mava Florin... Essa Catterina Polini. Questi notlurnamente scapparono per
portarsi al sicuro ad eseguire la loro muituale volontä. QueSti eran anche
a tavola meco, ma 11011 coinosct ndomi preser omhira di me credendomi uno
sgherro mandalo per aireslarli. Come seppi dopo da loro stessi questi due
avevamo un cavallo con una sedia. Durante il pranzo sparirono unilamenle
agli altri che erano a piedi che erano Ire. Io diseocrendo con mio ougino
non badai alia loro ipartenza. Tardai hen quasi uii'ora senza saper che eran
via, accorgendomi poi io stesso che M raleisise era partito. Domandai all'oste
se eran partiti queg'li che vanno in Francia e mi disse che era giä un pezzo.
M'accongedai da mio ougino che venue meco alcun poco fuori di iCoira.
Allora io aveva huona gamha. In poco piiü di due ore ragginnsi quesla gente
che probabilmente lie bevetter una ad un'osteria in passantlo. Cominciai
ad entrar in conversazione cammin facendo coin quegli che eran a piedi.
Com'io lagnandomi in un (orto modo penche eran parlili senza dliir nulla,
quesli mi disser che loiro 11011 ne polevan nulla, che quel del calesse era
il condotliere. Questo era avanti. Fra tanlo la nolle s'avvicinava c comiinciö
a piovere che in seguito venue grossiissima. La nolle ci prose e ben osoura,
colla compagnia della pioggia.

Fallando strada arriviamo lulli a Maia/eido. Invece dii pasisaire il Reno
al Zol-Proug e portarci a Ragaz, come auressimo poluto fare, arrivaintiio
ivi hagnati tutti fin alia pelle. Presiano alloggio in un'osteria che era piena
di gente, particolarmente conmiedianti che venivano da Francojorle. Quello
del calesse con stento pate dall'oste ottenere un huco da collocare ila sua
amata. Noi cenammo a«sai bene Lutti aisisieme in una slufa ov'era una pigna
ben scaldala che ci fece gran piacere, per aseiugarci. Indii dopo cena entrai
in conversazione con questo Sr. Florin, futuiro sposo. Ci misimo a giuocare
alio mora e passaimano quasi lulta la liolte cosi colla holliglia del Kirsch-
wasser di compagnia. lo non avevo adosso che la spl can^icia e L calzoni.
II rimanente postai attorno la pigna come fiecer tulti gli altri ad asciugare.
La pioggia conlinuava sempre. II mattino pure seguitava con forza.

Noi eram deviati della nostra strada. Md saltö in pensiero di voler
ritornare a Vicosoprano e lo comunicai a questi due liovizi, i quali prima
mi sl'uggivano e da qui in poi avevo lulta la loro coul'idenza e stima, tal
che al lungo del viaggio, quando andavam all'osteria frat tanlo «he eisso

vigilava che sia regolato il sun cavallo dallo stagldere, io con madamigella
al braccio andavo a comandar il pranzo o cena. Questo giovine cerco di
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sposarla a Pilten nel Canione di Glaris, m,a il ministro non Völle fairlo,
sentendo come la coisa era. Seppi perö dopo che in Franciia si imairitauono
eoine la cosa era. Quesla giovine s'aveva data al rincresoimento ed ogni
giorno piangeva, cid che l'aceva pena al suo future che eercava ogni modo
per consolairla, mia nulla giovava. Aveva sempre a menle Scainfio e non gli
piaceva il stile tedesco.

Io viaggiai seco loro fin a Basilea e non pasisaroo giorni che vollaro che
montassi in vettura con loro qualche ora, ma messumo di gli allri; giä il mio
paeco vi era sempre. Four di Basilea li lasciai. Questo giotvine voile prender
il mio nonie in iseritto e diceva che voleva che ritornassimo a casa assieme.
In me stesso diceva: poitrehbe esser, ma non credo, perche loiro andavano a
Briude venso il Lionese ed io andava a Amiens in Pictardia, dislanza l'un
deH'altro cento e venti e piii ore. Mi semhrö strana la sepairazione, perche io
rimasi da me soilo a viagigiare, ma dovelli accostumarmi.

Quel che era di disgradevole che ogni giorno pioveva e fui molte voile
bagnato sin alia pelle. Avevo con me tire camicie, due in un paoco ed una
m do,sso, ma tutte e Ire eran haignate. Tirovavo perö qu asi dapper tutto della
cordiale oairita nellc osteite, ove alloggiavo col cercar d'aisciuganni i miei
panni. Particolarmente una sera nelda Franca Contea a Faibigliö aU'ostoria
di St. Piclro, una brava donna m'aiuld a cavarmi le calze. Me n'appoirtö un
para di suo marito e voile per forza che le me I Less i e delle scarpe. II gi ofrno
dopo continual e fu de' pin bunrascosi, talche vidi isu la strada avanti a me
una vettuira coperta con tela con sotto un cavallo ad esser vol la ta a terra
dal gran vento con pioggia e gragniole che mi fieri van quasi la faccia della
gran forza che venivano. Mi portai pierö fin a Lang re ove pernottai ed il
giorno appresso non potei andar piii lonlano che ch e ore nel villaggio di
Vesigne, causa la grande pioggia. Seinbrava che il tempo mi facesse la
guerra, ma pero, grazie a l)io, dopo un viaggio di diciotto giorni arrivai sano
e leslo a Parigi.

Trovai ivi mio frailello in biuona salute, come amche il mio stalo, padrone
e famiglia. Io mi femiai a Parigi solo cinque giorni, perche il mio dovere
voleva che piii presto possibile arrivassi a Amiens, acjciö un mio padrone
potesse rimipatriare avanti la piii caltiva stagione. Quei pochi giorni Ohe mi
fermai a Parigi mi rimiseio della fatica del viaggio. Alloira ero hen porlanle
e mi sentivo esser vigoroso e forte. Facevam a gara fra noi giovemtu a far
dei salti ed allri movimenti col corpo e quasi in tutto ne pontavo io il premio
benche affativato del penoso viaggiare che venivo da fare.

Partii da Parigi una mail Una. Venne liieco 111 in fratello e uu i'iglio di
M. Giosue, mio vecchio padrone, che ainava mollo fin dail'allra vol la ehe mi
trovava a Parigi. Yennero con me ad accompagnarmi fino a St. Deonigio.
Qui enlrairimo in un'osteria o trattoria e comandammo settanta otto uovi
duri con mezza libra d'olio per mangiarli in s.alata. Fra Lanto che ce li pre-
pairavano, noi erimo ad un tavolo discornendo il nostro liinguaggio. Ad una
altra tavola v'orano tie granadieri ilclle guard ie firancesi. Questi lendevan
a fatti loro, hevendo la loro bottiglia di vin boirgogna, come cihe facevam
anicihe noi; ma v'era un uoiuoi con una casisetta che vendeva delle galanterie.
Mi semhrava perö che ve n'avesise bevuto un hiocihiere. Queslo ci affaccio
due o Lre volte per voler entrar in conversazione. Venne con alcune parole
che offesero il Giosue che era in mia cornpaignia. M'imaniisc liiai, perche costui
voleva sapere cosa era quel lingua,ggio che parlavamo. Pronlaimente gli dissi
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che queslo era La-pone e coisa ne riguardaiva a lui di ciö che parlavamo.
Coslui che mi sembrava esser un Ebreo, sd voleva scaldare. Io persi pa-
zienza ed in un subito colle mie due rnani lo balzai sopra una tavolla senza
che se n'accorga, disteso come un porco, dieendogli che lern In a fatti suoi
che non gli arriverä altro. Gostui credo era un Mourhar, ossia spione, pagato
dalla polizia, mia con noi non aveva nulla da fare. Dopo mangiala la nostra
copioisa salata d'uovi m'accongendai da mio fraitello ed ainico ed andai quella
sera a dormire la Lusarche.

Nell'osteria ov'ero d'alloggio, v'erano inolle persone con la livrea del
prencipe di Condee. Ehhi conversiazione con loiro e sentondo che ero Sviz-
zero, di professione confitituriere, mi disse uno che se volevo potevo entrar
in servizio nella casia del Principe come confitturiere, perche il principe
amava gli Svizzeri. Io non dissi di no, ma che prima dovevo portarmi ad
Ampens per un mio affaire e d'indi potrei esser benissimo che accetterei quel
per me onorevole posto. Io lo diceva colla bocca, ma il cuore n'era lontano.

Parlii e la sera passai la notle a Sl. Giuslo, villaggio che poche seltimane
avanti il fuoco inceneri cinquanta case, Lulle a lila de 11 a strada. Loggiai
d'un vecchio mililare invalido, Svizzero di Lucerna. II giorno appresso a
nolle arrivai a Amiens. Trovai i miei padironi sani. Eiano due, uno clria-
mavasi Pielro Pielromani e l'altro Elia Zamboni, aimfbi di Ponlrtösiria. II1

primo parti, qualche giorno dopo la mia venuta per la pallia a trovar la
rnoglie e famiglia. Zamboni restö meco. Quest'era nubile e bravo giovane.
Aveva slima per nie ed io n'aveva anclie per lui. Io agiva con esso come se'

fossi sLato padrone. Si serviva de' miei consigli ne' suoi affari. Avevo liberla
d'andar a spasso, quando volevo.

Durante il mio soggiorno a Amiens che non era amcor ispiralo un anno,
ricevei una letlera dal mio anlico padrone di Parigi, Giosue Corlini, offe-
rendomi so volevo io unito a mio fratello, star in societa con lui a metter
una bottega a Versailles, cittä cinque oretle lontana da Pair lg i, residenza del
re e di piü a primavena doveva venir ivi l'assemlblea degli Slati Generali.
Io risposi che l'ero ben contenlo, ma che seta messa di detlo negozio costasse
piü di cenlo arimette, io e mio firatello non erimo piü forti di pecunia. Per
la nostra porzione esso mi rescrisse che non mi deva sgomentar per questo,
che quel che ci manca volontieri mellerä esso per nod e che nel vepturo
mairzo deH'ollantanove guardassi di portarmi a Parigi per metler ad effetto
la nostra speoulaziome. Io awisai e feci vedere al mio padrone a Amiens
l'oocasione ehe mi si presentava e l'avvertii aeeib si proenri a tempo un
giovine che mi rimpiazzasse perche a prianavera pairtivo. Gib 11011 gli piaceva,
mia vedeva bene che per me quest'era un'occasione forse di procacciarmi e
guadagnanni un soldo, e non pote far a meiio d'accondaitnii eib che chiedevo.

Durante il mio soggiorno a Amiens che fu di sedici inesi, era dell'ot-
tanlolto a trediei di luglio, una domenica, giorno fatale per aloune contrade
della Erancia per un furiosissimo temporale. A Parigi vennoro delle gra-
gnole o tempeste piü grosse delle nocelle o nocciole. A St. Germano, solo
cinque ore da Parigi quasi tutte le finestre delle raise furono rotte, le lastre
avendo causato un danno solo nei vetri di Lrenla mila lire. A Ramboigliet,
a setle ore da Parigi furon amniazzati nella caimpagnu dei bovi ed all|-o
bestiame. Furon trovati vari pezzi di ghiaccio fatti a scaglia, fra i quali se
ne trovava. uno che pesavia piü di cinque libfare, il che in quel mentre si
trovava alla caccia da quella parte e dovette scappar ben presto con quel che
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aveva con sc in una capanna da eon lad in i, per salvar la pelle. A Amiens il
temporale non fere nulla, ma faceva paura a veder il cielo con cerli liuvoloni
rossi che sembravano infuocali, ma fortunatamenle passarono solo lascian-
uoci delle grosse goccie di pioggia, ma rare. Noi allora eram dietro a pelair
un porchelto di latte per arrostirlo nel l'orno- per noi la sera da cena. La
lempesla passö in Fiandra ovc lere dei danni da non credarsi, ma perö
seguirono e sono rlie la Lempesla Tu cosi furiosa, il venlo cosi gagliairdo, che
furorn diroccali vari campanili, molti caniini e capanne di conladini oolla
morte di molle persona e bestiaime. QueH'inverno l'u uno dei piü fireddi che
io abbia rnai sentiti.

La eittä d'Ainiens aveva da circa cinque mila lelari per le maiiifatlure
dal mancesler, ma causa un Lrallalo di comimercio che fece la Fnaneia
coiringhillerra erano inoparosi. Perciö tulto queslo crudo inverno si vedevan
per la cilia col permesso del governo piü mila di quesjli misteranti a do-
nraindar da perlutto la caritä e ,1a citta gli forniva la legna nelle piazze per
scaldarli. Per piü di sei sellimane furon gelati luLli i miulini. La riviera di
Somma geiö che se la Iraversava sopra il ghiaccio. Noi facendo il nostro
mcsliere erimo inlricali ogni giorno a fair la sl'ogliaUa. Dovevam ogn'i
Iralto metier la pasta in forno per farla rinvenire, nel hagnar coll'uovo
appena toccato col pennello ora ghiaccio. Giö durö tutto d icein lire e fino
a mezzo gennaio mille sette cento oltanta novc e semper a ciel serenio. Ind'i
cede il froddo e tullo ad un tratto dopo mezzo glennaio ill tempo era come
d'cslate che durö anche in febhraio.

In quel l'ra lempo passö a Amiens il Principe di Condee colla sua casa
consistenle in cinque cento persone di servitii e quasi mille eamlli. Questo
andava al campo di Lcui.s come generalissimo a pasisar in rivista terenta
mila uomini. Condee era il piü ricco principe di Francia. Esso aveva per
giorno di entrala scltanla mila lire di Franeia. Queslo principe aveva una
bellissima villeggiatura a Chantiglii ov'era una scuderia capace per due-
cento cinquanla cavalli, il lello coperlo in piombo, colle sue lonlane nella
stalla.

(Continua).
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