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LA MIA BIOGRAFIA

con un po' di storia di Poschiavo nel secolo XIX

scritta nel mio 80m° anno.

TOMMASO LARDELLI



<x>ooooooooooooooooooo<xxxxxxxx><xxxxxxxxx><xxxxxxxxxxxxxxx>

"LA MIA BIOGRAFIA „

NOTA. — Mentre iniziamo la pubblicazione di questa « Biografia», che oltre al
«po' di storia di Poschiavo» accoglie anche molti ragguagli interessantissimi
sulle vicende culturali di tutto il Grigioni italiano, ci piace ricordare che 1'autore,
podestä Tommaso Lardelli, era il padre del medico dottov Tommaso, e nonno del
medico dottor Achille e dell'attuale consigliere di Stato, dottor Alberto.

Dei due hbbiatici si e giä parlato, e fosse solo per accennare ai molti loro
meriti, nell'Almanacco dei Grigioni: del dottor Achille, primo direttore della Casa
cantonale di maternitä Fontana in Coira, nel 1930, nell'ora tristissima della sua

'

morte; del dottor Alberto quest'anno, a rammentare il momento in cui e stato chia-
mato nel Governo cantonale. Ma ci sembrerebbe di commettere un torto, quando
non si cogliesse quest'occasione per dire brevemente anche del figlio, medico
dottor Tommaso, che tanto ha oprato nei molti decenni della sua vita professionale

ed ha dato al Grigioni il Sanatorio cantonale di Arosa (la « Bündner
Heilstätte).

II dottor Tommaso e nato il 14 gennaio 1851 in Poschiavo; fece gli studi medi
alia Cantonale in Coira ed i corsi di medicina a universitä tedesche, a Monaco,
Würzburg e Zurigo, seguendo la corrente che in allora, e fino negli ultimissimi
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tempi, portava la nostra gioventü studiosa unicamente a atenei dell'Interno o

di Germania. Nel '74 diede gli esami di stato in Casa Grigia a Coira — esamina-
tori erano i medici dottor Kaiser, Gamser, Kellenberger e Lorenz —, perche s'era
al tempo in cui i nostri studenti in medicina dovevano sottoporsi agli esami nel
Cantone. Dopo una breve dimora alia Sorbonne in Parigi, nel 1875 il dottor Tom-
maso iniziö la sua attivitä professionale in Sent d'Engadina, acquistandosi in tal
misura la fiducia della popolazione, che, suo malgrado, dovette accettare anche

gli uffici di ministrale e granconsig'liere. Cosi si ebbe il caso, piü unico che raro,
di vedere ad uno stesso tempo padre e figlio nel Gran Consiglio (il padre vi rap-
presentava il Circolo di Poschiavo).

Ma la vita politica non era fatta per lui, che solo ambiva ad una operositä
piü inlensa nel campo dei suoi studi. Cosi, nel 1882, si decise a calare alia capi-
tale, dove doveva rimanere. Nello stesso anno 1888 la fiducia delle autoritä lo
chiamava a reggere il fisicato del Distretto della Plessur e a membro della Com-
missione cantonale della sanitä, uffici che tenne poi per quasi cinque decenni.

Chi dei molti nostri che sono capitati in Coira nell'ultimo mezzo secolo, non ha
conosciuto il dottor Tommaso, quell'uomo esile, raccolto in una redingote di vec-
chio taglio, un po' curvo, dal lungo passo del montanaro, dal viso ossuto e dal-
l'occhio nero ardente, che, incurante del freddo e del caldo, d'ogni maltempo, per-
correva in ogni senso strade e vicoli della cittä, sempre solo, seguendo, ognora
pronto, il richiamo dei molti suoi malati? Ma a malgrado le molte cure
professional!, egli trovö modo di realizzare un suo grande progetto.

A Davos, ad Arosa, altrove andavano sorgendo dei grandi sanatori per i
tubercolotici: imprese private erano, e speculative. Ma chi pensava ai molti po-
veri, che il male non risparmia e che non si prestano alia speculazione? II dottor
Tommaso, fatto p'residente della Societä cantonale per la lotta contro la tuber-
colosi, ideö la costruzione di un Sanatorio cantonale, dove anche i miseri potes-
sero godere dei benefici che il clima alpestre offre ai malati. Ci volevano dei
fondi, dei gravi sacrifici pecuniari, ma la volontä puö molto. E un bei di il
medico poschiavino vide compiuto il suo desiderio: il Cantone si ebbe il suo

Sanatorio, un edificio solidissimo e bellissimo, arredato secondo le esigenze della
scienza, in Arosa.

II nome del dottor Tommaso va anche legato all'avvento delle sorgenti
arsenical! di Yal Sinestra, alle quali dedicö attenzioni e cure in un con Duri
Pinösch, rendendosi, anche qui, benemerito degli uomini.

Gli anni non passarono senza lasciar tracce anche per il dottor Tommaso.
Venne il tempo — un 3 o 4 anni or sono — in cui si dovette decidere a rinun-
ciare agli uffici affidatigli dalla Comunitä, poi anche il tempo in cui credette
di dover rinunciarc alia sua attivitä professionale. I convalligiani che scendono
nella capitale, lo potranno incontrare ancora ogni di di bei tempo, nelle strade
della capitale, ma lo vedranno, un po' piü curvo che nel passato, attardarsi da-
vanti alle vetrine, quasi volesse scoprire o godere quanto nel passato, per
decenni, o non aveva osservato o non aveva avuto l'agio di godere.

Z.
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I. — La mia infanzia.
Sono nato il 2 Marzo 1??8 e perdetti mio padre Giovanni fu Ggmo

Lardelli, maestro di scuola e contadino, il quale dovette soccombere ad
una acuta pleurite il 20 Settembre del medesimo anno all'etä di soli 37

anni, interlasciando una giovine vedova Ellena naia Steffani con due figii,
me di 6 mesi, Giacomo di 10 anni.

Delia mia infanzia tengo ancora una viva reminiscenza: l'incontro del
vecchio parroco P.ro Volpi dalle fibbie d'argento alle scarpe, col saluto:
« Buon giorno, mio figlio », e dal suono delle campane quando si seppel-
liva il medesimo signor parroco, Ottobre 1824.

Passai la mia fanciullezza nel lavoro e risparmio, le gioie del contadino.

II parroco Otto Carisch s'interessö e prese in protezione i figli della
vedova nei quali ravvisava doni naturali d'inlelligenzia e sui quali fondava
le sue speranze. Per la sua protezione il fratello Giacomo veniva spedito
i due inveini 1828 e 1829 alia souola dell'istituto Looser a Fürstenau.

Nel 1830 Giacomo e giä maestro privato in casa Trippi in Brusio, e nel
1831 maestro elementare della scuola riformata di Poschiavo, nella quale
fungeva per 40 anni con ottimi risultati, con generale soddisfazione del
pubblico e speciale affezione dei faneiulli.

Compite le scuole elementari invernali di 4 mesi con l'aggiunta di un
qualche mese in primavera od autunno, con soddisfazione dei maestri —
salvo alcune fraseherie infantili —, io all'etä di 14 anni al 1° Settembre
1833 entrai nel'la Scuola cantonale evangelica in Coira sotto la protezione
e guida di Carisch.

II. — I miei studi a Coira.

Dietro i suoi consigli incominciai anche lo studio del latino (ginnasio).
Nei primi anni lo studio dei rami generali mi riesciva assai facile avendo
avnto in Poschiavo una buona preparazione. Non cosi nella lingua tedesca.
Una ventina di alunni dalle vallate italiane e romaneie avevano a maestro
il Prof. Saluz, uomo erudito nelle lingue antiche, zelantissiimo, ma pedante
affatto nella didattica grammaticale, in modo tale da strapazzare anche
la miigliore lena dei suoi alunni.

In latino nel primo anno eravamo: 8 alunni (Schaft, Manzanel, Schmid,
Sutter, Jenni, Blech, Giov. Olgiati e Lardelli) alia guida di un giovine
scienziato, il Prof. Hermann, il quale appena reduce dai suoi studi in
Germania, tutto compreso del nuovo sistema di studiare le lingue, del Prof.
Ahn, volle fame piena applicazione nella sua classe. Per la prima lezione
trovammo alia lavagna: «levis, levis, leve, leicht» e seguente declina-
zione. Seguivano poi altri simili aggettivi, si componevano' nella classe
stessa man mano relative semplici proposizioni, indi il tutto si copiava in
un polito quadennetto e si mandava a memoria esattamente per la prossima
lezione. In questo tenore si eontinuava tutto il corso di 46 settimane senza
precettuale spiegazione dei singoli capi di, grammatica, e senza che al-
l'alunno giungesse la percezione, l'idea della classificazione e del filo della
istruzione. Quale singolaie pratica! Va accennalo che gli alunni erano le-
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nuti con sommo rigore a recitare senza inlerruzione giorno per giorno tutti
gli esercizi deposti nel quaderno incominciando sempre dal «levis,
levis.... » sino all'ultima si 11 aba dell'esercizio del di avanti. Gli e ciliarO' che
a metä del corso per cumpire un alunno questa recita s'impiegava una
mezz'ora; in seguito si divideva il penso della reciita in due, tre o quattro
sezioni, ed alia fine del corso la recita di tutto durava sino a due ore di
seguito. Giungemmo sino a leggere alcune pagine dell'« Aurelius Victor ».

II giudizio che io mi sono fatto in seguito di questi due mjetodi d'inse-
gnamento di tedesco (Saluz) e di latino (Hermann) e che sono riprovevoii
e l'uno e i'altro, atti a strapazzare l'intelletto dell'alunno ed a spegnere in
lui l'amore dello studio; eppure in quell'anno noi abbiamo imparato per
eccellenza la grammatica ed esercitato per bene la memoria. Ne consegue
che e l'uno e I'altro eombinato insieme approdano sulla via del giusto
mezzo.

Pel seconclo anno dei miei studi essendo mocto il Prof. Hermann, la
mia classe di latino fu affidata al Prof. Saluz, e qui si die volta completa
di metodo: grammatica in latino e grammatica in tedesco ed in propor-
zione pochi esercizi pratici, di modo che questo sistema fini di togliermi
ogni voglia per il latino, cosi che anche il mio consigliere Carisch cedette
al mio desiderio di abbandonare il latino per dedicarmi alia pedagogia.

Quanle volte nella mia vita mi son pentito di questa inconsiderata mia
risoluzione presa contro il genio del mio consigliere Garisch, frutto di una
erronea didattica non meno che di giovanile leggerezza. Eppure la mia
madre ed 11 mio fratello sarebbero stati pronti al sacrificio pecuniarm per
i miei studi maggiori, sebbene superiori ai mezzi di cui in allora potevano
dispone.

Nel terzo anno mi posi con tutto impegno ai miei studi ed ebbi la for-
tuna di avere a maestro di lingua tedesca il geniale Prof. Meier, il quale
con somma maestria e fine senso educative sapeva avvicinare i suoi alunni
alllo spirito della lingua e formare il loro carattere. Di lui ho una cara
reminiscenza: Io era per natura un ragazzo timido e peritoso; un giorno
la classe dovette presentare una descrizione dell'inverno; passata la lettura
generale, il professore trovö che la mia era meglio' di altre riuscita, e mi
chiamö, come usava, alia cattedra perche a chiara voce e con un po' di
accento la preleggessi avanti alia classe. Ascesi la cattedra, ma mi tra-
ballavano le ginocchia, tremava il foglio che teneva in mano da non poter
quasi leggere, falliva la voce e giä le lagrime mi velavano l'occhio. In questo

momen to in cui io ero tutto per fallire, mi s'awicina il professore e
ponendomi affettuosamente la sua destra sulla spalla mi disse: «Coraggio,
Lardelli, pensa che qui invece di giovanetti tu abbia dinanzi tanto di cavoli
e poi riprendi la voce e leggi franeamente. « La sua amabilita aveva rido-
nato la calma alle mie membra, ripresi voce e la lettura andö bene. Tanta
gioia una at'fettuosa parola! D'allora in poi io demisi la mia timidezza,
n'ehbi il vantaggio per tutta la mia vita da saper mantenere 'la calma in
qualsiasi circostanza parlando in private ed in pubblico, anche in momenti
un po' critici.

Avendo ormai risolto abbandonare il latino a fine del secondo anno,
alio scopo di prepararmi per la seconda classe in comipagjiia di Christ.
Schreiber (Via Mala) di Thusis, dopo la Pasqua 1835 incominciaia a pren-
dere alcune lezioni private in francese dal Sig.r Kratzer, professore appena
ventenne, il quale accoppiando il brio con la severita, sapeva elettrizzare
i giovanetti per lo studio della sua lingua materna. In una ventina di le-
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zioni ci portö tanto innanzi da poter entrare pel III anno nella II fran-
cese e giä a mezzo di questo corso Kratzer feee passare Schreiber e me alia
III classe, in modo che a fine di quel corso potemmo essere promossi in
IV francese.

E qui ricordd con compiacenza quanto sia importante e prezioso per un
giovanetto trovare un compaigno intelligente e zelante negli studi: Schreiber
e Lardelli sludiavano il francese, ed assieme la storia palria e guida del
professore Roeder, con un zelo indefesso, proprio per amore alio studio,
ed in esso passavano assiefme delle ore preziose e beate.

Ai 16 anni io fiui confirmato daH'An/rs/es Kind. Io che fino allora aveva
attinta la mia istruzione religio,sa nelle elemientari dalle labbra del par-
roco liberale Carisch, Irovava la dottrina del vecchio Kind un po' troppo
austera, perö rispettabile e modificata a norma del mio sentimento, anche
fruttuosa. Invece l'istruzione religiosa nella Scuola cantonale impartita dal
parroco Schirks (in allora coadiutore di Kind alia cattedra cantonale di
teologia) riusciva talmente arida e formale, che invece di consolidare negli
Scolari i senfimenti religiosi, evocava in essi l'indifferenza e la frivolitä.

II III e IV anno1 cran in allora dedicate poche ore al giorno agli studi
di pedagogia per i seminaristi, i quali perö continuavano senza distinzione
le classi reali. L'istruzione e la guida dei seminaristi era affidata all'egregio
Prof. Roeder (amico e compagno di sventure politiche di Zschokke. di
Völker e dell'infelice vittima Sand, che fuggito dalla Germania aveva tro-
vato una nuova patria nei Grigioni). Alunni di pedagogia di III e IV classe
non eravamo che 4: Christ. Enderlin di Mayenfeld, Teodoro Veragut di
Thusis, Crist. Briigger di Churwalden e Tom. Lardelli di Poschiavo. Da
Roeder abbiamo imparato in ispecial modo a pensare e ragionare in modo
che i noslri studi, traendo argomento dalla parte formale giä acquistata,
riescivano comparativi e di gran profitto per la nostra sostanziabilitä
individuate. La sua istruzione non aveva nulla di pedanteria, nulla di metodi
e sistemi studiati, artefatti. Dodici tavole delle leggi fondamentali della
pedagogia formavano la base delle sue istruzioni, dei ragionamenti e della
loro pratica applicazione, senza che l'individuo fosse privato o ristretto
della sua libera azione nella scuola. Tutto in lui spirava nobilta di senti-
menti, maschio ardore ed umanitaria patriottica affezione. Alia sua mensa
l'alunno traeva prezioso alimento per la formazione del suo carattere.

Agli alunni maestri era data occasione per la loro pratica applicazione
nella scuola della cittä sotto la valente direzione dei maestri Christ e Schlegel.

Non voglio passare oltre senza ricordare ancora la valente istruzione
in aritmelica e algebra avuta dal geniale Prof. Tester. Nulla di meccani-
srno, poche regole, ma spiegate a piena intellige.nza degli alunni. Egli sa-
peva impegnare la mente e l'attenzione con ferrea tensione, ma cio per po-
chi minuti di seguito, poi intratteneva gli Scolari con le sue celie, i suoi
aneddoti, per ritornare poscia di nuovo alia carica.

Siami ancora lecito ramnienlare l'istruzione in istoria naturale del
Prof. Möller che sebbene data con iscrupolosa esattezza, per essere troppo
formale e sistematica non poteva attecchire presso la sua scolaresca. Per
contro io mi vanto di avere avule alcune lezioni dal docente privato in
Coira Sig. Prof. Aless. Morilzi, leggendo e consultando la sua opera: « Die
Pflanzen der Schweiz.», nella quale attinsi amore e trasporto per la bo-
tanica.
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In quegli anni i 150 a 180 Scolari cantonali erano alloggiati in pensione
presso famiglie private. In allora, come sarä il caso anche in giornata,
quelle pensioni private, con poche onorevoli eccezioni, intendevano in prima
linea al proprio Interesse privat«. C'era una gara tra loro di non dispia-
cere ai pensionanli e di mantenersi piü in credito di essi che dei igenitori
sopraocedendo alle mancanze alio studio ed alle trasgressioni degli ordinl
disciplinari della scuola. In generale perö meiglio le ipensioni private che
non un neglello specolativo convitlo.

La disciplina della scuola era affidata al Direltore, e nei casi gravi
al Direttorio (al mio tempo- composto dal Pres. Cristoforo Albertini,
Bürgermeister Federico Tscharner e di Veragut di Thusis); i professori tene-
vano la speciale sorveglianza di una dozzina di alunni, ma la loro funzione
poi altro non si estendeva che all'officio di « reporter » del iDirettore. II Prof.
Lucio Hold, <li reitore, era un uorno vecchio, ausleio, poco accessibile, piul-
tosto burbero. Era dalla scolaresca piü lemuto che amalo

Nel 1836 il iDirettore Hold si ammalö e dovelte cedere ad interim la
direzione al Prof. Roeder. Ben presto R. seppe accattivarsi la slima e l'a-
more di tutta la scolaresca; egli, i'uomo serio e ad un tempo affabile con
tutti, guidava gli alunni con paterno amore, Ii spronava alio studio, sa-
peva concedere loro una regolata libertä individuale, un piacere, un
divertimento, tanto confacente a quell'etä... sieche le divaigazioni, gli eccessi
disciplinan diedero campo ad un buono spirilo in tutta la scuola... Mi
suona ancora amabile all'orecchio la sua voce, quando noi seminaristi gli
chiedevanio il permesso di fare una passeggiata ad un dopo pranzo libero
a Churwalden, a Haldenstein, a Felsberg... «Geht, Buben, aber thut recht,
abens 7 Uhr müsst ihr daheim sein ». Riusciva per noi di doppio godi-
mento queslo permesso, ma in pari tempo ci facevamo un dovere di onore
di osservaie esattamente la limitazione dellataci; uso, ma non abuso!

Nel giugno 1837 i 4 seminaristi passarono l'esame magistrate defini-
livo; il mio attestato di patente era soddisfacente. Perö tutti p quattro ave-
vamo il sentimento che i nostri studi non ci avrebbero bastato per dirigere
bene una scuola, come noi avremmo desiderato, ed ottenemmo dai nostri
genitori, sebbene tutti limitali nei mezzi, di conlinuarli nel V corso. Ma
per nie la mancanza di un maestro nella scuola elementare di Poschiavo
riusci troppo fatale; fui nominato a maestro di quella scuola e gia al
1. Dicembre dovelli abbandonare il caro isliluto, dove io aveva ricevuto
la mia istruzione ed edueazione, ed inesperto come io era, ritornare al mio
comune patrio a dirigere una scuola. Mi ricordo che quando io sopra
S. Antonio salendo perdeva di vista la cara Coira, spielato mi rodeva il
pentimenlo di avere abbandonato cosi leggermente il latino, e calde lagrime
sporgevano dalle mie pupille!

Prima di terminare queste mie note dei ricordi della Scuola canlonale,
io voglio ancora toccare la parte economica relativa. La pensione modesta
era in allora di fl. 3 pari a fr. 5.10 in seltimana. Ho fatto il viaggio tra
Coira e Poschiavo colla spesa di fl. 2.30, mai piü di fl. 3. La spesa che
piü di ogni altra rincresceva agli Scolari era la tassa di 3 blozzeri al por-
tinaio delta cittä per aprire una porta e lasciare entrare dopo il tocco
delle 10 pom.e. A supplire alle mie spese per libri e per minuti bisogni
e piaceri, io m'impegnava ad impartire lezioni private di lingua italiano,
in principio a 4 bazzi per Jezione 45 cent.) piü lardi sino a 8 hazizi.

Una delle belle reminiscenze eollegiali che mi rimase, forma il rap-
porlo di cordiale amieizia con i miei1 tre compagni di studi pedagogici:
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Enderlin, il giovane sodo e di un aureo franco carattere; Brügger, l'austero
e faceto insieine; Veraguth, il nobile, 1'allegro.

Un'altra reminiscenza e la gita della Souola cantonale a Davos al
centencirio delle X Diritture 1836. La iScuola cantonale cattolica, condotta
dal Prof. D.re Kaiser (non il vivente medico e Presidente d'Educazione in
Coira) era discesa da Disentis, e fusa ed affralellata con la scolaresca ri-
formata, i Blauröcker cantonali, per la Prettigovia ascesero a Davos, ove
presenziarono alia festa per due giorni per poi altraverso ai Züge e per
Lenz ritornare a Coira. Con la festa patriottica venne roniibinalo un ani-
mato tiro alia carabina; una dozzina di Scolari cantonali, fra cui ancli'io,
vennero prescelli per le scritlurazioni di controllo del tiro organizzato e
direttO' dal Sig.r Bundslandamman Buol di Parpan. Dfue giorni dopo not
passammo lo Strela, e la sera giiungemmo a Coira. Sulla sommitä del passo
mi ricordo che io salito sopra un macigno feci ai miei compagni un caldo
patriollico discorso e dirigeva un addio al simpatico Davos, che io poi non
vidi se non che 55 anni dopo, ma avvolto in ben altra veste da non piü
riconoscerlo.

In occasione di questa festa patriottica a Davos gli Scolari cantonali a
Coira coslituirono la Societä di ginnastica che tuttora fiorisoe e si coglie
i suoi semprevivi allori nelle feste ginndche dell'Elvezia. Tra i suoi fondatori
a quesi'ora sono ancora vivi il parroco Herold ed io.

Ho conosciuto personalmente ancora il vescovo di Coira Buol dalla
statuia alia e dal portamento arislocratico, dalla mia reminiscenza quando
nel 1833 egli passeggiando lungo l'allea all'« Unter Thor » gettava in sulla
strada alcuni blozzeri e soriidendo godeva vedere come la turba di fan-
ciulli ehe lo seguivano, si dibattevano nella polvere a raccoglierli. Egli
moriva in quell'autunno a S. Gallo qual vescovo anche di quella diocesi:
la sua salma venne trasportata a Coira, ove per tre giorni dal suo letlo
di parata era esposta al puhblico. La scolaresca cantonale faeeva parte del
suo convoglio funebre. Ho conosciuto< anche sette vescovi di Coira, suoi
successori: Bossi, Carl, Florentini, Haller, Willi, Rampa e Battaglia.

Nel marzo 1834 la scolaresca cantonale si portava a Seowis per assi-
stere alia sepoltura del poeta Gaud. Salis, morto a Malans, ma trasportato
cola per godere l'eterno riposo in seno ai suoi padri. Con generale commo-
zione d'animo noi ed il gran popolo accorso cantavaino sulla sua tomba
l'immortale suo « Das Crab ist tief u. stille », che poi il maestro Antonio
Semadeni seppe si bene volgere in italiano:

Cupo e il sepolcro tacito e profondo
Terribile e il suo ingiesso e tenebroso,
Con nero manto misterioso mondo tienci nascoso.
Entro il suo seno- non suona il dolce canto
Patetico e armonioso degli uocelli;
II gemito non s'ode, il duolo, il pianto degli orfanelli.
Giunger laggiü di desolate spose
Non fia giammai che il duolo acerbo possa;
Restan dell'amistä le meste rose sovra la fossa.
Ma invan quaggiü cerchiam vero riposo,
Al pio una voce ognor addita:
Solo per questo calle tenebroso s'entra alia vita!

Durante le vacanze del 1834 io dovetli assistere alle spaventose allu-
vioni della mia valle natia. Non so dire se in parte anche per effetto di
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un caso fortuito, o di insensate che fosse, del grande incendio che nel
1832 distrusse una quantitä dei nostri boschi di cui parlerö in un altro
capitolo. Nell'Agosto irruppe sopra la nostra valle un diluvio di pioggie
dirotte per otto giomi di seguito ad un'alta temperatura di modo che non
solo il terreno minacciava ovunque pericolo, ma amche le nostre ghiacciaie
mandavano giü lorrenti di acqua. II giorno 27 di Agosto un acquazzone
terribile ed insistente per un'ora intiera attraversava da pooente a levante
la valle; tutti i rigagnoli ed i cavi delle montagne precipitavano quaii
grossi torrenti ed in un momento inondarono il piano; Robbia ei le Frese
di Robbia, l'intiera Squadra di Basso non formavano che un lago e rovme,
che il Poschiavino anteriormente non era difeso da argini, uia soltanto
da una serie di alni e di salici che si conservavano dai frontisti dei fondi.
La Valle di Pedenale aveva investito il Poschiavino ed all'Annunciata
rovesciatane la corrente sulle case e la prateria. I vestaggi della Stradulata
e del Cogozzo avevano interrotto il passo lumgo il lago; la Valle dei Pra-
delli si era rovesciata sui prati ed aveva presa la direzione tra le due case
di Clalt; seendeva come avalanga la Valle di Verona ed iinvestito un muc-
chio di borre preparale alla sega esistenle in alloia piesso il ponle di Mar-
tino, volgevasi sul Borgo portando innanzi a se i molini di Cimavilla, tutlc
le aivate ed amibidue gli acquidotti dei pontoinali sino alla casa Olgiati,
poi piegando verso Spoltrio. Dei ponti sul Poschiavino non erano rimasti
che i due in pietra in Cimavella e Ponlenuovo. Una oosternazione generale
invase la popolazione del Borgo; tutti cercarono rifugio nelle case verso
il monte che si ritenevano piü sicure; altri, donne e fanciulli trasportavano
bestiame, motoilio e procuravano aver salva la vita su per le Sasse, a S.
Sisto e nei prati un po' elevati. Si barricava in sulla piazza la strada che
diseendeva al Convenlo. Ed il cielo continiuava inelemenle a versar la
pioggia a catinelle. Venne la notte oscura come la fuliggine e da queste
alture splendevano i fuochi aecesi dove si trovava un palmo di terreno
difeso dalla pioggia, scendevano lamenti e pianti di donne e fanciulli che
non sapevano dove era il marito, il padre; cupo il muggito degli armenti.
10 pure passai quella infausta notte a S. Sisto sotto un ombrello a guardia
di poca roba che vi avevano .trasportato in salvo. Ad un tratto un lampo
vivissimo attraversö quella notte oscura, succedette una tremenda scossa
di tuono e da lonlano si senliva un sortfo rumoreggiar della Valle di
Verona che di bei nuovo seendeva come infuriata innanzi a se spingendo
un monte di qiaterie, di alberi divelti dal terreno che si portö via come un
inucchio di ceneri l'edificio della sega al ponte di Marhno, investi il fie-
nile della casa al Follone con l'intiera sua stipa di fieno. Non ci fosse stato
11 ponte di pietra in Cimavilla! II fieno, gli alberi, le macerie turarono
complelamente l'apertura del ponte, il quale resistendo versö tulta la
corrente del fiume giü per le due strade del Borgo. Uln grido di spavento
e generale di coloro che erano ancora nel Jßorgo, ripereuoteva l'eco1 del
monte, che le strade servivano di letto al Poschiavino non dormiente, ma
furibondo; dovettero costruire degli scavalcavia da un muro, ad un tetto
all'altro. II Pod. Olgiati arrischiö la vita altraversando a cavallo la piazza
giä investito dal torrente; un sordo-muto, Valerio Paravicini, volendo
ancora metteie in salvo qualche cosa, scese per il bavone della Chiusura a
nord della ehiesa riformata od insciente della corrente in sulla strada, fu
travolto dalle acque e lo si rivenne due giorni dopo cadavere ai Cortini;
la facciata della casa Vedova Zanetti (ora di ßiov. Ant. Pola), corrosa
nelle fondamenla dalla fiumana, crollö e le imerci di una botteguccia fu-
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rono preda delle acque; la chiesa di S. Vittore era allagata sino al primo
scalino per cui si ascend-e all'altare maggio-re; la porta delta casa in piazza
di Ant. Semadeni (ora di Hans Semadeni) fu sfon-data daill'urto di una
borra nuo-tante che poi nel ritorno infilö giü per la scala alia cantina;
l'angolo nord-ovest della casa Fanconi in Cimavilla venne distrutto; la
facciata a ponente della casa del tintore Gervasi cadde nel fiume. Era un
finimondo! — Passata la mezzanotte cessö la pioggia e ricomparve al cielo
una Stella fo-rieia di conforto in lanta desolazione, e la luce del giorno
seguente rendeva lroppo< manifeste le ppere di dislruzione presagite
durante la notte. E qui si misero in azione tutte le forze di cui il Borgo po-
teva dispone a distruggere il ponte in pietra a Cimavilla a rimetlere a
forza di cavalletti il Poschiavino per quanto si poteva nel suo alveo
anteriore, ed a rendere accessibili le case abba-ndonale. Ci furono pel mo-
mento delle ciamorose comtroversie chi il primo e dove dovesse essere
difeso dal pericolo che non.si riteneva ancora passato-, quale n-uo-va o meno
viziosa direzione si dovesse dare al Poschiavino- fiancheggiante il Borgo;
tutte question! queste che dovetlero tosto- tacere di fronte alia comune
disgrazia sopraggiunta ed al prepo-lente pericolo che tutti ancora iminac-
ciava. Fiu allora che il ßindaco del Borgo, dando- ascolto ai buoni consigli
degli uomini intelligenti si costitui in un Comprensorio eleggendo- una
Commissione coll'incarico assolulo di costrurre lungo tutto il Borgo- d'am-bo
i lati del Poschiavino quegli ar-gini robusti che tultora esis-to-no e che giä
le tante volte hanno sostenuto la pro-va di una solida difesa del -caseg-
giato e dell'intiero bacino del Follone sino in fondo ai Cortini. ,La
Commissione die tosto mano- ad affettuare- l'ero-ica risol-uzione presa. Subito
si chiamo sopraloco 1 'ing. La Nica a Iracciare il nuovo corso del fiume,
che sareb-be riuscito an-cora piü perfetto- se non avessero ancora prevalsl
certi riguardi ad al-cune case e terreni di persone meno co-rrenti. Si
aprirono tiei siti piü prossimi vaiie cave di pietra per trarne il materiale
per la nuova coslruzione, si com-peraroiio dodici buoi per condurlo- durante
l'inverno e dopo man mano che p-rogrediva l'opera; s'impiegarono durante
l'inverno varie compagnie di Valtellincsi a pieparare gli scavi -e gli sgombri"
e a -costrurre cosi maestosamente quelle -colossali arginature. E in-tanto
durante tant'opera dovevan la-cere le criliche e i disaccJordi, p-erche il
pub-blico, ognuno in casa sua aveva un gran lavoro- a sgomb-rare le acque
e le malerie, di cui ogni casa ai sotterranei ed al pianterreno era stata
alluvial a, a netiare i fon-di dalle ma-cerie, a vangare, e fa-r « proane», pd
erigere muri di sostegno- e di -cinla ed a renderli -di nuovo coltivi: Nor
lehrt beten. Le opere di arginatura si compirono negli anni 1835 -e 1836
e si ebbe, a seconda di quei tempi, l'ingente spesa di nostri fr. 538141 —
che fuiorio ripartiti e -pagali in base al valore delle case e dei fondi difesi.
L'intiero noslro Cantone nel 1834 ebbe a soffrire -gravi danini in -quei
giorni di generale alluvione; ma la comparlecipazion-e del pro-ssimo- si
mosse ovunque- e sipe-cialmente in al-cuni Cantoni svizzeri dove si fecero
abbondanti e fecoinde o-blazioni e collelte, che con animo generoso si offri
al Grigione ,in sussi-dio- a lenire la disgrazia subita. Di queste -collette
il Borgo di Poschiavo percepiva la bella so-mma di fr. 14302.

Era quella per Poschiavo una gra-nde disgrazia e a jmolti nostri con-
citladini in allora falliva l'animo al pensiero- d-eiravvenire; eppure da
quelle macerie, da quelle rovine spiccö il volo la fenice di buona Ventura.
Poschiavo co-minciö a mutare aspetto; i suoi abitanli che per lo passato
per pi-ccole rivalitä, gelosie, ambizioni si bistiociavano il pane, ricono-b-bero
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ed appi ezzareno le proprio forze, e castigando alquanto l'egoismo, com -
presero ehe l'unione fa la forza; da questi .anini di generale lavoro data
il risorgimento del Borgo e del Comune intiero sin dove le Gontrade
s'appoggiarono all'esempio ed ai mezzi, alla generösita del capoluogo.

Durantej le alluvion! lei nostre abitazioni avevano aissorbita una
igrande umiiditä ed i miciobi ed i funghi funesti vi s'erano sviluppati tra
le macerie, di modo che l'igiene pubblica durante il 1835 ne soffriva no-
tevole deterimento. La state poi del 1836 ci1 portö viciriO' il flagello del
colera; a Tirano, alla Madonna, a Villa il fiero morbo coglieva una
quantitä di vittime. L'imminente pericolo che sovrastava alia nostra valle
bastava a levare uno spaveintevole abuso igienico che pregiudizi religiosi
avevano sino a quell'epoca mantenuto in Poschiavo. A ricordarlo oggi
sembra una Utopia. Eppure e un fatlo assoluto che siino al 1836 Ja Cor-
porazione cattolica, forte di oltre 2600 anime portava i suoi morti sino
al Borgo, dalle Prese sin© a Pedemonte; si portavano i cadaveri non
chiusi in una cassa, ma sciolti, come sopra un letto, \iso e mamj alla
vista de] pnbblico, deposti in un apeito rata letto, si adagiavano a pie
dell'altare nella chiesa di S. Vittore durante le hmghe fuinzioni funebri,
poi il becchino si prendeva in ispalla il cadavere, lo calava nelle vaste
catacombe della medesima parrocchiale, accatastando l'uno sopra laltroü
Quanta nifezione doveva contenere la navata di quella chiesa, dove la
parroechia di tutta la valle raccoglievasi zelante alle sacre funzioni, e facile
cornprendere. Eppure ci vollero quelle frequenti malattie, lo spa von lo dal
colera in sulle porte e l'imperioso ordine del Governo cantonale, perche
potesse determinare la Corporazione cattolica a costrurre in tutta fretta
il suo primo cimitero a S. Pietro. Molti anni dotpo le Prese e Prada a
stento ottemnero di poter erigere i loro cimiteri, e la frazione di S Carlo
non e aneora riuscita ad averne uno proprio.

Iii. — Sono maestro di scuola.

Ecconn ora il 1. Dicembre 1837 maestro di II. classe di Poschiavo.
AI mio fianco lavoravano' gli inapprezzahili cölleghi Antonio Semadem
e mio fratello Giacomo, i quali col loro esempio inspiravano al giovanetto
inesperto lena e zelo indefessi per il magistero: l'uno coll'erudizione della
sua mente e la nobiltä del suo carattere, il secoedo con l'eminente suo
senso pratico e colla sua facile ed attraente parola nelle didascaliche
istruzioni. L'opera educativa di questi due esimi maestri non ahbraociava
soltanto i loro alunni nella scuola .ed i propri cölleghi, energicamente
eoadiuvati dal parroco Tom. Steffani, ma si estendeva pure in generale a
tutta la gioventü adulta di Poschiavo, maschi e feminine, che da loro
non era soltanto stata costituita in societä, ma guidata e consolidata nel
carattere morale e nella nobile reciproca amicizia.

La scuola riformata in allora era divisa in cinque classi invernali
obbligatorie eolla durata di soli quattro mesi; perö per chi voleva o poteva
frequentare piü a lungo la scuola, c'era una scuola d.a privata (facoltativa)
nei mesi di aulunno e primavera, nella quale gli Scolari delle classi
invernali che potevano concorrere, erano divisi in due classi, cadauina com
varie sezioni secondo l'occorrenza; ini esse si estendeva il piano d'istru-
zione generale ed in ispecie si lavorava colla lingua italiana e coi
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principi di lingua tedesca. .Goll'apertura del nuovo corso jemale queste
due classi salvo nel l'istruzione di tedesco, si scioglievano e se ne incor-
poravano gli Scolari cadauno nella sua classe normale.

Terminato il primo corso qual maestro di II. classe inferiore e di
canto per tre classi insieme (78 Scolari), in primavera 1838 mi venne
subito affidata l'istruzione in istoria naturale per la superiore ed il canto
per ambedue le classi. In agosto 1839 moriva di tisi il caro collega
Ant. Semadeni, ed io fui promosso a suo successore qual maestro della V
invemale e della superiore di autunno e prianavera, e vi perdurai sino
al 1846 in cui abbandonai il imagistero.

Se io voglio ragionare e tassare oggi, dopo 50 anni di cooperativa
esiperienza, la mia opera di maestro, approdo a questo giudizio: Io era
di temperamento vivo e nervoso, di'indole molto attiva ed esatto in tu tie
le mie cose; la mia istruzione, lungil dal formalismo individuate, riu-
sciva piuttosto austera, rigorosa, troppo esigente dalle mediocri e dalle
deboli capacitä, mentre la mente piü facile vi trovava interesse e diletto.
Da ciö di tempo in tempo un qualche contrasto con. gli elementi ca~
pricciosi o caparbi, sia con alunni o loro genitori. Ma ciö forse traeva
origine in parte anche dalle influenze deji gravi partitd ohe in allora
tenevano scissa la popolazione riformata. iGosi il pubblioo mi tassava:
Un buon maestro, ma molte ed anche troppe prestazioni pretendeva dai
suoi Scolari.

Quando io assunsi la scuola, la trovai affatto povera di mezzi didattici
e di manuali scolastici italiani. Non c'era che il «Libro di lettuce per le
scuole superiori» di Carisch, « Le storie bibliche di Hebel», tradotte da
Carisch. «La storia svizzera », tradotta da Franscini dall'opera di Zschok-
ke. Nessuna raccolta di quesiti aritmetici, di canti infantili e popolari, nulla
per la geografia e per la storia naturale che appena avesse modlestamente
corrisposto ai principi di Pestalozzi.

E' facile intendere che le preparazioni per l'istruzione richiedevano dal
maestro un intenso e continuo lavoro, e che con gran spireco di tempo do-
vevasi porgerla in sunto manoscritto ai suoi alunni. Era perö questo per
il maestro uno stimolo alio studio, mentre ho osservato piü tardi che
quando a disposizione del docente trovasi in ogni ramo e per ogni grado
rm manuale stampato, questi facilmente credesi dispensato dal proprio
studio e s'abbandona alia vita coirnoda ed involontariamente cade nel for-
malismo: invece di istruire i suoi alunni e condurli a pensare, loro dice:
studiate a memoria il manuale! Invece al valente maestro d'innanzi s'aprc
ancora un vasto campo di studio1 nelFapprofondire le sue osservazioni psi-
cologiche, il modo di porgere la sua istruzione, sieche riesca piacevole e
facile alia percezione degli alunni. Se poi il maestro con molte spiegazioni
si sfiata i polmoni, biascica per ogni verso e rumina il suo argomento tale
che non vi resta piü alcun succo da spremere, qual nutrimento porgerd
egli allora alia mente dell'alunno? questi s'annoia e non l'ascolta, si distrae,
ovvero ne riceve soltanto una superficiale impressione, il guscio della noce,
ma senza gheriglio.

Perö faccio ritorno. alia mia scuola. Un mio primo pensiero fu quello
di prowedere un pallottoliere per l'istruzione primaria in aritmetica e
prendendo ad esempio il mio professore Tester, bandii dalla mia istruzione
ogni formula, ogni esercizio della memoria che non fosse inteso. Estrassi
da libri scolastici italiani specialmente dalle opere di Lambruschini, to-
scano, una collezione di Racconti morali per libro di lettura di III. classe,
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feci una raccolta di Canzonette per le scuole italiane nel Grigione e simil-
mente una pel culto evangelico delle nostre parrocchie, adaltando alia me-
lodia di raccolte tedesche un testo italiano ehe rinvenni conforme al ritmo,
o da rimatore m'accinsi a tradurre dal tedesco, e nel 184-1 e 1842 diedi le
rn'ie canzonette per le scuole alle stampe a mie spese. Fu in allora che io
compilava le canzonette per la festa di Selva, festa annuals della scolaresea
rifonmata che si conservo sino al giorno d'oggi e che laseiö tra gli adulti
di tante generazioni rioordi infantili di gaudio e di rare soddisfazioni.

Mi pareva anehe indispensahile di avere un succinto manuale con le
principali regole grammatical! tedesche per gli alunni italiani e diedi alle
stampe I'opuscolo « Elementi di grammatica tedesca », che piü tardi subt
una seconda edizione coiraggiunta di una serie di esercizi ordinati se-
condo la sintassi.

All'intenso lavoro che richiedeva la mia scuola s'aggiungeva l'estremo-
bisogno di studiare la lingua italiana. All'infuori dei prineipi ricovuti nella
scuola elementare a Poschiavo io non ebbi altra istruzione nella mia madre
lingua, fuorche alenne lezioni con altri alunni tedeschi dal Prof. Battaglia,
il quale ben poco conosceva la nostra bella lingua. Tanto piü io sentiva il
bisognoi di studiare e di leggere buoni autori. Ma i miei concetti si face-
vano sempre nella vesite del tedesco, da cui traduccva e bene e per Io
piü male; I'imitazione di espressioni e di pieghe italiane senza la guida di
un maestro, che conosca l'indole e lo spirito della lingua, non conduce che
a risultati molto imperfetti. Da questo si pud arguire quanto sia importante
per un giovine maestro delle nostre vallate italiane di recarsi in Italia a
studiare I'iialiano dalla viva voce di un professore toscano, e quanto bene-
fici sono i relativi sussidi che lo Stato accorda. — Soltanto1 piü tardi,
quando io- ebbi a lavorare nelle autodtä comunali e civili alia guida dell'anaico
Prospero Albrici, mi accorsi quanto poco italiano era quanto io scriveva
in parole italiane.

Durante l'epoca del mio magistero io ebbi il torto di avere negletta
la lingua francese, eosi bene appresa dal Prof. Kratzer. Mi mlancava il
tempo e piü ancora l'occasione di leggere,, di parlare, di corrispondere in
francese, sicche non mi rimase che l'abilitä di intendere la lettura e di
sorivere stentatamente qualche cosa.

IV. — La Famiglia.
Ho giä parlato troppo di me e della mia scuola, che per motivi di

salute e per relazioni di fatmiglia nel 1846, mio malgrado, ho dovuto ab-
bandonare; ma l'ho abbandonata colla buona coscienza di avervi sempre
lavorato con amore e diligenza. Gessai di fare la scuola, ma non mai cessb
in me l'interesse ed il trasporto per il suo progresso diretto ed in generale
per la pubblica istruzione popolare.

Per cinque anni io rimasi ancora in famiglia con la madre ed il fra-
tello. II tenue salario di L. 1500 {= fr. 530) per la scuola di 9 % mesi
all'anno non avrebbe bastato alia propria manutenzione se il fratello ed io
in altro modo non ci fossimo procurato alcun gradagno. A canto alia scuola
facevamo i contadini. ,Si lavorava la poca propria campagna, si teneva una
vaccherella il cui latte, per quanto non occorreva in famiglia, si vendeva
giornalmente; un suino ed un paio di pecore, che s'allevavano in casa, for-
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nivano in auiunno la came da macello, i campi il grano per il pane di
casa ed il lino che la mamtma filava e tesseva sufficienle per la biancheria
domestica. Colla legatura di libri, coH'agrimensura ed una qualche scnt-
turazione per i privati qual notaio pubblico si sopperiva alle spese dei nostri
minuti piaceri.

Colla nostra assiduitä, con l'energia e la stretta economia e parsi-
monia di nostra madre polevamo meltere in serbo il nostro salario da
maestro, con cui si acquistava anno per anno una pezzuola di prato da
aggregarsi alia campagna che coltivavamo noi slessi.

In questo modo man mano potemmo sottrarci da quello sLato econo-
mico di famiglia che pesa in sulle spalle del conladino, ed invece rallegrarci
del pane, l'rutto del nostro lavoro. Di quest'epoca data anche la nostra spe-
culazione di aver comperato una bella estemsione di boscaglie e terreno
incolto sopra Campiglione e fatto dissodare e ridurre coltiva una cinquan-
tina di slaja di prati; speculazione che riusci poco bene, dacche per man-
canza di esperienza, il sottosuolo non fu sufficientemente fornito di ghiaia
da impedire il guasto dei sorci alia terra fruttifera sparsa di sopira.

Nel 1812, con anirno peritoso mi avvicinai ad una giovane di famiglia
henestantc, Orsola Malossi (1), che io ebbi a conoscere in varie oocasioni
per una persona avveduta, giudiziosa ed aliena dalla superficialitä, che
ad esempio le offrivano i suoi dintorni II giomo 6 settembre 1842 ebbe
luogo il nostsro matrimonio ed il giorno dopo partimmo sul nostro viaggio
di nozze per Bergamo, Milano, Lago Maggiore, Lugano, Porlezza, Lago di
Como rilornando per la Valtellina a casa.

La mia moglie era nata a Poschiavo il 2 Aprile 1822 e giä ai 4 anni
ella perdetle la sua madre Anna Mini figlia del Podleslä Giov. Andrea e di
Orsola figlia del parroco Olgiati. L'Anna Malossi-Mini avava interlasciato
i figli Giacomo, Maria, morta poi nubile 1841, Giov. Andrea ed Orsola; i
due figli furono allevati dalla seconda moglie del Pod. Matossi, Margherila,
nata Giuliani; Orsola invece passava i suoi primi anni pcesso gli avi Mini
sino alia loro morte, freqiuentava la scuola primaria di Poschiavo, poi
due anni Yistituto Aporta a Fetan, indi di n.uovo le scuole superiori di Po-
schiavo sino alia sua confinmazione 1838. Dopo passö un anno a Gais nel-
Yistituto Krüsi. un anaico intrinseoo del Parroco Carisch, di lei zio per avere
sposato la sorella di sua madre, Maria Mini.

II mio viaggio di nozze mi condusse fuori in un altro mondo; vidi le
ridenti spiagge del Lago di Co,mo, le überlose colline di Bergamo, le me-
raviglie di Milano, le prime ferrovie in Italia da Milano a Monza, le in-
cantevoli rive del Lago Maggiore, il suo gioiello Isola Bella ed Isola Madre,
Magadino, l'emporio d'alilora del commercio svizzero, il Monte Ceneri, Lugano
colie sue ville nascenti.... Vidi ancora nuova gente e nuovi oostumi non
mai usali... Ed io, il maestro grigione che non aveva mai veduto altro
mondo che il suo Poschiavo e Coira, che non aveva che poco praticato con
famiglie civili, io che sapeva poco di galateo — io era impicciato come un
pulcino nella stoppa e faceva sovente la figura di Renzo nei Promessi Sposi.
La scuola cantonale offriva in allora, e credo1 tuttora, troppo irara l'occasione
vantaggioisa.

Ritornati a casa piantammo la nostra economia nella casetla di mia

(1) Orsola Matossi era figlia del podestä Lorenzo M.
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moglie in Cimavilla. Io lasciai la mia casa natia, la madre, il fratello, dove
aveva godulo tanta pace ed aimore.

Mia madre passö la sua veochiaia felice di vedere prosperare la fa-
miglia dei suoi due figli, e mcuri in casa di mio fratello a 74 anni net 1860.

Gome ho giä riferito io continuai a fare la scuola sino in giugno 1846.
La dovetti abbandonare perche 1'aria della scuola ed il parlar freqiuente
mi avevan prodotto una afifezione della laringe, in modo che mm suocero
e mia moglie vollero che io cambiassi occupazione. La trovai neU'amini-
nistrazione del beni dei miei due eognati Giacomo e Giov. Andrea che
erano in Ispagnn e dei Fratelli Carisch, nonche neill'assistenza al mio
suocero. Passai piii volte alcune seltimane a S. Maria, ove mio suocero ed
io eravamo interessati nel negozio tabacchi Madlaina, Obrist e Gie, in
assistenza ad Obrist e Dom. Madlaina, specialmente durante l'occupa-
zione di Val Monastero delle trappe federali, Battaglioni Buchli e Michel
1848.

Conteoiporaneamente io ebbi varii offici ed ingerenze nelle pubbliche
amministrazioni del Comune, nella scuola riformata e nel Gollegio. Nel
1851 direissi per lo zio Carisch lie opere di demolizione dellal casa ru-
stica acquistata dalla famiglia de Bassus e di ricostruzione delle camere
a sud deiia casa Mini - Carisch, lia quale acquistö il beneficio del sole
e dell'aria del meriggio, e si rese sana.

Cosi passarono vari anni nelle migliori relazioni con il mio suocero
a cui io era divenuto famigliare e caro quanto i suoi fiigli stesisi (1).

Mia moglie divenne via via assai sensibile e nervosa. Ella era ango-
sciata per la vicina corrente d'acqua in cui potevano cadere i bambini.
Non isfuggiva questa sua angosciatezza all'oochio di suo fratello Giacomo
e di sua moglie sieche vollero che nel 1854 noi abhandenassimo la nostra
casa in Cimavilla e sceodessimio ad abitaire in loro vieinanza in casa
Mini - Carisch, che era vuota.

Fu allora che io concepii il primo pensiero di fabbricare una casa ai
Cortini, lontano dai pericoli delle acque e godente il libero pro-spetto
della campagna ed il beneficio della luce dfel sole. Chiesi da Lorenzo Se-
madeni mio> eugino che mi cedesse un prato suH'angolo nord esit dei
Cortini Bolondi, dove dalla strada verso S. Maria dipartiva la stradella
traversale verso sera in fronte al Borgo di Poschiavo. Cosi da piccoii
casuali incidenti nascono interessanti imprese.

(Continua).

(1) Nel 1846 moriva la seconda moglie del podestä Matossi, la quale gli aveva
dato quattro figli; nel 1852 egli contraeva il suo terzo matrimonio con Maria Mo-
rosani; 7 anni piü tardi, nel 1859, decedeva, interlasciando altri quattro figli.
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