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GIACOMO MAURIZIO

STORIA, AVVENTURE E VITA Dl ME

II

A Chiavenna

Verso la fine del mila sette cento e settantaotto lasciai nuovamente i miei
genitori e fui chiamato da mio zio Giovanni Prevosti d'andar a Chiavenna,
essendo che esso era cointeressato ivi in un negozio con Lorenzo Robbi
ed Giovanni Prevosti di cad. Zamber. Mi portai a Chiavenna; andai come di
dovere a trovare il sopra detto Robbi in sua propria bottega; questo era
dietro a spazzare detta bottega. Questo mi die la spazza in mano per
terminar I'opera; esso non mi disse nulla se mi volevo rinfrescare. lo lo
presi per un cattivo augurio per me. Terminato il mio affare, gli domanda!
cosa mi comandava. Mi portö immantinente alcuni pacchi fatti a ruotolo
pieni di blozeri, acciö che Ii conta, come feci, e cosi d'indi per alcuni giorni
proseguij a servirlo. Quest'uomo aveva sua moglie con se ed avevano una
ragazza che era sernpre cattiva; di notte continuamente piangeva e noi
dormivamo tutti in una stanza. Queste serenate o musica non mi comodava;
feci intendere a mio zio che se era per stare nella bottega ove aveva
porcione, lo favo volontieri, altrfmenti tornavo a Vicosoprano. Andai dun-
que in tal bottega in Piazza Nuova ove era G/'o. Zamber cointeressato e
direttore. II lavoro non era ne faticoso ne difficile.
Chiavenna era allor assai viva perche 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 mercanti, chi artefici e tutti
si tiravano d'affare. lo stetti in Chiavenna solo quattro mesi nel qual fra
tempo ricevei una lettera da Parigi se volevo portarmi cola. Avanti d'ab-
bandonar Chiavenna conterö cid che mi successe ivi.
L'inverno era uno dei piCi freddi; noi dormivamo in faccia al terzo piano
in una stanza nuova, e v'era una pigna la quale noi scaldavamo. Andammo
una sera a dormire Gio. Zamber, mio principale ed io; io m'addormento,
lo stesso fece l'altro. II caso da che quel giorno era in Chiavenna mio zio
G/'o. Prevosti ed venne anch'esso piü tardi a coricarsi con noi. Dopo cori-
catosi sentiva che noi nel sonno o assopimento ci lamentavamo ed esso
si sentiva dolor di testa. Stimö bene df levarsi, accese il lume, ci chiamö
movendoci, ma erimo come due pezzi di legno; non ebbe alcun udienza.
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Mio zio andö al primo piano ove stava un canonico non per dimandar soc-
corso del suo ministero, ma per consultarlo et aiutarlo nel caso che ci
trovavamo. Conobber subito che il vapore delle legne penetrato nella stanza

ci preparava la morte. Gio. Zamber a forza di rimenarlo si risvegliö e
fu condotto in bottega, prima avevano aperte tutte le finestre. Fui risve-
gliato anch'io, che desiderai restar ov'ero, atteso le finestre aperte.
Fortuna per noi che mio zio si trovö quel giorno a Chiavenna, altrimenti per
noi era finita, senza malattia. Ringraziata la Provvidenza che in q,uesto
pericolo vegliö per noi.
Alia fiera di sant'Andrea venne mia madre e se ne ritornö a Vicosoprano
10 stesso giorno. Dopo chiusa la bottega andammo a dormire, e siccome
era anche mio zio e non avevam che un letto, io scelsi 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 son-
no feci un sogno che forse stupirä chi legge qui. Sognai che mia madre
era ritornata a Chiavenna tutta dolente e premurosa per cercarvi delle
medicine, perche sua madre Catterina Prevosti voleva morire; ciö era an-
cora avanti giorno. Fui risvegliato da colpi che sentii battere alia porta di
bottega. lo apersi, entra il primo mio zio; dopo il buon giorno mi dice:
« Mia madre non e piü; la nonna e morta ». Restai stupefatto di tal nuova
e gli raccontai il sogno che aveva fatto. Vennero espressi da Vicosoprano,
11 B.meo Panchion ed Andrea Molino Beadola a portarci la nuova. Mio zio
parti subito per Vicosoprano ed io e suo figlio Giovanni verso mezzogiorno
partimmo anche noi per la stessa direzione. La appresi come la mia ava
terminö di vivere. Questa allora unita al marito e loro figli e loro figlia do-
miciliavano nella casa d'osteria a cat Zamber. Quella sera la stufa era
piena di gente, la maggior parte di sorsett*); questi attaccarono baruffa 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 ascoltata; essa risolse di sortire di stufa, e
sortendo fece cenno colla mano a suo marito che era in cima la stufa
dentro del tavolo che sorta. Appena fu essa fuori dell'uscio, con un lume
alla mano cadde morta nel solaio; sul momento passö sua sorella Stasia
che ci urtö dentro. Fu rilevata e la disputa si' terminö immantinente. Ciö
segui a dieci ore di sera.
Dopo il funerale ritornai a Chiavenna al mio impiego. Un altro mio zio era
sempre al servizio come cancelliere del Sig. Conte ed era anche cancel-
liere pubblico di' Chiavenna, ma esso godeva poca buona salute, anzi morl
alcuni mesi dopo il mio arrivo a Parigi dell'etä circa di trent'anni, com-
pianto dalla sua attinenza e d'una sposa che quasi da due anni s'aveva
preparata. Mori pure mio avo Gio. Prevosti Duca, l'anno dopo, dell'etä di
anni ottanta; spero che tutti parteciperanno dell' eterno riposo.

Del Sursette
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La sera della notte di natale andammo io e G/'o. Zamber a veder la fun-
zione o messa di mezzanotte a St. Lorenzo. L'organista era un tal Cerletti
da noi conosciuto; montammo ove era l'organo, prima per meglio vedere
e poi per sottrarci dagli occhi fanatici o bigotti. Gio. Zamber prese il
sonno. L'organista suonava il suo stromento; io ci trovava piacere frattanto
che l'altro saporitamente russava. Arrivö che casualmente anche dormendo
con forza alungö una gamba che trovö ed urtö in un grosso tavolo o pezzo
di piattone e Io fece cadere nel mezzo dell'alee della chiesa. L'organista
nulla s'accorse, perche continuava a suonare, ma il prete che officiava,
s'arrestö guardando a basso e cosi tutti quelli che erano in chiesa. Io
temeva forte che questo imprudente, ma perö innocente accidente non
producesse per noi funeste conseguenze. Risvegliai il mio dormiglione, gli
narrai l'affare e gli dissi che sarä meglio ritirarci, e cosi fecimo. Quest'asse
avrebbe benissimo ammazzata qualche persona se casualmente fosse pas-
sata nell'atto che cadeva. Non ho mai inteso a dir nulla che sian state fatte
delle ricerche, ma e certo che se avrebber penetrato (ma solo gli fanatici),
che erimo sull'organo, essi avrebber creduto e giudicato che avevamo
fatto a posta e per sprezzo ez.
II tempo s'avvicinava che dovevo partir per Parigi e m'ero procurato un

compagno di viaggio; questo era G/'o. Tomas, di Luvino *), Engadina Bassa.
Mi sembrava di lasciar Chiavenna con rincrescimento. G/'o Prevosti Zamber
beveva piuttosto un bicchiere di vino volontieri, ma era un brav'uomo.
Dirö che allora le mie gambe che erano störte si avevano a poco a poco
rese come prima, ed anche il mal di rogna mi parti sei mesi dopo che si
dichiarö. Mio zio ebbe fatiche e spese molto, in particolarmente per sua
moglie per liberarla, la quale ebbe la paiola piü lunga. Partii da Chiavenna
il mese di marzo del settantanove. Restai co' miei genitori circa un mese,
e poi sono partito per Parigi.

Sulla via di Parigi

Andai a Luvino nella Bassa Engadina, perche cosi erimo intesi 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
Vicosoprano che aveva della considerazione per me, essendo erimo cono-
scenti giä di Vicosoprano; si trovö che era una domenica e fui a predica.
II lunedi partimmo. Questo mio compagno aveva vari ohe Io accompagna-
rono sino a St/s2) ed ivi presimo quella montagna. Avanti la separazione

1) Lavin
2) Süsch
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si entrö in un'osteria; restai attonito nel veder alia tavola ove ci sentammo,
ogni uno un piatto con entrovi circa mezza coppa nostra d'acqqavite con
del pane inzuppato. Feci anch'io il mio dovere a quanto poteva estendersi,
ma non m'ardii di dar fine al piatto. Frattanto vennero ancora delle cante
di stagno che potevano contenere una coppa e furono vuotate. Quella
gente diceva: « Quai ais bun per passar il cuolm », montagna che mon-
tammo Ii in Süs ed arrivammo sun Tavate1) passando un lago sopra il ghiac-
cio; traversassimo in due giorni Trovate e il Partenz, in fondo del q,uale,
nella terra di Grus2), il mio compagno aveva un fratello che era il ministro
o pastore. Restammo ivi buona parte del giorno, anzi pernottammo; lasciai
ivi indietro un mantello a maniche che mi caricava, che dopo alcun tempo
mi fu portato a Vicosoprano per mezzo del Sig. Ministro Secchi di Luvino.
II mio compagno era un padrone di bottega ed era a cavallo, ma era un
poco Valader. II mio cavallo era un bastone di nocellaio 3) o sia « coler»
con un corno di camoz in cima. Esso aveva un buon cavallo ed ove era
buona strada piana, lo faceva galoppare lunghi tratti. Passammo a Zurigo,
beilissima cittadella in fondo del lago dello stesso nome; di lä a Prugh 4),

cittä del cantone di Berna3), sopra I'Harr, riviera, e da qui a Reinfelden,
paese dell'Austria allora, ma ora riunito all'Elvezia; v'e un bei ponte che
si passa il fiume Reno, qual e ivi giä considerabile. Ci trovammo lä una
domenica, a cui pranzavano e vidi per la prima ed ultima volta alcune
donne forti e ben portanti, promiscue cogli uomini, sedute nelle camere
dell'osteria a giuocare con essi alle carte colle loro pipe in bocca.
Da qui arrivammo a Basilea, ultima cittä degli svizzeri. Questa e una cittä
grande, la maggiore di tutta la Svizzera, divisa dal fiume Reno in cittä
vecchia e cittä nuova, comunicandosi con un bei ponte sul Reno, ove che
sopra la porta v'e un orologio che per i suoi movimenti dä movimento a

gli occhi e lingua artificiosamente post! nel cranio d'un traditore di quella
cittä, il che fa brutto vedere: sembra vedere un dannato ne' tormenti del-
l'inferno. Da II in poi quella cittä ä ritardato Tora d'un'ora, cioe fuori cittä
e mezzo giorno, ivi sono le undici ore.
A poco piü d'un quarto d'ora fuori di cittä entrammo sul territorio fran-
cese. Niente di particolare ci sopraggiunse fuor che a Longre, cittä sopra
un colle, ove vi sono della buone fabbriche di coltelli, serratoi ed altri, ez.
Ivi mi trovai esser quasi senza scarpe; ne comperai un para a proposito,
che erano guarnite di due cento chiodi o stacchette a testa rotonda. Da
qui passammo avanti ed arrivammo, era la domenica, giorno di pasqua
di resurrezione, a undici ore del mattino a Troia, capitale della Champa-
gna-Provinzia. Noi non entrammo in cittä, ma nel borgo St. Giacomo e

1) Davos
2) Griisch
3) nocellaio avellano
*) Brugg
5) Allora apparteneva a Berna, dopo il 1803 all'Argovia
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contavamo fare un buon pranzo, perciö s'avviammo ad un'osteria. La porta
era chiusa, si batte, sortirono due donne assai ben parate. Ci dissero che
esse non potevano darci udienza quando sarebbe d'un bicchiere d'acqua,
perche era I'ora della gran messa e che dovevam anche noi andarci e
che appresso si pranzerä. Esse non vollero sapere che eramo viandanti
stanchi d'aver fatte sette ore di strada, perche noi quella mattina venivamo
da Vandeuvre. Dovettimo aver pazienza e fare altre due ore fin ad un vil-
laggio, ove pranzammo. Tutta la settimana indietro dovettimo vivere di
magro, fuor che per circa tre giorni siam stati di compagnia di viaggio
con alcuni soldati francesi che andavano a' loro corpi. Questi fecer subito
conoscenza con noi ed avevano con loro del presciutto e salami; questi
volsero di forza che fossimo a parte, il che noi accettammo rimettendo
I'obbligo nostro con del vino che non volevano neanche accettare. Co-
storo, a ben che semplici soldati per la loro maniera sembravano al di
sopra del loro mestiere, ma imparai col tempo a conoscere che i francesi
son quasi tutti cosl.
Noi avevamo ancora circa tre giornate per arrivar a Parigi. II giorno
avanti I'arrivo fecimo diciotto ore di strada, ed io tenevo buono col com-
pagno che era a cavallo. Esso credeva d'alloggiar in cittä quella sera, ma
v'era ancor due orette e la notte era oscura. Dovettimo fermarci a Cha-
ranton. Conterö ora un fatto ch'arrivö a me prima d'arrivare all'osteria.
Passando un ponte sopra la riviera Mama che si getta nella Senna, trovai
in mezzo il ponte un cappello, feci osservarlo al compagno; fra tanto
avanzammo. Mi comparisce dinanzi tre o quattro; uno dice in lor linguagi
gio: «Done moi mon chapeau, chien de voleur» (dammi il mio cappello,
ladro cane). La mia lingua non potevami aiutare per allegargli le mie ra-
gioni. II mio compagno era circa a venti passi avanti. Uno di costoro con
fatica mi strappö fuor di mano il mio bastone, quale vedendolo aver in
cima un corno di camoz, disse cogli altri: « Ecco uno stromento comodo
per un ladro per rampicar o tirar a se qualche ladrocinio». II mio compagno

vedendo che non venivo, ritornö a tempo a disimpegnarmi d'un intrico
innocente a cui non e mai arrivato di mia vita. Questi, se non compariva
il compagno, si preparavano, mi sembrava, per volermi battere. Vedendo
la mia innocenza costoro s'allontanarono; si approssimarono al rumore
alcuni bottegai e dissero di compatire questo avventuroso accidente che
costoro un poco avanti fecero disputa sul ponte ed uno gli era caduto il

cappello e l'abbandonö correndo appresso il suo avversario. Fra tanto nella
mischia mancb il mio bastone che facMmente lo portö via quel che me lo

prese. Arrivammo all'osteria. lo con il cuore gonfio di vendetta, perche mi
sentivo trattarmi da ladro, parlai un poco alto col mio compagno di viaggio.
L'oste voile sapere ciö che era la mia lagnanza. II mio condottiero o
compagno di viaggio gli narrb il fatto, perche io chiedeva una soddisfazione
dell'insulto fattomi se quella sera poteva aver loco verso i miei aggressori;
non cercavo la valuta del bastone che valeva forse una parpajola, ma la
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mia riputazione. L'oste non sapeva nulla di cid ch'era arrivato, e prese
informazione e rapportö che quegli che facevan la disputa avanti che noi
passassimo il ponte, erano misteranti fornai ed altri; allego che si potreb-
be ben avere una soddisfazione, ma che costerebbe denaro e tempo. In
fine noi avevamo bisogno di riposo e misi tutto nel oblio e partimmo per
Parigi arrivandovi il mattino circa alle otto ore. Si sentiva il rumore ben
lungi della porta o barriera, della carrozze, carri ez.

A Parigi

Arrivammo alia porta alia gabella e fummo subito spediti. Avanzammo
dentro per la cittä, ma ad ogni momento credevo lasciar la pelle dalle
continue carrozze che vanno al gran trotto ed anche al galoppo e una seguita
l'altra, e gli Parigini che camminano come se corressero. Tutto questo mi
sembrava curiosissimo. Avanti d'arrivare alia bottega dove dovevo restare,
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 Seglio x). Questo ebbe la direzione d'una bottega di mio padre a
Trevisio non lontano di Venezia del sessantuno, fra tanto che mio padre
quell'anno si maritö. lo non lo conosceva. Esso aveva cola sua moglie e
due figli della prima moglie che gli mori a Parigi. Con piacere m'accinsi
al mio lavoro che aben che greve non mi sembrava faticoso. Si cominciava
il mattino all'apparir del giorno a lavorare e fin alle otto di sera, quest'era
allora la regola, sia state o inverno; alle otto di sera si tralasciava ed allora
avevo campo di divertirmi a mio piacere. Mi comperai un flauto e da me
stesso coll'assiduita per mezzo delle note de salmi cominciai a capire
qualche cosa e prenderci piacere, tal che tutti quelli che erano in casa,
comperö il suo flauto ognuno, e io era il direttore del concerto. Avevamo
inoltre in casa altri istromenti, cioe un violino, un corno di caccia, ed un
mandolino, e qualche volta poi invece di dare concerto si dava sconcerto.
M'applicavo anche spesso alia lettura, particolarmente di geografia, avevo
un grande piacere. II mio principale me ne diede i principi ed aveva piacer
grande instruendomi ragionare con me. In non molto tempo imparai come
e diviso il mondo, le sue quattro principali parti con tutte le isole sparse
sopra il vasto mare Oceano, il nome de' differenti mari, delle diifferenti
montagne ed i fiumi principali che il mondo contiene, golfi, stretti, capi,
penisole, promontori, banchi, baie, istmi, spiaggie, rade, porto, la longitu-
dine e latitudine, cioe la distanza d'un sito all'altro, da levante a ponente
e da settentrione al meridionale, per mezzo de' gradi come trovansi mar-
cati sopra le carte geografiche delle quali noi n'avevamo un buon assorti-
mento da potermi divertire.

1) Soglio
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Quattro anni restai a Parigi che passarono senz'accorgermene. L'appetito
allora mi serviva benissimo. Non ö vergogna di dire che in un giorno per
un scherzo di bravura per competere ad altri miei compagni, mangiai un
pane dii peso libbre 4, cioe sessanta quattro onze, oltre il mio solito ordi-
nario nutrimento. II figlio maggiore del mio principale era il mio compe-
titore nelle stramberie del mangiar ed bere, a far de sforzi e salti col
corpo. Questo aveva solo quattordici anni e per la sua etä aveva una forza
non ordinaria, prendendo questo sopra le reni per scherzo un sacco di
farina che pesava piü di diciasette pesi nostri e montava le scale fin al
terzo piano e riportarlo ov'era, con franchezza, quel che io non era iin

istato di fare, aben che di piü matura etä, ma perö azzuffandoci n'ero
superiore. La domenica si riposava: il mattino andavamo quasi sempre
alia predica al palazzo dell'ambasciatore d'Olanda, ove erano tre ministri
che per ruota ognuno 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 anni da che lo sentij predicare. Io portavo meco il mio salmo italiano
e co' miei camerati facevam il basso; noto: ivi non si cantavano che i salmi
di Davide, ma ove si radunavano i luterani ivi cantavano tutti i cantici.
Dopo il pranzo 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 quella vasta
citta che tutto cid che si vede e ammirabile e grande e meraviglioso, pa-
lazzi, chiese, collegij, ospitali, ponti, piazze, giardini da passeggio pub-
blico, teatri, che in allora si contavano al numero di trenta sei, tutti che
giuocavano.
Parigi: aveva di popolazione circa otto cento mila anime; a veder un giorno
di state la festa di bei tempo da tutte le parti giente come le formiche
e innumerabili carrozze. Un giorno trovandomi alia revista che il re faeva
alle guardie svizzere, trovossi esservi piü di quattro mila carrozze, ben
che era un giorno della settiimana, l'otto maggio dell'ottantatre che piov-
viginava. Parigi compresovi i suoi borghi e ben grande, un huomo cam-
minando bene deve impiegare circa otto ore a andar attorno. La Senna la
taglia quasi per mezzo formando la medesima due isole nella cittä una
S. Luigi, I'altra Notre Dame o la madonna, cattedrale di Parigi; dell'isola
chiamasi la cittä, perche in essa ebbe I'origine Parigi, effettivamente tro-
vasi la chiesa cattedrale, I'arcivescovato, un grande ospitale detto I'autel
Dieu, ove potranno ben esser da piü di cinque mila iinfermi. II Palee o
Palazzo de' Mercanti, bella e vastissima fabbrica, ove vi e un gran salone
sostenuto con grosse colonne che I'ultimo giorno dell'anno, la notte i

mercanti di zucrerie artificiosamente lavorate le espongono al pubblico in
vendita. Passai ivi una notte anch'io, atteso che il mio principale aveva
affittata una bottega. Detta sala conteneva piü di quattro cento botteghe,
lo piü di zucrerie, e bagatelluccie in legno per i fanciulli.
Bellissimi ponti traversano la Senna, particolarmente il cosi detto Ponte
Nuovo, ove in mezzo termina I'isola Notre Dame, e v'era la statua equestre,
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lavoro gigantesco di Enrico quarto re di Francia, detto il Grande, ma la
rivoluzione francese seguita in appreso come dirö, 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 I'altra alia piazza
Vandome, ed una di Ludovico decimo quinto alia piazza dello stesso nome,
e tutte queste erano di bronzo che costarono quantitä di milioni e molti
anni a stabilise ed in poco tempo il furor del popolo ridusse tali monu-
menti in un ammasso di rovine. II ponte Nuovo ä sopra d'una parte e I'altra
molte botteghe fabbricate con pietre di taglio, e I'orologio della samaritana
che per il suo movimento tutte Tore che battono fa un bei concerto che la
notte e piacevole a sentire. II Ponte Notre Dame aveva sopra sessanta case,
trenta per parte a due piani con ogn'una la bottega sotto, ov'erano tutti i

mercanti di mobiglie. La polizia ordinö che fossero abbattute per timor del
ponte; quando passano l'inverno Ii ghiacci, come diciam noi, era perico-
loso. II Ponte St. Michele ä ancora le sue case sopra e nelle botteghe sono
tutti gli orefici. Vi erano tre palazzi reali in cittä, uno detto il Luvre, conti-
guo all'Etuglieria *) che e d'una vastitä grandissima. Enrico quarto vi dimo-
rava, ä un superbo giardino a canto, I'altro detto il Palazzo Reale che fu
donato dal re alia casa d'Orleans, primi principi del sangue reale. Qui era
il maggior teatro detto l'Opera che trovandomi in Parigi, cid era li otto
giugno mila sette cento ottanta due a circa died ore di sera, dopo sortita
I'opera o tutta la giente, negligentemente nell'alzar una scena strascinö
seco un lampione a oglio, questo comunicö il fuoco alle oliose pitture di
detta scena e questa ad altre, tal che in un momento fu tutto il teatro in
fiamme. lo allora ero solo nel nostro lavoratorio ad una finestra a suonar
il flauto, scopersi coll'occhio all'alto delle case un certo chiarore che prima
credevo fosse la luna, ma mi disubusai subito vedendo che era rosso; corsi
in bottega a far osservare al mio principale, frattanto sentimmo dire che
era l'Opera che abruciava. Montammo subito in cima della casa, e a ben
che lontano da noi il fuoco tre buoni quarti d'ora, non vidi; mai di mia vita
fiamme cosi spaventevoli che sembravano arrivassero fino al cielo. Fu

pronto il soccorso e non abruziö che il teatro, aben che attaco al palazzo
reale. Due frati capuccini lasciaron la pelle coll'aiutar estinguer il fuoco,
per che questi lo facevano per dovere. Le fiamme fecero un danno di dieci
milioni di lire tutto nel solo circondario del teatro. Si vide allora in otto
giorni rifatta un'altra fabbrica postizza per altro che si giuocava I'opera
come prima. La fabbrica era perö di legno fin tanto che ne fu rimessa
un'altra stabile, il che si esegui in poco tempo.
Raro e il veder in questa cittä il giardino delle piante o botanico ove
trovansi quaranta mila piante differenti con ogni una if cartello col suo
nome. D'una parte del giardino trovasi una montagna fabbricata con arte
a pan di zuccaro, ove si monta a lumaca fin in cima, ove si vede quasi

i) Tuilleries
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tutto Parigi. Trovasi ivi un cannone che, per I'invenzione d'un matematico,
col suo sparo sona il mezzo giorno, perö a giornate lucide e per mezo del
sole. In questo giardino io perdei una fibbia d'argento col veluto dal
cappello.
Raro e degno da vedersi e il palazzo degli Invalidi, ove trovansi circa
sei mila stati feriti e restati struppi di qualche membro, e essendo guariti
sono ivi a vita durante mantenuti dallo stato e serviti lautamente. Vidi una
sol volta preparata la loro cena consistente in un piatto ove era per ogni
uno la sua salata con un para d'uovo ed un poco di carne; tutta quella
quantitä di piatti in un momento da quel I i che servono furon portati via
e distribuiti nele rispettive camere degli invalidi; ve ne sono quivi anche
di Bregaglia, un figlio di Sebastiano Salice, detto Bastianet di Castasegna,
qual a abasso ambe le due gambe. Si vedono nella principal cucina di
questa casa o palazzo, tre grandissime caldaie di rame, ma piii particolar-
mente una, ed ambi sono immurate ne' lor fornelli ed hanno delle spine
per tirarne il brodo. Ogni una contiene piü d'un gran bovo che a pezzi vi
fanno cucinare.
Poco lungi di qui c'e il campo di Marte che in cima c'e la bella fabbrica
della scuola Reale Militare. Vidi in questo campo dieci mila uomini a far
le loro evoluzioni militari, essendo presente Paolo Petroviz, allor eredi-
tario di Russia, e tutti Ii principi francesi.
Durante la mia demora a Parigi segui la pace fra I'lnghilterra e la Francia
e Spagna, ove che I'lnghilterra dovette riconoscere le sue colonie del-
l'America Settentrionale indipendenti dal governo brittanico e si eressero
in repubbica 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 soc-
corsi d'ogni sorta agli americani per staccarli dall'lnghilterra sua rivale.
V'erano de' generali francesi, fra altri il sig. Lafaiette e Rocrambeau ed
aitri. Gl'inglesi ebbero perö per mare delle segnalate vittorie piü volte
durante questa guerra sulle flotte combinate gallo-spane. La fortezza di Gi-
bilterra fu assediata per il corso di quasi tre anni con forze formidabili per
terra e per mare. Particolarmente I'ultimo anno gli alleati la strinsero con
grandissime forze per mare con batterie flottanti credendo con quelle po-
tersi far strada, d'effettuare lo sbarco e di prender detta citta, ma dentro
c'era il governatore generale Eliott che essendosi a tempo preparato con
delle batterie coperte alia difesa, queste le giocarono circa due ore e
fecer colar a fondo tutte le batterie flottanti con grandissima perdita di
giente e spesa. Cosi terminö questo longo assedio senza che s'abbia po-
tuto prender la piazza.
Durante il mio soggiorno a Parigi vidi venir in detta cittä in gran gala tutta
la corte di Francia, cioe il re, la regina, tutti gli principi del sangue colle
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
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quattro ore il passaggio 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 raccogliere da terra dette monete rischiavan lasciar la pelle. In quell'
occasione furono tre giorno di testa, di tripudio; in venti piazze pubbliche
v'erano delle fontane che gettavano continuamente vino rosso e bianco
e si distribuivano pure tutto a gratis, del salame, pane e formaggio. In

ognuna di dette piazze v'erano erette de' palchi, ov'erano 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 testa fu fatta in onore del secondogenito del re, essendo il

primo morto. Questo era il Delfino di Francis, cioe I'ereditario del regno
dopo suo padre. Dicevano gli parigini: questo ragazzo non ä che otto gior-
ni, dopo la sua nascita e costa giä quaranta milioni. N'arguivano un cattivo
presagio del futuro.
Fui in quegli anni a vedere vari palazzi ove abitava il re, particolarmente
quello di Versailles e di Marlij. Presso Marlij sopra la Senna v'era la Mac-
china cosi detta la Machine de' Marlij, una delle meraviglie del mondo.
Sopra 1'acq.ua trovasi quattordici gran ruote, le quali danno movimento ad
una quantitä di pompe che monta I'acqua ad una altezza ove trovansi altre
pompe che lo stesso movimento fa agire sempre salendo per mezzo delle
dette pompe. Quest'acqua fa una salita piü rapida e piü lunga che qui a
prender della nostra Mera al ponte agn a la reisga fino a Rotizz. Detta
macchina fa salire tant'acqua che farebbe andare tre molini; quest'acqua
serve per i giuochi d'acqua dei giardini reali di Versailles e Marlij. Lud.
decimo quarto la fece fare, e costava al giorno pel sol mantenimento piü
di cinquanta luvigi.
Vidi a Versailles il serraglio delle bestie selvatiche della nostra Europa,
volatili di tutte le quattro parti del mondo tra quali v'era di particolare il

pellicano, uccello carniciere che ogni giorno si cibava con un mezzo ca-
strato. V'era di raro a vedere un gran leone nella sua spaziosa stanza o
gabbia di ferro unitamente ad un cane di mezzana grandezza, trastular
con esso senza che il leone I'offendesse.

Secondo ritorno in patria

Dell'ottanta tre ricevei lettera da Nimes da Rodolfo Gianella ad invitarmi
se volevo andar lä a tendere nella sua bottega ed entrar a mitä in socio o
come ben mi piacerebbe. lo alora andava terminando il quarto anno della
mia dimora a Parigi e la primavera avevo risolto di patriarmi e cosi risposi
che per allora non poteva servirlo.
Fu li 10 di maggio milla sette cento ottantatre che partii da Parigi lasciando
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i miei padroni, perö colla promessa I'autunno di ritornarci; anzi i miei
padroni m'offersero d'entrare in quarta in un negozio di nostro mestiere che
era vendibiie, ma io ebbi paura della spesa e poi avevo volontä di far una
visita alia mia patria con quel poco che m'ero avanzato. Misi il mio pacco
alia diligenza fin a Basilea, noi eram sette di compagnia di viaggio, chi a
cavallo, chi in calesse, quattro erano a piedi, io era di questi. II nostro
viaggio fu allegro e felice, fuor che il gran caldo m'aveva abbrucciati i

piedi che con pena avanzavo. Un dopo pranzo trovai un oste che, vedendo
ch'avevo male a piedi, mi disse: Aspettate; e venne immantinente con un

para di uova e mi disse di metterne uno per scarpa, di calzarmi e mar-
ciare, il che io feci e continuai tre o quattro giorni questa semplice medi-
cina ed il brucior de' piedi se n'andö.
Arrivammo a Basilea tutti prosperi, io particolarmente era lesto come un
pesce. Presi ivi il mio pacco su le spalle aben che pesasse diciannove
libbre di Francia. La sera ali'osteria sortivo dal pacco il mio flauto e giuo-
cavo qualche aria. ^
Arrivammo verso sera presso Zurigo. Io aveva bisogno d'entrare in cittä,
perche a Parigi m'avevan dato del dinaro per consegnar ad una persona.
10 non sapeva la minima parola tedesca, perciö aveva bisogno d'uno che
sapesse la lingua. Dissi a questi miei compagni d'aspettare un vecchio
glaronese che era in nostra compagnia di viaggio, invitandoli di entrar
tutti a dormire, per indi proseguire il nostro viaggio ez. Essi aspettarono
un poco, ma il mio vecchio non compariva, perche effettivamente tutti li

giorni faceva, le sue gambe non servivano cole nostre, ma io volsi aspet-
tarlo. Gli altri miei compagni continuarono il cammino un'ora al di lä della
citta senz'entrare in quella. Giunse il mio vecchio interprete, entrammo in

Zurigo. Dopo corse varie contrade, trovai di scaricarmi di cid che ero
incombenzato.
Dormimmo in Zurigo e il mattino c'inbarcammo sul lago. Inoltrando
Camino facemmo cinque ore in barca e due ore dopo lasciai il mio compagno
glaronese che prese a diritta per andare alia sua magione ed io solo rra
tedeschi avanzavo verso la mia patria sempre col timore che i miei altri
compagni fossero avanti di me. Arrivai la sera ben tardi a Vesen in fondo
del lago di Valenstad, trovai che ii lago inondava il villaggio e per arrivar
ali'osteria, mi bagnai fin al ginocchio.
In Vesen allora era una fiera. Le osterie erano piene di gente. Io entrai
casualmente in una, domandai qualche cosa da cena; non mi si dava
udienza, atteso la folia di gente che aveano dappertutto; era pieno. M'im-
pazientai temendo non poter acquistare nulla da rinfrescarmi; andai in

cucina e vidi alcune salsiccie appese. N'afferrai tre o quattro e co' segni
mi feci intendere a quelle donne che me le apprestassero per mangiarle,
11 che fecero. Mi si portö del vino e cenai saporitamente. Durante la cena
mi s'affacciö un mercante di falci italiano, cid che io ebbi un piacer gran-
dissimo, perche potei informarmi se i miei compagni erano passati e mi
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disse di no, ciö che mi tranquillizzö. lo avevo giä formato il piano di pas-
sar la notte nella stuffa per terra col mio pacco sotto la testa fra mezzo
forse piii di duecento persone, ma questo galantuomo mi disse che aveva
un buon letto in una camera da solo, che se volevo degnarmi I'aveva per
piacere. lo accettai I'offerta senza farmi molto pregare e dopo bevuto
assieme I'acqua di ciriegie, Kirschwasser, ci coricammo ed io dormii
benissimo.
il mattino il mio mercante parti per Claris, ed io stavo aspettando i miei
compagni che mai comparivano, perche ci saremmo imbarcati tutti uniti
per Valenstat. lo aspettai fin passate le dieci ore del mattino e vedendo
che non venivano, presi soluzione e con qualche ragione, atteso che
m'avevano abbandonato a Zurigo, di seguitar cammino. Tornai in dietro
da Vesen buona mezz'ora, indi traversal una campagna piana, paiudosa
cv'era un sentiero che conduceva alia montagna. Guadagnai detta monta*
gna. Nel salire vidi un uomo che aveva un cavallo a sella. Quest'uomo
aveva tutta la testa involta in cenci o sdracci. Viaggiammo assieme fin
in cima la montagna. Questo parlava qualche cosa aHitaliano e mi disse
che andava anch'esso a Coira. La sua compagnia perö mi piaceva poco,
perche puzzava come una carogna e giudicavo che potesse esser attac-
cato dal cancro. lo presi I'avanzo ed in quattro ore ne feci sette, che sono
da Vesen a Valenstad, che tanto si mette anche sul lago. A Valenstad
feci merenda, indi proseguii il mio viaggio coll'intenzione quella sera di
cenare e dormire a Sarganz che sono tre orette.
Sortendo da Valenstad, credendomi franco del camino, passai un ponte,
m'inoltrai coraggiosamente, contento di poter arrivare nella mia patria
avanti i miei compagni. Viaggiai una buon'ora fin che trovandomi in una
strada fangosa che non potevo evitare, mi restö dentro una Scarpa. Questo
accidente mi obbligö saltar in un campo per nettarmi. Frattanto venne un
huomo, mi feci intendere se q,uella era la buona strada per Sarganz. Mi
disse di no che questa era quella di Feffero l). Fui colpito a tal nuova e
col medesimo ritornai in dietro fin alia porta di Valenstad. Allora esso mi
moströ la strada che dovevo prendere, ma siccome che questo mio sba-
glio mi fece perder piü di due ore, risolsi ritornare a Valenstad e passarvi
la notte. Contai la mia avventura all'oste ed ordinai qualche cosa da
cena, mi gli dissi che poteva tardare un poco, perche facitmente capi-
terebbero cinque altri che effettivamente capitarono e furono ben contenti
di ritrovarmi, perche erano un poco in pena di me, non avrebbero stimato
che io da solo passassi la montagna. Poi mi credevano che io fossi an-
cora in dietro. Mi lagnai cosi burlando come che m'avevano piantato fuori
di Zurigo e dissi come era vero, che se non fallavo strada, non mi vede-
vano altro del viaggio. Finimmo coll'abbracciarci, rimettendo il sigillo
all'amicizia con una bottiglia di piü.
Ii giorno dopo pernottammo in Coira e I'altro a Bivio. Passammo tutti la
Giulgia 2), montagna, ed arrivammo che era notte a Silvapiana. Quello che
aveva il calesse lo lasciö in dietro a Coira ed aveva solo il cavallo. Costui
si chiamava Dorigo Morin ed un suo nipote, Morin, era un avarone che

1) Pfäffers
2) Giulia



119

in viaggio ci diede piü volte occasione di fare delle risate a suo conto,
anzi se gli si faceva alcune burlette che riceveva come denaro contante;
quel suo cavallo sopra la neve non valeva nulla. Ogni momento era a
terra. Causa quello abbiamo impiegato quasi tutta la giornata a passar la
montagna, anzi in un sito poco lungi della cima della montagna ove solo
le colonne suadicendo di Giuglio Casare, mancö il piede al cavallo e la
bestia mancö discendendo, lisciando fin al fondo che si fermö. II suo
padrone stava lä colle braccia incrociate e piangente; io allora ero un poco
in avanti, ritornai per veder cosa contava fare. Esso era risolto di abban-
donarlo, ma io volsi andare ov'era il cavallo, trovai che voleva crepare.
Subito col coltello tagliai quelle einte e a tutta forza tiravo detta bestia
per la coda per fargli prender un'altra attitudine. In q.uesto frattempo ven-
nero a me anche gli altri, e ricuperammo il cavallo.
Passai la notte a Seglio *) ed il giorno appresso mi portai a Vicosoprano,
avendo impiegato in viaggio diciassette giorni. Trovai i miei genitori e
frateili tutti prosperi.
Mio fratello era allora a Chiavenna in quella bottega ove fui io quattro
mesi con G/'o. Zamber. In allora in casa noi tenevam piü bestiame: avevamo
Ii miei undici capi bovini, fra questi cinque vacche, e per cid s'aveva molti
fondi da lavorare. M'accinsi al lavoro che da il paese, anch'io ma in luglio
mi trovai con una malattia a dosso che era la rosolia o sia il vadroscal.
Io dovetti stare otto giorni a letto, non potevo eibar nulla, avevo solo una
grandissima sete, ma appena che avevo al labbro qualunque cosa per bere,
non potevo riceverne che un sorso o poco piü d'una gozia. Fui fiacco tutta
la state perche quel male mi lasciö in dietro colla dearea che mi durö
longo tempo, la quale m'aveva reso ben debole oltre l'incomodo.
Un giorno che ero a Nasarina co' miei genitori a segare, compare mio zio
allora Lte. Gio Prevosti ed Alberto Feretti: questi mi fecero la proposizione
di andare in Italia nello stato di Milano, a Pavia, a mettere sü una bottega
di compagnia unitamente il G/'o. Prevosti Zamber ed Antonio figl. capno.
Cortini di Bondo. Jo dissi che avevo promesso avanti che, terminato l'anno,
di ritornar a Parigi presso i miei padroni, i q.uali avevano la mia stima e
che non potevo mancargli di parola. Mio zio G. A. particolarmente mi disse,
che quando si tratta di procacciarsi un qualche vantaggio, che mi posso
disimpegnare presso i miei padroni senza ferire il mio onore riguardo al
mancar di parola. Poi io dissi che non ardivo ne men avvertirli di cid che
mi veniva proposto. E mio zio prese sopra se di fargli sapere. Indi anche
io gli scrissi, ed ebbi risposta con auguri di buon successo. I miei genitori
stessi mi stimolarono acciö io abbracciassi quella societä. E mio padre,
come dice il proverbio, diceva: « E' meglio esser padrone d'una sessolla2)
che servitore d'una nave ». Basta, mi lasciai piegare. Ci abboccammo tra
noi associati, si fissö la somma che dovevam mettere ogni uno.
Fra tanto si prossimava il tempo che si doveva andar a metter ad effetto
la speculazione. Ogni uno mise la sua porzione di contanti, eccetto Cortini
che non ne aveva, e si dovette aspettare gran tempo prima che mettesse
la sua parte. (continua)
1) Sils
2) seggiola


	Storia, avventure e vita di me : a Chiavenna

