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REMO BORNATICO

Antonio Molina e la sua opera

IL CASATO DEI MOLINA DI BUSENO,

come si rileva dalla costruzione di un
semplice albero genealogico, risale a:

1. Domenico, del secolo XV, il cui
figlio

2. Toneto mori nel 1513. Di costui so-
no notii due figli:
Giovanni, notaio nel 1532 e landa-
mano nel 1547, e

3. Bartolomeo, landamano dal 1550
al 1570.

4. Antonio, figlio di Bartolomeo,
notaio e cancelliere, podestä di Trao-
na nel 1565.

5. Orazio, di Antonio, landamano nel
1571, notaio nel 1581, podestä di
Traona nel 1601. Fervido sosteni-
toredei Francesi. Incolpato di aver
amministrato poco coscienziosa-
mente in Valtellina, fu multato dal
Tribunale penale di Coira nel 1603.

6. Antonio, di Orazio, il piii famoso
del casato, appunto quello di cui
ci occupiamo.

Quattro fratelli di lui figurano pure
nelle cronache principali delle Tre
Leghe.

Giacomo, assurto al grado di tenente-
colonnello, nel 1636 solle-

citö, a Parigi, il pagamento del soldo
promesso alle truppe grigionesi a di-
sposizione della Francia. Nel 1637,

scacciati i Francesi, occupö il castel-
10 di Sondrio. Protesto contro la rati-
fica del Capitolato di Milano (1639).
Mori nel 1641 durante I'assalto al ca-
stello di Demonte (Piemonte). II ma-
resciallo di campo Uiisse de Salis-
Marschlins, suo suocero, scrisse di
lui: « Era in vero Gentilhuomo che
possedeva bellis.me qualitä, se Dio
11 havesse concesso vita piii longa,
poteva sperare di avanzarsi in hono-
re e facultä.»

Lazzaro (t 1641), capitano, pure mor-
to in seguito alle ferite ri-

portate a Demonte, e ricordato da
Ulisse de Salis con le parole « uno dei
piü cari amici ch'io havesse». Di am-
bedue il maresciallo e cronista pre-
cisa: « bravi e valorosi soldati da
me pianti amaram.te.» 1)

Gaspare {* 1595, f 1645), dottore in

giurisprudenza, cooperö dal
1615 al 1618 con il landamano' della
Calanca Giovanni Antonio Gioiero
contro la stipulazione di un'alleanza
delle Tre Leghe con Venezia. Nel
1620 era landamano, nel 1621 si tro-
vava fra i capi deN'insurrezione moe-
sana, nel 1623 fu delegato presso i

Cantoni cattolici. Nel 1626 era capitano

e fu designato, assieme al colon-
nello Giovanni Guler, delegato per
una missione a Venezia, poi disdetta.

1) Memorie, p. 421 e 431.
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Giovan Battista era anche ufficiale
(probabilmente capitano),

come attesta Ulisse de Salis.2)
Parente di questi, forse cugino, dove-
va essere Bartolomeo Molina, ferito
durante la presa di Chiavenna nel
1625.3)

II nostro Antonio ebbe tre figlie, le
quali vendettero la tenuta di Salenegg
a Maienfeld (di questa e del la casa
di Coira si riparlerä) a Hans Luzi de
Moos, detto Gulgelberg. Una delle
figlie, Emilia, sposata Schauenstein,
fece restaurare I'altare donato dai
Molina nella chiesa di Santa Maria
e ricompero la casa a Coira, ma «es-
sendo cattolica» dovette cederla alle
Corporazioni urbane, che fecero uso
del diritto di prelazione.4)
Verso la fine del XVII secolo- un Molina

mori nel castello di Aspermont
a Jenins.5) Dal XVIII secolo i Molina
scompaiono dai Grigioni. Ce ne so-
no ancora nel Ticino.

STUDI E MATRIMONIO DEL NOSTRO
ANTONIO

Antonio Molina, nato intorno al 1580
a Santa Maria di Calanca, ricevette
una buona istruzione. Dove Certa-
mente in famiglia, probabilmente
presso sacerdoti, forse in istituti.
Del marzo 1608 e la sua pubblicazio-
ne di 22 pagine in quarto: «Treuherzige

Vermahnung... »,6) vale a dire
«Cordiale esortazione alle lodevoli
Tre Leghe della pubblica terra retica,
affinche depongano la nociva discor-
dia... », stampata senza indicazioni ti-
pografiche. Nel frontispizio si legge
che I'opuscoletto fu scritto e stampa-
to dapprima in italiano, poi tradotto

in tedesco dal Molina stesso, per a-
mor di patria come dice lui, e quale
dimostrazione che padroneggiava le
due lingue e le faccende statali interne,

aggiungiamo noi. Con un perioda-
re lungo e ampolloso proprio del
tempo, I'autore da saggio cittadino,
quasi da buon predicatore politico,
ammonisce le Tre Leghe a bandire
le discordie, sempre distruttive, e a

promuovere la concordia costruttiva.

2) Memorie, p. 325, 347 e sg. II Lavizari (I,
236) e il Quadrio (II, 98) si sbagliano, rite-
nendo che il Tribunale penale di Thusis abbia
condannato un presunto fratello di Antonio
Molina di nome Giovanni Paolo. Si tratta in-
vece di Johann Paul (Pol), altro interprete
ufficiale. II protocollo recita ; « Wegen der
Herren Dolmetscher Antonio Molina und
Johann Paul... » Cfr. Strafgerichts - Protokolle
Thusis 1618 und Malans 1621, p. 103, Staatsarchiv

GR, AB IV/5, Nr. 13.
3) SPRECHER, op. cit. Gaspare e menzionato
piü volte nella I e nella II parte; Bartolomeo:

I, 503.
Riteniamo che i Molina abbiano dato il nome
a quella frazione del comune di Buseno o vi-
ceversa. Essi non hanno nulla a che vedere
con i Molina spagnoli, di cui ricordiamo:
— Luis de Molina, * 1535, f 1600, brillante

professore di filosofia e di teologia, la cui
opera piü discussa e piü famosa e: U ac-
cordo del libero arbitrio coi doni della gra-
zia (Lisbona 1588, Anversa 1595)

— Tirso de Molina, che e perö lo pseudonimo
di Frat Gabriel Tellez (* 1584, f 1648), pro-
clamatore dell' eguaglianza degli uomini,
teologo, narratore e drammaturgo, « eccel-
lente Creatore di caratteri individuali ».

4) S1MONET, p. 75-76; F. JECKLIN;
Materialien... I. Teil, S. 450 u. 452.
CAMPELL, p. 162, nota 1 del Mohr.
5) II cronista SERERHARD riporta la notizia
riferitagli dal decano MOOS, con l'aggiunta
che il Molina sia stato trovato morto davanti
al letto, con il collo torto e il viso nerastro,
per cui nessuno non volle piü abitare il
castello, che ando in rovina. (P. 205)
6) « Treuherzige Vermahnung an die drey
löblichen Bündte gemeinen Rhetierlandts: Darinn
sie zu hinlegung unwendiger Uneinigkeit....
Erstlich in Italienisch an tag geben: an jetzo
aber umb mehr nutzes seines geliebten Vatter-
lands willen / auch in das Teutsch gebracht.»
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Nel 1609 il Molina si trova a Parigi,
dove « passa la vita lodevolmente alle

scuole superiori.»7) II re di Francia
gli aveva concesso una borsa di studio,

in ricompensa dei servizi presta-
tigli da Orazio Molina e in attesa che
almeno altrettanti glieli rendesse
Antonio. Presumibilmente quel soggior-
no accademico nella capitale fran-
cese durö piü d'un anno. Perö, stände

al Rott, gia nel 1610 il Molina a-
vrebbe assunto la carica — mantenu-
ta ininterrottamente fino al 1624 e poi
ripresa dal 1627 al 1636 — di segre-
tario-interprete presso rambasciata
francese nelle Tre Leghe.
Nel 1613/1614 Antonio, sulle orme del
nonno e del padre, fu podestä di
Traona. Nel 1614/15 fu incaricato di
affari del re di Francia. Forse con
I'intenzione di poter piü facilmente
fungere da segretario delle Tre
Leghe, quando si sarebbe presentata
I'occasione, e certamente in previsio-
ne del suo matrimonio, acquistö la
cittadinanza di Coira.
Infatti II 21 gennaio 1616 il Molina
sposö Violante, figlia di Vespasiano
de Salis-Aspermoot (Jenins), che gli
portö in dote il valore di 22'500 fiorini
a Coira, piü casa e fondi a Jenins,
metä del castello d'Aspermont con
bosco, fondi e stalle, ma alle condi-
zioni:

— di pubblico sposalizio in chiesa e

con rito protestante;
— d'un dono di nozze di 500 corone;
— del trasferimento a Coira di tutto

il suo avere e dei beni « ereditati
e ovunque conquistati »;

— di dimora stabile e continua a Coi¬
ra o «comunque al beneplacito

del Signor Vicario Vespasiano»
— cioe del suocero

SENTENZE CONTRASTANTI —
CARRIERA MILITARE

Nel 1618 il Tribunale criminale di Thu-
sis condannö il Molina a una multa
di mille corone e al bando per quat-
tro anni dalle Tre Leghe. Assieme ai

principalI condannati sopravissuti, il
Nostro tentö la difesa e rivincita, me-
diante sommosse popolari. Infatti e-
gli e il capopolo della Calanca
Giovanni Antonio Gioiero (cavaliere pon-
tificio) fomentavano la popolazione
moesana.
Anche per influsso degli esiliati si ebbe

la costituzione del Tribunale pe-
nale di Coira, che annullö parzial-
mente o totalmente il maggior nume-
ro delle sentenze emanate da quello
di Thusis dell'anno precedente. Ma
non condivise queste opinioni il
Tribunale penale di Davos (1619-1620),
che rivide in ultima istanza i processi
di Thusis e pronunciö nuovi verdetti.
Esso negö il salvacondotto al Molina,
assicurandogli tuttavia l'immunitä,
qualora avesse assassinato Rodolfo
o Pompeo Planta I

Di conseguenza il Molina e il Gioiero
si trovavano nella necessitä di « ri-
conquistare beni e patria». Essi tra-
marono per ottenere aiuti dall'estero,
cioe dai Cantoni cattolici e dalla Spa-
gna. Mentre il Gioiero si mise nuova-
mente alia testa degli insorti, il Molina

si recö daM'ambasciatore spagno-
lo a Lucerna e poi in Francia, dove

7) Abschiede 1600-1625, p. 162 (21/7/1609),
pubblicati in Bündner Monatsblatt 1925, p. 84.
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riprese il suo posto d'interprete. Gra-
ziato dalle Tre Leghe, rimpatriö nello
autunno del 1620. Nel 1622 partecipö,
per la Francia, alia Convenzione di
Lindau, indi alia Dieta delle Tre
Leghe, a Coira, dove propose invano lo
scioglimento del patto teste menzio-
nato. Dal 1624 al 1627 fu nuovamen-
te incaricato d'affari, a Coira, della
corte francese.
Nel 1624 le Tre Leghe mobilitarono
tre reggimenti. Quello della Lega Gri-
gia era al comando del colonnello
Rodolfo de Schauenstein. Antonio
Molina stava ai suoi ordini- con il

grado di tenente colonnello. Si vede
che, grazie alia sua cultura e alle sue
mansioni e conoscenze, il Nostro
aveva fatto camera militare senza
formazione specifica e prestando ben
poco servizio.

IL CAVALIERE BLASONATO

Nel giugno del 1626, avendo deposto
il comando il colonnello Rodolfo de
Schauenstein, il Molina fu promosso
colonnello e comandante di reggi-
mento.8) Nel 1627/28, insieme con i

camerati Giovanni Guler e lo Scha-
uenstein, fu delegato a Parigi, dove
oltre alle faccende della patria non
dimenticö i propri interessi e le pro-
prie ambizioni.
Infatti il 2 aprile 1628 fu creato ca-
valiere dell' « Accolade de S. George

ä S. Louis », con il diritto di porre
tre gigli d'oro nel suo stemma. In
piCi ebbe dal sovrano stesso il pre-
sente di una bellissima spada, d'una
croce d'oro e d'una medaglia d'oro,
nonche il solito abbraccio fraterno.
Titoli e doni in riconoscimento delle

sue lodevoli prestazioni quale inter-
prete e quale ufficiale.
Rimpatriato dopo 18 mesi, insieme
con il ragguaglio politico - diplomatic

presentö un con-to di 8000 fiorini
per spese di viaggio e soggiorno e
un altro di 2000 fiorini quale risarci-
mento dei danni avuti a case e po-
deri durante la sua assenza.

L'ASTUTO DIPLOMATICO

Secondo il Rott, dal 1628 al 1633 il

Nostro, ora colonnello, avrebbe co-
mandato un reggimento grigionese
in Francia.
Heinrich Kraneck opina che nel 1629
il Molina sia stato delegato alia con-
ferenza di Innsbruck tra le Tre Leghe
e I'Austria.9) Riteniamo che ciö non
corrisponda al vero, anzitutto per il
motivo che allora il Molina era noto-
riamente assai francöfilo, inoltre per-
che i maggiorenti- grigionesi non ave-
vano ancora dimenticato il conto sa-
lato presentato dal neocavaliere I'an-
no prima.
Nel biennio 1630/31 il Molina fu ba-
livo di Maienfeld (»Landvogt»); negli
anni 1626, 1634, 1636 e 1645 rappre-
sentö e difese i Calanchini con-tro Ro-
veredo e San Vittore nella vertenza
concernente I'alpe di Mem(o). Forse
rappresentö la Calanca anche alia
Dieta delle Tre Leghe.
Prescindendo dal torno di tempo che
va dalla condanna infli-ttagli dal
Tribunale di Thusis al condono della
pena (1618-1620), il Molina fino al
1635 fu contrario alia politica del par-

8) SPRECHER, I, 538.
9) Op. cit. II Kraneck asserisce tante cose ine-
satte e qualcuna falsa.
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tito spagnolo-austriaco. Tant'e vero,
che nel 1633 il governo francese I'in-
caricö d'una missione speciale nella
Confederazione elvetica. Ma gli even-
ti mutavano e con essi le idee del
Nostro e di altri. Dal 1635 al 1637 il
Molina comandö un reggimento del-
le Tre Leghe. Nel 1636 gli ufficiali
grigionesi si accingevano ad abban-
donare il servizio delta Francia, che
non versava il soldo promesso. Per
loro parlö il Molina, attirandosi le ire
dei Francesi. Stando alio Haffter,10)
I'opposizione alia Francia fu prepa-
rata e guidata soprattutto dall'
Jenatsch e dal Molina. Tuttavia nel 1637
il Molina non figurava tra i cospirato-
ri del la Lega Catenaria («Kettenbund

»), costituita per scacciare i

Francesi dal paese « dominante » e
da quello « suddito ». Perb egli man-
tenne le migliori relazioni con gli altri

comandanti e con le autoritä ci-
vili. L'abilissimo diplomatico, incerto
dell'esito del la campagna, non vole-
va guastarsi con nessuna delle due
parti. Iniziata I'azione di scacciata
dei Francesi, senza eccepire il Molina

accettö I'incarico di sorvegliare
le vie di Val Sessame. Tutto riuscl
come previsto: i Francesi dovettero
abbandonare le Tre Leghe, Valtellina
e Valchiavenna.
PiCi tardi le truppe grigionesi furono
ridotte. II Molina e altri colonnelli an-
ziani rinunciarono al servizio militare.
Tuttavia, come asseri il Raneck e come

tentö di documentare il Rott, nel
1637 la Spagna incaricö il Molina di
arruolare un reggimento grigionese,
da unire alle compagnie tranche che
servivano in Lombardia. Cos! avven-
ne che mentre il Molina arruolava
soldati al soldo dei Lombardo-Spa-

gnoli, il col. Guler ne reclutava per
la Francia e si dichiarava deciso a

impedire al suo illustre camerata di
raggiungere Milano alia testa dei
contingent arruolati a spese dell'Escu-
rial.
Nel dicembre 1638 le compagnie al
servizio di Milano (600 uomi-ni, proba-
bilmente ai comandi del Molina)
furono richiamate per proteggere i

passi retici. Ma giä nell'aprile dell'an-
no seguente furono rinviate nel Milanese

e altri 200 militl furono arruolati
per il servizio degli Spagnoli. Ben
presto perö i Grigioni riesaminarono
I'eventuale ritiro di questa truppa e
l'eventualitä di chiudere i passi- a e-
serciti stranieri. II problema riaffac-
ciö a piü riprese.
Nella primavera del 1641 il Molina si

preparava ad occupare la Luziensteig,
alio scopo di mantenere libera quel-
la strada. Alia fine d'aprile riparti per
la Lombardia. Allora i Grigioni ritira-
rono dalla Luziensteig la guarnigione
«sospetta» (perche giä agli ordini
del Molina), sostituendola con un di-
staccamento piü fidato.
Nel maggio del 1641 il col. Guler
arruolava nuovamente soldati per il re
di Francia. Le Tre Leghe gl'intimaro-
no di sospendere tale arruolamento,
caso contrario I' avrebbero punito.
Contemporaneamente protestarono
presso il re di Spagna, che faceva
reclutare dei Grigionssi, ledendo co-
si il capitolato vigente (del 1639). Nel
febbraio - marzo del 1642, temendo
un'eventuale invasione da parte dei
Veneziani, le Tre Leghe ordinarono
la mobilitazione di 4'500 uomnini (1500

per Lega). L'ambasciatore Molina, re-

!0) Op. cit. p. 285.
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sidente a Milano, fu incaricato d'in-
formarne il governatore di quel du-
cato. I presunti o reali- pericoli di pas-
saggio di truppe straniere si prolun-
garono almeno fino al 1644, ma — a

quanto ci Consta — non incisero piü
sulla vita del nostro protagonista.1(,a)

LA COLLANA D' ORO

Nel maggio del 1637 il Nostro fu in-
viato dal governatore spagnolo a
Milano, per preparare le trattative in
merito alia questione valteliinese-val-
chiavennasca. Altri delegati grigio-
nesi giunsero dopo a Milano, indi ad
Asti, dove fu conclusa la convenzio-
ne che prese quel nome. II Molina
gradi la collana d'oro regalatagli dal
governatore di Milano, mentre Giorgio

Jenatsch e Giovanni Guler non
I'accettarono. Ma questa fu I'unica
onorificenza che egli ebbe dalla Spa-
gna. Evidentemente soddisfatto dello
andamento del le faccende statali e
personali, il delegato grigionitaliano
prolungö il soggiorno a Milano,11) come

abbiamo gia visto.

IL FIERO CASTELLANO

Fino al 1629 il Molina abitö nella sua
casa « Zum wilden Mann » in piazza
San Martino a Coira. Allora, avendo
la moglie ereditato Salenegg (il
padre di lei era morto I'anno prima), la
famiglia si trasferi in quel castello.
Piü tardi (1640) il Nostro fece dipin-
gere glI stemmi delle Tre Leghe e
di 40 famiglie nobili nel salone, ac-
compagnandovi il proprio ritratto,
che lo riflette volitivo, fiero e investi-

gatore. Del suo periodo di «otium
cum dignitate» si sa soltanto che nel
1645 fu esecutore testamentario del
fratello Gaspare.12)
Antonio de Molina morl nel 1650 nel
castello di Salenegg e fu sepolto,
con tutti gli onori, nel cimitero di
Maienfeld.

REALTA' E LEGGENDA

II Nostro fu un uomo intelligente e
arrivista, abbastanza istruito e abi-
lissimo, talche qualcuno lo defini
« anguilloso >». Ciö e dimostrato dalla
sua opera d' interprete (lo fu per 24

anni), di politico-diplomatico, di cro-
nista-storiografo.
La sua lingua materna era I'italiano
(a quei tempi la piü importante nelle
Tre Leghe), poi egli sapeva il tedesco
e il francese e discretamente lo
spagnolo, come testimoniava la sua li-
breria personale. Conosceva dunque
I'educazione e le lingue necessarie
per poter spadroneggiare nel raggio
d'azione e di relazioni delle Tre
Leghe durante il periodo dei Torbidi
grigioni. Se I'altro grande Calan-
chino, I' adamantino cavalier G. A.

Gioiero, mosso sempre dagli stessi
ideali, aveva tentato di dominare gli
avvenimenti, I'ambizioso e opportuni-
stico Antonio Molina cercö costan-
temente di adagiarsi agli eventi, per
trarne tutti i profitti sociali e finan-

10») ROTT, op. cit., vol. V p. 361, 455, 459-
460, 462-463, 470-471.
JECKLIN, op. cit., regesti di quegli anni, in
modo particolare n. 1658, 1659, 1667.
11) Haffter, op. cit., p. 326 e nota 1, 332-33.
12) SIMONET, p. 73, che ha consultato il do-
cumento nelT Archivio comunale di Buseno.
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ziari possibili per se e rispettivamen-
te tutti i vantaggi per la patria. A di-
mostrare la prima asserzione basta
il fatto deiraccettazione di « patti nu-
ziali » che lo umiliano, ma che gli ga-
rantiscono una posizione sociale ed
economica di primo grado. E questo
si osserva, ben inteso, prescindendo
dalla faccenda del matrimonio prote-
stante e dall' abbandono della con-
fessione avita, cid che lasciava com-
pletamente indifferente quel libero
pensatore. Assumendo incarichi, il

nostro si preoccupava sempre della
sicurezza personale (sebbene non
mancasse di coraggio), delia fama e
de!la buona rimunerazione. Premessa
una dettagliata e convincente moti-
vazione, presentava conti pepati a
chi gli aveva affidato gli incarichi.

Ulisse de Salis-Marschlins riferisce
dei « pessimi offitii » che, per ambi-
zione e invidia, gli resero alcuni mag-
giorenti, tra i quali anche dei parenti
e « massime il Molina ». Riferendosi
alia propria presentazione al re di
Francia, che voleva affidargli una
compagnia del reggimento della guar-
dia svizzera, il Salis annota: « es-
sendo io nuovo e non conosciuto,
pregai il Molina d'introdurmi appres-
so di lui, il che fece volontieri...». Poi,
trovatisi i due in presenza del mare-
sciallo d'Estre, il Molina abusö del-
l'occasione per chiedere una compagnia

anche per se. Richiamato sol-
tanto il Salis, il maresciallo gli disse:
« Monsieur de Salis, je vous prie,
quand vous me viendrez voir, que ce
ne soit pas en compagnie de Molina,
c'est un hableur et qui n'est pas de
vos amis.» 13)

Dal che si puö dedurre che il troppo

astuto diplomatico non riusciva a
convinces tutti. Qualcuno lo giudicava
falso, smargiasso e millantatore. D'al-
tro canto sono indubbie le sue qualitä
di personalitä rappresentativa, d'in-
terprete e di diplomatico capace di

esporre e di difendere le questioni
con argomenti persuasivi e in « otti-
ma forma ».

Per tradizione familiäre e per i favori
avuti dalla Francia, il Nostro si sen-
tiva legato al partito francöfilo. L'in-
flusso della forte personalitä del
cavalier Gioiero e il contraccolpo della
condanna del tribunale di Thusis lo
spinsero si tra i capi del partito ispa-
nöfilo, ma soitanto temporaneamente
e senza che egli dimenticasse la sua
solita prudenza. Infatti, come si e vi-
sto, nei momenti cruciali lui aveva
giä ripreso il suo posto d'interprete,
lontano dai Torbidi grigioni. Piü tar-
di egli condivise pienamente i!I piano

di scacciare i Francesi e collabo-
rö con il partito spagnoleggiante, ma
non figurö tra i congiurati. Sta di fatto

che il Molina volle sempre evitare
d'inimicarsi qualcuno e che per am-
bizione e interessi non avrebbe avuto
grandi scrupoli a voltare bandiera.
In fondo, perö, si sentiva simpatiz-
zante della Francia ed era abbastan-
za riconoscente a coloro che lo aiu-
tavano e lo favorivano. Avversari po-
litici o personali, e soprattutto Francesi,

lo dissero ingiustamente «tra-
ditore». Fu un opportunistico figlio
del suo tempo e un seguace di Giorgio

Jenatsch. In ogni caso non fu un
«traditore della patria». Come fa
presumes la sua personalitä di abile di-

13) Memorie, p. 254, 255-256.
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plomatico e come testimoniano cir-
costanze concrete (p. es. i danni ar-
recatigli), il Nostro non fu popolare.

Lo conferma anche la leggenda.
Verso la fine della vita il Molina, sof-
ferente di podagra, godeva la compa-
gnia d'una scimmietta, brutta e catti-
va. Si racconta che un giorno, men-
tre egli contava il denaro portatogli
da un affittuario, sia caduto al suolo,
gridando « inferno... fiamme » e poi
sia spirato. Ebbene, due uomini ve-
gliavano nella stanza attigua al salo-
ne, trasformato in camera ardente. A
mezzanotte sentirono I'abituale fi-
schio del cavaliere. Atterriti, i due
spiarono dalla porta e videro il mor-
to che stava alzandosi, mentre senti-
vano il portone aprirsi e una carrozza
avvicinarsi. E il defunto se ne andö.
Tuttavia il funerale ebbe luogo egual-
mente il giorno dopo. Mentre il cor-
teo fünebre si snodava dal portone
della nobile residenza, a una finestra
del castello apparve la spettrale figu-
ra del castellano, che sarcasticamen-
te chiese ai portatori se la bara fosse
pesante
(Un'altra versione vuole che parenti
del Molina — tutti cattolici — abbia-
no asportato il di iui corpo per farlo
seppellire con rito cattolico; che la
bara deposta nel camposanto di Mar
ienfeld abbia contenuto un po' di
sabbia e qualche sasso.)
PiCi tardi, nel cimitero di Maienfeld,
il defunto Molina sarebbe comparso
al fittaioio per consegnargli la quie-
tanza del denaro ricevuto prima di
morire. Avrebbe aggiunto, che la
scimmia aveva nascosto la borsa nel-
lo sgabuzzino della torre. Cola, infatti,
I'avrebbero trovata gli eredi del No¬

stro, che da allora avrebbero trattato
piü umanamente gli affittuari.14)

L' « HISTOIRE DE LA VALTELINE »

E OPERA DEL MOLINA?

Nel 1631 apparve un volume in ottavo
di (538 + 30) 568 pagine, anönimo,
intitolato: — La Valteline, / ou / me-
moires, / discours, traictez, et Actes
des Negotations sur le sujet des troubles

& guerres survenues en la
Valteline & au pays des Grisons, depuis
I'invasion & usurpation de la dite
Valteline en I'an 1620 jusques en I'an
1629, que les principaux passages &

lieux de tout le pays des Grisons ont
este derechef pris par les troupes de
I' Empereur. —
— Recueil tres-utile & necessaire en
ce temps ä tous bons Patriotes. —

In tutti gli esemplari noti il luogo di
stampa e I'editore o tipografo sono
cancellati con inchiostro tipografico,
talche si puö leggere soltanto I'anno
1631 in cifre romane. Comunque, la
marca editoriale e la vignetta iniziale,
con il motto * Poco a poco *, ci indi-
cano chiaramente il padrone tipografo:

Philippe Albert di Ginevra.
Chi e P anönimo auto re Indubbia-
mente Antonio Molina, che da un lato
non manca di mettersi in mostra e

dall'altro e preoccupato di non com-
promettersi mentre I' alleanza delle
Tre Leghe con la Francia comincia
a farsi precaria. Per questa ragione
I'editore fu indotto a sopprimere
anche il proprio nome e il luogo di stam-

14) Volkstümliches aus Graubünden, p. 58-59
e 148-151.
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pa, che essendo quello della « Roma
protestante» urtava gl'interessati cat-
tolici delle Tre Leghe, della Valtellina
e Valchiavenna, come pure quelli
della Spagna e dell'Austria.

D'altro canto, pensando al carattere
ambizioso e un tantino presuntuoso
del Molina, si e indotti a ritenere che
egli avesse voluto un'edizione abba-
stanza copiosa. Non riuscendo a
smerciarla, autore e editore ricorsero
al noto trucco di cambiare semplice-
mente il frontespizio, cioe il titolo e
i dati tipografici, per rilanciare M libro
come una nuova pubblicazione. (L'al-
tra possibilita, che la prima edizione
sia stata ridotta e presto esaurita e
che quindi I'anno seguente si sia pub-
blicata una seconda edizione con il

titolo * Histoire de la Valteline * va
scartata gia per motivi tipografici.)

A giustificazio'ne dell'opera asserisce
che la Valtellina fu la causa dei Tor-
bidi grigioni e ch' essa e scambia-
ta da stranieri con le Tre Leghe, di
cui — grazia dell'autore — « e una
bellissima e degna parte del paese
soggetto al Principe Grigione»,
essendo « una delle piü piacevoli e
deliziöse valli che occhi umani possano
vedere in Europa ». (P. 3-4)
Dunque, del 1632 e I' «Histoire de la
Valteline», apparsa a Gi'nevra da
Philippe Albert, volume identico in tutto
e per tutto a « La Valteline...» ecce-
zion fatta appunto per il frontespizio,
in cui oltre a mutare il titolo si elimi-
nö I'aggiunta e si misero le indicazio-
ni tipografiche. L' Haller accenna
bensi a due ulteriori edizioni, risp. del
1634 e del 1635, ma nessuna testimo-
nianza conferma questa asserzione.15)

Se con il trucco del nuovo titolo il

libro sia risultato piu vendi'bile, non e
piü constatabile, ora. Probabilmen-
te, a causa dei disordini politici, che
non lasciavano tregua, il successo
della pubblicazione fu modesto. Sem-
bra dimostrarlo il fatto, che buona
parte dei futuri cronisti storiografi e

bibliografi ignorano I'autore e nem-
meno si preoccupano di identificarlo.
II Quadrio16) lo dice anonimo, giudi-
ca Lopera di poco pregio e ne scrive
con un certo disprezzo. G.E. de Haller

17) deve essere stato il primo ad
occuparsi seriamente della paternita
di quell'opera, che con argomenti va-
lidi fini per attribuire al Molina. La

prova essenziale e che alcuni brani
deN'opera — anzitutto documenti —
furono pubblicati tra il 1620 e il 1628
in « Mercur Franpois » a Parigi. Perti-
nente e anche l'osservazione che di
certi documenti soltanto il Molina po-
teva disporre in quel torno di tempo.
Infatti il Nostra, citando o riportando
documenti pubblici autentici, come:
trattati di pace, memoriali, proposte,
dichiarazioni, discorsi, lettere, ecc.,
perora i diritti delle Tre Leghe su
Valtellina e Valchiavenna (rifacendosi alia

discussa donazione di Mastino
Visconti), accenna alio scoscendimento
di Piuro, riferisce sugli avvenimenti
politici nel « paese dominante » e nei
baliaggi dal 1620 al 1629, biasimando
la Rivoluzione valtellinese e i suoi
strascichi. (P. 126-208) Crudelmente

15) Ringrazio i colleghi P. Chaix e A. Lökkös
di Ginevra di aver pure esaminato, con risultato

negativo, I' eventualitä di altre edizioni.
16) Op. cit., II. 101.
17) Vol. V, n. 814, Conradin Mohr lo annota,
Fortunato Sprecher accenna all'opera (1, 435,
nota 49).
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ingiusto e nel suo giudizio sull'arci-
prete Nicolö Rusca. Comunque mal-
grado le constatazioni dello Haller, il
Lessico storico-biografico del la Sviz-
zera non menziona questa pubblica-
zione di Antonio Molina. (Cfr. vol. V,
p. 129-130).
Quali altre prove che lo scritto appar-
tiene al Molina aggiungiamo la buona
conoscenza del la lingua francese e
soprattutto la pubblicazione integrale
del « brevetto » di cavaliere « ä notre
eher & bien-aime le Sieur Anthoine
de Molina » — « Lettres de Chevalle-
rie de rAccollade, et addition de trois
fleurs de lis d'or aux armoires », con
relativo annuncio, cerimonia e rin-
graziamento.18)

Certo, le argomentazioni, i sentimenti
e lo stile non sono piü quelli dell'o-
puscolo esordiente. Le tristi rimem-
branze personali della condanna in-
flittagli dal Tribunale di Thusis e del-
le note conseguenze sono (voluta-
mente) dimenticate. II fedele e sag-
gio concittadino amante della concor-
dia e diventato un fiero e fervido pa-
triota, abile diplomatico e ufficiale
prudente, simpatizzante e riconoscen-
te alia Francia che lo retribuisce ed
onora generosamente, un giudice se-
vero e spesso molto ingiusto verso il

paese suddito.
Considerato il suo abito mentale e i

cambiamenti subentrati, si pub sup-
porre che qualche anno dopo il Molina

non condividesse piü tutti i giudizi
espressi nella sua opera storica, per
cui prefer! che restasse anönima. Gli
bastava che essa ricordasse ai con-
temporanei e ai posteri i principali
allori che aveva ottenuto.
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