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Don Celso

Don Celso ampliava il suo impegno squisitamente pastorale anche
a tutto ciò che, nel paese, potesse contribuire al progresso intellettuale
e morale della sua Gente.

“ Quando sono arrivato a Cleulis nel 1920 - ricordava -
nella frazione c’erano 119 alunni in tre classi (1ª, 2ª  e 3ª) e due
insegnanti. Mi ricordo di una in particolare, la Gemma Raspini,
proveniente mi sembra dalla Toscana e tanto buona cristiana.
Le scuole nuove non c’erano ancora ed era il locale ov’è oggi la
canonica che accoglieva  in modo angusto gli alunni.. Per fre-
quentare le classi 4ª  e 5ª bisognava andare a Timau o a Paluzza
e, quindi, erano pochi quelli che completavano gli studi elementa-
ri. Cercai, allora, di organizzare con i ragazzi più grandi una
scuola serale, ben frequentata, colmando come si poteva una la-
cuna nel nostro paese. Finalmente il 27 novembre 1924 si è inau-
gurato il nuovo bell’edificio scolastico, costato più di 200.000
lire, che poteva accogliere in ampie aule le tre classi esistenti. Fu
veramente una giornata indimenticabile con la presenza del Sin-
daco Sciòr Lino Mussinano e del simpatico Direttore Matiz.

A Paluzza e Timau funzionavano ormai da anni gli Asili
Infantili e a Cleulis, allora, non c’erano meno di una cinquanti-
na di bimbi dai tre ai sei anni che in primavera e d’estate costitu-
ivano un problema per le mamme, impegnate nei lavori dei cam-
pi e nella fienagione.
Pensai con l’aiuto di qualche persona del paese di organizzare,
almeno nel periodo primaverile ed estivo, un Asilo che custodisse
i bambini e li avviasse per mezzo di giochi, canti, poesie e
commediole a stare insieme e li aiutasse a esprimersi.

Nella primavera 1930 sono riuscito ad avere, prima, il con-
senso del Direttore Matiz a occupare un’aula libera della scuola
elementare  e, poi, ad avere dal Podestà Osvaldo Brunetti un
contributo di lire 500, elevato nell’anno successivo a lire 800. I
primi alunni dell’Asilo erano ben 52 e attendevano a loro (non
potendo avere apposite insegnanti per carenza di mezzi !) due
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brave donne: la Rina Primus e la Puntel Maria Re che ogni anno,
prima di iniziare la loro preziosa opera, trascorrevano una quin-
dicina di giorni presso le buone Suore dell’Asilo di Sutrio per una
sommaria formazione.

L’Asilo aveva inizio ogni anno il 15 aprile e terminava il 30
settembre.

La dedizione di queste donne era veramente lodevole e l’Istitu-
zione ebbe sempre il gradimento dei genitori dei bambini frequen-
tanti. Vorrei ricordare tutte le assistenti che negli anni  trascorsi
mi hanno dato una mano con la loro opera, tanto più che non si
sono potute e tuttora  non si possono ricompensare adeguatamen-
te dal punto di vista finanziario. Come tu vedi, l’iniziativa si
protrae ancora e so che tu da Assessore e Sindaco hai avuto e hai
la dovuta attenzione verso il nostro Asilo!”.

Qui  mi schermisco e lo interrompo per manifestare il più vivo ap-
prezzamento per quanto aveva fatto e stava facendo Don Celso in que-
sto campo: erano più di trent’anni che il bravo Curato s’impegnava
nella delicata iniziativa .

La sua fatica pluridecennale stava, però, per essere finalmente ripa-
gata poiché, proprio sotto la Chiesa,  era in costruzione (anno 1959) il
nuovo moderno Asilo Infantile.

Marzo 1964. Capito in canonica a Cleulis in un giovedì uggioso di
primavera; è la giornata di vacanza e la dedico ad una visitina alle fra-
zioni. Trovo un Don Celso preoccupato, perché l’ultima copiosa nevi-
cata ha creato problemi al tetto della chiesa. Ascolto con interesse quanto
mi dice:

“Purtroppo, nonostante l’impegno nel passato di tener bene la
chiesa, non abbiamo avuto buoni risultati. Fin da quando sono
arrivato a Cleulis nel 1920 ho dovuto affrontare ripetutamente
lavori di pesante manutenzione dei fabbricati sacri.

Nel 1923, grazie all’aiuto generoso dei Clevolani, ho ricostrui-
to la guglia del campanile e dieci anni dopo, nel 1933, abbiamo
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dovuto rimettere mano a riparare la cella campanaria. Un bel-
l’intervento al tetto della chiesa è stato fatto nel 1941, ma il
legname a quanto pare non era del migliore e probabilmente non
è stato tagliato nella “luna” giusta. Il guaio è che siamo da capo,
poiché si notano continue infiltrazioni, che hanno compromesso,
con il gocciolare dell’acqua, anche il soffitto.

Da un primo attento sopralluogo occorrerebbero non meno di
una settantina di metri cubi di legname resinoso per fare un lavo-
ro radicale, che abbracci anche la sacrestia. E’ vero che nel passa-
to il Comune è stato sollecito nel venirci incontro con adeguate
concessioni di legname da opera, premiando con ciò gli abitanti
che generosamente hanno sempre collaborato nei restauri con ma-
nodopera gratuita e anche con offerte di denaro. Non dimenti-
chiamo che nel 1952 abbiamo anche sistemato decorosamente il
Monumento ai Caduti in guerra (già costruito negli anni 1920-
21), inserendo il nome dei tanti nostri paesani morti,  purtroppo,
nell’ultima tremenda guerra 1940-45; anche in ciò il Comune ci
ha aiutato con un contributo, mi sembra, di 3.000 lire...”.

“Allora, Don Celso, lei è uomo di poca fede - mi permetto di osservare -
perché, se il lavoro è necessario e improcastinabile, si rivolga ancora all’Ammi-
nistrazione Comunale che, penso, non negherà anche questa volta l’aiuto indi-
spensabile. Parli del lavoro con Aldo, l’Assessore di Cleulis, e invii sollecita-
mente la domanda di contributo all’ufficio di Segreteria” .  Vedo, allora, il
viso di Don Celso rasserenarsi e il nostro discorso prosegue su altri
argomenti. Alcuni mesi dopo, naturalmente, il Consiglio Comunale
deliberava la concessione gratuita del quantitativo di legname richie-
sto. Conservo ancora copia del  biglietto (datato 14 settembre 1964)
con cui Don Celso esprimeva tutta la gratitudine all’Amministrazione
Comunale per il non lieve contributo concesso alla fabbriceria per il
riatto del tetto e la costruzione di tutto il pavimento della soffitta  della
chiesa di S. Osvaldo, oggetto sempre di particolare cura da parte del-
l’ottimo sacerdote.
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Don Celso  al compimento del 46° anno di sacerdozio a Cleulis si
ritira a vita privata. Lo ospitano a Paluzza nella loro casa i nipoti
Demetrio e Bice Tassotti che per dieci anni lo assisteranno con cura e
affetto fino alla morte, avvenuta a ottant’anni il 16 agosto 1976.

Ho visitato, di recente, nella casa di Via Tersadia la stanza all’ultimo
piano trasformata in cappella e sono rimasto impressionato di trovare,
dopo più di vent’anni, tutto intatto come allora: i quadri sacri alle
pareti, il calice ancora sull’altare, gli apparamenti al loro posto e, in un
angolo, l’armadio con i libri della formazione sacerdotale di Don Celso.
Alcuni sono stati rilegati da lui stesso e recano titoli e fregi delineati
con delicati colori e molto buon gusto.

Ha attratto subito la mia attenzione un pacco voluminoso di qua-
derni di vario colore legato sommariamente con grossi spaghi. Lì per lì
suppongo che custodiscano qualcosa d’interessante;  manifesto la mia
curiosità e Bice gentilmente mi permette di sciogliere i legacci. Con
mia sorpresa scopro che i quaderni e le cartelline raccolgono in miglia-
ia di pagine tutte le prediche fatte in anni e anni da Don Celso! Sono
raccolte in ordine, in parte divise per anno e in parte conservate in
fascicoli per argomento.

Mi commuove veramente lo sfogliare i quaderni: ecco la prima data:
5 agosto 1920 e poi 5 agosto 1923 e i successivi 1940..., 1942..., 1949...,
1956...,1961 e così via. Ecco qui la cartellina con la scritta: “Per i giova-
ni” e poi un’altra: “Contro la bestemmia” e ancora: “San Valentino”...,”Alle
donne”...,”Quarant’ore”..., “ Novene” e tante, tante altre. Le sfoglio tutte
con lentezza e mi piace la calligrafia minuta, pulita e ordinata tanto
che si legge senza fatica. Oh, ecco, nella cartellina: “Nozze” mi balza agli
occhi un foglio che reca: “6 giugno 1971 - a Rivo - per le nozze d’oro di
Attilio Di Lena”: è proprio il saluto portato ai miei genitori durante la
S. Messa  da lui celebrata in occasione dei 50 anni di matrimonio e
sono trascorsi 27 anni !

Mi  piace assai questa premura di conservare tutto, perchè tutto per
questo sacerdote esemplare ha importanza. In questi umili fogli di qua-
derno è, infatti, compendiata tutta una vita di ministero sacerdotale; è
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espressa in modo comprensibile la dottrina di Cristo, infusa nelle menti
e nei cuori dei propri fedeli come viatico quotidiano a vivere una vita
degna di credenti. Così Don Celso mi appare in una luce nuova e
riesco a capire come sia stato pago di trascorrere 46 anni nella sua
Cleulis per trasformarla, giorno per giorno,  in un paese ricco di fede e
di promesse.

Cleulis: S. Osvaldo 1960 - Con Don Celso Morassi
(centro destra) e Don Giuseppe Cecatto, parroco
di Timau. (Foto Dante Tassotti)
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GIOVANNI
DELLI
ZOTTI

GARIBALDI

G
iovanni Delli Zotti  “Garibaldi” nasce a Paluzza l’8 ottobre

1897. Valoroso combattente nella prima guerra mondiale, in cui

viene decorato della Croce di Guerra al valor militare, nel 1927

vince il concorso come messo-bidello, bandito dall’Amministrazione Comu-

nale di Paluzza.

Successivamente viene promosso messo-scrivano e rimane in tale impie-

go fino al 1958, salvo la parentesi nell’ultima guerra, dal maggio 1940

all’aprile 1945, in cui, richiamato alle armi, presta servizio nella Milizia

Contraerea .

“Garibaldi”  , uomo faceto e cordiale , dimostra particolare attitudine

alla musica e , soprattutto, alla poesia dialettale . Nelle sue numerose

poesie sa cogliere gli aspetti dell’ambiente in cui opera, rivelando una

spiccata capacità a tratteggiare, con verso facile e brioso, figure e momenti

della vita di paese. Anche nella prosa raggiunge finezza di espressione,

regalandoci vivaci bozzetti.

“Garibaldi”  muore nel paese natio il 25 marzo 1961 .



Garibaldi

118 Incontri

Il 1958 per l’Alta Valle del But fu l’anno della televisone. Solo allora,
grazie all’iniziativa di Mario Sabadelli, un commerciante di televiso-

ri di Tolmezzo, vennero installate le apposite apparecchiature (i cosid-
detti “ponti caldi”) , che permisero la ricezione dei segnali televisivi
anche nella nostra zona.

L’avvenimento fu importante perché permise l’espandersi del mer-
cato e gli apparecchi televisivi, prima apparsi timidamente soltanto nei
pubblici esercizi, entrarono gradualmente anche nelle case: ebbe, così,
inizio anche per noi l’era magica della televisione.

Come tutti gli avvenimenti di rilievo anche la TV fu oggetto di sati-
ra e non mancarono sapide barzellette a segnarne la crescita. E fu pro-
prio gustosa quella che il messo comunale - scrivano, in una bella sera
di primavera di quell’anno, mi snocciolò con la solita bonomia nel
mio ufficio ove, di solito, prima di andar via passava verso le 18 per il
saluto di fine giornata.

“Senta, Sindaco, lo scherzo che oggi ho combinato a mia moglie. Stamatti-
na inavvertitamente un chiodo birichino della mia sedia in ufficio (bisogna
farla davvero aggiustare!) mi ha prodotto un bel “sette” nei pantaloni, nella
coscia destra.

A mezzogiorno, appena arrivato a casa, ho chiamato in fretta mia moglie
(appassionata di televisione!) prospettandole di mostrarle una cosa stupenda,
mai vista. Quella, accorsa in fretta con la curiosità che la distingue, mi si fece
vicina e allora, sollevando delicatamente lo strappo e mettendo a nudo la co-
scia, con fare mellifluo la incoraggiai: “Vedi, Maddalena, la pellevisione ?” .
Non mi disse come reagì la moglie, del resto abituata ai sapidi scherzi
del marito. Io, invece, suggellai con una bella risata il brioso racconto,
frutto della fervida invenzione di  “Garibaldi”.

Giovanni Delli Zotti, più noto in paese col soprannome di
“Garibaldi”, era così: un uomo di vivace intelligenza e fantasia che
superava le difficoltà del vivere con lo scherzo e l’ironia, ridimensio-
nando ogni asperità e fatica e dando sempre una dimensione umana
agli avvenimenti del giorno.
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Era nato a Paluzza in Borgo Centa l’8 ottobre 1897 da Matteo e da
Maria De Franceschi. “La mia infanzia - raccontava - era quella di tutti i
bambini che vivevano a cavallo del secolo, in tempi non di abbondanza (per
non dire miseria!) abituati a essere parchi in tutto. Mio papà faceva il murato-
re e mia mamma, casalinga, oltre che allevare ed educare i  figli doveva atten-
dere ai  lavori domestici e a quelli agricoli come tutte le donne per far quadrare
il bilancio della famiglia.

Ho bei ricordi del tempo di scuola che ho frequentato regolarmente dal
1905 al 1911 in classi, dalla prima alla quinta, di non meno di 50 alunni. Mi
piaceva in particolar modo la lettura e la spiegazione della grammatica mentre
il comportamento qualche volta (lo dico in verità!) lasciava a desiderare perché
ero alquanto chiacchierone e vivace; ho ripetuto la classe quarta (in quell’anno
avevo sei in condotta !) perché avevo fatto parecchie assenze, ma nel 1911 ho
terminato il corso elementare superiore con grande soddisfazione di mio papà”.

I l 24 maggio 1915 l’Italia scende in guerra contro l’Austria - Unghe-
ria, dopo quasi un anno di attesa neutrale. Nel settembre 1916 anche
“Garibaldi” , all’età di 19 anni,  viene arruolato nell’ 80° Regg.to fante-
ria e appena un mese dopo si trasferisce in zona di guerra.

“In pochi mesi - amava rievocare - mi spostarono per ben tre volte prima di
assegnarmi al 260° Regg.to che operava sul Carso a quota 126. Avevo dimo-
strato nell’accelerata preparazione al fronte di battaglia di essere abile nella
mimetizzazione, con un’agilità invidiabile nei movimenti per cui mi scelsero a
fare il portaordini (non c’erano radio a quel tempo!), con il compito di muover-
mi in prima linea in qualsiasi circostanza per mantenere i collegamenti tra i
reparti combattenti e il Comando posto in posizione arretrata.

Un grosso guaio lo passai il 9 agosto 1917 quando, con tanto coraggio e
altrettanta paura (veramente, era proprio “sbigule”!), riuscii ad attraversare,
aiutato da una sfacciata fortuna, per ben cinque volte una zona assai battuta
dalle mitragliatrici austriache, coadiuvando il mio comandante nel dirigere il
combattimento” .

Qui “Garibaldi” tace e non fa menzione della Croce di guerra al
Valor Militare che gli fu concessa per la brillante azione.
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Ma il 28 ottobre dello stesso anno, durante l’offensiva di Caporetto,
il “guerriero”  viene fatto prigioniero e finisce per più di un anno nel
campo di concentramento di Milowitz bei Lissa in  Croazia. Rimpatria-
to l’8 novembre 1918, peregrinerà in vari reggimenti fino al maggio
1920 allorché, collocato in congedo, ritorna al paese natio.

Il 24 settembre 1926 muore a Paluzza il vecchio messo comunale Di
Centa Giobatta e si apre il concorso per il posto vacante. Vi partecipa
anche “Garibaldi” che risulta vincitore e viene assunto il  primo feb-
braio 1927. Ha inizio in tal modo una lunga carriera nella pubblica
Amministrazione.

Assolve il suo compito con scrupolo e umanizza le sue relazioni con
i cittadini con un rapporto cordiale, a volte faceto, che gli attira la
simpatia incondizionata di chi lo avvicina.

Il 15 maggio 1940 deve interrompere il servizio perché, in previsio-
ne dell’intervento dell’Italia nella seconda guerra mondiale, a 42 anni
viene richiamato alle armi nella Xª Legione della Milizia Contraerea
(DICAT) e vi rimane fino all’8 settembre 1943 allorché, dopo l’armisti-
zio, viene considerato “sbandato” fino al 30 aprile 1945.

Riammesso in servizio nel Comune il 19 maggio successivo, nel
1947 viene promosso messo - scrivano - e per altri 11anni adempirà con
capacità e impegno i compiti d’Istituto.

Quando, nel 1954, viene colpito da neoplasia laringea, che gli ridu-
ce alquanto la possibilità di comunicare verbalmente con gli altri, rice-
ve quotidiano aiuto dalla figlia Rosanna che lo affianca con passione .
Nel marzo 1958 chiede di essere collocato a riposo per motivi di salute
e lascia, così, “...con profondo dispiacere...” il lavoro dopo quasi 41 anni di
servizio comprese le due campagne di guerra.

Mi piace ricordare “Garibaldi”, fedele e scrupoloso impiegato del-
l’Amministrazione Comunale, soprattutto come prosatore e poeta.
Egli è un uomo semplice che vive la vita di ogni giorno nell’adempi-
mento sereno del suo dovere. Ha il dono di rendere più sopportabile


