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CARLO CARUSO

Sir Henry Wotton e i rapporti fra Inghilterra
e il Grigioni

Personaggio di chiara fama vissuto a ca-
vallo del sedicesimo e diciassettesimo se-
colo, Sir Henry Wotton, gentiluomo in-
glese (1568-1639), grazie alia notorieta
acquisita presso i contemporanei, desto
l'interesse dei biografi fin dagli anni im-
mediatamente successivi la sua morte. Ad
un ingegno particolarmente eclettico egli
accostö uno Stile fra i piü limpidi e bril-
lanti del suo secolo, e la sua vena di
scrittore trovo felice espressione in varie
forme, ma particolarmente nel genere
epistolare. Oltre che per i serti dell'ago-
ne letterario, Wotton moströ viva pro-
pensione per ogni attivitä che potesse
contribuire ad una formazione umana e

cultuirale completa, diventando cost, in
un mondo che sempre piü celermente
si avviava verso la specializzazione del
sapere, uno degli ultimi e splendidi
prodotti dell'armonico ideale educativo
del Rinascimento. La notevole compe-
tenza in diverse discipline, anche se spes-
so praticate solo amatorialmente, unita
a un'intelligenza curiosa e vivace e a un
carattere socievole, contribui a formare
la sua personalitä in modo tale da ren-
derlo gradito a tutti coloro che lo co-
nobbero bene. Alberico Gentiii, John
Donne, Isaac Casaubon, Paolo Sarpi fu-
rono fra le persone che lo ebbero in isti-
ma e ne apprezzarono l'amicizia; ottenne
incarichi di fiducia dal governo del suo
paese; e, ovunque egli in Europa sog-
giornasse, desto sempre ammirazione per
la sua vasta cultura di respiro interna-
zionale.
Ai fini della nostra ricerca l'operato di
Wotton e pertinente in quanto egli fu
ambasciatore del re d'Inghilterra e di
Scozia Giacomo I presso la Repubblica

di Venezia, in tre diverse riprese: dal
1604 al 1610, dal 1616 al 1619, dal 1621
al 1623; anni, questi, di capitale impor-
tanza per la storia del Grigioni e del-
l'Europa intera. Dalle lettere, che a tut-
t'oggi oostituiscono il suo principale con-
tributo alio studio della storia politico,
affiorano notizie, opiniioni, giudizi di
notevole interesse sulle vicende retiche.
Onde introdurre con piü facilita il let-
tore nella trattazione dell'argomento spe-
cifico, riteniamo opportuno premettere
alcune notizie biografiche riguardanti il
nostra personaggio *).
La famiglia di gentiluomini di campagna
del Kent, dalla quale Wotton proveniva,
si era gia distinta per l'onestä e l'attac-
camento al dovere dei suoi membri nel
servizio dallo stato; educato a Winchester
e poi a Oxford, in questa citta il giovane
Wotton strinse amicizia con John Donne
e con Alberico Gentiii, il celebre giuri-
sta italiano rifugiatosi in Inghilterra per
evkare le persecuzioni cattoliche e in quel
tempo titolare della cattedra oxoniense
di diritto civile. Gentiii quasi certamente

i) Per una trattazione esauriente dell'argo¬
mento si veda l'introduzione a The Life
and Letters of Sir Henry Wotton, a cura
di Logan Pearsall Smith, Oxford, Clarendon

Press, 1907, 2 voll. A tale studio si

rimanda anche per le notizie riguardanti
le fonti biografiche piü antiche. L'articolo
di Anna Maria Crinö Lettere autografe
inedite di Sir Henry Wotton nell'Archivio
di Stato di Firenze, ora in Fatti e figure
del Seicento anglo-toscano, Firenze, Olsch-
ki, 1957, pp. 7-40, costituisce un impor-
tante contributo per lo studio degli anni
trascorsi in Italia dal gentiluomo inglese.
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incoraggio Wotton alia futura carriera
diplomatica come anche alio studio della
lingua italiana, nell'uso della quale il
Nostro doveva diventare poi cosi esperto.
Terminati nel 1588 gli studi, senza perö
che si abbia notizia di lauree conferite-
glii, par cinque anni Wotton viaggiö in
Europa completando la sua formazione,
sempre aspirando a quanto di meglio
potesse ottenere dalle possibilitä che gli
si aprivano dinanzi. Studio appassiona-
tamante diritto civile seeondo le nuove
tendanze umaraistiehe, rappresentate nel
Continence da Francois Hotman, profes-
sore a Basilea e a Heidelberg, che con-
ciliavano gli studi legali con quelli let-
terari; s'impratichi a fondo del tedesco;
soggiornö a Heidelberg, Francoforte, No-
rimberga, Linz, Ingolstadt, Vienna e Pra-
ga; conobbe Kaplero e il grande greoista
Isaac Casaubon. Nel 1591 si diresse in
Italia e visitö Venezia, Padova, Roma,
Napoli, Firenze, Genova, Milano, sempre

O'Sservando ogni aspetto, anche e so-

prattutto i meno noti e accessibili, del-
l'attivitä politica, della letteratura, del-
l'arte2); e non disprezzando, a quanto
sembra, nemmeno le attrattive del gentil
sesso, le cui esponenti lo costrinsero ad

una precipitosa dipartita da Venezia, co-
m'egli spiega in una lettera, «non essen-
do fatto di pietra» 3). Dall'Italia si spo-
stö a Ginevra dove coabitö per piu di
un anno con Casaubon, studiando
Hague classiche e scienze politiche. Tornato
in Inghilterra partecipo a diverse imprese

2) A conferma del suo interesse per l'arte
restano i capolavori da lui acquistati in
Italia e il trattatello The Elements of
Architecture London, printed by
John Bill, M DC XXIV.

3) Originale in latino, citato in L.P. Smith,
I, p. 14: «Istic hesi quatriduum, coactus
maturare fugam tum etiam quod
inter foeminas Venetianas non admodum
confidam meis viribus, nam non consto
ex lapide» (lettera a Hugo Blotz, funzio-
nario della Biblioteca Imperiale di Vienna).

belliche, compresa la sfortunata avven-
tura irlaodese del conte di Essex, a causa
delila quale cadde in disgrazia p-resso la
regina Elisabetta. Si laseio coinvolgere nel
complotto del conte contro la regina, ma
decise di emigrare prima che i congiurati
venissero scoperti e giustiziati: il prezzo
della sua salvezza fu l'interdizione dal-
l'lnghilterra sino alia morte di Elisabetta.
In quegli anni soggiorno in Italia, finche
all'accesso al trono di Giacomo I (1603)
venne richiamato in patria e nominato
ambasciatore a Venezia. Sostenne la ca-
rica nell'arco di vent'anni, alternando il
suo impegno diplomatico con rientri in
patria e missioni straoirdinarie, fino al
suo ritorno definitivo in Inghilterra nel
1623. I suoi meriti e le sue conoscenze
gli fecero ottenere la nomina a Provost
di Eton College, dove termino i suoi
giorni, dimostrandosi ancora una volta
alil'altezza del suo ingegno anche nel cam-
po dell'educazione.
Alia luce di questa breve nota risulta
chiara al lettore la posizione privilegiata
d'osservatore che permise a Wotton di
assistere ai prodrome e alio scoppio della
Guerra dei Trent'anni; il fatto che poi
gli riuscisse difficile passare da una situ

azi one di passiva contemplazione degli
even-ti ad un'effiicace azione diplomatica,
e addebiitabile a diverse ragioni che si

paleseranno nel corso di questo studio.

* *

Benche il peso della politica estera in-
glese non sia paragonabile a quello eser-
citato dalla Francia, dalla Spagna e dal-
l'lmpero nell'attuazione dei piani per la
supremazia in Europa nel Seicento, pure
non sembra inutile sottolineare alcuni
interessanti interventi della diplomazia
britannica nei complicati giochi di potere
continentali, soprattutto per il collega-
mento che tali interventi presentano con
la storia grigione.
Entro i primi decenni del secolo dicias-
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settesimo sembrö che il destino della sto-
ria d'Europa dovesse giocarsi sui passi
delle A'lpi Retliche e nella Valtellina: il
capolavoro politico del ministro spagnolo
Gaspare Guzman d'Olivares consisteva
appunto -nel completare l'asse Milano-
Bruxelles con il oontrollo delle valli e
dei passii nel territorio delle Tre Leghe,
riuscendo cosi a facilitare le manovre per
linee interne e a inserire un cuneo nel-
l'Europa Protestante a difesa della Fian-
dra cattolica, contro d principi tedeschi e
la crescente potenza olandese. Accanto
alle nazioni protestanti, natural! oppo-
sitori di questo progetto erano la Eran-
cia e la Repubblica di Ven-ezi-a, per mo-
tivi diversi: la Francia desiderava limita-
re il congiunto stra-po-tere spagnolo e
imperiale; Venezia aspirava a mantenere
aperti i valiehi ailpini al passaggio dei
propri mercenari assoldaiti nei cantoni
della Svizzera interna, in Germania e in
Lorena, ill cui itanerario veniva cosi ad
evitare la Lombardia controllata dagli
spagnoli. Tale Interesse per il libero tran-
sito sui passi acquisto spessore nei trat-
tati d'alleanza stipulati dalle Tre Leghe
con la Francia (20 ottobre 1602) e con
la Serenissima (21 settembre 1603); e s'ac-
compagnö ad una serie di manovre di-
plomatiche ordite da Enrico IV di Francia

atte a conservare l'equilibrio delle
forze, come la protezione della citta di
Ginevra contro il ducato di Savoia e l'ap-
poggio ai principi protestanti tedeschi
contro l'iimperatore.
Siituata ai margini di tali manovre, la
Gran Bretagna si muoveva nella ragna-
tela di alleanze e rivalita tramite il suo
ambasciatore a Venezia, Sir Henry Wotton

appunito. Ii suo arrivo in data 23
settemhre 1604 raintegrava nella citta la-
gunare la fiigura dal legato britannico,
latitante dal tempo del -regno di Edoardo
VI; le cerimonde di benvenuto tibutategli
e il fervore originato dalla rinascente
amicizia fra le due nazioni, foriera di
vantaggi per entrambe, spinsero Wotton
ad un'attivita diplomatioa molto intensa.

Sebbene ostacölata da diffico-lta oggetti-
ve frutto delle leggi veneziane — le regole
del tempo prescrivevano che I'ambascia-
tore straniero non potesse avere contatti
estemi di alcun tipo con membri del go-
verno e de11' amminiistrazione -della
Repubblica, e che egli dovesse limitare la
sua azione diplomatica in rapporti e rl-
chieste al Doge nella -sede -ufficiale del
Collegio in Palazzo Ducalle — pure l'a-
zione di Wotton dov-eva procedere avva-
lendoai di aderenze e ramificazioni nel
tessuto politico della citta: miglior diplo-
matico era anzi colui -che man-teneva -una
attiva rete d'informazioni, legale o meno,
senza peroio compromettere la propria
posizione ufficiale.
U-n biilancio dell'intera attivita di Sir Henry

Wotton presenta ques-to -suo primo
mandato come il piu prestigioso e il piu
profiauo: ne-gl-i a-nni fra il 1604 e il 1610
1 ambasciatore inglese ebbe facolta di
perseguire i propri progetti godendo della

stima e -dell'appoggio dellla Repubblica
e -del suo Re. Essendo un uomo per il
quale l'azione politica era indissolubil-
mente lega-ta a motivazioni morali e

religiose 4), Wotton durante tutta la sua
carri-era di diplomati-co ebbe la mente

occupata — se non ossessio-nata — dalla
realdzzazione di due grandi iidee comple-
mentari fra loro: la lega protestante ai
danni della Spagna e dell'Impero, e l'in-
troiduzione -della religione rifo-rmata in

4) Le-ttera del 5 luglio 1618 a Isaac
Bargrave, da Venezia, sull'opportunita di i-
st-ituire seminari di formazione per missio-
nari protestanti: «E poiche sarebbe ver-
gognoso che gli strumenti delle tenebre
riisultassero essere piü diligenti di quelli al
servizio della veritä, si sperava che non
solo lo zelo, ma La vergogna stessa avreb-
be fatto progredire i-1 buon intemto» (in
L.P. Smith, II, p. 149, traduzione personale.

Le date del "vecchio stile" inglese e

dallo -stile veneziano sono state tacitamen-
te uniformate seoondo il calendario gre-
goriano).
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Italia come mezzo di sicardinamento del
potere papale.
Tale disegno icoinvolgeva direttamente le
Tre Leghe grigioni, tassello dii vitale im-
portanza nel mosaico delle lallleanze pire-
figuirato da Wotton alia luce idella .situa-
zionie politica sopra deiscritta. I trattati sti-
pulati dalle Tre Leghe con Francia eVenc-
zia avevano causato come rieazione la co-
stauzione del forte d:i Monteochio sopra
Calico, voluto dal governatore di Milano
Fuentes a controllo dellla Vältellma e del
Passo dello Spluga5). La minaccia spa-
gnola richiedeva quindi un'efficace politica

d'amicizia fra gli stati protestanti
(secondo il veochio ideale dellla regina
Eliisabetta) con il rinforzo di quelle na-
zioni cactoliohe ostiili alia potenza iberica.
Totalmente dedito al progetto fin dai
prima mesi del suo itrcarico, Sir Henry
dimoistro di avere particolarmente a euore
la «questione ratica», non mancando mai
di informare il Segretario di Stato o
direttamente il suo sovrano circa le natizie
che gli petvenivano dal,la zona. Sappiamo
anche di 9uoi contatti con informatori
e con lo stesso governo delle Tre Leghe,
dei quali pero, sfortunatamente, non e-
siste attualmente traocia nell'Archivio di
Stato di Coira; alle leghe grigioni dove-
vano unirsi la Serenissima, la Gran Bre-
tagna, i canton! svizzeri protestanti e i
P'rineipi tedeschi luterani6); ma la rea-
lizzazione di detta alleanza non si pre-
sentava facile per svariati motivii. Primo
fra tutti I'indisicutiibile difficökä dellla di-
visione confessionale all'interno del
Grigioni, con il focolaio cattolico de'lla Val-
tellina sempre pronto a divampare; se-
condariamente la politica non si dirä neu-
tralista, ma esageratamente cauta del re
inglese Giacomo 17). La direzione della
politica estara, in Inghilterra, continuava
ad essere prerogativa della Corona come
lo era .stata all tempo dei Tudor, e

Giacomo I non aveva nessuna intenzione di
abdicare a tale privilegio. Firmato il trat-
tato di pace con da Spagna nell'estate
del 1604, desideroso di passare alia sto-

ria come 11 Re della Pace o il Paciere,
ancora convinto della validita delle al-
leanze matrimoniali come strumento ef-
ficace di politica estera, Giacomo I ri-
sulto essere pooo perspicace nell'inter-
pretare gli eventi europei a lui contem-
poranei, manovtando in maniera indeci-
sa e sconfessando anche il suo amba-
sciatore a Venezia Wotton quando questi
voile dare precipitosamente corpo alle
sue promesise8).
In accordo con le ptoprie iniziative di
tipo strategtco, Sir Henry Wotton si sfor-

6) Al lettore interessato si consiglia la con-
sultazione di F. Pieth, Bündnergeschichte,
Chur, Schüler, 1945, pp. 192-215; U.Mar-
tinelli, Le guerre per la Valtellina nel se-
colo XVII, Vairese, Istituto Editoriale Ci-
salpino, pp. 13-96; E. Besta, Le valli del-
l'Adda e della Mera nel corso dei secoli.
II dominio grigione, Miilano, Giuffre,
1964, pp. 131-284 (vol. II deH'opera);
E. Mazzali - G. Spini, Storia delta Valtellina

e della Valchiavenna, Sondrio, Bisso-
ni, 1968-1973, vol. II, pp. 57-140.

e) Buon strumento per la nostra ricerca sono
gli spogE degli archivi veneziani compiuti
per E governo britannico. Si veda in rife-
rimento al testo Calendar of State Papers
and Manuscripts. Venetian, a cura di II.
Brown, vol. X (1603-1607), London, 1900,

pp. 348 e 408.
7) Eocellente la trattazione di tale argomen-

ito in Godfrey Davies, The Early Stuarts
1603-1660, Oxford, Clarendon Press, 1959,

pp. 47-67.
8) Sulla vicenda si veda L.P. Smith, I, pp.

78-85. Alle entusiastiche promesse d'aiuto
di Giacomo I ai Veneziani contro la Spagna

e il Papato al tempo dell'lnterdetto,
elargitc öltretutto in circostanze non proprio

ufficiali — sembra durante un'ab-
bondante libagione con il re di Danimar-
ca — non fecero seguito misure adeguate.
II re, influenzato anche dai suoi consiglie-
ri, costrinse Wotton a ridimensionare in
tono un po' imbarazzato la disponibilita
inglese in caso di conflitto; ciö che salvö
la reputazione dell'ambasciatore e della
sua nazione fu lo sciogJimento naturale
del caso.
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zava di svalgere un'attivita piü squisita-
mente politico-ideologica ai danni del
potere cattolico in Italia. E' doveroso
dire ahe egli agiva in ambiente ideale,
poiche Venezia non si sottomise mai alle
prepotenze degli organi inquiiskori papaii,
conservando — forse unica in Italia —
autonomia decisionale in materia di re-
ligione: prova ne e l'orgoglioso atteg-
giamento della Repubblica durante l'ln-
terdetto, il clima di tolleranza all'interno
dell'Universita di Padova, refrattaria alle
pressioni della Controriforma, la prassi
generale e coneorde di subordinate le
dispute religiose all'interesse dello stato,
pur nel rispetto della piü rigorosa orto-
dossia. Wotton riusci a fare della sua
abitazione il punto d'incontro dei pro-
testanti resident! a Venezia e euro segre-
tamente la diffusione di libri sacri e opu-
scoli della redigione tiformata; e a nulla
valsero le proteste papaii contro il «mal
huomo» ehe diffondeva l'eresia, perche
il governo della Repubblica rifiuto sem-
pre di prandere in considerazione tali
accuse.

Protetto sul fronte interno, Wotton co-
mincio a colltivare progetti piü ambiziosi.
Ad aiutarlo nall'impresa intervenne Paolo

Sarpi, il quale, tramite l'emissatio di
Wotton, Giovanni Francesco Biondi, sug-
geri al re Giacomo I di far penetrare i!
credo rifonmato in Italia attraverso l'o-
pera di insegnanti ginevrini e l'istituzione
di collegi per la formazione di missionari
di fede protestante: uno di questi semi-
nari doveva essere fondato in Gran Bre-
tagna per gli itailiani fuggiaschi, e l'altro
in Vakdllina, una specie di avamposto
di prima linea 9). La Valtellina si presta-
va per ill vantaggio della lingua italiana
e per la potsizioine strategica; l'idea non
era del resto nuova, e gia un tentativo
di costruire un seminario protestante a
Sondrio era tstato fatto dai protestanti
grigioni nel 1582, ma l'iniziativa aveva
susoitaito forti dissensi e il collegio era
stato spostato a Coira tre anni dopo.
A ridosso dell'azione cost architettata do¬

veva essere istituita tutta un'organizzazio-
ne propagandistica per la pubblicazione
di libra protestanti in italiano, facente capo

ad una stamperia in Inghidterra. Wotton

era pero al termine del suo mandato
a Venezia, e rientrando in patria pote
perorare solo per breve tempo la propria
causa presso il re, poiche nuovi incarichi
diplomatic! do attendevano: dapprima u-
na missione in Savoia per concludere
un matrimonio fra id principe di Galles
ed una figlia del Duca Carlo Bmanuele I,
poi il mandato add'Aja nel pieno della
crisi per la suaoessione del ducato di Ju-
liers-Gleves. Entrambe le missioni ebbero
esiito negativo, piü per 1'incertezza delle
direttive reali che per l'incapacita spe-
cifioa del legato; e dopo un'assenza di
ciroa sei anni Sir Henry riprendeva il
suo posto a Venezia. La prima impres-
sione fu di trovare la citta dagunare e

l'ltaliia «very sick», cioe in stato di avan-
zata malattia 10). Non poche cose erano
infatti cambiate durante l'assenza di Wotton:

l'evento negativo prinaipale era co-
stituito dalla rottura dell'alleanza grigio-
ne con Venezia, avendo le Tre Leghe
— dietro pressioni spagnole e francesi —
lasciato cadere id patto nel 1612 senza
rinnovarlo e chiuso i valichi ai veneziani.
La situazione, che rischiava di far morire
la Repubblica per soffocamento, venne
presa in considerazione da Wotton ancor

9) Una lettera (quella d'introduzione al re
inglese per il Biondi, scritta da Wotton) si

trova in L.P. Smith, I, pp. 446-447; il pro-
getto da sottoporre a Giacomo I, anche
redatto in forma di lettera dal Biondi stes-
so, e in Cal. S.P. Ven., vol. XI, p. 294.
L'idea ebbe buoma accoglienza presso Sir
Francis Bacon, il quale espresse anche
l'intenzione di devolvere parte di una
future ereditä a lui destinata alia causa dei
collegi protestanti (L.P. Smith, I, p. 161 n!

10) Tomato a Venezia il 9 giugno 1616, Wotton

comunicö queste impressioni in una
missiva del 9 settembre indirizzata al suo
predecessore Sir Dudley Carleton (L.P.
Smith, II, p. 102).
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prima di giungene a Venezia in un in-
contro a Torino con Carlo Emanuele I e
con l'ambasciatore veneziano Antonio
Donato: nella lettera di rapporto al Se-
gretario di Stato Sir Ralph Winwood l'in-
dignazione per il comportameto «sprege-
volissimo e renale» tenuto nell'occasio-
ne dalle Tre Leghe non gli impediva pe-
ro di indicare al governo britannico l'e-
strema importanza del fattore grigione
nella bilancia delle alleanze u).
Osservando deil resto il quadro dal punto
di vista delle Leghe grigioni si puo facil-
mente comprendere come la politica di
queste dovesse industriarsi nel procedere
alla meglio fra acque tempestose. La mi-
glior testimonianza rimane pur sempre
l'opuscolo intitolato Grawpündtnerische
Handlungen des M.DC.XVIII. Jahrs:
darinnen [...] angezeigt werden die [...]
Ursachen der zusammenkunfft des gemeinen
Landvolcks, und ordenlichen processuren,
so ein eersam Strafgericht zu Tusis [...]
wider etliche fre untreuwe landkinder
füren müssen [...] Alles durch die Herren
Häubter, Räht und Gemeinden der ge-
freyten Rhetien gemeiner dreyer Pündten
[...] in offnen truck verfertiget, stampato
verosimiiimemte a Coira nel 1618 e pron-
tamente tradotto e edko in Italiano, in-
glese e olandese12). I fatti ivi descritti
— le trame dei fratelli Rodolfo e Pom-
peo Planta, i tentativi per attirare le Tre
Leghe nell'orbka del ducato milanese e
i termini dell'accordo stipulato con il
medesimo nel 1617, l'esecuzione di Zam-
bre Prevosti e di Niicolo Rusca all tribu-
nale speciale di Thusis del 1618, l'espul-
sione del vescovo di Coira Johann Flugi
de Aspermont deoisa dalila stessa assise —
illustrano abbondantemente la natura in-
tricata del momento politico contingente.
La consumazione di quest! tragici eventi
si concatenava con l'azione propagandi-
stica di Sarpi e Wotton, tornati alla loro
veccbia idea delle scuole di formazione
per missionari protestanti: il Nicolö Rusca

giustiziato a Thusis, areiprete di Son-
drio, si era appunto opposto a tale pro-

getto. E' del 5 luglio 1618 la gik ckata
lettera di Wotton a Isaac Bargrave, suo
ex cappellano a Venezia, dall'eloquente
titolo «Informazioni riguardanti il
Progetto di erigere Seminari Ortodossi in
luoghii appropriati»; in essa Sir Henry
torna a raccomandare il Grigioni come
il luogo ideale per ta'li centri, riferisce
sull'impegno con lui preso da Ercole Sa-
Iis, giä ambasoiatore delle Tre Leghe a

Venezia, di proporre il piano alla prima
assemblea generale delle Comunitä reti-
che, e riporta la notizia avuta dal Salis
delil'approvazione data dall'assemblea al

progetto, sebbene non proprio nei
termini desiderati: il seminario avrebbe a-
vuto un rettore protestante, ma delle sei
classi di seminaristi due dovevano essere
riservate a studenti cattoliei. Dubbioso
della validitä di tale soluzione, anche per-
che il collegio misto avrebbe insospettito
e scoraggiato i sostenitori protestanti e-
sterni, Wotton richiedeva una revisione
del decreto, e di ciö gli si dava buone

speranze in una nuova lettera indirizza-

11) «The Duke, myself, and the Venetian
ambassador, among other serious discourses,
spent no small time about the matter of
the Grisons, which, though it be a most
contemptible and venial State, yet are
they surely at the present one of the
greatest vexations of this Commonwealth»
(L.P. Smith, II, p. 96).

12) Interessante Fimmediata diffusione del ci¬

tato pamphlet, segno evidente dell'atten-
zione che i "Torbidi grigioni" riscuote-
vano in tutto il continente. Riporto i ti-
toli abbreviati delle copie da me consul-
tate alia British Library di Loindra: Fatti
de' Grisoni nell'anno 1618 [...] [Pavia?]
1618; The Proceedings of the Grisons, in
the Yeere 1618 [...] [London] 1619; Over-
Rethische ofte Grysonsche Acten ende
proceduren des jaers 1618 [...],'s Graven-
Hage, 1619. Sull'argomento si vedano Is
opere citate alla nota 5 e il recente cenno
di R. Baldini nel suo airticolo Valle Ve-
nosta e Diocesi di Coira: un matrimonio
di oltre mille anni, in «Quademi Grigio-
nitaliani», LVI (luglio 1987), pp. 224-226.
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tagli dal Salis 13). L'istiituzione del semi-
nario a Sondrio, che nelle intenzioni del
Nostro doveva rajppresentare la risposta
protestante al collegio gesuiita di Rheims,
sembrava dunque questione di poco tempo:

Giaeomo I incoraggio Wotton a di-
scutere del piano con i principi tedeschi,
asskuro l'appoggio della Chiesa inglese

per il reperimento di fondi, e nella citta
valtellinese due case vennero affittate alio
seotpo nel 161914). Ma la partenza di
Wotton (avvenuta il 16 maiggio dello
stesso anno) e soprattutto lo scoppio
dellie ostilita in Valtellina stroncarono
sul nascere 1'avviiata iniziativa.
Alia second a ambasciata veneziana fe-
cero seguito vitsiite ai principi protestanti
e una missione presso l'imperatore Fer-
dinando II. Quest'ultima si rivelo parti-
colarmente frustrante, perche proprio nei
giorni in cui l'amhasciatore inglese inse-
guiiva un accordo perlomeno onorevole
per il genero del re inglese Federico V
di Boemia (in nulla coadiuvato da colui
che intendeva favorire), venne la notizia
della vittoria imperiale nella battaglia
della Montagna Bianca (8novembrel620)
a vanifieare ogni speranza, e a confer-
mare in Woittom la sensazione della propria

inutilita in quel frangente. Da Vienna

Sir Flenry passo a Monaco, Innsbruck
e, attraverso il Btenmero, giunse il gior-
no 8 marzo 1621 a Venezia; ma ormai
il prestigio inglese era molto calato nel-
l'opinione dei reggitori della Repubblica,
sconcertati dallla politica ambigua di
Giaeomo I. Ii colpo maggiore per i vene-
ziani fu la notizia che il sovrano britan-
nico anellava sposaire il principe ere-
ditario Carlo con ona principassa spa-
gnola, notizia confermaita dal viaggio in
Spagna intrapraso dal principe e dal Du-
ca di Buckingham nel 1623: e tutto cid
nonostante le proteste d'amioizia da par¬

te di Giaeomo alia Repubblica. Per giu-
stifieare tale operato il povero Wotton
non poteva fare affidamemto che sulla
propria eloquenza, e la sua impotente
posiziione gli suggeri per se stesso la de-
finizione di legatus statuarius15). Egli con-
tinuo purtuttavia a tenere informati i
suoii suiperiori circa le lotte che infuria-
vano in Valtelllina e nellle valli grigioni, e

persino in una dellie ultime lettere inviate
da Venezia, poco prima della fine del suo
mandato, si riprqponeva di attraversare il
territorio dellie Tre Leghe sulla via del rl-
torno per fornire notizie di prima ma-
no 16). Ma la Gran Bretagna, gia scarsa-

18) Per la lettera a Bargrave si veda L.P.
Smith, II, 148-151. II piano wottoniano
par la propagazione della Riforma in Italia

e esposto con maggiore ampiezza e
metodo in un rapporto a Giaeomo I scrit-
to nel giugno 1619, dopo un i.ncontro a
Heilbronn con i rappresentanti dell'Unio-
ne Protestante, ora in L.P. Smith, II,
pp. 174-180. Nel Register des Bundstag-
Protokoll, vol. IX (1617-1619), pp. 154 e
157, conservato all'Archivio di Stato di
Goira, due brevi note manoscritte infor-
mano suU'opportunita di spostare la sede
dell'iistituto da Sondrio a Davos.

14) Anche in questo caso, purtroppo, non s'e
trovato alcun documento nell'Archivio di
Stato di Coira ooncernente le trattative
condotte da Wotton. Rimandiamo nuova-
mente a L.P. Smith, I, pp. 161-162.

15) Occasione dello sfogo di Wotton era stata
da constatazione della propria inerzia for-
zata rispetto a'll'attivita di aJtri inviati:
prova ne sono le due lettere di uguale
cantenuto inviate contemporaneamente il
24 giugno 1622 a Sir Dudley Cardeton
ambasciatore all'Aja (L.P. Smith, II, p.
239) e a Sir George Calvert Segretario di
Stato (Cal. S.P. Ven., vol. XV, p. 167).

le) Lettera del 9 settembre 1623 (L.P. Smith,
II, p. 278); cenni sulla orisi grigione ori-
ginata dal «Sacro Macello di Valtellina»
si trovano sparsi in diverse missive,
soprattutto L.P. Smith, II, pp. 210-211, 215,
220-221, 235, 245, 246, 271.
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mente coinvolta nagli anni preoedenti,
era orirnai completamenite estranea alle
manovre tese a risolvere la questione:
la gucrra vakellinese si conoluderä il 5

marzo 1626 con il trattato di Monzon,
e il tavolo delle trattative vedrä seduti
da un lato la Spagna, dall'altro una lega
costiiituita da grigioni, svizzeri protestanfi,
veneziani e francesi, guidaita dal genio
di Richelieu. Infine il 15 gennaio del
1623 moriva Paolo Sarpi: con lui se ne
andavano le ultime illusion! di una rivo-
luzione protestante in Italia, e s'inter-
rompeva il rapporto che per circa quin-
dici an.ni lo aveva legato a Sir Henry 17V

Questi, ottemuto il permesso di rientrare
in patria, lasciava Venezia ai primi di
ottoihre e giungava a Sandwich il 25 no-
vembre 1623, per non ritornare mai piü
sul Continente.

J5- * *

Benche non si possa dire che la camera
diplomatica di Sir Henry Wotton fosse
costellata di suocessi — sarebbe forse
piü veritiero affermare il contrario —
pure il ticordo che egli lasciö di se a

Venezia fu tra i p,iü graditi. Quei suoi di-
scorsi tenuti nel/la splendida cornice del
Collegio veneziano di Palazzo Ducale,
ai quali e prineipalmente legata la sua
fama di inviato della Corona britannica,

17) AI legarne fra i due si deve Veditio prin-
ceps londinese dell'Istoria del Concilio
Tridentino, apparsa nel 1619; il mano-
scritto di Sarpi era stato portato nel 1616
in Inghilterra da Marc'Antonio de Do-
minis, l'aroivescovo di Spalato converti-
tosi aH'ang1 icanesimo, raccomandato al
re Giacomo I da Wotton stesso (L.P.
Smith, II, p. 100).

s'imponevano costantemenite alll'ammira-
zione degli astanti per le dotte ed ele-

ganti citazioni e per l'assoluta padronan-
za della lingua latina e italiana dell'ora-
tore. Un professionista della politica cer-
to Wotton non fu; fu semmai un rap-
presentante di prestigio, un fiore all'oc-
chiello per la diplcxmazia britannica. In
questa sede — per ovvi motivi — non si

e disousso in maniera adeguata del suo
vasto sapere; ma e proprio in virtu di
tale rioohezza lintellettuale che egli, sol-
levandosi oltre i limiti angusti dell'atti-
vita diplomatica, ebbe in viita una visio-
ne distaocata e quasi divertita del proprio

uffkio. Nella sua opera politica The
State of Christendom riprese da Philippe
de Commines la definizione secondo la
quale l'ambasciatore altro non era se non
«uno spione rispettabile». Di rincalzo a

questo motto, in un'alitra circostanza ebbe

a scrivere che «l'ambasciatore era un
uomo onesto, mandato a mentire all'e-
stero per il bene del suo paese». Incau-
tamente vergata con tanto di firma nel-
ralbum di un amico di Augsburg, que-
st'ultima arguzia riapparve inaspettata-
miente diversi anno dopo in un libello
del polemista cattolico Gaspar Scioppius,
nel 1611, e pro-euro non pochi guai al

gentiluomo inglese. Caduto in disgrazia
presso il suo re, Wotton dovette redi-

gere due apologie: una in latino da pub-
blicarsi e diffondere fra gli uomini di
cultura di tutta Europa (poiche nel frat-
tempo la definizione era circolata su tut-
te le bocche); 1'ialtra in inglese da pre-
sentare in privato al sovrano. In quello
stesso periodo, probabilmente ispirato
dall'incidente occorsogli, Wotton compose

la poesia The Character of a Happy
Life, fra le cose piü belle del Seicento

inglese per freschezza e isemplicita di di-

zione, e per il suo valore di testamento



322

morale; crediamo valga la pena chiudere
questo studio ciitando i suoi versi:

Felice e colui che e nato ed istruito
A non servire I'altrui volere;
L'armatura del quale e il suo onesto

[pensare,
E la franchezza la sua miglior abilitä;

Colui le cui passioni non gli son tiranne;
II cui animo e pronto alia morte,
Sciolto dal mondo nella cura
Delia jama pubblica, e del privato

[sussurro;

Colui che non invidia chi fortuna o vizio
Innalza; che mai comprese
Quanto profonde siano le ferite inferte

[dalla lode; -
Non regole di stato, ma regole di bontä;

Colui la cui vita e libera da voci maligne;
La cui coscienza e per lui sicuro ricetto;
Il cui benessere non alimenta gli adulatori,
La cui rovina non fa grandi oppressori;

Colui che a buona o tarda ora prega Dio
Per ottener grazia piuttosto che doni;
E trascorre il giorno tranquillo
Con un libro sacro, o un amico!

Quest'uomo e libero dai servili lacci
Delia speranza d'innalzarsi, o della paura

[di cadere; -

Signore di se, sebbene non di terre;
E nulla avendo, pure tutto ha per se.


	Sir Henry Wotton e i rapporti fra Inghilterra e il Grigioni

