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RIESUMAZIONI

Tele, uomlni e la storia.
Non v e,., forsei, meile, .ViaOiM messum» ,easa icitvide dieil piaasato ich© mom oustee

disc», o adtaem© non Icustadiv» fin© ad ieni,, me' loanriidiofi, mell© sale © p|iü
solvente neddia soffitta, die-' 'riitratti ad. oOio idd mil qoalcb© magistrate, saoeirdoitei,
studios© o gmerriieiro. Som© quasi eeimpre Ibedtei hü Sarimiato giriatnde, acuiriei 'dal fiuimoi,
nolle quali ©arnipeggiainie uomimii dad.1 isemaibiainite' sever© o diedegnois©, diaii tnatti
mairicaibi di ©hi sia voleire ed oprairei, dalFabiita irdiae©, quallche vote, Bfairaoeo del
cortigiamo.

Somo i riitriaML diegli amitemaitii. IMjai ©hi da um. mom© iai quiestä (ainteaiiaiti? E due
©nan©? I idfeoemdleinti mom sammo che quanta soievain© (riaomdanei di acnocninii melde se-
rate imrveirmaltii o, niel mdgltar oaso, quanta iFamitemiato eteBs© ba valuta ri,velar© poir-
famdo eitä. © dlafal,, spiess© amohe lainm© del <casata dm, mm amgollo deilla. telai.

Ad taro di foggkitarl di vieemd©, queetn uoimiiinm, dOl ddi ouii morne ©ma familiar©
meille nositn© teirre, canto si illudavam© di mom, esseire dümanltiicatii, fidamdo noil»
comsiBtemea delta tainoi ©peine e mella ptaita de' posteri. Ma ill ieimtpoi,, icbe fa giiu-
stieia dtagmi vamdlä, ed e imiesomabile alFaffatto, fi ha, icamioelLati daila memoria.
Ora, i ddeciemdemti' Ii1 gparidamo com. Fdindifferemza o ,com la ourioailta. oom ouii si os-
serva ta ecomoBciuta, nel miglior ©as© ©om 1 ©löcha© grata di ©hi ha »vuto il regial©
chie soddisfa ilia, team» del piccolo vainta familiar©. Nie ila staria li negiistra.

La mosibna Btariai, qiuella ich© Bi e Bcmiitta, © iche si ittiBegmia, i© um canicatem»-
miemito di fatti, me1 qualli Fuoom© semibraj aisBetntt© ©i igmoaialtiot iEpputp© I'mom© (e

stata, dm ogmi tempo. il pontatanei e 1'eisponiemit© del© vioemldfe, © la atari», ü|ai vera
staria), ©oimimlcAa com le maudfestiaaiomi deillla sua laÄviitä initelfeittuiailei, coin le sue
comqiuisite spiritmali.

Vi fu um tempo, ,ch© si dinehb© lomtamislsiimioi, se; lo isi irinitraocia ,solo me'

libra, im cui Fuoano era itutto^ e la stardta si iridmoeivia iai inaicicomta fantasies© ©i 'alia
oeleibmaaiom© dei oiasi di uamini illustri o ,cireduiti' taü, easi ich© si mannaivamio aula
scorta do' maestri © si coimimiemitaiviamo corn gmalnd© sfoggta di 'eiriuidiiizioin)© © di hello
stile. L'iaiwiemto dell» soieimaa med secoilo acoirso © I'apipilioaizdom'e id©'1 suoi m©tadi
alFimdagiime stordica, hammo poi oreato qiuell miaiteriaiiamo stariioo pier oiui la storia
e apparsa soilo' coime una successione di fatiti piiz o memo momOrahili,: medi quali
Fuomo vi compare umi'eamemite' quale strum,em,to casual© delle, leggi di natura. E
cosi si icomcepLsci© spesso amcora oggidi.

Era medd'errore il lontamo paesato, una e etat© meileiriroir© lamiche il paasaito
reciemfesim©. Se d'uoimo nom e unico fattar© deüei vioeiude, mieppiur© si megai nella
sitori», ©he- per irappunto ill passata dieglil uoimdmi. Noi lo si dev© irdlcordair©, ©

si detv© ricordian© partiicoiairmreinite' coloro ah© peir aver aiviuto piii spisrito, p,iiu
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opiraitwio e eosl piü contabuirotnioi a foggmairi© güiii letvieinitä. iNoai salo glni lUKrainm di
etato, i magijsitsraitL, i guiemriieiri, ma ainclie glfc alte, gli stuldiiosil, gli aintisti, i reli-
gioeL, 'dhiei ogmi üatto, siai giram.de sila pjjooolia, (e Beimpre poniteutjo «iL uimai Iranga
preparation© spiritual© &a qualei, per lessen© poco appardsoeiriitei, © difficile a eegmire.

Annähe 1© VaÄ devon© rioordar© i lior© luomiihii del' paösiaitK», detvcm© iriieeu-

maimie i norm, acioeirtarn© i ©asi e fisäare lia. kxrio parte mel (oarso (deli© viicemide.

Saara un /Lavooio dun», mia (Lacrgo di ppameeee.
Neil© pagin© seguemti ci llimAtiaim©, per intaajto, a riprudu nre qualiche rag-

g^uagiläiOi, die fawiamio nelle Dissertaziorü critico-storiche intorno alia Rezia di
qua delle Alpi, oggi detta Valtellina, diel¥abate Francesco Saverio Quadrio
(Milan» 1/755-17-56, 3 votL.). su alciumi uoiminii di iMmi© delile aioatoe ViatllM, ima partir
coJlainmiemjte di PdBcitaiavo. Vi fucciam© pireeedere la 'brav© deBcrizaioin© stoiriico-de--
Bcrittiva cbe Jo sbeeso Quadrio ci offire dellla Valle a dedila, Baiwucichi'ai (di Bo-
schiav©.

A. M. ZENDRALLI.

I.

Poschiavo, Brusio, e le loro Parrocchie.
1. - La Signoria di Poschiavo.

Da Tirano, onde si e detto, si allunga una Valle dal lato destro, che
irrigata e da um fiume chiamato il Poschiavino, il quale sotto il detto Ti-
ramo mette capo nell'Adda: e stendesi tal Valle fino alila montagna chia-
rnata Bernina (Permimus Möns) o Per linger, onde isii trapassa a' Grigioni.
Alcuni hanmo divisa tal Valle in due, l'una delle quali di Poschiavo ap-
pellarono, e l'altira del Pisciadello (1). A' piedi di esse nella ipianura che
si apre, giaice Poschiavo, che fu giä parte della Valtellina, ,a' duchi di
Milano isoggetta, e che da il nome alia Valle. Piuö dividersi questa Signoria
in quattro parti, che sono Poschiavo, la Contrada Interiore, la Contrada.
Esteriore, e Brusio.

2. - Poschiavo (Postclavium).

Poschiavo, che i Tedeschi appellam Peschlaff, fu. per avventura cos!
nominato dall'essere ai piedi dell'Alpi, che sono come le Chiavi dell'Italia,
motivo, onde fu questa Valle privilegiata moltissimo da' Grigioni, poiche
occupata l'ebhero; per aver isempre per mezzo d'essa libero il Passo| in
Valtellina e in Italia. E' Luogo igrosso, assai bene coltivato, e comodo,
avendo un Territorio assai fertile; ed e altresi delizioso, e ben popolato:
e vi ha prodotti de' valorosi Suggetti. AI lembo ha un Lago del giro di
alquante miglia, iche e d'ottimi Pesci fecondo, e in pairticoilare di delioa-
tissimi Teimoli e Trotte. Quivi e, dove ora si tiene la Reggenza della
Comunitä. II Giudioe, che e nomato Podestä, decide ei solo gli Afflari
Civili: e le appellazioni dei suoi Giudizi si portano a cinque Giudici,
chiamati Acoollateri. Hawi un Deoano e due Officiali, che sopraintendono
alle Finainze, e si eleggomo a parte. Essi poi isomo, che eleggono i cinquei

(1) iL'Etat et tos Delioes de la Suisse. Torn IV, piaig 56.
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Accoillaleri, e dodici altiri Gonsiglieri. I dodici Gonsiglieri eleggono a loir
giro il Podestä, e il Gancelliere; e decidono sotto la Prasidenza del Podestä
gli Aflari Griminali, e Matrimoniali (1). Fioriva quivi altresi la Stampa,
e v'erano le famiglie Albrici, i Casati, i Gaudenzi, gli Olzati.

La Gontrada Interiore comprende Aino, Cavaglia, Pisciadello, e Cam-
pello. Quivi il Gastello era d'Olzate, le cui rovine tuttavia si veggono.

La Gontrada^ Esteriore ooimprende Prata, Cajnpilione e Motta di Pe-
denale, dove il Gastello e la Sede era de' Veixosti che ne fiuirono i pirimi
investiti, e degli altri, che poi l'occuparono.

Brusio (Peruisium) in sei Gantoni e diviso, che isono lo stessio Brusio,
Campasto, Seilende, Le Prese, il Lago e il Monte Vianno. (Vol. I, pg, 453 sg.)

3. - Deila Parrocchia di Poschiavo.^^mQuesta Ghiesa a S. Vittore intitolatai, antichissima pur dovelte esslere,
poiche giä fino dal Mille se ne trovan Notizie. Governavala in tempi, che
l'Bresia prendea piede, on certo Fontana, il qiuale moistrandiosi inchinato
alle serpemti Novitä, e alia Riforma, moisse Dojnenico Mengotti di Poschiavo,
curato di Vervio, ad accorrere colä, per sostenere la vera Reiigione inella
sua Patria, che istava in pericolo di rovinare, soistituendo un Vicecuirato in
suo luogo in detta Terra di Vervio. Ques L' norno atobondante di molta dottrina,
e zelo, colä molte Dispute ehbe, e malte cantroversie anche scrisse, che
iuttavia si conservano ivi in Poschiavo nella sua Famiglia Mengotti.

Esisendo questi perö passato a miglior vita, nel 1643, fu lui soisftitluito
per Indulto Apostolico Francesco Gaudenzi nativo di quella Terra, e Re-
ligioso del chiarissiano Qrdine di S. Francesco, il quale con molto zelo
sostenne ivi le veci di Parrom, finche pirovvedimento alcun dato a quella
Ghiesa agitata.

Fuvvi nel 1613 inviato colä da Filippo Archinito, Vescovo di Gomo, per
soistenere e governare quei iGattolici, Giovanni Antonio Paravicino di
Sondrio, il quale tenutOiSii. ivi per qualtr'anni e domandato imdii dalla
Comunitä di Montagna per suo Gurato, nionoistante che tutto facessero i
Poschiavini per ritenerlo, il suddetto Vescovo a Montagna lo destinö.

Fu perö lui sostituito nel Governo di quella Ghiesa Paolo Beccaria suo
conterraneo, e giä isuo condiscepolo, della cui molto doittrina e zelo essendo
molto hen informato, molto si oonsotlö, e quindi nel 1616 lui cede il luogo.
Visse il Beccaria in quel carico piü di cinquant'anni, faticando indiefessa-
mente a pro di quell'anime: e a vantaggio di molte Vergini un Monastero
di Monache colä pur fondö: e suo frutto fu pure la conversione del celebre
Paganino Gaudenzi, ch'ivi il Predicante e il Ministro dei Protestanti era.

AI Beccaria soottentrö un certo dell'Acqua chiamatovi dallla Ghiesa di
Castiglione di isotto, dove era curato. Questi, che di Famiglia antichissima
era, giä Padrona del Gastello dell'Acqua e zio del Podestä di Traona Fran-
sco dell'Acqua, aggiungendo a tal lusitro copiosa dottrina, e zelo, vi faticö,
finche visse, indefessamente. Ed era egli Predicatore nel vero insigne, intanto
che molte Minute assai belle dei suoi Bagionamenti tuttavia si conservano.
Era anche nel tempo stesso uomo di .petto e isapeva far dagli Eretici rispettar
la Catlolica Ghieisa.

(1) Delioes die l(a Siuiiase, |pajg. 621. - L'Eit.a|t let las DeUiioes de Ha. iSuisisfei, paig. 56.
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Giampietro Mascella fu al Beocaria sostituito, poiche questi passö a

miglior vita. Nel tempo, ehe asso Mascella governava la detta Ghiesa, fu
questa dal Cardinale Ciceri, Vescovo di Como, eretta in Collegiata col titolo
di Prepositura, e con sei Canonici. Era ill Mascella per motivo di assistere
alia Vedova sua Madire nscito della Compagnia di Gesii, dove entrato era
da giovane. Erasi quindi in quella scuola nel vero di molta dottrina, di
molta pietä, e di molto zelo fornito. Visse da quindici anni in quella carica
di Prevosto.

Giouanni Antonio Mengotti, Dottore di Sacra Teologia, sottentirö al
Govarno di quella Ghiesa. Era questi non solo dai Cattolici, ma dagli Ere-
tici ancor rispetlato, da quali sapeva far.si in uno ajmare e temare. Ma dopo
solo dieci anni di Prepositura, quest'uomo, ch'era l'amor de' buoni e il
tenure de' cattivi, fini in sul fiore degli anni di vivere, non avendo par
anche t trentanove compiuti di sua etä.

A lui fu sostituito il Firatel suo Mengotti Francesco, clhiamatovi di
Tirano, dove Ganonico era di quella Collegiata, e Rettore di quel celehie
Santuario. Fu questi insigne Predicatore, e Teologo, a cui rimettevano le
loro controversie e cause gli stessi Pirotestanti: e fu nel tempo medesimo
Uomo di ottima e prudente condotta, e di forte petto al bisogno. Visse
Prevosto 39 anni.

Francesco Rodolfo Mengotti, nipote del predetto, e valente Predicatore,
fu eletto a pieni voti dal Popolo a succedere al defunto zio. Ridusava egli
tal carico oostantemente: una sforzato con gagliardissime istanze, e prieghi
da quel Clero a non volersene esimere, acoettö in fine, e tuttavia indefesso
con molto zelo della Ghiesa goverwa.

4. - Brusio.

Brusio ha pure la Parroechiale sua col titolo di Prevostura, che in onore
di S. Carlo e oiggi eretta: e antica altresi oonvien che fosse tal Ghiesa, per
quanto da viarie conghietture si trae. (Vol. II., pag. 508 seg.).

II.

Uomini di Poschiavo.
Fra i molti uomini degni di nota dovrebhe figurare Paganino Gaudenzi

(1596-1645), poeta imcoronato nel 1636, professore all'Universitä di Pisa,
autore di un grande numero di libri, del quale il Qiuadrio parla lungamente.
(Vol. Ill, pag. 382 seg.), ma noi lo vogliamo traisiourato, questa volta, per
poter dire di lui, con piü agio, in altra occasion«.

DELL'AGQUA JAGOPO, dell'Ordine de' Predicatori.
La famiglia dell'Acqua antichissimia giä fu, e nobilissima di Valtellina,

e Signora di vari Gastelli, tra quiali era quello deH'Acqua, a cui diede essa il
nome. (1) L'arma sua era appunto un Gastello, o Torre presso ad un'Aoqua,

(1) « I sigmiomi dieill'Aicquia (v'a.vevaoio( tor Giais'Öeflfloi e Siiginiariie') met iaiiogtO' aunpumto dla

loro detto äl GaisteUo diell'Aioqiua, e in, qane' looeitlami'», dice lattirove dl Qiuadrio (Vol. I,
jjg. 237). — FirainiCihin'O deh'Aiequia venine m.amidaito inel 1620, oon Antonio LoisbSoi, dal eaiv.
Robuisitelti per indiagaime te intenzioni. (Vol. II, jpiaig. 65).
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in cui si vede un pesce guizzare. Nelle Rivoluzioni e Vicende di delta Valle
passö un Ramo di essa a piantarsi nella Gomunitä di Poisohiavo, dove La
Contrada de' Franchini fondö, oosi dettai da Franchino o sia Franceschino
dell'Acqua, che il primo tu, che colä mettesse abitazione: sebhene tale
Contrada ogigi dell'Annunziaita si nomiina, per riguardo alia iGhiesa solto tal
titolo eretta da Benedetto di detta Faimiglia dell'Acqua, Pastore e Gurato di
Poscliiavo, e da' suoi Gonigiunti con un beinefizio, ehe poi aocresiciuto di
Rendite da' fratelli Mengotti eessionarii delle Ragioni fu detta Ghiesa e
Benefizio del tu Padestä Pietro dell'Acqua, ultimo maschio di detta Casa;
coane figliuoli di Anna Maria dell'Acqua, sorella di lui maritata nel Po-
desta Bernardo Mengotti, passö in un Ganonicato di quella Preposliturale
Qhiesa. (1) Altro Ramo di detta Famiglia dell'Acqua si sa per alouni Do-
ciupienti da me stesso veduti, che fioriva in Mello, e in que' Gontorni eon
molto lustro. L'essersi perö spenita cosi fatta Famiglia, e l'essersene per
conseguente smasrite le migliori Garte, ciö ha faltto, ehe degli Uomini al-
tresi, ond'essa fu madre, ogni contezza sia gita in obblio.

Uno perö di questi fu Jacopo dell'Acqua, della eui patria, e nascita
non avendo notizia gli autori, ne hanno iscritto a capriocio. E oonvengono in
ciö veramente, ch'egli fu Religioso dell'Qrdine de' Predicatori, ma discor-
dano intorno al tempo, in cui visse, e intorno al luotgo de' suoi Natali. Anzi
di uno ne han fatti due: poiche alciuni avendolo nominate dell'Acqua ed
altri dell'Acque, ciö ha dato motivo a diversi di iragionarne come di due
distinti Suggetti. E Jacopo dell'Acqua, strive un mio dolcissimo e eruiditissimo
Amieo, il Gonte Giammiaria Mazziucchelli (2), ebbe per patria un Gaistello
della Gampagna Felice nel Regno di Napoli, detto la Mela, onde fu cogno-
minaito, e viveva nel 1440. Jacopo dell'Acque soggiunge poi egli altrove (3),
fioriva nel 1300. Alcuni scrittori hannio tirato questo valent'Uoimo in in-
ganno. Ghe infatti abbiano questi scritto senza averne individuali notizie,
egli e da ciö manifesto: poiche non hanno saputo indicarne Opera alcuna in
particolare. Leandro Alberti (4) scrive semplicemente che fu Uornio molto
dotto non solamente di Lettere Latine, ma anche Greche ne' tempi di Eiu-
genio Papa, il quale nel Concilio Fiorentino moströ la sua eccellente dot-
trina, disputando co' Greci. Aggiunge Teodoro Valle (5) che scirisse molti
trattati, de' quali isinora non se ne ha notizia particolare.

Lo stesso rapporto da prima anche Eschard (6) trascrivendolo da' pire-
detti. Ma quest'ultimo Autore neH'Appendice ultima al Tomo I. (7) dove
piarla di Giaoobbe dalle Aoque, sebbene non ne parla come di urno stesso

(1) Ex. Ilneitir trog, par Beltmamum Gombeltatm qan. Jiaioolbi, qui diciefoafaa* Zueaointus

GorheUia, de loimiaiiao diet Gumis, mioidio liaihitaitarem Gknfti <ain. 1342. dale Stafaaiti 23. Miartii
Ind. X. in. quo Ser Jacobus dictus Panira dell'Acqua fit qpi. Dtni. TJtariti deäil'Aicqua de

loco Gtario Viaöliättelinlaie feailt e,t tacit vendirfaloinem etbe. at ex (alio iniveistfciitarae jranmeidttalte

post prtaieiditctam rugate at supra ubi Brumaxi/uis de Qtualdri» dte Ponte ainivetstiit Ser Ja-
ooburn deM'Alcqiua dictum Furagam, etc.

(2) Sariittori d'ttailia Tom I, (piag. 112.

(3) Torn edit., (pag. 126. |

(4) Desoriz. di tuLta 1'Italia, paig. 194.

(5) Birevie oomipendio ue' pi,u Ilkustri Pialdirii ideH'Ortdiiiniei de' Pred. del. Piroviac. del

Regno Parte III, piag. 156.

(6) Sciript Ord. Piraedic. Tom. I, pag. 803.

(7) Soroiptor. Ord. Pmaediic receinsit. Jaioobi Quatit «t Jiacobi Esehard Tom. II, pag. 996.
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col predetto, e scrive di non sapere ne di qual Provincia egli fosse, ne di
quail Nazione, a ogni modo consideratane I'opera, che finalmente mano-

i seritta si e trovata di esso nella Biblioteca Ambrosiana, stabilisce iche e da
credersi Lombardo, e probafoilimente della Provincia di Lombandia.

L'Opera e mtitolata Imago Mundi: ed e una -Gronioa, che comincia da
Cajo Galiigola, dove dopo alquante cose tolte da Pietro Piotaviense, com'egli
stesso confessa, piroseguisce poi la Storia fino a Bonifazio VIII. Ma beuche
in tal Opera mostri l'Autore d'avere intrapreso a scrivere la Storia Universale,

tuttavia ei nelle Cose di Lombardia pirincipahnente isi diffonde. II
Godice, che nella suddetta Libreria Ambrosiana esiste manoscritito in fo-
glio, segnato N. D. 526 fu giä veduito dal Muratori. Ciö intanto fa compren-
dere ch'eglino si sono ingannati coloro, che dal Regno di Napoli l'hanno
creduto nativo: e quel Castello nominato la Mela nella Campaigna Felice,
supposto sua Patria, che per avventura ha dato uiotivo di ascriverlo al
detto Regno, e alia Provincia di esso, non e, che un abhaglio o un equivoco
di chi Mello di Valtellina non conoscendo, che varisimilmente era sua
Patiria, lo ha creduto e cangiato in Melo di detta Campagna. (Vol. Ill,
pag. 411).

ANTONIO DA POSCHIAVO, Generale della Religione de' Francescani del
terzo ordine.
Avevano altre volte i Padri del Terz'Ordine di S. Francesco nella

Valtellina nel territorio di Mello sotto la Pieve dArdenno un Gonvento1, che
oggidi per le vioende de' tempi, e per la mutazione de' Governi e disfruftlo.
La Ghiesa perö ancor dura, ed e dedicata a San Giovanni. In questo con-
vemto si raduno 1'anno 1485 il loro Gapitolo Generale, neli quale a' 25 d''a-
prile fu eletto per Capo Supremo della Religione Antonio da Poschiavo
nativo della medesiima Valle, il quale con prudenza singolare la resse sino
all'anno 1488.

II Tiatti (1) lo chiama Antonio da Pescara, e il dice nativo di Valtellina.
Ma in Valtellina non ci ha ne Famiiiglia di Pescara, ne luoigo nominato
Pescara. Allega egli Francesco Bordone nella Gronologia de' Frati del
Terz'Ordine di S. Francesco (2): ma il Bordone dice Pesoua. Questo Pescua
e un errore di stampa, e dee dire Pesclave o Poschiavo' come ora diciamo,
luogo in essa Valtellina giä poisto; il che saggiamente ha pure osservato
nelle sue note al medesimo Talti. (3) (Vol. Ill, pag. 253 sg.).

BASSI DOMENIGO
di Poschiavo, figliuolo del Podestä Maria, inviato in Germania, e avan-
zatosi negli studi, acquistö tanto credito, che fu eletto Professore nell'Uni-
versitä d'Ingolstad. Fu indi creato consigliere di Stato di Carlo VII. Im-
peradore: e fu uno dei deputati al Trattato di Fressen a nome della Sere-
nissima Gasa di Baviera. Era ancaria acclamato per gran Canoelliero: ma
convennegli cedere ad altri il Titolo, sebbene a lui ne toocö tutto il peso.
Ma questo ad altri congiunto, che gli erano e dal Sovrano, e dal 'Gonsiglio
e da' Ricorrenti per la sua grandissiniia abilitä adossati, l'oippressero in

(1) Dec. Ill, Luigi Tatti. Dec. Ill An. Sac. di Gam. 'Mb., pajg. 300.

(2) Ciap. 13.

(3) Nam. 57 aä Lib. 6 del Dec. III.
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guisa che non ancora pervenuto a cinquant'anni d'etä, gli tolse la vita.
(Vol. Ill, pag. 342).

BASSI BERNARDINO

di Poschiavo, ha pur Rime nella Raccolta intitolata Ghirlanda Mistica, al-
trove giä da noi mentovata. (Vol. Ill, pag. 474).

BASSI DOMEXIGO

della medesima Patria fu professore di Leggi nell'Universitä d'lngolstad
in Baviera; e tanta fu l'estimazione, che si era col suo saper aequistata, che
da moderni Giuristi della Germania si suole anche in oggi citare qual
classico Autore. (Vol. Ill, pag. 474).

BASSI STEFANO
Fratello di detto Domenico fu Canonico Scolastico della Gattedrale di

Coira, e Vicario Generale di quel Principe Vescovo. La sua dottrina era
si ammirata, che vi passava per un lume non ordinario di snpere. (Vol. Ill,
pag. 474).

MORTE DI ANTONIO BASSI. 1620 (Sollev. di Valtellina).
«Antonio Bassi di Poschiavo, Ministro de' Protestanti ivi in Tirano,

vedendo cosi fatti tumulti, cere6 celereimente di isottrarsi ad ogni perioolo
in oasa di Tito Pergola, in uno con Sajmluele Andreoscia similmente Ministro
de' Protestanti di Mello, che il giorno avanti si era per suo malore tra-
sportato in detto Tirano, e con altre non poche feminine della loro Rifonma>
Ma i Congiurati cola accorrendo, e fattane le donne uscire, a cui con-
donaron la vita, ne trucidarono gli altri tutti. La Testa del Basso, lui txon-
cata dal Busto, fu nella Ghiesa de' Protestanti a terror collocata, e sul loro
pulpito messa, igridando la Plebe alia medesima ,poi per ischerno: Gala a
basso o, Basso, cala a basso che a bastanza hai tu predicato ». (Vol. Ill,
pag. 346).

MENGOTTI ANTONIO
di Poschiavo fu Tenente Golonnello nelle Truppe della Repubblica Veneta,
in iservigio della quale militö per molti anni, finche nel Gastcllo di Brescia
fini di vivere, due figliuoli lasciando tra' altri, amendue Gapitani al ser-
vizio della stessa Repubblica.

MENGOTTI CARLO GIUSEPPE.

Nacque Garlo Giuseppe in Poschiavo, antica Patria di sua Famiglia: e
suo Genitore fu Bernardo Mengotti, che quella terra, aveva giä govemata
col Titolo di Podestä. Applicatosi alia Via Ecclesiastica, il ,suo merito 1'ha
portato ad essere Prevosto del principesoo e insigne Capitolo di Goira, dove
tuttavia felicemente vive. II suo zelo per la Gattolica Religione ha prodotto
in quelle parti non picciolo frutto: e fralle Opere sue, colle quali ciö ha
ottenuto, e la seguente Dissertazione, che non soiamente ha stabilito nella
vera credenza il vacillante Grigione Giovanni Antonio Bona, ma gli oochj
ancor ad altri aperti ha, a conoscere il vero.

Assertum, Catholicorum, extra Romanam Catholicam Ecelesiam non
esse salutem, apprime enucleatum et demostratum unica dogmatica epistola
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data Joanni Antonio Bonae Rhaeto, tanti Asserti rationem exposcenti, ao
ab eodem nunc typis donata et dedicata Eoccell.mo, Illustr.mo ac Rever.mo
Domino Carolo Francisco Durino Archiepiscopo Rhodiensi, S. Apostolicae>
Sedis ad Christianissimum Galliarum Regem Nuncio etc. Typis Principalis
Monasterii Disertinensis Anno 1796 in 4.

Un'altra lettera di Carlo Giuseppe si trova allresi stampata, all'Abate
e Principe di Tisitis Bernardo Franco di Franekenberg diretta, nella quale
ragiona del valore de' Benedettini in ainmaestrare con ispeditezza la
Gioventü nella Lalinitä, nelle Scienze, e nelle Arti: e leggesi impresso dopo
altra lettera del mentovato Abate, soritta a un Nobile suo Amico di Sondrio.
(Vol. Ill, pag. 412).

MENGOTTI FRANCESCO.

Fratello del predetto Carlo Giuseppe fu Francesco, che Uomo essendo
di anolta dottrina, e zelo, fu perö igiuistamente alia Prevostura di Poschiavo
sua Piatria innalzato. Per occasione che in Edolo di Valcanxonica si aperse
nella Ghiesa di S. Giovanni Battista alia piubhlica divozione una Cappella
nuava erettavi in onore di S. Giovanni Nepomuceno, recitö ivi egli un
Panegirico in lode di detto Santo, it quale fu poi in Brescia stampato, con,
due Sonetti in lode deill'Oratore al medesiuio anne&si. Ma la piii bell'Opera
ch'ei componesse, fu una Risposta, Capitolo per Capitolo, al Catechismo di
Stefano Gabrieli Ministro d'lllantz, da' Protestanti usitato, la quale perö
rimane tuttavia presso a' suoi fratelli inedita. (Vol III, pag. 412.)

GASATI PIETRO, Martire.
Nativo di Poschiavo, e allievo del Collegio Elvetico, riusci per Uoono di

valor nelle Lettere; e di lui ci isono alle mani venule le seguenti Opere, che
tuittoche nel corrotlissimo stile dettate, che a' suoi tempi correva, non isti-
miamo perö di tacerile. L'una di esse e:

Comata Turris etc. non magis Theologico coronata serto, quam triplici
Lilio, per illustris et Rever.mi D.mi D. Francini Seanegatti S. T. et J. U. D.
Protonotarii Apostolici, necnon meritissimi Alexandrinae Ecclesiae Vicarii
Generalis elc. Mediolani ex Typographia Ludovici Montiae 1664 in 12.

L'altra e intitolata:
Compendiaria divinae Theoretices Messis, quam in Laurea sua Theo-

logica sub auspiciis perillustris, ac Rev.mi D. D. (ut supra) collegit Petrus
Martir Casatus etc. pag. 64. (Vol. Ill, pag. 475).

LOSSIO

Fu insigne Professore di Legge Civile nell'Universitä d'Inglositad in
Baviera: e fu tale il suo credito, che il Duoa, e Elettore di quegli Stati a
rimunerarlo il creö Signore di Ganderdorf (Sandersdorf), e Mendorf, ecc.
(Vol. Ill, pag. 478).

LA B. MAGDALENA ALBRICJ.
Fra tanti uomini ®ia citata anche questa donna poschiavina «la quale

l'anno 1400 usci in luce, se diam fede all'autore d'una latina Elegia, che
contiene i Fatti de' Santi Goonaschi, impressa al principio del 1500».
(Vol. Ill, pag. 94).
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III.

I Pisoni Soacja di Mesolcina.
PISON'E SGACIA GUARINO.

Trapassando dal Gontado di Ghiaveniia pier la via detta Foroola nella
Valle Mesolcina, la prima Terra, che giü a' piedi dellla Galata is'incontra, e
Soacia, dove essendosi la Faimiglia Pisomi dal detto Gontado ritratta, il
sopranome di Soacia, indi presso gili esleri dalla Patria ne ebbe. Di tal
faimiglia essendosi Guarino a Padova portato per istndiarvi le Leggi, non
cosi tosto sotto la direzione di Giralamo Gagnoli ne ebbe oonseguita la
Laurea, che imimantinente fu dall Senato Viniziano condotto a insignarvi in
quella celebre Universitä, e a interpretarvi le Istituzioni di Giwstiniano. Ma
questa Lettura fu egli neoesisitato a laseiare per una lunga inferahitä ehe
il oomprese. Restituitosi poi dopo lunga pezza alla primiera sanitä, appli-
cossi invece a far l'Arte di Olratore, e di Awocato in Venezia, e in Padova,
nel ehe non pure a se medesimo molta laude acqui-stö, ma di molta uitilitä
fu anche a cofloro che prese a difemdere. Ma il Senato, vedendolo a buona
sanita restituito, non volle, che la sua Universitä reistasse priva di questo
Maestro. L'anno adunque 1568 fu egli nelio' Studio di Padova constituito
nuovamente Maestro, e Inteiprete del Testo, dellla Gloissa, e di Bartolo,
nella qual Cattedra perseverö fino al 1570, che fu destinato a interpretare
in iiscambio nel dopo pranzo il Giure Gainonico. L'anno 1574 fiu trasportato
di nuovo ad altra Gattedra, e fu costituito Lettore di Giure Civile nel terzo
luogo della Mattina; e l'anno 1575 fu stimiato degno di essere nell'egualitä
del secondo luogo Gollega del oeilebre Giureconsulto Jacopo Menoehio.
Gontinuö egli in questo Posto fino aJl'anno 1579, che il Senato Vinizilano
vedendo esser superflua la moltitudine di tante Letture di Leggi, di Medi-
cina, e di Filosofia, tredici ne aboli, e levö; tra le quali fu quella del nostro
Guarino. Ma ise per questa parte rimase senza teatro la sua virtü, non gli
mancö in altro luogo, dove poterla far largamente altresi rispende e. Era
tale la fama del suo sapere levata, che fu immantinenti da due chie.nssime
Universitä invitato, dalla Turinese e dalla Pisana. Quest'ultima egli elesse,
coime piü aocreditata, che l'altra. Perciö tostaan|ente trasferitosi a Pisa, colä

per 13 anni continui v'insegnö il Giure Civile nel primo luogo. Ma essendo
nel 1591 soprappreso da malattia assai grave, ne finendo di ristabilirsi in
salute, chiese licenza per qualche mese di portarsi a Padova, sulla speranza
che lä ool beneficio di quell'aria salubre, e coll'assistenza de' Medici Pado-
vani, avrebbe agevolmente l'intera sanitä riacquistata.

La cosa perö andö altrimenti, che e' non pensava; poiche poco dopo
ohe a Padova fu giunto, fini di vivere a' 14 d'agosto del medesimo anno
1591. (1) Lasciö nel suo testamento di essere senza alcuna pompa sepolto:
il che fu eseguito, nonostante che al suo- merito fosse ogni onore dovuto.
Ebbe egli moglie, e tre figliuoli gli soprawissero, Antonio, Pietro, e Taddeo,
di due de' quali ragioneremo di poi. Ma non rneno illustri suoi frutti furono
l'Opere, ch'egli puhblicö alia luce. Queste sono:

(1) Rairian.0 di Gmarinio Antonio Rioooiboni De Gymmais. Paibawim. (lib. 2. cap. 5 ©t ilib. 3.

cap. 6. Paolo Fieher in Theaifcr. Viivar. Eradiit. Glar. Tom. Poßiter.
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I. De Romanorum, et Venetorum Magistratum inter se comparatione,
ad Legem primam Cap. Pandectarum. De Officio eius, cui mandata est
Jurisdictio, et in Superiora Magistratibus Capita. Patavii 1573. in 4.

II. In Feudorum usus Praeludia methodice diligenterque conscripla.
Sita impressa quest'Opera nel Tomo X, dell'Opera intitoiaita Tmctatus
Universi Juris, nella P. J. fol. 97. dell'edizione di Venezia del 1584. in fol.
(Vol. Ill, pag. 442 sog.).

PISONE SOACIA PIETRO.

Naequo Pietro del soprallodato Guarino, e fu Uomo pea- virtü, e per
dottrina non indegno del Padre. L'anno 1589. a' 22. di Maggio fu perö egli
da' Presideiniti di Salerno, mediante Giov. Angelo Papio, Referendarm del-
l'iuna, e deill'altra Sognatura nel Pontificate di Sisto V, eletto a interpretar di
mattina il Giure Civile Qrdinario: e tale era il concetto, che di Lui, ne «senzia

ragione formato avevano, che gli costituirono per mereede di primo tratto
300 Soudi d'oro. Essendosi poi egli nel 1591 amimalato, gli fu uopo ahbamdonar
quella Cattedra. Ghiese perö a' Presidenti licenza, ma gli fu da prima ne-
gata: ne dopo moltissime instanze pote impetnarla, che a condizione, che
restituito alia pristina sainita, isarehbe imtmantinenti alia sua Gattedra, ri-
tornato. Ma la lunga malattia, che il travagliö, gl'impedi il suo buon volere.
Perciö fu necessario a' Salernitani di sostituir nel suo luogo altro Maestro.
L'anno poi 1593, avendo amai a sofficienza riouperale le forze, invitato fu
per Lettere da Gallo celebratissimo Giureconsulto, in daita de' 2 di Settembre,
a dichiarare il Giure Civile O-rdinario Matutino nella Universitä di Messina,
cotllo Sitipendio di quattrocento Scudi d'oro di prima condotta. Ma il poco
fidairsi di sua isanitä il ritirö da si onorevole offerta.

Intanto temendo egli, e i suoi fratelli, Antonio e Taddeo, che questa
lontananza dalla lor patria, non potesse esser loro di pregiudizio, si adope-
rarono tuttetre congiuntamente, mediante i loro Amici, per ottenere de
Grigioni, che allora nella Valtellina signoreggiavamo, il passar, non ostante
la loro alleamza per Naturali della Rezia, e come abitatori di Soacia: e atteso
il loro merito, e il merito del lloro Padre, n'ebbero infatti benignamente
questo favorevole rescritlo, ch'io qui dalla latina fiavella recherö fedelmente
alia nostra italiana:

Noi Oratori dell'Eccelsa Repubblica Retica, facciamo indubitata fede,
che, essendo appo noi manifesto, come da Scritture, e da Monumenti de'
nostri Maggiori consta, per le vittorie de' Romani riportate ne' nostri paesi,
per le incursioni, e vicende del Romano Imperio, quasi tutta la Nobiltä
Romana, essersi qui salva ridotta, e qui in oggi felicissimamente vivere con-
tenta di si buon esito, e de' nomi, e delle insegne de' suoi antecessori ciascuna
prosapia in ogni luogo gloriosissima dimostrarsi; e trovandosi una d\i queste
esser la Famiglia de Pisoni, la quale in Soacia aveva giä la sua abitazion
collocata, di molti Uomini insigni e d'onori chiara:, e la quale per occasion
degli studi, in Padova ha posto casa, ed ivi per gran nome risplende, poichc
in niun tempo il consorzio di questa Famiglia, e di Uomini cosi illustri si
dee dimenticare: perciö cosi desiderando i chiarissimi Uomini di tal
Famiglia, Pietro, e Taddeo, dottori dell'una e dell'altra Legge, e Antonio loro
fratello, figliolo del chiarissimo, e di gran nome Giureconsulto Guarino
Pisone, cognominato Soacia, noi volentieri, concediamo, decretiamo, e sta-
biliamo, che non ostante qualunque prescrizione di tempo, che intorno al
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Domicilio ci abbia in nostra Provincia, per queste abitatori, e per lor di-
scendenti, possano eglino in ogni tempo godere de' privilegi, e delle immu-
nitä, delle quali godono, e godere possano l'altre Famiglie, e Prosapie del
numero, ed ordine de' Signori, e Nobili di quest'Eccelsa Repubblica Retica.
In jede di che diamo la presente Lettera col nostro sigillo munita Di Coira
nella Rezia Superiore a' 10 di Luglio del 1594.

Paolo Floreno, Presidente della Repubblica Retica.
Giaco.tno Montalta, Secretario della Repubblica Retica (1).

(Vol. Ill, pg. 444 sg.)

PISONE SOAGIA TADDEO.
Fu quesli figliuol pur degno del giä celebrato Guarino, sulle cui vestigia

cajnminando, sotto la disciplina del Padre istesso, a tal grado di dot Irina
pervenne, che fu dal Senato Veneziano eletto nel 1592 a interpretar di
mattixia nel terzo luogo il Giure Ganonieo. Diede egli perö in tall tempo
alle Stampe le seguenti Opere:

I. De Sponsalibus el Matrimonio in Caput Decimum Libri Primi Insli-
tutionum Justiniani Commentarius.

II. Commentarii in omnes Institutionum libros (2). (Vol. Ill pg. 446).

IV.

Un bregagMotto,
limosiniero del re di Francia.

SALIGI FEDERIGO,

figliuol di Giovanni, giä di altro Federigo, che fu di Rodolfo, e di Eva Pianla,
aveva giä fanciullo succiato col latte l'eresia da' suoi genitori, quando per-
venuto sul fiore degli anni, e portatoisi in Francia, colä a' 2 di Aprile del
1574 abjuro i ,suoi errori, e si fece Gattolico. Divenuto cajro a quel Monarca
per le sue belle qualitä, e dottrina, il creö egli suo Limosiniero. e Priore
Gommendatario di Sant Sauret. Era egli dottore dell'una e dell'ajtra Legge,
e amante della pietä per modo, che la sua> vita era agli altri d'esernpio. Mori
a' 24 di Aprile del 1616. (Vol. Ill, pg. 319).

(1) Painla di Pietro Rwooboni, Lib. 2. Cajp. 5.

(2) Parte, di Taidcleo ii Riwoobkmii, Lib. 3 e Lib. 2, Caip. 5.
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