
RELAZIONI DIPLOMATICDB 

TRA LA OASA D1 SAVOIA E LA PRUSSIA 

Ai tempi nostri, in cui la critica della storia 11s fatto 
cosi grandi progressi, non O pih lecito prestar sredenxa alle 
pretese missioni pmvvidenziali affldate 'agli stati, poiclib per 
mezzo di esse troppo facile tornerebbe lo spiegsre le pih remote 
cagioni degli eventi. In qnella vece importa ' investigare i 

, disegni immaginati da valenti statisti, ad,,essi suggeriti dalla 
postura territoriale, da1 bisogno di consbrvazione, dallo spi- 
rito di nazionalitß, da1 desiderio d i  affrancarsi da importune . . 

soggezioni , o da altre cause egualmente grandi. Se la Russia 
tento' di portarsi fino a Gostantinopoli, se la Prussia tend8v;i. 
a stringere il fascio della nazionalitS germanica , se 1' Italia 
s'industrib ad unire 1' intora peuisola, se la Francia mirava al 
Reno, cotesti non,sono effetti della inano provvidenziale, 
bensi sono i risultamenti d i  un concetto vasto ed illuminato. 

Se noi portiamo 10 sguardo sopra le vicende delle due case 
,di Savoia e di Hohenzollern, troviamo certa somigliauza di 
origine, di sviluppo, di mire, che spiegaronsi sempre pih e 
flno al punto di condurle ad una unione diretta a combattero 
il comune nemico, I'Austria, da entrambe incontrata como' 
inciampo ed impedimento. In esse spiccano quasi le medesime 
qiialitk, ed entrambe sembrano conscie dell'alto loro destino. 
li principi di'amenGe mostransi amanti pih dei fatti clie I delle cliimere, piii della storia che del romanzo , e traggono 
profltto dagli errori o dai traviamenti de' loro antecessori. 
Ooraggio e perseveranza, loro tradizionale retaggio, mostrano 

I sempre al momento del pericolo, da essi sfldato F V ~  ardore' 
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cavalleresco con impeto generoso. Qalco~o, prudenza, av- 
vedutezza ii  guidano nella scelta del loro indirizzo , ispi- 
rat0 dalla idea di guadagnare il pit possibile, facendosi Pa- ' 

gar a largo prezzo da clii ricliiedeva il loro aiuto. Maltrat- 
taCi da un lato, si slanciano dall'altro, equilibrando cosi le 
forze delle grandi potenze, alle quali per necessita sono 
legati. 

I fondatori delle due dinastie , p i ~  che a qualunque altra 
potestA, trovaronsi stretti a quella delr impero, cui unironsi 
rendendogli non lievi servigi. Umberto Biancamano , mentre 
i rivoltosi del versante muridiohale della Savoia, impedivano 
I' unione della Borgogna allo stato di Corrado il Saligo , corre 
in soccorso di questo , passa il gran San Bernardo , precipita 
sulle bande dei Signori del Vallese , le disperde e dA la man0 
a Corrado, che era in cammino dalla parte della Svizzera 
tedesca. Da1 riconoscente imperatore ebbe in feudo alcune 
terre dell'alpestre Savoia, ove pose il germe dei futuri in- 
grandimenti. Cod Rodolfo 11 si unisce al conte Palatino Ugo, 
10 shregge a sbaragliare i guelfi nella battaglia di Tubin- 
ga (1164), ed ottiene in dono feudi importauti. Cosi Corrado 
si mette al ssevizio di Federigo Barbarossa, e riporta da. esso 
titolo e prerogative di biirgravio di Norimberga (1170) : cosi 
Federico IV ottenne larglie concessioni dagli imperatori Al- 
berto ed Bnrico VII; cosi Federico V1 ebbe da Sigismondo il 
~nargraviato di Brandeburgo (1417). 

All'intorno di questi feudi imperiali i Savoini e gli HO- 
henzollern trovaronsi impediti n e l l ~  loro giurisdizioni , ora 
da un vescovo, sovrano temporale nelia sua diocesi, ora da 
una M d  libera, e pih spesso da uns infinita quantiti di 
gontiluomini, Padroni assoluti nelle loro terre , pronti a re- 
SPingere Cella forza chiunque osato avesse purtar pregiudizio 
,al loro potere. Ma le due famjglie , dai loro turriti castelli, 
divenilti sicuri centri di eroiclie avyenture , si spinsero 

conquista, ora di una vallicella, ora di nn borge , ora 
di un villaggio I flnchB poteronc abhattere perflno alcuni prin- 
cipi rivali, e ßittdre 10 basi di robusta monarchia. Non con- 
tente Per6 delle conquiste fatte per armi e per valentia Per- 
sonale, Si aPPOggiaron0 ad altri mezzi, per aver modo di 
estendersi viepih nel circostante territorio. E si rivolsero ai 
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matrimoni, potente leia'politica, ove sia con sapienza ms 
neggiata : e per essi i Savoini ebbero la Bressa, la contea di 
Torino, i l  Baucigny ed altri molti possediiilenti, mentre gli 
Hohenzollern diedero il primo esompio di cib quando üorrado 
condusse in moglie Ia erede dei burgravi di Voburgo. 

Oltre ai  matrimoni, servirono alle due famiglie altre guise 
di ingrandimento, come acquisti H. buoni contanti , cambi di 
terre , prestiti , ereditd ed altro. 

Ma strumenti maggiori e potentissimi furono per le due 
famiglie la politica e la gnerra: in questa ed in quella sonvi 
tratti sorprendenti di somiglianza. 

La neutralitS. di Oarlo I11 avea ridotto il  Piemonte spos- . 
sato ed in preda alle invasionidi Francesco I e di Carlo V: 
poco mancb che lo stato scomparisse devastato da1 ferro e da1 
fuoco degli eserciti dei due monarchi in lotta. Emanuele Pi- 
liberto riconqnista il perduto, dando colla battaglia di S. &uin- 
tino la memoranda sconßttaalla Francia , ristaura le flnanze, 
rimette la fiducia e tramanda al flglio 'Odrlo Eiiianuele I una 
signoria ben ordinata e compatta. Cosf il grande elettore Fe- 
derico Guglielmo , spdgliato de' suoi possedimenti dagli Sve- 
desi, conseguenza immbdiata del disordine prodotto dalla 
antecedente regginza, si eleva nella Pienezza del sno carat- 
tere , e riesce a ritogliere a i  vincitori quanto aveangli strap- 
pato di mano. Egli pure ardito. 6 costante , collo spirito di 
un gran re e colle sostanze mediocri di un elettore, c o m ~  
Emanuele Filiberto con quelle di un dnca, anmenta 10 ~ t t t o ,  
passa il Reno Co1 possesso di Oleves, ed emancipa il ducato 
prussiauo dalla dipendenza della Polonia. 

Vittorio Amedeo ii, che si pub dire riassumesse in SB tutti 
i 'pregi e i difetti della sua.razza, s i  lancia a corpo perduto 
in mezzo a tremende 10th. Da prima alleato della Brancia, 
combatte per lei eda  fianco delle sne schiere, poi disgustato' 
di Luigi XIV clie I0 volea pih soggetto che compagno, s i  
volta dalla parte dell'bustria. Solo, sflda le ire d5l monarca 
franco, resiste intrepidamente, e mentre B sul pnnto di ve- 
der cadere 1' ultimo baluardo , Torino , con Iilminosa vittoria 
risorge, ed alla pace di Ryswik ottiene verso la Lombar- 
dia, continua mir&, dei principi di Savoia , un ingrandimento 
di somma importanxa, tuttochb. inferiore alle fattegli pro- 



messe, e poi ha la Sicilia col titolo di r e ,  titolo clie poco 
jirrma aveano assunto gli. elettori. Vlttorio Amedeo scuote 
il giogo di Francia e si rivolge con tutta intensitil a quelln 
politica italiana ,: che avea per iscopo supremo di combattere 
qiialuuque straniero tenesse piede sul suolo della penisola , o 
chi I'avesse tentato. L'opera compiuta' ,da Vittorio Amedeo 
era stata il lavoro di quattro principi di sua casa. 

Quest6 nuovo re non teme, a nostro avviso, il paragone di 
Federico 11, col quale rivaleggia per molte v i r t ~ ,  e per la 
costanza specialmente con cui sostenne i disastri della guerra, 
e per l'abilitd colla quale diresse i negoziati diplomatici. 
Questi due principi trovaronsi in oircostanze non molto dis- 
simili. Anco Bederico da solo tenne fermo contro grandi po- 
tenre collegate lier ischiacciarlo e dividersi le sue spoglie: 
viuceute perb , egli.conserva non solo l a  Slesia, ma pu6 aver 
parte, della Polonia , e la Prussia occidentale , lasciando al 
suo successore un territorio quasiraddoppiato, con cinque mi- 
lioni e mezzo di abitanti e un tesoro di dugento sessan- 
ta  milioni. 

In mezzo ai movimentirivoluzionari partiti da Parigi, come 
era a prevedersi, le due stirpi si posero a difendere il di- 
ritt0 di legittimitd e s'industriarono ad arrestare I' irruente 
valanga. Ma Oarlo Bmanuele IV, signoreggiato da116 potenza 
del brando napoleonico , 6 costretto a lirmare l'atto d i  rinun- 
zia alla sovranitd de'suoi stati in favore di Brancia e rifu- 
giarsi nell' isola di Sardegna (19 dicembre 1798). EI Bederico 
Guglielmo 111, sbaragliato a Jena, assistb allo sperpero delle 
schiere che avean fatto tremare poderosi potentati , e vide a 
Tilsitt sminuita la Prussia della metd, e dopo Ia battaglia 
di Briedland ridotta ad una lunga , rna stretta striscia di terra 
al nord, e ad alcune leghe quadrate all'ovest. Affranto ei si 
ritire a Grandenz. Se non che entrambi questi monarclii esuli, 
ed accercliiati da una linea di ferro, stanno aspettando tempi 
migliori: intanto non desistono dallo incoraggiare i sudditi 
alla riscossa e da1 prestar conforti ed aiuti, per quanto possono, 
ai loro alleati, stretti con essi da1 vincolo di serbare I'asso- 
luta potesth e intenti ad abbattere il colosso napoleonico. 

1 tempi da essi invocati si appressano, e promettono lar- 
ghi compensi a' loro sacriflzi. La coalizione vince in ogni dove, 

0 i l  congresso di Vienna restituisce alle due  Oase reali gli 
antichi dominii, ingranditi quale premio di fedele persi- 
stenza. 

.Da1 quindici comincia la reazione a padroneggiare incon- 
cussa e stendersi da per tutto come lenzuolo funebre e di 
tristo augurio. I monarchi stringono fra le maui uii potere 
tanto pifi pregiato , . inquantochb avr.anlo veduto fuggire o 
prossimo a scomparire. I1 sistema , fu stabilito con rigore 
e con quell'accanimento che viene dalla forza dei viticitori, 
dalla spossatezza nei vinti. A. quest@ spirito di repressione 
non seppero sottrarsi nb i principi prussiani nb i sabaudi. 
Entrambi divennero servi della reazione, creando all' intern0 
non lievi dinlcolth, imbarazzi gravissimi, opposizioni tenacl, 
dimdenze continue , ripulsioni terribili. Su queste ergevasi 
gigante I'Austria, che proflttando della inettezza dei governi 
e della depressione dei popoli , esercitava l a .  sub prepotenza 
sulla confederazione di Germania, e pesava' con tutta l'ener- 
gia- sullt Italia intera. Le . dimostrezioni del veutuno e del 
trentuno nella penisola , nonchb quelle del trentacinque in 
Prussia,~dovevano richiamare a Torino.ed a Berlino Patten- 
zione dei due re  , i quali trovavansi in eguali condizioni , 
I'uno rispetto all'italia, l'altro di  fronte alla. Germania. Se 
essi avessero compreso I' importanza e l'opportunitd del loro 
utlicio, il Piemonte sarebbe fln' d'allora divenuto il punto 
luminoso , a cui rivolti s i  sarebbero tutti gl'ltaliani delle 'al- 
tre provinoie , e questi avrebbsro invocato il regno sabaudo, 
come unica Ancora di salvezra. Nella stessa guisa, ove gli sparti 
popoli della Germania si fossero convinti che dalla Prussia 
partiva un raggio di libertd e di spirito nazionale, non avreb- 
bero certamente indugiato a stringersi intorno ad essa per 
fondersi e inalzarsi a graude nazione. Forse la rivoluzione 
del quarantotto in Alemagna non sarebbe avvenuta, oppure 
avrebbe avuto altro indirizzo ed altro soioglimento. 

Dopo che le due dinastie s'indussero a far delle conces- 
sioni, accordando nno statuto, seppei80 conservarlo ed attirare 
a sb le aspirazioni nazionali , ohe ebbero felice compimento. 
EIntrambe questo dinastie compresero che era tempo di ringio- , 

vanire , per non cadere di languore e d' inerzia come la Re- 
pubblica di Venezia spenta da lieve somo : videro che le loro 
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dell'Imperatore colla Spngna e dello stabilimento fatto dall'Impe. 
ratore per la sua successlone potesse maneggiarsi rispettivamente 
dall' Imperatoro , dnl Re d'lnghilterra e dalla Fraucia, tauto col 
detto Ra (11 Prussia che in Germanin per formar unioni e intavo- 
laro negoziatl e progetti , come pure quello che da1 medesimo Re 
di Prussia o dnlle altre acaennate poterizo potril maneggiursi nel 
nord e colla Znrina. 

a Dovrh procurure di ciiiarke so i progetti o le unioni , che ~ o -  
tessero fnrsi , riguardiuo risoliizioni prossime o soiamente cnsi fu- 
turi , aome sarobbe ja morte doll' Imperatore , o l'elezione di nn Ro 
aei Romani e simiii, 

Nei suoi ragionamenti doyrh evitare di pnrlnr di religione o 
di dimostrnrsi geniale pih di ur1 partito che dell'altro; e sugli in- 
toressi particolari (101 Re , come pure su quelli doll' Italin dimo- 
s t~erh solamento quollo zelo conveniente e proprio di cavaiiere 
onorato 8 ~rudente, e oib per non allontanare da sb Ie contidouze.... (I). 

I1 Balbiano, dotato di eccellenti qualitg, e d i  niodi squi- 
siti, compi lodovolmente lu sua missione, portando al suo 
signore 10 desider&e notieie. 

Dopo cinquanvanni ie stesse trattative ebbero esito p i t  
fortuuato. Sedeva sul trono di Prussia i l  Grande Bederigo 11, 
il quale se basava l a  sua poteuza sulle armi principalmente, 
non disconosceva i servigi della diplomazia, di cui solea 
frequentemente servirsi pe' suoi vastissimi disegui. Egli non' 
addusse il meschino pretesto del suo antecessore, anzi con 
garbata espansione accarezzb 1' idea di tenere un suo rappre- 
sentante presso la corte di Torino. Presto s'intese su cib con 
il re sabaudo, Vittorio Amedeo 111, priucipe di alti intendi- 
menti, quantunque traviato da' suoi pih intimi , come il mar- 
chßse d'Aigueblanclie, ministro inetto , ostinato, vanitoso. 

Da Tori110 Partiva, CO1 titolo dlInviato straordinario, Gri- 
sella, marchesß di Rosignano, .ii quaie era accoito da1 re  , 

(1) La corrispondenza dlplomntioa, dn cui ricnviamo tutti i documonti 
ehe qui Pubblichiamo ai trova negli Archivi gonerali del regno @ Torino 
~ 0 t l 0  il titolo: Lettere M i w t r i ,  Prussia. 
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dalla regina, dai principi prussiaui con isquisita gentilezza 
e bonth ( 18 mareo 1775). L1 nuovo legato , com'Q naturale , 
si diede a studiare i l  terreno, che in seguito esser doveva 
i l  campo delle sue investigazioni. Egli subito s'accbrse come 
nella corte di Federico tutto cammiuasse sotto un solo im- 
pulso, e come u n s  corda soltanto fosse tesa con tutta la  per-. 
fezione, oio6 170rganizzazione militare. Egli si mostra di cib 
sorpreso e si affretta di renderne avvertito il r e ,  cui scrive : 

a L'educazione militare e la lunga ibitudine del mestiero dolle 
armi lin dnto a1 genio di questo priucipe nna impronta, di cui tu t tu  
si risente. I suoi ordini all'interno, come al di fuori sono dati con 
iina precisionc clie non ammotte dubbio veruuo. Cotesta f ~ r m ~ z % n  
ne dctermina l'esocuzione e la celerith tanto necessaria in tal genere 
di cose D (1). 

Contemporaneamente al Grisella veniva in Torino , insi- 
gnito dello stesso grado , il rappresentaute prussiano, barono 
de Rei th ,  che da1 r e  senti parole di benigno complimento. 

I1 marchese di Rosignano non tardd a compiere Uno dßi 
punti principali delle ricevute commisioui, che consisteva di 
stare ~nll'avviso circa 10 svolgimento degli affari di Germania. 
Egli teneva d'occhio 1% politica di Federico I1 , ed interlle- 
trandola a suo modo, soriveva al re quanto segue : 

U Coloro che esaminauo da vicino la risorvatezza tranquilla di 
Foderico montro la  grave questione tra la sublime Porta e la Ru$- 
sia occnpa le altre potonzo vicine, suppongouo che abbia il dise- 
gno di rendersi arbitro in cotesto affare. Vuolsi, che abbia di gib 
propost0 il piano di una nuova partizione, t r ~  lui I'imperatoro 0 

la Cznrina ; domanderobbe la Curlandia e la liberth di ~ f f e t t u ~ r e  
i Suoi propositi su Dnnzica. Per tale cessione ogli favorirebbe i dß- 
siderii dolle due corti imperiali sulle provincie dell'impero Otto- 
mano, od offre dl lnscinr la MOldavia al re di Polonia D. 

Poco dopo avyertiva il re che stava per intraprendersi dal- 
1'Imperatore un secondo viaggio in  Prussia. Allora Vittorio 
Qmedeo 111, prendendo argomento da siffatta notizia, faceva 
al  marcliese di Rosignano alcune osservazioni , aßInch6 stesse 

(1) Dispnccio 8 aprilo 1115, in cifin. 
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oculato sugli eventi. I1 r e ,  da Moncalieri, dettava questa 
lettera : 

U Ove si realizzasse un altro viaggio delfImperatore, non v'hn 
dubbio clie osso non abbia por iscopo interessante oggctto : e non 
potrebbo essere se non le attuali circostanzo del Nord. L'esempio 
dol passato ci ronde istruiti ciio il re di Prussia quandosgita qual- 
olle gran disegno no coniida le flia altro clio a sb stesso, e iion si 
amds mai alle trattszloni lente e dimcili dei gabinetti. La divisiono 
della Polonia fu Opera sua: il piano era da lul arcliitettoto , e In 
confldb ail'abilitti da1 principe Enrico per fi\rlo assaporare alla Czn- 
iqina, nrbitra,alloradellasorte do' Polacchi. Pussato l'esercito qnando 
ln rinnovaziono doli'alleanza tra 18 ltussia e la Casa d'Austria si 
conchiudeva senza il suo intervonto, cgii sentl i'importnnza del- 
l'istante supromo. Sonza darne sentoro al hlinistero , ~ g l i  impartl 
10 sue ifitruzioni al prinoi$e suo fratello. e i dispacci volavano a Ple- 
troburso ; Q con cib ebbo la maestria nonsoltanto d'esser compreso 

trattat0 di leg&, mn ancora di sperdere il partito , clie In Corte 
austriaca erasi formato in quella di Russin. Per consogiienza , se tra 
questi du0 Prinoipi avasso luogo il colloqnio , non saremmo purito 
SorPr~si c h  nQ fasse il frntto la divisione della Germanin, od almen0 
quella della Turcliia europea B (I). 

In un altro dispaccio il re si mostrava altamente compreso 
della importanza che ogni giorno pik andava acquistando l a  
Prussia , e siffattamente ne apprezzava le istituzioni mililari, 
clie volle modellare i l  suo esercilo su  quello del Qran Be- 
derico. 

Intanto i l  Ctrisella veuiva richiamato ( 10 gennaio 1778) o 
sostituit0 da1 conte Fontana, come il barone de Iieitll cedeva 
il post0 al conte di Poderwils. 

11 Conte Bontana fu accarezzato oltremodo tunto da1 re  , 
come da1 suo potente ministro Binclcenstein. Nelle prodigate 
affabilitt Si racchiudeva perb un diseguo secondario. Finclcen- 
Stein Per ordine del suo Signore, dicliiarava al Fontana clie 

i negoziati t r a  la Prussia e I'Austria relativi alla porziono 
della Baviera occupata da quest'ultima, erano rotti, e clie la 
decisioue sarebbe afildata alle sorti delle armi. Aggiungeva 1s 
narraxione minuta dei particolari sulle avvenute trattativc: 
metteva davanti agli occlii del Fontana i vantaggi clie ne sa- 
rebbero risultati al gabinetto di Vienua ove accettato avesse la 
proposta del re ,  che lasciava uua parte della Baviera all'im- 
peratore. I1 quale atreva risposto voler prima d'entrare in co- 
testo accomodamento , che i l  r e  Pederico riconoscesse i suoi 
diritti sn auel brano di Baviera di  gih occupato dalle truppe 
imperiali, - 

Proseguendo , i l  Finclcenstein insinuava all'inviato sardo 
gli inconvenienti clie sarebbero sorhi , Se I'Austria si fosse 
ingrandita aucora col territorio bavarese : essa , ringagliar- 
dita. avrebhe certamente tentata qualche impresa terribile 
da1 iato d'Italia (1). 

Questo fu una specie d i  tentativ0 diretto a scrutinare se  la 
corte di Torino fosie disposta a far Causa comune colla Prus- 
sia , che conosceva quale diversione e quale aiuto avrebba 
portato l'esercito sabaudo, ferendo ltAustria sul Milanese. 

Dopo un mese appena si ritorno all'assalto, e questa volta 
Cu i l  duca Oensfeld , il quale parlando al Foutana della ne- 
cessitg di opporsi alla dilatazioue ctell18ustria, fece not0 cbß 
il re s'industriava ad ingrossare i l  suo partito col Clliamar 
intorno a sb nuovi alleati. Fra  questi egli sperava di avere 
Vittorio Amedeo 111, * il quale verrebbe invitato ad aCCedei"3 
alla lega ad impiegare l a  sua iniiuenza verso i l  monarca 
di Francia Per indurlo ad operare come garante della Pace 
di  Westfalia ed a prendere alcune determinazioni s u l h  even- 
tuale snccessione della Baviera (2). 

Per  solleticare poi le voglie di re Vittorio e per indurio 
facilmente s secondar i desideri della Prussia, questa gli 
Paceva balenare la promessa di renderlo padrone di buona 
parte del Milanese. Ma nell'animo del principe savflin0 non 
albergava la sterminata frenesia d'ingrandimento, ciie a v w  
agitüto Oarlo Emanuele I e Vittorio Amedeo I1 : egli era ama- 





Vittorio Amedeo non perdeva di vista gli sconvolgimenti 
che minacciavano la  parte settentrionale di Europa. 

Desideroso di regolare la Propria politics secondo i pre- 
vedibili eventi, scriveva al conte Bontana : 

a Vedcndo che gli affari d3I%uropa divengono tutti i giorni viep- 
pih interessauti, noi crediamo il'inviarvi questo dispnccio parti- 
oolnro perchb vi possa aiutnr nella direzione vostru , indicnndovi 
i punti principali , su cui desideriamo cbe pcrtiate la vostra at- 
tensione. 

a Voi snpete che quanto hu principalmente procurato ai nostri 
augusti nntecessori l'influenzn da essi sempre avuta nogli atTari di 
Eiiropn, fu In ppsizione dei nostri stnti messi fra la Casa iloi Bor- 
boni e quella PAustria, sempre rivali dicliiarnte. Voi pure skbpete 
como il trattato di Versailles del 1756 abbia fntto cessare cotestu 
rivulitd 0 oi abbia real in conscguenznmeno necessari a queste du@ 
cnse regnauti. 

e Da allorn noi ci siamo limitnti nstare tranqiiilli od a viver8 
In buono relazioui con tutte lo potenze, 0 soprattutto a non coa- 
trnrro veruna sorte d'impegno che ci patesso impedirc la nostro 
libortn nelle occnsioui propizie. Voi potreto nssicurar cib con tuttii 
fermczza se mai quniclie idoa di simil geuore vcnisse ad impedirc 
clie ci si fucesso delle proposto vantuggiose. 

a Ora i torbidi enropci ci fanno prevedere unn di questo duo 
combiuazioni : o In Prancia rompo gli accordi con Vienua, o il loro 
kmme diventerh pih stretto , e forse assoiutamente necessario. 

a Voi con somma fncilit& vi accorgerete come ootesta alterna- 
t i v ~  ci sia 401 massimo interesse o ci tenglr in sospeso. Peroib iiri- 
Port& ehe Voi Si& solorte a procurarvi tutto le nctizie, 1e quuli 
valgouo mottorvi in grado u'informarci esattameute di quanto 
Pub succederc, Q cbe facciate dolle giuste supposizioni sugli ovßnti 
vicini SullQ Provvirlenze cui vedete opornro dalle persone le qiiali 
sOnO in ~ Q z z o  8611 noari, e che ci rendiate oonto esatto uou B O ~ O  

di cluanto Prevedcte, mn ancora di quanto crede costh chi b istruito 
della politicn. 

Voi porterete lu vostrn osservazione su tutti gii aRnri iri ge- 
ncpule, gincclia essi sono legati gii uni eogii aitri iii modo dirottu 
od indirßtto~ Infatti noi con%ideriamo con molto intcrosso quanto $1 
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svoigc ora nel nord. Vediamo clie la Russin Iia picso iin 'grnnde 
ascendente sopra In Svezia e sullti unnimnrcn in giiisu ciie noi sinmo 
inclinriti a crcdere possibila un' alleanza frn questo trc potenze : 
so tid esse si iiniscc il re di Prussia o I' Imporutorc, lu legn di- 
verrebbe formitlabile. Ne1 primo CIIFO , In corto di  .Viennn sarebba 
forzata trd unirsi piiicchb mni alln Prnncia: iiel sacondo , il ro di 
Prussin si getterobb~ nolle braccia della corte di Varsallics. 

U Alltr notizia della malattia (fell'elettoro, YAustria Iia dsto or- 
dine alle sue truppe pih prossime all' olottornto di Star pronto alla 
murcia, e cib per oseguire Uno dei diie piaiii dn ossa formnti. L'uno 
sarebbe di fursi oedcro una pnrte della ßaviern e di gnrantirnc il 
possesso del roste nli' eiettore : Sailro d' impndronirsi dcll'nlti e 
i t~iia bassa Bavieru sotto pretesto di devoli~aione ali'ilnporo C di 
form:ire un nuovo olettornto a favore dell'nrcirluca hlnssimiliano. 
Voi giiidicliorete facilmente clie il re di Priissin Q la Frnncin non 
vodranno con occiiio trnnquillo questo nuovo ticqiiisto dell'iiustrln, 

gli elettorati p'rotestanti non accogliernnno con indifferenza in10 
nuovo cattolico: essi esigoranno olle venga annuliato, OppUCe Gon. 

cesso nd un principe.della loro rcligione ..... a (1). 

I1 conte Fontana , con fino accorgimonto , investigc) le vere 
Condizioni delle potenze clic stavano in gnerra e le mire d u  
cni erano ispirate. Ma poco dopo? nel dare notisia al re  olle 
la  Pace era conchiusa, 10 avvertiva di un pericolo di  cui 
avea avuto confidenziale comunicaeione da1 re  d i  Prussia. 
Questo pericolo consisteva nel sospetto che 1' imperatore ri- 
volgesse i suoi disegni verso 1' Italia per riunire il Ferrarese 
alla ereditit del duca di Modena (2). Ma questo parve fasse 
un nuovo .tentativ0 del re di Prussia, per indurre Vif- 
toi3io Amedeo a stringersi seco iui in iega offensiva e di- 
fensiva, e per ispingerlo ad impiegare il sno credit0 ~0110 
scopo di conduyre la Prancia ad un riavvicinamento e ad Uni\. 
piena cqnfidensa verso l a  Prussia. Vittorio Amedeo stelte 
sempre sul cauto, e non prese verun impegno ; diede invece 
istruzioni 81 Bontdna, concepito in rii1eSti sensi: 

< V O ~  fareto conosc'ere ai Finicenstoin clio proRtter6 'dell'avuta 
novella circa i progcItti dell' imperatore sul Fcrrnrßse. No; terrcmo 

11) Lottern del FQ Vittorio Amedeo ni conte Pontnnn, 17 6ennnlo TY5. 
(2) Dispacolo doi conto Pontana al ro, 19 maggio 1779. 

Artcrr., 3.n $CI-ic, 1'. SV. 2 



TRA LA CASA D1 SAVOIA E LA PRUSSIA .19 

<I'occBio i movimenti che possono fitrsl da quella purto, ma gli di- 
,ret6 non nver peraaco avuto sentoro che si pensi di condurli ad 
esecuzione, tanto piii clie ailorquando il duca di hlodena mancasse 
a'vlvi , la suu ereditn non passorebbe all'arciducliessa sua nipote, 

.ma nl principe ereditario di hlodona, al quale solt,anto spetterebbe 
di fur valere i suoi diritti su tale successione, e non ali'impcra- 
tore , come si vorrebbe dnroi a credere 2 (1). 

Le risposte evasive date da1 Bontana al conte di Fincltel- 
stein non piacquero punto n questo, il quale dicevn all'in- 
viato sabaudo non credere poi tanto difflcile di fare qiial- 
che pratica presso alla corte di Versailles per mezzo dolle 
principesse; esse avrebbero potuSo impiegare il  loro ascen- 
dente sull'animo del monarca francese afflnclib si piegasse 
alle brarne della Prussia. bla anclie da tale nuovo assalto 
il re Vittorio Amedeo seppe scliermirsi col ripetere che la 
sua difflcile condizione gli proibiva di mettersi contro l'impe- 
ratore, da cui tutto avea da temere. 

Cosi l'affare non ebbe pid seguito, e la Prussia si quetd 
rispettaudo la riserva del re di Sardegna, oui peraltro rac- 
comandava di tener desta la Brancia sugli sterminati dise- 
gni dell'imperatore, consig!iandola a non opporsi a quanto s i  
faceva per mettere ad essi un freno. Per raggiungere cotosto 
scopo, il gabinetto di Berlino coutava specialmente su Nu- 
,duma, unica Persona atta a far penetrare siiratti argon~enti 
'nella mente dell'altero monarca francese (Ir). 

Intanto il Bontana partecipava alla corte di tfopjno clie 
,in luogo del Poderwils, si sarebbe inviato i! sig. DO Oliam- 
-brier '4 dotat0 di biion volere e di regolarissima condotta, 
fia di carattere uu PO' affettato , ii c~ie avea contribuito ad 
allontanarlo dalla buoria societt da cui non er& ricevuto P. 
Esso Portava delle istruzioni generali sopra il inodo special- 
Diente di stringere viepitx ie ottime relazioni delle due corti 

vegliare sugli avvenimenti di Milano , ovo avrebbe aviito 
dei co'rispondenti, e su quanto stava svolgendosi nel Ferra- 
rese 0 territorio di Modena (3). 

Po vittorio Amodoo al aonto Fontnna, 12 febbr~io 1780. 
(') DispacOio dol Conte Fontana nl re , In dnta 24 mnrro 1779, 
(3) Iuorn, iaOin, in data 18 gennaio eU 8 fobb~>i$io 1780, 

I1 nuovo diplomatico prussiano fu riccvuto da1 re di Sar- 
degna e da tutta la famiglia reale il 23 mnrzo 1780. 

Stava alla corte di Berlino il harcliese Lucchesini, di Luc- 
ca ,  clie avea saputo entrare inolto addentro nelle graxie tlel 
re. Quantunque da parecchio tempo uiancasse dall'.Italia, 
pure egli volgeva di frequente 10 sguardo ad essa ed a'suoi 
destini. A lui balend il pensiero di dongiungere cou nodo di 
sangue casa Savoia con quella di Sassonia, strettamente 
unita alla Prussia. Sperava cod cid, e y'era ragione di cre- 
tlerlo ;che i vincoli tre le corti sarebbero stati consacrati da 
nobile suggello non solo di famiglia, ma ancora di politica: 
forse egli spingeva le sue mire flno a vedere scemata la troppo 
grande intimitit fra la Sardegna e la lflrnncia: forse egli 
sperava di ottonere clie quella si mettesse sulla via di op- 
posizione all' imperntore d' Austria, rinvigorendo le sue brame 
sui possedimenti lombardi. 

Percid il Luccl~esiui ideava iin duplioe connubio ; un prin- 
cipe di oasa Savoia avrebbo condotto in moglie una princi- 
pessa d i  Sassonia, ed uu principe di questa avrebbe impal- 
mato una pridcipessa appartenente. a ~luella. Egli ,si aprl 
confldenziaimente al conte Fontana, il quale maravigliato della 
proposta , niancando di ogni istruziono , si isiserbd di scruti- 
nare i pensieri dcl suci sovrano. Questi , per mezzo del conte 
Perrone, fece sapere al suo legato non essere disposto, al- 
meno per allora, di dar moglie ad Uno de'suoi flgli minori: 
molte cause opporsi a cib, tra 1e quali non Ultima la neces- 
sitit di creare una nuova cortß, che avrebbe originato altra 
fonte di spese. 

C Se dunque , scriveva il PerroIIe, il doppio maritagdo fasse 
unu condiaione , siae qua non, sL dovrebbe lasciar oadere la biso- 
~ n a ,  o non pnrlariie piii. hla se voi potete supporre che 11 nago- 
aiato sia riducibile al solo matrimonlo di Maduma Carolinn con u n  
prliicipe di Sassonia, Sub Maesti desidora clie voi fnccinte sapero 
81 mai.cliese Lucclicsinl veder con piacere coteatu ullcaiiaa, ia quule. 



strlngerebbo viepii? i logami d'amicizia sempre ooiitinuati fra ie 
duo corti D (I). 

11 Fontana ebbe un coiioquio coi marciiese Lucchesini , da 
cui rilevb non essorvi alcuna difficolt5 per t~attaI-0 Uns sola 
dolle unioni designate, ciob quella t ra  il principe Antonio e 
la principessa Oarolina. Le belle qualiti, di cui andtrva adorno 
il principe , furono poste in rilievo da1 Luccliesini , che disse: 
a essere il d i  lui carattere eccellente sotto ogni aspetto e la 
d i  lui devozione solida u. Nb furoiio taciute le molte probn- 
bilitd, che supponevausi favorevoli al felice risultato di siffatta 
negoziaeione. Fra lo altre, il Lucchesini citava le ottime di- 
sposizioni del ciambellano di Sassonia, conte Marcolini , il 
quale avea d i  gid. promesso il suo concorso , maneggiando 
i'affare fisa Italiani, tenendo da parte i ministri Sdssoni, fln- 
clib fosse stato possibile (2). 

Incoraggito da sl lusingliiere apparenee, il Pontana, avu- 
tone il permesso da1 re, s i  portb a Dresda per conferire col 
conte Marcolini. Egli si meraviglib di trovarlo poco inclinato 
a secondare il proseguimento del negozio; ma forse cib prove- 
niva da1 desiderio di voler concliiudere i due disegnati ma- 
trimoni. Uib non pertanto , il Marcolini prometteva da ulti- 
mo che avrebbe impiegato ogui suo credito per condurre le 
cose ad esito felice, lasciando inoltre travedere che si sa- 
rebbe opposto sempre a tutte le insinuazioni della corte d i  
Vienna (3). 

I1 conte Marcolini tenne la .promessa e condusse le trat- 
tative in modo Che ai primi dell'aprile dell'anno susseguen- 
te (1781) eran0 giunte al punto da ritenere i1 inatrimonio 
come flssato. Allora la regina sabaudil ne fece la conßdenza 
a suo fpatello, il re di Spagna, i1 quale ingiunse al suo 
inviato a Dresda assumere riservate inrormazioni. Aviitele, 
il re scrisse questa lettera alia sorelia, inianta Maria Auto- 
nietta Ferdinanda : 
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ff Amandovi come vi arno, ed interossandomi di quanto vi ri- 
guarda, non posso tralasciaro di dirvi clio il mio ministro in Sas- 
sonia non mi dd. puuto buoue uotiziß intorno la salute dßllo sposo , 
quantuaquo io spori il contrsrio. 10 vogiio nullameno ohe voi sap- 
piate qunnto so io sbsso, aflnclib possiate iiiformarvi di nnovo Q 
sitcondo quanto arederete opportuuo .... Voi anpete che vi amo como 
mo stßsso , B mancl~erei al mio dovere se , sapendolo , non vo 10 
comunicassi (24 aprile 1781). 

Si venne poi a scoprireessere tale novella basata su di 
un equivoco. Erasi scambiato il principe Antonio col fratell0 
Uarlo Massimiliano, rachitico al puqto d'essere costretto a 
farsi triscinare in una poltrona anclie nelle staUZe. 

Pinalmente, appiaiate tutte le difflcoltA, i prelirninari del 
contratto vennero flrrnati in Torino il giorno 31 maggio, Q 

si fece la pubblicazione il 24 biugno; 11 conte Marcolini fu 
delecato come ambasciatore straordiliari~ al matrimonio , Che ~~~ ~~~ "~ ~~ ~ . " 

si celebrd il 29 di settembre. 
La Principessa, accompagnata da1 re,  dalla regina , da1 

principe e dalla principessa di Plemonte, parti il giorno 
stesso all+ iolta di Vercelli. Come'giunse a Dresda , essa fu 
acc~lta con segni di sinipütia, e destb graxide ammirazione 
in tutta la corte. 

In conseguenza di simil fatto, il conte gontana venne 
accreditato anco press0 l'elettore di Sassonia, coii obbligo 
di alternaro la sua residenza t ra  Berlino e Dresda. 

Dispaccio dol contß P ~ ~ P o ~ G  al conto Bontana , 27 mnggio 1780. 
(2) DIsPaccio dol Fontann al Perrono, 13 giugno IBO. 
(3) DD@acoio conto Fontnna ai conto Porrono, ilatato ~ ~ o s d a  

il 10 lugiio 1780. 
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RELAZIONI DIPLOMATICIIE 
essere pronti ail ogni evonienza e di preiidoro percib dei provvedi- 
menti atti non solamenta n non lasciarci imporre Ia legge da110 
Corti, che pretendessero farlo, ma pur anco a rendere la nostra 
alleanza utile e vantaggiosa ai potentati , i qunli credessero nelloro 
interesse di  ricercarla a (I). 

1 

Siffatti principj di politica estera bisognava olle veniSSer0 
sorretti da buon regime interno e principalmepte da un eser- 
cito ordinato, agguerrito e valoroso. A questo Vittorio Ame- 
deo 111 rivolse cure perseveranti e vi spese somme conside- 
voli: Studio con intelligenza molte dello istituzioni militari 
di altri paesi , e scelse tra esse quelle, da lui  credute mi- 
gliori, per introdurle ne' suoi stati. Molto profittb degli or- 
dinamenti d i  Prussia, la quale inßne avea aila sua volta 
ricavato grandi vantnggi dalla organizzazione dolle milizie 
fatta da Emmanuele Filiberto. E *er vedere ii buon successo 
di coteste innovazioni, Vittorio bmedeo , cogliendo a volo la 
notizia che il generale Mcellendorf avea lasciato i l  servizio 
della Prussia, diede incarico al Fontana d' informarsi se que- 
gli fasse stato dispost0 a passare sotto le kandiere sabaude. 
Oosi tentb d'avere I'altro generale Kolchestein ed i l  principe 
Berdinando di Brunswick , che avea intenzione di mettere 
alla testa di tutte le sue truppe. 

Intanto il Grande Bederico cIiiudeya il luminoso suo re- 
gn0 7 trasmettendolo al nipote Beaerico Guglielmo 11. Qnesti, 

t0cc6 i1 trono, Volle si partecipasse a Vittorio Amedeo 
essere sUO "dente desiderio di continuare nelle buone Fels- 
ziOni esistenti da tanto tempo fra le due dinastie : puindi ~ l i  

attaccamento, 1, m a  micizia e l a  sua simpa- 
si gentili dimostrazioni Vittorio Amedeo contraccambiO 

'On 
egualmente Garbate , che furono rassegnate al nuovo ed 

sua famiglia da1 Conte Bontana. 
Questi, sPecU1and~ SBmpTe le 'oondizioni generali della Ger- 

mania e ddiaPrussia, t e n . ~  1a s u r  attonzione ~ s s a  gu quan- 
t0 Operavva Ben Presto ~'accdrse 81 nelle une COme 

~traordinario mwimento , .p avverti 1 re 
incessanti PreParativi @ s i  andavan facendo a BedinO, 
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ove da tutto apparivaub indizi di guerra. Ma non ebbe il tempo 
di  proseguire nelle sue indagini, perohb venne destinato al- 
P ambasceria di Madrid. Presentb le sue iettere di ri~lliamo 
al  r e ,  da cui ebbe paroie di rincrescimonto per la sua Par- 
tenza e di lode per Vittorio Amodeo. Ne1 corso dell'udienza 
s i  toccarono g1i eventi di Francia, e il re  espresse un' idea 
1s quale non deve &ver prodotto oattiva impressione sull'ani- 
mo di un disoendente di Gar10 Emanueie I. I1 Pontana rac- 
conta quanto segue : 

« 11 re , parlandomi della orisi generale, i n  cai si tr0va l'l3uro- 
pa , si b lasciato fuggire qualclie pnrola sulla possibilitb chQ 10 svi- 
liippo di questo caas potrebbe Wvurire i'ingrandinionto dello spto  
di V. MaestL diilla pupte della Lombardin austriaca. Siooome m ac- 
cbrsi ciie il Prinoipe non avea veruna intenziono navticolnre, doPo 
avergli fntto conoscere il desiderio della Maesta Vostra di cO,nsey 
vare la Pace, soggiunsi essere impovsibile 11 prevedere 10 sclogll- 
mento delle grandi bisogne attuali, e gii rinnovai la protesta clie 
V. Maest& farebbe gran conto delia sua amioizia in ogni ooca- 
sione o (1). 

Intanto la  rivoluzione francese diffondevasi in Europa, 
portando seri attentati a i  vccclli principj ed alle dinastie 
principesclie , ie quali non aveen saputo lasoiare 1s tradizioni 
viete e lnettersi sul cammino del prograsso. Prnssia e SavOia 
stavano alle porte dells Frencia : le  idee inaugurate a Parigi 
poteano da u n  momento all'altro penetrare nei loro dominj 0 
sconvolgere g1i ordipamenti sociali, abbattendo la  au- 

torith. 
vittorio hmedeo era congiunto coi Borboui mediante tri- 

plice vincolo, ciiß due sue figiiuoie aveano sposato 
prin- 

cipi Franclii, fratelli 81 re Luigi XVI, e Maria Glotilde 
venuta rnoglie a Carlo Emanuele, princine di Piemo.nte, Ma 
e d i ,  imparentandosi cosi coiia dinastia dei re . avea in certo 
modo ,,iPudiato i concetf,i d.la*nazione francese da1 momento 

questa si mise in  aperta contraddizione coi suoi monar~lli. 

(1) r>isp*ccio conto pontann al PB in data 18 ngoato 1789. 



La Brancia , peil sorreggere i pisincipj da lei inaugurati , 
si vide quasi costretta a iottare coutro i suoi vicini, a di- 
struggere l'antico, e rovesciare ogni cosa, se  non voleva 
cadere oppressa e ricacciata dall' Wuropa al  punto , in cui Si 
trovava prima deila dichiarazione dei DZrZtll dell'uomo. Non 
v'era dubbio che i primi ad esser tocchi dalla forza degli 
eventi, sarebbero s h t i  i popoii subalpini ed i priissiani. 

I1 pericolo vale a stringere tra loro quelli clie ne sono 
1ninacciati. Tanto Vittorio Amedeo , come Bederico Gugliel- 
mo 11 pendevano incerti sulle determinazioni da prendersi 
Per contrastare all' irrompere della valanga , e vi si appresta- 
vano col mettere in armi nuove schiere, quantunque non 10 
fa~essero con solerzia riclliesta dalla grande minaccia. 

yittorio Amedeo, accorgendosi clle di rnolta eaicacia gli 
fiarebbe tornato ii conoscere a quali idee fasse iuformata ia 
Politica della Prussia in siffatti frangenti, incombensO il 

Parella d' investigare 1, intenzioni del re e spe- 
cialmente del Principe Enrico sui mutamenti avyenuti in 
Francia. Il,Parella, che era stato riconosciuto come inviato sardO nel novembre 1789, cliiese ed ottenne quasi famigliai'e 
ndienza da1 Principe Enrico, di cui dh cenno al suo re in 
quest0 modo : 

' 'I pr inci~e mi 118 subito chiesto 80 da Topin0 mi cra gilinto 
qua!che particolßre intorno nl Conte dl~rtois (1). 10 110 riaposto nc- 
gativnmento, flngondo d'ignoraro l'incarlco afndato al cav. DO noile. 

Oib 'gli mi lla detto clie mi rendeva consapovola di uns negozia- 
'Ione afGdata a 

aiguore, 11 qunlo, come ern acrivuto avohoin. 
Sb?'g gli &von QsPosto da Parte dei Conto cdrtois : 1.0 di procurar- 
'Ii PrcstitO di 4OOmiia Scudi : 2.0 di dirgli francamonte qunntO 

intorno la rivoiuzicne avvenuta in ppancla, di stiidiare i 
mßzzl. ntti ristabilirvi I'autorith regia , di scoprire se il gabinetto 
PrusslnnO "@SSQ voluto conoorrere n t l e  jmpresa, altre PO- '"" fcsserO di8p~ste b ~ t a i l i .  Amne pci , soggi~nse 11 princim 

essere.in grade di 1.1 categorica riiposta fitte, riciiisti, mi Portal ' Oome saPßt~,  in cittb verso il prjncipio dol meso pnssato, e pnrlai al pe 
> mio nipote , degli affari dj Prancla. Vostra 
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Mnosth si rammenterh clic io ebbi gih ll'onoro di rendorlo conto del- 
I'inutilith di tale tentative; cni il principo Enrico confossb u'avßr 
fatto e. sul quak ogli fu sl parco da non dirmi nemmeuo se avossß 
o no ottcnuto del danaro. Soltanto ogli si limitb ad espormi ossoro 
suo nipote molto distratto da parecchi altri affari. Quanto al danaro 
poi promise che egli stesso ne avrebbe somministrato, o me 10 
avrebbo consognato per farlo passare a Torino.. .. 

a Cotesta conildonza coadusse sec0 molti particolari iutorno alla 
maniera , colla quale egli speculava la  rivoluziono francese , ed ai 
mczzi pih opportuui por togliere la Corte di Francia dalla tristn 
condizione in cui si trovava. Da prima ogli mi confessb non avore 
il terzo stato tutti i torti se erasi dato a voler rimediare gli im- 
meiisi abusi. da luugc tempo penetrati nel governo , de'quali tutt0 
il peso cadova sopra di lui e non sopra la nobiitt. Non croder POS- 
sibile e punto giusto, ovo possibilo, di ridare al ro la illimitatn , 
autoritb da lui prima goduta Percib tornar necessario ehe, oVe i 
potentati si fossero riuniti por impedire le esagerazioni Spinte nl- 
l'cstremo , ci assicurasse il popolo francese non aversi 1' int~nziono 
di ridurlo al sorvaggio , del qunle esso cercava lovarsi, ma 
mente si volea impedire clie i male intcnziounti, sotto pretosto d i  
sollevarlo , non lo jnoatonnssero vieppii e non iucaten8ssoro con-% 
tro ogni diritto, il suo proprio sovrano. 

<t ~ 0 ~ 0  avor fisati cotesti principj , il princlpe PRssb 8 d i s ~ u t ~ r e  
i mozzi per operaro uua controrivoluziono. Osservb egli che di gib 
avoa notato dei mnlcontonti in pareccliio provinciß , sp~~ialmcnte 
nol Delfinato 0 nolla provenza : si appliclierobbe a fomßntarli, Q so 
medianto daiiaro ci fosse riuscito a spingerli flno nd un corto ~unto,  
il rc di sardegna oon corpo di truppa non superioro ai dodlci- 
mila uomini, la Spagna e ia Prussiu , ciUScun0 da1 prOPri0 
avrebbero potuto eutpare in Francia, sotto sembianze di Paciflca- 
tori B (1). . 

N~~ vi sono forso in cotesta idea i germi della futura al- 
leanza, clie quasi per derisione assunse il titolo di Santa ? 

poco dope, ~ i o e  il20 marzo successivo , i l  Parella riferiva 
alre un colloquio avuto Fon Federico Quglielmo : egli scriVeW: 

matassa politica sempre moito arruflata : non si sapreljbe 
ppevedere con qualobe pfobabilit& Se l'indirizzo degli nffnri snrb 
guerrioro politico : egli b per cib che il re di Prussia , in un ball0 



mi ha tenuto un discorso molto notevole. Sotto pretesto che ibr- 
chestra faceva troppo rumore, questo Monarca mi ha invitatn 
ad nllontannrmi un poco. Egli mi ha espresso chiaramonte ciio Vo- 
stra Maesta volendo opornre nelle attunli circostanze, avrebbo nel 
Milanes0 nn ohiettivo pih interessante della Frnncia : poi mi hn do- 
mandato come si pensasse in Italia suila riunione o sulla sepnrn- 
zione dclin Toscann ngii Siati ercditari austriaci. Si potr& facilmentc 
immnginnrß ehe queste due proposizioni mi hanno posto entrnmbo 
in un imbarnzzo non indifferontc. Alla prima mi sono limitato a ri- 
~ P C ~ ~ ~  Coli'n~~unziare in Piemonte ia tlisposizione di frnmmet- 
tersi nell0 < l ~ e r ~ l e  delh Frnncia: la condottn dolla Cnsa di Savoia 
dimostrare cho si faceva pih conto di un poliice di terrn in Italia, 
cilß di interß provincie fuori cli quella oerihia, in cui Bi potevn 
vantnr cessero forti. Aiia seoonda, la quaiß era uns domandn for- 
male, ho detto clie io non conosaeva nlcuna clnusola dei trattnti 
conciiiusi dope Toscann era cnduta nelle mani dell'Austria, 
atta sciogliere 1% questione cui avea uvuto ia bontb. di propormi : 
ma ho sog~iunto sapere benissimo che indipendentemente da qnnnto 

pubb,licisti avrebbono P~tuto sbrivere, il di lui su~li.agio sarebbß 
statO 11 Plh fortß nr60mento nelle oondizioiii presenti. Mi B pnrS0 

quest' osservnzione non gli nbhia fatto dispiacere, YostraMae- 
Pub 'tare tranquiila ~ 1 1 ~  questa Corte lungi dalp esSero avversn, 

I'Occasione, farebbe dei pass! por ottenoro I ' llonnza d e m  
SnrdegnaJ vi scCrEesf% deile disposizioni favorevoli ip. 

Intanto la  P r ~ s s i a  non cessava di manifestaro l@ p r o ~ r h  
s im~ßt ia  alla casa di Savoia e non lasciava passare wruua 
occasionß Per PrOVargiiela. Esaa era venuta a sapere olle 
Dicta di Brancoforte si sarebbe fpa non molto ocoupata di 
alcuni mutamenti da introdiirsi neili\ ~apttolaatone del futuro 
Imperatore. Porci6, Per rnezzo del suo &finistro oliambrier, 
ne avvertiva 

cortß di Torino , aanchb,  se avesse creduto 
'PPortuno Si fossß interessata a propngnare uns modifloa- 
ziOne a l l ' a r t i~ ~ l~  26 deIlluNima c a p < t ~ i a z < o ~ ,  ed a quanto r i  
riferiva 'lio esßrcizio del Vicari,i,to Imperiale in  rtalia. Ii 

"deac? Qugliel.ino offeriva inoire  il appoggio promet- 
" qUaUto in  lui per otteUerß q u a ~ i e  hvoie 

mOnarca sardo. Puesti, mentre wcenava di huon grado 
di'nterßssate Oterte hIb prussia Q ne ßsprjmeva la  sua 

rioonoscenza Ordinava Parella di comportarsi in guisa da lar Oredere 
altre ptenze che esistesse un vincolo 

particolare la  corte di Berlino. Contemporanßamentß in- 
caricava il marchese di Breme, suo ministro a Vienna, di 
lasciare questa citt& per recarsi alla Dieta di Prancoforte 

affine di Curare i diritti.e le prerogative deila GOrona sa- 
voina nella nuova capitolazione imperiale (1). Ma le do- 
munde avauzate dall'inviato piemontese alla Dieta Per la 
revisione delllarticolo 26 della s ~ a ~ c e n u a t a  sostituzione Tm- 
periaie rimasero affatto infruttuose, ad onta dßl sincßro in- 
teresse presovi aal r e  di Prussia. 

VIII. 

I concetti di coalizione espressi, come vedemmo, da1 Princi- 
pe Bnrico di Prussia vanno disegnandosi s~l1'0rizZontß diplo- 
matico e vanno prendendo quella consistenza, ehe da ultimo 
dovea abbattere u n  graude co~osso. Sardegna Q Prussia stanno 
per entrare nella lega europea, il cui ScOPo ßra 18 difesa 
dei diritti del trono e lterezione di una diga contro i Co- 
nati di l ibert i ,  da essa considerati Cqmß contßnnenda sov- 
versione. La Sardegna viene tt3ntata 0 Spints afi abbracoiare 
il disegno di lega: come 10 fosse nß1Su0i primordi, chiaro 
apparisce da uns lettera di Vittorio Amedeo al  marchese 
Parella in data del 20 agosto 1791. 1x1 essa dice: 

siarno lißt,i di pnrtaciparvi ehe I'Incaricato d'aEari di Pyssia (2) 
u andato jeri l'altro da1 Conte Hautevilleper legsergli un dlspacolo 
ricevuto dalla Corte, col qua10 si 

,Java un abbozzo del piano fatt0 

proporre dnll<Impsratoro al re Pederigo Gugiiclmc alle principaIi 
potenze cnuropa intervonire eflcacemente negli affnri di  Fan-  
&, all*efletto di rivendicarß 170nope e la liberta d0l Cattolico @ 

della sua fnmiglia. 
ir ~~l~ 6ispnccio non accenna punto alle disposizioni dei re di 

prussia su quanto noforma I 'og~tto,  nB tampoco alla ris~oata cbe 
cotesto principe hti fatto, o snrebbe Per rare nlrImp~rat0re.I~ Conte 
di IIant,evilia quiildi si b astennto di far COnosCere al suddotto In- 
caricnto g a r n i  i n ~ s t r i  ~~tendimenti, lascinndo trapoinrß sOltanto 

(1) ~ettera doi ro ai Pnraila, 5 6iu6n0 1790. 
(2) 11 Chambrior ora in conge*o. 
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guiro gli impegni verso i nostri allenti e di concorrere cfIlcnc~mente 
nd opparsi ai disegni ambloiosi del comune neinico amno di presor- 
vare specialmente l'Italia, minaccinta, nl pnri dei nostri Stati. 

U Ne1 corso di quattro cnmpagne da noi sostenute, e nelle q u d i  
senZU cho si possano impntarceli, i rovesci Iianno pur troppo Ru- 
parat0 le buono riuscito: mn essi non lianno punto smossn la no- 
strn fermezoa. Di quarido in qiinndo i Francosi non iianno cossnto 
di farci proporre, per diiTereriti vio ,I di aprire i negoziati Per 
uns Pace separnta. Gli estremi perD cbe 81 ponevnno como baso 
Qrano st opposti ai nostri principii, alle nostre mire , ed alla sicu- 
rema stessa d'ltalia pel presente e per I'nvveniro che dovemmo 
rigunrdnre cotoste insinuazioni ispirnta da1 solo scopo di gittara di- 
8cordi~ tra noi ed i nostrl nllenti, senza intenzione ferma di pacb 
No1 quindi non vi prestammo mai oreccliio. 

a Ad 0 n t ~  dei contrari nostri rifluti, gli agonti francesi non 
dosistottero di rltornare sullo stesso argoinento , flncha il governo di 
Parigi, uvendo preso novella forma in virth della ultima costitu- 
zione, fece nel novombre passato dolle altre proposte pik direkte 
Per ricondurrel~ Pace trß noi. Queste olforte, 3 prima nspetto, nvea. 

ßPPnrQnza ili giustizia o modernzione, talchb ie guardammo 
cOmepiP sinCel'e @?ih degne di Considerazione in confronto di quelle 
precodenti: 110~0 a b  la ritirata dell'esercito austyinco dnlla rivicrn 

GenOva in fie6uito 81 disastro del 23 8 novombpa, rendendo 11 
no't'o stato molto pia pericoloso, credemmo nostro doveri! di pre- 
stnr loro ascolto di ncco,nlier~e pib fiivorovolmonte di quanto 
avQvGm0 fntto por 10 innanzi, 

In conseguenza di Cib noi non ci riflutammo piii a mnnifostnrQ 
agenti frnncosi lo basi suiie qunii si snrebbe potuto apriro un 

uegofiiato, t u1  i nostri aiieati non avrebhoro r~spiiito di daPo il 
loro nssQiis0. Mn con nostra grande sorprosa, riconoscemmo clio 1 
Frnnc@si, lungi da1 volere ia puco con noi , avoano 10 scopo soitnlito 
di tr:scFnrci in una 10th contro i nostrl alleati, Q di esporci a 
mag6iorl svonture ed a pih fort1 perjcoli, 
' Infatti noi avevamo posto oome fondnmento delle trattative 

In restituzione giustissimn dei paesl a noi conqnistati duranto la 
guerrn 

la neutralita assoluta delln Sardegna , unitamente n <luolia tuttt Principi e d'ltnlin, i qunli volossoro nccodorvi die- tro ncstro invito * Pep far cessare ogni ostilita in qoeste contrade. 
' I' Prussi$ sarh In grado di appreozare la nostra con- dotta. 

ci lusin~liiamo olle os~i rlconoseerh senza dubbio 1s 110.. 
stFa 'quith9 la nOstra moderazione, e 18 nostrn fepmozza in tutti i 
fatti suesposti .* C 1 i ~  disposto a favorirci con ii suo influsso 
nllorqunndo ~1 negooiorh ia Pace g~nerale ,), 

I1 marchese Parel la,  i n  due couversazioni tenute sepa'a- 
tamente col conte Eaugvitz e col conte Finkenstein, Gon 

tutta l'eloquenza ispiratagli aal proprio dovere e dalla l e a m  
delle comunicazioni , adoprb ogni sforzo per trasfondere in 
essi il proprio convincimento. Egli si giovb d i  tutti  gli argo- 
nienti di fatti contenuti nel dispaccio reale , rinfrancandoli 
d i  osservazioni robuste ed opportune. I due ministri IJrUS- 
sianinon poterono scherrnirsi dinanzi alla ragione degli eventi 
compiuti, ed approvarono con geiitili parole ii modo di ve- 
dore del ministro Ssrdo, nonchb della sua  corte. Ass'evera- 
rono ciie il loro monarca avrebbe reso il meritato elogio al 
Piemonte, cui certainente si sarebhe prestato ogni appog6io 
ove se n e  fosse offerta l'occasione. Ma quando i l  Parella in- 
siste per avere cliiaro ed esplioito impeguo di v a l i d ~  soste- 
giio i n  Cavore del suo sovrano nelle bisogne deila pace ge- 
nerale, i l  conte Haugwits gli fece capire che l'azione della 
Prussia dipendeva inolto dalle oircostan~e e dallo stut0 in 
cui si sarebbero trovati gli affari a l  mornento delle tratta- 
tive di pace generale, e clie quindi non poteasi prevedere 
n~ calcoiare i i  peso che si darebbe allora a l  suo operato. 
i'oter nondimeno il r e  di Sardegna contare suila buona VO- 
lontt  di quello di  Prussia (1). 

' Bidando in coteste promesse, tuttochh vaglie , e prenilendo 
esempio dalla Prussia stessa, l a  quale avea flrmato ii patt0 
di  Bgle (5 aprile 1795), il re  Vittorio Amedeo si COII~IISS@ a 
non ritardar pih s lungo ad intavolare colla Braucia delle 
trattalive. A tal uopo egli spedi a Parigi come inviati stra01'- 
dinari i l  cav. De Revel e Tons0 , incaricati di  tener delle COn- 
fQrenze col governo francese. 

Di cib f u  dato avviso al r e  di Prussia, che aPProvava 
pienamente 1% d@te~minazione presa da1 gasbinetto di  Torino. 
E pper far  yedere come's' interessasse senipre a tutto Want0 
si riferiva alle condizioni del Piemonte , dava ordine a l  suo 
rappresentante diplomatico in Parigt, Signor De Sand02 7 di 
sorreggere g1i sforzi dei plenipotenziari sardi. 

(1) ~ i ~ ~ ~ ~ ~ i ~  in cifrii. dal hiarClleso PGI~B~III at 1'0 Vittorio Amodco 
% 

30 apriie 1796. 14 
Ance., 3.a Scric, T. Xi'. 



l'uinpticl '1cl1a l l b c p t h  Xtnilnna dnl *V04 al  ~ S Q S .  m- 
mO"ic raccoltc da  ATTO YANNWCI. - Quilzta edtziofie, con malte RELAZIONI DIPLOMATIGI-IE 
correziofli 0 amivnte. i n  12mo di pag. VIII-698. - Milane, E. T ~ Q -  
ves editore , 1872. TRA LA CASA DI 'CSAVOIA E LA PRUss1* 
Le molto e pnzienti ricercho, per lo qunli il libro del Vannucci 

Iia potuto veniro accrasciuto di nomi e di fatti, dnnno maggior 
pregio alla ediziono presente. Ispirnto dall'nmore per In liborth, 
condotto nel tompo che gl'ltaliani combattevano por frnncarsi dnlln 
dominazione strnnlora e tlallo tirannidi interne, compiuto dopo eile 
tanti sforzi generosi avevano ottenuto il loro Rne, rimarrhdocumento 
dcllo idce , della virtd, de' propositi , de'sacriflzi magnanimi o anolle 
dello pnssioni negli ultimi tempi della storia haziona1e.E tante azioni, 
tanti uomini, ehe rimarrebbero dimentiantl, vivraniio nella memorin 
dolieäonernzioni per insegnnmontood esempio, ricordati coll'eloquonzn 
doll'»lTetto 0 con quollii emcacia di parola clie b propria doll'autore. 
C111 scrive do'fiitti di cui fu testimone o che sentl raccontnre dn 
quelll Cl10 vi ebbero pmte, che si trovb in un modo o in nn nitro 
in mezzo alla lotta, non pub non risentire dolle passioni clie agi-, 
prono il Suo Cuore. Ma la voridicith dei racconti non pub ~0nirQ 
'mpugnata, sapondosi ciio piii cho da ogui altro sentimento 10 scrit. 
torQ fu ispirato dnll'amore del voro, 

Ne1 1.0 f?scicolo tlei presontc volumo ii lottere viono pregnto di 
CorWSQre 1 seguenti orrori : 

Png. 118, ultlma rls:i dolln nota, invcco <li: uitimnmanto dcbnto nciic ISO~C IcliIo 
sotto 11 domlnio vonoto, si  langa: urtimanonic dafo~io,  e i i z r ~  aorc DlJie. 

."Os riga 6 aolla not&, lnvccc di: ~ s o ~ o  Naplor, 81 iogga: Iaaze Dnie. 
11, ~ ~ V C C C  dl Ionlnrn , ai icgga: ronion. 

len,  rlsn 8.  lnvcco aI W C ~ ~ O ,  si lcgga : 
" "gm iav~co dl Soalarnblnl, s i  laggn: Sool,,&rini. 

NEL SECOLO XVIII 

P)I AUGUST0 BAXZOII'I --- 
(\red, nv. yng. 377 ). 

XI. 

Le avversith non desistevano da1 perseguitare la Casa di 
Savoia, clie poco sorretta dagli alleati, o insidiata PS suoi, 
possedimenti dall7Austria, si vide oostretta, dOpO la battaglia 
di Mondovi, accettare le duriosime condizioni imp0st"e da1 
trattat0 di  Parigi del 15 maggio 1796. In  iorza di quest0 cad- 
dero demolite 18 fortezze, che difendevano 18 linea dolle Alpi 
dalla Brunetta a Susa,  ed i Francesi OCCUParono GitneO 9 

Alessandria e Tortoiia. Poco dopo, i i  re Vittorio AmedeO Ir'* 
airranto dagli urti continui sosteniiti con energia suflciente 
si ,  ma non gagliarda e non adatta alle tremende circostan- 
ze clie, suo malgrado , l'aveano avvilu~pato 

fini di vivere a 

i\lonoalieri, colpito da  apoplessia ( 16 0tt0hrfJ 1. 
Gli successe il figliuolo Garlo Emanue'e 

17, principe di 

buoni intendimenti, d' ingegno svegliato 9 "T'euutO 1 

ma infe- 

riore ai tempi di procelle incessanti, ohe battevzrno Senza 
, li tr«v6 il regno scernato di 81- 

Posa i l  trono de'suoi avi. Cg 
CU„ w v i „ ,  , sconvolt~ da intern0 a6ituzioni 7 umiii:tO !d 
prepolere dßlla Francia: mal  qumi a C O ~ P " S O  'i 
condisioni , ebbe affetto e pr0Ve "On 

dubbie della c ~ s t a n t ~  

devoziona de' suoi popoli , prellarati sempre U. 
~cacciare 10 

straniero da1 suoyo patrio. 
Anou., 3.. Serie, T. XV. 



11  

rt 
378 RELAZIONI DIPLO~fATIOUJ4 

L' istoria, sapientemente consultata , offre ammaestramenti 
utilissimi. I1 governo francese, gittando uno sguardo avveduto 
sulla parte sostenuta dai principi di Savoia nelle grrndi 

.lotte del sec010 XVII e XVIII avea con facilit$ rilevato di 
quale momento fosse sempre stata la loro azione e d i  qua- 
le aiuto fossero sempre riusciti a'suoi alleati negli ulti- 
rni scioglimenti delle catastrofl guerresclie. Non contenta 1% C) 
Francia d'aver umiliato il Piemonte cogli articoli dell'ultimo 
trattato, volle trascinarlo dietro al suo oarro trionfale, for- 
zandolo a stringere con SB un'alleanza difensiva e di offesa. 
I1 generale ~onaparke tentato avea il defunto r e ,  ma indar- 
no : egli , profittando forse dell' inesperienza di Carlo Ema- 
nuliie IV, tornb ail' impresa. In qua1 modo 10 facesse , noi in- 
sciamo narrare al cav. Priocca, confermato da1 nuovo re mi- 
nistro desli affari esteri, i l  quale con dispaccio al  Parella, 
cosl Si  esprimeva : 

« Siccom0 Sua Maesth ripone , al pari dol defunto moiinrcn, 
molh flducia nei buoni ofüci del r e  di Prnssia, cosl con 11 piil gtande 
interesse si fu ad invocurii. s. 11aestb desidera vivamento ehe gli 
accordi di cotesto governo cclia Francia, siena di tal natura da 
~ermettergli di prendore una parte formale al~'alleanza, cni noi 
Siam0 in via di negoziare con questa potensa: cib ci condurrebbo '4 
naturalm~nte nd una unione colla Prussia , ehe sarebbo conveniento 
e VantagRiosa Per entrambi ali stati. - ~ ~ ~ - - - .  

a Partendo da questi principj, il re mi Iia imposto di seguirli 
ndle conf~renZ0 con ii signor de Chambricr , affine di giungem so 
~ossibile, al desiderato scopo.' La sua intonzlono B pur0 chß voi 
siate I'interprete dl silratti sensi press0 i] ministoro di BoAino @ 

~erohb possiate farlo con conoaconza di Causa, impoista cli@ SUD. 

Piste il Vor0 stato dolle relazionl di cui si tpnttn. 
q Verso flne dei meso passato , ii gonerale Bonaparto mi dieda 

avvisO ehe dcsiaßrava avere con lne unn conferenza, C se avessi 
quindi potuto portarmi a Tortona, od in qualolie aitro luogo PocO 

. lunßi da1 Milan~ee ove ancli'egii sarobbo venuto, sonza perb asporpQ 
quale foss~ il E u 0  intento. Essendomi scusato, in modo plausibile 9 

'gii qui a Torino il signor Poustielgue prima sogretario delln 
legneionß di Francin in Qonova, cou le+,teru la quulo annun- 
Zin?a l'Ogaetto (lelia sun missiono. quest0 consisteva nei chi~d~rmi 
Se ro foss~ disposto Ud nscoitare delle proposte d'nllodnza ofien- 

difensi~a colla Brancia, con quelle condizioni ciie venissoro 
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in UPPreSbo discussa, allorqunndo S. M. avesso preventlvamente fattc 
dare una rispostu positiva sopra ii punto della offerta allennza. 

I1 re, reso di cib inforaato, mi autorizzb a rispondere affer- 
mativamente. Aliora il signor Poustielgue, cui diedi contezza delia 
disposizione reale e di aloune restrizioni ciie S. M. credeva cl'intro- 
durre, nvendole trovate giusto od accottnbili, ripartl per riferira 
al generale Bonapnrte il risultnto dolla sun missione. 

a Questo agonte non tardb a ricomparire, incnrionto da1 gene- 
rate di continunre I'avviamento della negoziazione. 10 ebbi quiudi 
Purecchie conferenze con lui, nolia qunli oi oocupammo a flssnro 
10 bnsi deii'alloanza futura, rna in formn soltanto di disegno. Sie- 
come egii non ora munito di pieni poteri, cosl accettb lu cosa ad 
refereadzlm. NO risulto ehe potemmo pariare in termini vnghi , con- 
f~ssandomi egii di non essere punto istruito circa i particolari in- 
tendimß~ti clel Direttorio. 

U I1 signor Chanibrier non avrb mancnto di renderne edotta lastin 
oorte. Voi troyerete dunque iI contbd'Haugwitz preparato nd &C- 

Cogliero con fuvore la comunicazione, che ii re vi incnricn di CO- 

municargii direttamente. Voi gll e~porrete clio ii re si l~singa di 
vedoro cotesto sovrano inclinato ad occuparsi con intei'essß degli 
nffari d'ltalia, mautenendo in essa l'indipeudenza di Uno St~to, il 
cluale potrebbe essore Sempre il naturale niieato deiia Prussia. Spor& 
esiandio clie fnvorirh b u o ~  esito di questo negoziato tra il Pie- 
mont~ ed il governo fpancese in modo conforme alln conßdeiiz~ ri' 
Post8 noll'slto suo patrocinio D (1). 

' 

Appena ricevuto quest0 dispacoio, il marcliese' PaTella ne 
Port6 il contenuto alla conoscenza del conte d'Haugwitz ,  CU^ 
disse clie i l  negozio intavolato tra la Fraqcia ed il Piemonte 
avea 10 scopo d'assicuraro quest'ultimo dalle mire ambiziose 
del19Austria e munirsi a salvamento della sua psistenza>o- 
litica. Egli enumerb al conte le tremendo condieioni T end era 
vittima il regne Sabaudo e tutte le Cause ohe 10 spingevano 
ad ailontanarsi da110 imperatore. 11 conte d' Haugwitz~ Com- 
preso dalla esposkione di oircostanze, che veramente eranO 
molto favorevoli, esternc3 il convincimento eSSere l'aIleanaa 
colla Brancia i l  solo mmzo d i  togiiore ii piemonte dalla in- 
certezza da stato pericoioso. rtaccomandava ~ e ~ a ~ ~ ~ ~  
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avvedutezza da parte del gabiuetto di Toi*iiio, il quale, a 
suo avviso , non dovea precipitare le cose , ed attendere an- 
cora con cautela per vedere quak  piega avrebbero preso le 
cose di Brancia. E per sorreggere cotesto suo consiglio, ci- 
tava ad eserripio la  Prussia, che speculava le occaaioni per 
determinare quale sistema dovesse seguire. 

Portando poi il Parella i l  suo giudizio sui consigli dati 
dnl conte, conchiudeva cosi: Parmi d ie ,  ove il conte di 
Haugwitz s i  mettesse per poco al  nostro posto, sarebbe egli 
pure imbarazzato a prendere un partito conveniente » (1). 
Cid non pertanto, i l  ministro prussiano dava assicurazi0nQ 
d' impartire gli ordini opportuni ai signor Sandoz, amncld 
favorisse il piU. possibile presso il governo francese la mis- 
sione del conte Balbo , pleni~~oteuziario sardo , incaricato di 
discutere i patti d'alleanza oIPensiva e di diresa t ra  Vranoia 
e Piemonte. 

XII. 

Ad onta perd dei buoni umci della Prussia e delle ottime 
dispo'sizioni del re di Sardegna a comporre un accomodamento 
colla Brancia, lungi (lal riuscirvi , parea ciie si andasse vie 
Pik lontan0, con grave corruccio di Oarlo Emanuele IV, 
ventato da1 vedere I' andazzo dei tempi. Questo m o n a r ~ ~  
bramava sinceramente di migliorare le condizioni da' sud 
stati, ed era veramente addolorato di vedere ciie tutte le 
SPeranZe svanivano una ad una. Egli temeva piU. di tutto 11 
sorfio rivoluaionario clie stava un pol compresso , non ispentoi 

8li Parea di trovarlo da un puuto all'altro padrone assoluto 
del suo regno. Per tenerlo ne'limiti , ndava so l to  in UU di- 
b'nitoso patt0 colla Brancia e nella cooperazione della Prussia. 
Percid egli Per mezzo del cav. Priocca, si fece a rinnovare al 
gabinetto di ßerlino ~~llecitazioni perche esso non desistesse 
dall ' inter~orsi, quasi come mediatore, al compimento del de- 
signato trattato. 
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Ecco il dispaccio del Priocca al marclidse d i  Parella: 

a Noi abbiamo da teioere principalmente I'impul~o di rivoluzio- 
ne dato dngli agontl francesi alla Lombardia, e cbe ora si b estcso 
negli stati di terraferma della repubblica di Venezia. I1 generale Bo- 

'i napnrte parla senza segreti, non solo delia formnzione delln repuli- 
blica cispadana, ma anciie della transpudnna. Ii governo ftunccsc, 
dope i siiccessi decisivi delle guo armi coutro casn d'Austrln, 
sperondo di sforzarla nlla rinunzia d'ltalia e doi Pnasi Bussi, ri- 
Buta di prendore colla nostrn corte verun impogno oirca In nostra 
sicurozza e garanzia, come aven ragione d l  credere, uccogliondo le 
Prime proposizioni d'allaanza del generale Bonnparte. Ma qunndo io 
contava di gizi d'ossore giunto al torrnine di 81 impoi-tunte nerorio, 
csso fu travolto da] rifluto dol Dirottorio clie non volle sanzionnro 
il risultato. 

a Non v'era null8 rli pib giusto e di pik moderato cliß 10 condi- 
zioni da noi poste oomo haso a cotesta nllonza. Si riducevsno OS80 

nlln garanzia politicn e territoriale dogli stati dol rc ,  ed a ~ l i  im- 
Pogni ovontuali sugli ingrandimenti clio In Ropubblica potovli f~rgll 
cttenere in itnlia alla pnce genornle , sia in formn di iudonnizzo pci 
sacriiizi sostenuti, sia in cambio del regno di Sardegna, cui Suli 
hlnesth avrobbe acconsentito di cedore nlln Francin d patti, i <lulili 

d Si snrßbboro fissnt,i poscia, da u n s  parte 0 dall'altrß, secondo 10 

oircostanzo e gli eventi.. 
n Ecce, Signor mnrcliese, il punto in oui Si trova quest0 nego. 

zinto : non POSSO dirvi an& se si riusoirzi a string~rlo. Pßrtanto 
. voi rßnderoto persuaso cotesto gnbinetto esscre llostro intßnto 

ottenere dalla r ~ p ~ b l ~ l i o &  I*assicurazione nocossaria alla nostra 
1i~tonomia. 

a üi cib il di ppu~sia non dovrabbo mnncal'ß ad Intoi.essnrsi: 
colivorr& quindi cllo voi ne papliato oonlidonzialmoot~ contß 
IIeugwvit~ per pregarlo di prendere in oonsiderazione comß sia ur- 
gante cercare di distorre il Dipottorio daii'erigore la Lombnrdin.in 
PePUbblica. e di a~nogpinpe con tutti i mezzi possibili il buon eslto .- -- 
delln negozjazione avviata o (1). 

E questa negoziazione veniva flrmata in Torino il 5 aprile 
dello stesso anno da1 Gay, priocca <r nome del re di Sarde- 

4 gna e da1 generale ClarBe per pavte della repubblica fmn- 
Gose. assa  er& ratiflcata da Oarlo Emanuele IV, il 15 del me- 
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desimo mese: ma per le opposizioni del Direttorio non ebbe 
effetto se non nel 25 ottobre 1797. 

Per  vincere queste tergiversazioni, il re  di Sardegna in- 
sistb nuovamente e con maggiore energia presso quello di 
Prussia perchb prendesse a cuore di condurre il Direttorio 

(X alla ratiflca del trattato. Ed affine di ottenere qualclie cosa, 
10 pregava di dare istruzioni al signor de Sandoz ad opernr 
in  cib ufflcialmente. 

Prendendo occasione dalla consegna di una lettera di Oarlo 
Emannele IV al  nuovo nionarca di Prussia , Federico Ctugliel- 
mo 111, i l  marcliese Parella si cimentb al  grave argomento 
con i l  conte di Binclcenstein, cui non nascose la  tremenda 
minaccia recata hgli stafi sardi dalla indipendenza di tutte 
le provinoie Lombarde. 

a Sn qiiesto soggetto, scrive il Parella al Priocca, il buon vec- 
chio mi ha fatto pnrecchio osservazioni : tra. lo altre cose mi 
dotto cilo il ministro francese a Genova tentava di ridurre a dßmo- 
crasia anclie qualla rßpubbiica. A cib io Iio risposto ave; i Prnli- 
c0si rinunziato con pnrole, non coi fatti, alla terribile proplignnh 
Pßr mßzzo della quale al principio delln guerra minacciato nveano 
tuttl i govorni. Plirve che il conte sontisso I'ingiustiaiß $1 tdß 4 
oondotta, ma mi accorsi non avor gran voglia d*imrnisoliiarsi ein- 
~acomente in quosti aliari , in primo luogo perchb avendo la 
G i n  gUarßntit0 il nostro attunle torritorio, noi non dobbiamo intluio. 
taroi dolle sllggestioni segrote , cui qualohe repubblicano potrßbbo 
insinuare fra.i nostri .... Poi og~i mm'interrogb so credessi alla stn- 
billt& di tutto lß repubbliclio nato o nascituro in Itniia. Secondo il 
modo di vedßrß , egli B convinto che questo sarh un sistema prßcal'iO 
0 12 prima Volta cho la Francia sarh occupata altrovo, I'Austria lß 
nssorbirh 1ß unß dope 10 altre. Tanto poggio, io soggiunsi, 80 00' 

testß predizione si veriiica; noi siamo destinati a riscntircone tanto 
colia fondazionß di siffntte repubhlicho in virth del cattivo esempio, 
come colla caduta, in forza dell'aumqnto di potenza deilo ImPßro 3 

giacchb si domocratizza nßn solo i possessi d o ~  re , ma ancora 1% 
conquistß fattß detrimento del Papa e dei Veneziani , cotßsto bcl 
Paesß non ritornerh pih a'suoi padroiii , ma sar& prcda del pili forto 
InRne, s i O c o m ~  il mi0 ritcrnello era clie la prussfa dovoa intßrßs- ?. 

emcacemontß Pßr Dorre un argine al male presonto ed al fil- 
tu!o 9 il ministro ha ossorvato pariarsi di due coiigrossi, I'uiio Por 
gll atrai-1 d'Italin, I'altro par quolli doi~lmporo, C, (oli mi 'fcrce siiP- 
POrrß esseTe im~robabilo che la Prussia voniss0 intorpollata, sP0' 
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oinlmonte pel primo, ovo si sarebbero discucse rnaterio ad essa 
estranoe .... s (1). 

A questo colloquio ne tenne dietro un altro col conte di 
I Ia~~gwi tz ,  nel quale il Parella cercb di percuaderlo clie la 
Prussia non rimanesse in disparte delle bisogne italiaue. I1 
parlare dell' inviato sardo Cu facondo e pare operasse qual- 
ehe impressione sull'animo del conte. A questo poi il Parella 
aggiunse questa argomentazione suggeritagli da1 suo governo. 

U Non il solo timoro di vedere clie piccolo repubbliche non vnl- 
w o  a sollevare una barriera contro le miro ambiziose dell'Austrin 
dßvo suggerire al ro di Prussia d'interessnrsi a pro del Piomontc. 
Prescindendo anclie da1 considerare olle, malgrado la riunionc di tnli 
repubbliclie , esse non potrebboro raggiungere 10 scopo moglio di 

. uns monarchia fortemente costituita, la corte di Berlino dovrobbß 
COnOSCore esistore altre ragioni peile quali essa non potrßbbß rillu- 
tare il suo concorso: cia consisterobbe ossenziaimente nelln mutun 
.shIrezza e garanzia della form8 d'entrambi i governi, Sn q i l ~ S t 0  

wnto essa avrebbe da ternoro ad ogni momento i principj di uno 
stato ilemocratico, speoialmonte ove la sua unione colln repubblica 
fran00se non fosso invariabilo s (2). 

La forza di quest0 ragionamento era evidente. ouale 
conto infatti doveva mettere la  Prussia nelia costituzione 
sistema repiibblioano in ltalia P Non era esso uns minaccia, so 
non almeno indiretta a' suoi fondamentali ~rincipj 1 
Le tornava dunque necessario di spaiieggiare i negoziäti d i  
Sardegna ~0118 Francia : e 10 fece , dando istt'uzioni al Signor 
Sandoz di operare ufflcialmente sul Direttorio Per ~~r~~~~~~~~ 
a confermare gli impegni presi dal.generale Olarke Co1 ga' 
binetto di Torino., 

Da ultilno il trattat0 ottenne le necessarie ratificazioni 
della repubblica francese, il 15 ottobre 1797 (3). 

J3 come prova di costant;nte simpatia alla casadi Savoia, il 1'0 

Federico auglielmo 111 pese flne agli ostacoli , clle da qualche 

(1) Dispnccio in ciCi,a dol ma~clioao parelln nl cav. Domonico Priocca, 
27 maggio 1797. 

(2) Dispnccio dol ~av.  prioccn nl rnnrohosß Parolis, I 
.o rnnggio 17m. 

(3) ~ l i  apticoli di quosto ~ ~ ~ t t a t o  si possono vßderß 
Pa- 

gina 500 doi Traitds pwotics de la Royal0 fifaison do Sovorcj CIc. 
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anno impedivano di concludere nna convenzione relativa alla 
abolizione dei diritti 'di a2btnaggio. Essa venne flrmata a To- 
rino da1 cav. Priocca e da Giovanni Pietro Di Ohambrier, il 
primo rappresentante del re d i  Sardegna, i l  secondo del re 
di Prussia. 

In virtd del patto i sudditi di nna delle due potenze eb- 
bero facolta di disporre de' loro beni per testamento, Iier do- 
nazione e con qnalunque altro atto legittimo a favore dei sud- 
diti dell'altre. Ebbero diritto di possedere beni ed effetti 
inobili nel territorio de' due stati , ed esercitare le loro ra- 
~ i o n i  dinanzi a i  tribunali, senza bisogno di lettere di nalu- 
ralz'td 0 di autorizzazione particolare. Inflne i sudditi di nno 
stato sarebbero trattati, in fatto di snccessioni, come i sudditi 
appartenenti alla potenza presso oni ia  successione sarebbe 
nperta , purchb si conformassero alle leggi ed alle formalita. . 
del paese. 

Era poi flssato che restavano aboliti non solamente i di- 
di albtnaggio nei diie stat i ,  ma ancora i sudditi delk 

due potenze non sarebbero tenuti a pagare alcun diritto di 
dklrazfone, nb qualunque altro sui beni clie loro pervenissero 
Per legati, Per donazioni, per snccessioni testamentarie o 
ab tnk'sht0, n b  per l'esportazione di mobili , nb pegli immo- 
bili che gli toccassero a questo modo, oppure acquistassero. 
In P Q ~  che i detti eredi, legatari 0 donatari, dopo aver 
Preso Possesso delle successioni o delle cose legate o doilate, 
~referissero di continuare a possederli ed a goderne, si esi- 

da lor0 soltanto quei diritti ai quali saranno soggetti i 
cittadini nat,urali del liaese , in cni si trovasse la sncoes- 
sjone (1). 

XIII. 

La re~ubblica francese, come ebbe Stretto a sb ii Pie- 
monte col vincolo u'aiieanza ofensiva e di difesa , volse il 
I ~ e ~ s i e r o  a ~~~~~~~~~~e ne' suoi stati quelli di terraiei*ma del 
re di Sardegnu. Soacoiato i l  papa da Roms ed i 13orboni da 
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Napoli, non le rimaneva clie allontanare Oarlo Emanuele per 
restar padrona d' Italia. Per avviarsi & questo ultimo passo, 
forse non osando di farlo ad un tratto, ricorse alle astuzie: 
insinub a l  re essere il Piemonte fortemente agitato , S C ~ ~ V O ~ -  

to , sbattuto da  ogni vento contrario , pericolare 10 sttrto, 
clle da un momento al19altro avrebbe potuto essor rovesciato 
e tornar quindi duopo clie egli si fldasse al governo della re- 
pubblica, da  cui  verrebbe tutelata la sicurezza della persona 
di lui e 1a tranquillith interna del Piemonte. 

Gar10 Emanuele oppose qualche resistenza a siffatte SUiF 

gestioni , ma poco dopo; cedendo alle ripetute istanze , ed 
sommosse fomentate da1 governo francese Per mezzo di mal. 
teplici suoi a g ~ n t i  , cedette e accordb alle truppe repubbli- 
cane di  occupare la  cittadella di Torino (3  luglio 1708) (1). 

in  quale condizione si trovasse aiiora il re ,  torna fal:ile 
immagiiiare. Egli era  in man0 della Francia. L ~ n g i  da1 na- 
scondere a sb stesso il proprio stato, Uarlo Emanuele 10 
faceva not0 quasi pubblicamente , ed in modo particolare alla 
Prussia, da  cui sperava soltanto un appoggio morale. Pep 
ottenere queste, dava incarico al oav. Priocca di scl'ivere 
Parella: 

i Perchb i buoni ufflcj uel re di Prussia in nostro favoro iios- 
snno avore pia efficacin, sarebbß essenzialu clie cotesti minisiri fa- 
Cossero nuovamente sentire 81 governo fruncoso clio Hno II tanto cllo 
esso si prevarrj dolla sventurntii situazione di un principe allouto, 
il qilnle viono toiii,to in pionn balla della PraUcia esso non Potra 
a meno di non rivolgersi altrovo in traccia di nuovo alloünzoB (2). 

I1 Conte di R a u g ~ j t r  conoscendo le cattive condizioni del 
re di Sardegna, cofipianse con gentili parole la dura neces- 
sith, ehe lo forzava aa indietreggiare e lasciar perire la re- 
gale dignit&; promise di non abbandonare i destini di Gasa 
Savoia, ma non mostrb proolive a consiglinre il suo Si- 

gnore ad oltrepassare i confini di una politica moderatß. E 
per provare il suo desiderio di riusoir utile 21 re di Sarde- 

(1) # ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  ont,,o S. n ~ .  10 roi do Snrdnigno 0t 10 comrniasnirq "'? 
clio~ l+,,,.,,,oo fmncaisc ltniio pur i'occupation ~rovisoiro do la cita- 
dello do Turin ; 28 Juiit 1708 r. 

(2) Dispaccio da1 pikiocca al PIlr0lia, 11 n60sto 1798' 
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gna;  fece qualche rivelazione intorno a l  modo d i  procedere 
della Francia  relativamente alla voluta consegna della citta- 
della d i  Torino. I1 Parel la  s u  ci6 scrive: I 

U 11 conte mi ha detto d'aver ricevuto da Parigi dei dispacciim- 
portantissimi , e di non volermi nascondere l a  vera Causa per la 
qnale secondo I'opinione del siguor Talleyrand Perigord, gli agenti r! 
francesi in Italia ci trattavnno in modo 81 severo o 81 inandito. - 
Quel ministro degli affari osteri protonde clie ogni cosa provcnba 
dalle insiuuazioni dcgli Austriaci, clio il pasticcio sia stato ordito 
a Saltz t r a  Fr~ucesco de Noucliatcau e 11 Cobentzol, cho qnosto Di- 
rottore, conservando molta influenza , tuttochb privo del suo posto, 
avoa operato in guiaa che gli ordlni vennoro impartlti al gonerale 
Bruno, sonza passare per 10 uutoritb. costituite. Credo inAne ehe 
il comandnnto gonerale delle truppe francesi al  di Iii delle Alpi non 
nbbia avnto parte alcuna nella domauda per la  cittadolla di Torino I 
se non nel pretesto, sotto il quale egli ha colorito la  riaoluzioue 
presa sul Reno, e confldata, per l'eseguimento, alle sue curo. Siccomo 
perb il signor Talleyrand g i~dica  la  cosa ingiusta in sb ed illegale 
iielle forme, egli ha pregato il signor Vandoz di prosentargIi su talo 
nrgomento uns uota urgente, afflnchb potesse parlarne onergica- 
mente al  Direttorio o far conoscere che cotesto atto oppressivo m ~ t -  
teva in allarme lo potenze amiche della Francia, e che qnindi riu- 
sciva piB nocivo che utile agii interessi di mnggior importanza da 4 
doversi trattare in simile momento. 

DOPO tnlß confldenza, ho chiesto al ministro quale scopo PO- 
tessß wer0 I' Imporatoro ad operare in modo da stringermi viopiil 
fra C C ~ Q ~ C  della Francia, imperocchb io non glungossi a persua- 
dormi cllo il solo desiderio di vondotta per averlo noi abbandonnto, 
gli ispirassp 81 fatti proponimonti. Sua $ccellenza mi ba risposto 
QssQrQ disegno dol gabinetto vionneso la distruzioue di quol Solo 
govQrno che valcsse nd opporgli resistenza, propararsi quindi il 
Camrnino a dividere colla Francia cotesta parto d' ~talia.  

10 riprosi allora aver 1s Prussia doppio interesse in bisogna 
cotanto graVQ, ciob d'ossore sempre attenta sui negoziati di Seit2 Q 

'ii opporsi ~articolarmcnto alia bnona, s c o p ~  della qiiaie e ra  di 
~stendere grandemente una potenza siia rivaie. 11 conto mi disse: 

ha ogni ragione, Q noi non soitanto abbiamo autorizzato il 
s i~nOrSand~z  a P?Qsentnro Ia nota suacconnatn , ma speriamo pure 
clie gli ordini inviatigll l'avranno incoraggiato al punto aver d a  a 

''esso operato second0 le intenzioni dol signop Talloyrand, SollVl 
aspettarne di nnovi , (1). 

(1) Dispßccio ~a~c l i e so  Pnroiln al cav. priocca, 7 Agosto 17pa. 
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Ma il tempo d i  note djplomaticlie era passato pol r e  di 
Sardegna , e v i  era subentrato quello dei cannoni e delle 
baionette, d i  cui il generale Bonaparte si serviva Per abbat- 
tere  nemici ed amici. Cosi Carlo Emanuele IV fu costretto 
a spogliarsi del suo sovrano potere, investendone il goverflo 
francese col famos0 at to  del 9 decembre 1798. Egli mesta- 
inente lasciavs gli aviti doininii , ricoverandosi nell' isola di 
Sardegna. Giunto a Cagliari protestb contro l a  forzata Ces- 
sione (1): rna intanto l'albero della lihertS veniva piantato 
in piazza ~ a s t e i l o ,  e il Piemonte veniva incoi'~orat0 all* 
F r anc i a  , d i  cu i  poscia formi, i quattro dipartimenti dell' E1.i- 
dano,  della Ses ia ,  della Stura  e del Panaro. 

XIV. 

DaIr impostogli esilio, Oarlo Emanuele IV non desis t~va 
d8.110 eccitare l e  potenze amiche di porgerli aiuto por ricon- 
quistnre i perduti  possedimenti, Quantunque egli fasse ridotto 
a l la  sola Sardegua,  inviava i n  ogni parte diplomatici W n t i  
affine d i  commuovere g1i spiriti dei governanti di quei ~ o t ~ n -  
t a t i ,  ai qiiali e r a  ~ t a t o  per 10 addietro unito Per iscoP0 Co- 

mune. Fra gli  a l t r i  suoi rappresentanti, spedi il conte 'di 
Gaste1 Alferro al r e  di prussia perchb, con il ma~gioi '  ca'ore* 
10 intrattenesse sugli'affari suoi e 10 infiammass@ a sUO Pro. 
Federico *uglielmo 111 accolt6 con attenaione 10 sCOP0 
carico dato a l  Castel Alferro, cui riSpOSQ poter i1 

d i  

degna indubbismente f a r  assegnamento sul suO buof "lere ; 
m a  1' incertezza della pace o della gUerra t1.a Francia ed 
s t r ia  tenendo sospesa ogni cosa t non poter operare come s* 
rebbe s t a t a  su a  intenzione (2). 

Intanto la Sorte delle armi VOISQ favorevole Jla Russia 9 

ciie d o p ~  le vittoriQ di Suwarow restituiva al TQ 'Jaflo Ern*- 
nuele tu t t i  gli .stati continentali, O V ~  s i  ristabiliya 11 regimß 
antico , capitanato da1 governatore TIiaon di  Sant 

rea. Ma 

(1) La protestn portn la dnln del 3 
,zo 1799 si trovq nal V01. 111 

doi Traitts pwi~lics 2a royal8 Maisoa dß SavoiE ., , S. E. suu acl~mono, 4 
(2) Dispaccio del cqnte Cast01 AlbrL 
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per poco brillarono le speranze di Carlo Emanuele, che im- 
pallidirono dinanzi alla lnminosa' giornata  d i  Marengo, in 
forra dellaquale l a  Frapcia  rimise il piede i n  tu t to  i l  Pienionte. 

Alloi'a l'esule nionarca ritornb alla idea dei negoziati. Noi, 
lasciando tn t t i  quelli estranei a l la  oorte di Berl ino,  ci limi- 
teremo ad accennare, che  colS venne spedito i l  marcliese di 
San Marrano; il qnale rendb conto d i  s u a  missione al r e  in 
questi sensi : 

Parlando col re di Prussia delle nostre trattativo colla Pran- 
cia, egli mi disso importare non perder tempo o stringere quanto 
pih si pofeva, vistc le disastroso condizioni, da cui siamo oppressi. 
11 fatto si b non potersi nspettare nulla di emcaca da questaparte, 
ossondo i principj del ro sorretti o confermati da co101-o ehe 10 cir- 
condnno e che rendono impotenti tutti i ministri esteri. Ia riponova 
ngni mia speranza nel signor de Rrudner , ministro ili Russiii., ed 
ecco il riassunto delle conferenze soco lui nvute. Egli mi confermb 
quanto il conte Panin avea comunicato nl conte Balbo, o mi e6PosC 
clie la prima risposta verbale dol gefierale Bournonville, amba- 
~Cintoro francoio a questa corte, ora soddisfuoonto e porfavn I@ ro- 
shituziono dagli statbdi Sua MaostA, mono la savoia , e forso ancllo 
ßccettuata Nizaa, proponondo un compenso sulla riviora di Qonovfi. 
Mi dissß Pure ehe S. M. Imperiale avova domandato a Parigi P- 
ßta stessfl risposta in iscritto , prima d'aprire le negoninzioni , ~110 

avea luogo a 0I'edßre avßrla ricevuta anco ii gonorale rnsso Sp0n6- 
Porten, il clunle era n Parigi por raffaro doi prigioniori, o cliQ lß 
triittative non sarebbero pregiudicato se SI fosflero cambiato 0 

ßerlino o a Pnrigi. 
I0 gli dichiarai che avrei chiasto ordini sn di una. c i r co s t a~n  

18 quqlß mutava natura alle mie istruzioni ed ni miei potori. 
ini consiglib di faro un viuggio a Pürigi, e mi dissd clie qu0sta 
co~idiscendonza alle reiterate domnnde del ßonaparte cii ulio insi- 
npazioni della oorte di Prussia, l u n ~ i  d1il dispiacere all'imporatorC 
d Austria, gli tornorebbe gradita, che cib ne 10 partecipava umcial- 
mßnte I ehe I 'e l~t tor~ Palatino avea fatto altrettanto per consiglio 
ileli'impßrntora, ehe d'altra garte quest0 viaggio non impedirebbe 81 
n~goziato di essere sotto gii uuspici imperiali, od i1 trattato sotto 

sua garanzia. Le circostanze d'iiitrontie mid:icciaiili la totiile Po- 
vina dßgli affari 61 casa Absburgo o lo SUQ dipercnzu ~~l l ' lngl i i l -  
terra Iti Rusaia, PonQvano I'hustrilr nel ciiso di coneliiudore fra 
poclii giorni clualunqiie, Itisciando da pupte i suoi allßutia -. " I0 che V. 11. non pcssa riiiutare le proposizioni doll0 

OPPorsi a'suoi SUggorimonti , scnya rischio di 5'0- 
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darsi cliiuse Lutte 10 vio ai suo ristabiIim6nt0, qiiantunquß non vi 
sia speranza di ottenere gli stessi vantuggi che si snrebbero avuti 
in una puco genernlo, a cui non bisogna pih ponsars. Rla ammot- 
tondo clie tutto sja cnngiato d'iispetto, vi sono due punti principali 
da osservnre per condurre cotesta bisogna. L'uno B di lavcrnre 
acciocctib il negoziato rimanga il pih possibilo sotto l'egida della 
Russia , cercando di tiruro purtito dulla Prussia per mezzo ddl0 
cznr. L'altro s ta  nell'operirre francameiito e con lealttl verso I'ln- 
gliiiterra, siu a cagiono di riccnosconza a iei dovuta, sia Per non 
Pßrdere il siio appcggio tanto necessario in quest0 momonto in fatto 
di pecunia , e che puo diventare pih utile tonto se i' lngliiltcrra 
trattasse da sa , cib ehe non b sonza fondamento, come so prßn- 
desse pai'te alla pac0 continentalo. 

a Per ottonore il primo intento ho signifloato al harono D0 
Icrudner clie non potendo assolutamente, per la nutura del mio incu- 
Pico, intavolare uns negoziazione diretta coilu Francia , ~ ~ O V U V ~  

~Ra t t o  inutila il rnio viiiggio a Parigi, e cbe Sua Mnosta non avßa 
nessuna flducia nollo proposte della Francia e che quindi non dßsi- 
derava di trattare con essa. Egli conobbe la giustozzn dolle miß os. 
Servazioni, ma conchiuse impcrtar assolutnmento adnttarsi alle 
Costanze ed essere indispepabiie di coltivare le disposizioni dQl 
Bonaparte, affine di secondar le mire stosse dell'imp~ratore. 

U 10 proposi inane di presontaro al  ministero d i  BQrlinO uns nota 
la quale servisse cli risposta nlla lettera di Lucchosini, in Cuifmßi 
conoscere la mancansa di poteri , e 1a necessith di aspettarli. 11 b* 
rone DO I(rudner npprovb il disegno, ma VOIIO la promßssa cliß 9 

se il Prim0 consolo desitlerato avcsse di conferiro mQ t mi snrei 
iridotto ad andare a I)arigi, faoondomi ossärvßro chß doP0 In 
chiarazione di essvr privo pieni poteri, i mißi discorei non mi 
avrcbboro legato ccn varuno impegno. Non potei riflutarmi assolu- 
tamonte, ma presi due giorni Per dßt~rminnrmi-.. (I) 

Trascorsi alcuni giorni, fu  stabilito Clle 10 trattativß colla 
Russia  s i  iutavolassero e s i  continuassero i n  Pariöi. 11 San 
Marzano si sforr,), oon molta energia, ad ottenere clle gli affari 
di Sardegna fossero in esse coiupresi, 

stretto essend0 

l'urgenza d i  prendere uns. deterrninazlOnQ , di abban- 

donare ~ ~ ~ l i ~ ~  portarsi a parizi ,  ove avrebbe fatto il 

öior interesse del suo ro (2). 

.znno 81 ro, 10 gomulo 1801. 
(1) Dispaccio dol marcliosß di San MQl .t, huurnio 1801, 
(2) Dispaccio dol medosimo nl C O D ~ Q  Ciialnrnbei 



In saa vece rimas'e presso la corte di Berlino il vecchio 
abate Pansoia , clie fu ricevutö da1 conte Haugwitz il G no- 
vembre 1802 come incaricato di affari. In questa occasione il 
conte Haugwitz gli raccomandd caldamente di far conoscere al 
suo re il grave pericolo di  perder tutto se noii avesse stretta 
uns stipulazione direttamente con Bonaparte, e la necessith 
d i  non irritare viepiii il primo console, ferito di giS dai mol- 
teplioi riiiuti del re di Sardegna a tante insinuazioni di accomo- 
damento (1). 

11 ~ a n s i i a  stette a Berlino fino al 1807, rappresentando il 
re Vittorio Emanuele I succeduto al trono per l'abdicazione 
fatta in suo favore da Oarlo.Emanuele IV, che fini i S U O ~  

giorni in un convento di Gesuiti. I1 nuovo re and4 rainin- 
gando fra Roma , Gaeta e 1' isola di Sardegna, solo paese rima- 
sto a devozicne. Ma la storia del Piemonte si fonde per tutta 
tal'epoca con quella di Brancia, e i diplomatici di questa 
naturalmente rappresentano gli interessi di quello, e le re- 
laZi0ni diplomatiche tra le due dinastie di Prussia e di Sa- 
~ o i a ,  non doveano riprendersi se non che nel 1815. 

(1) Diepaccio dell'abnto Pnnsoin ni conto Ciialnmbcrt, 9 novembro 1802. 

LA STOIiIi\ NELLA PAVOLA, LI TMDlZlOWl NBLLA POf#i\ 

THEOLOGUPIENA VARRONIANA 

A S. AUGUSTINO IN IUDICIUM VOCATA 

DEL SIG. LÜTTGERT 

I. N ~ ~ ~ i  invori atorici cho restnno n Eni*o, di rnfiisonto trn ie dottrino del 
PUganosimo e le  cristinno. - 11. No1 libro d'Agostino distinguore il In- 
voro npoiogetico o la fllosofla doll& storia. - III. Poesia, fnvolß, mito. 
Lo linguo. - IV. Teclogia civile. - V .  Teologin nnturnle. - VI. Conformo 
fll~logiclie. - VII, Trndizioni itnlicho. Viiogilio. Orn'LiO. - Tempi 

oisoici. Omero. - IX. Trndizioui gunsto. - X. Originc o storia do'lin- 

1;i guaggi. 

11 dottore A[mmulo non determina bene I'assunto del 
~ U O  argomentare, e cosi dimostra di non l'avere ben 
clliai-o in mente eg]i stesso. I? difetto degli ingegni acerbi 
Per coltura non assai preparata , il confondere l'elemen- 
km col fantastico, ciob le cose notissime 0 indubitabili 
agli uomini ehe sanno, coiie mal provate e non aPPr0- 
vahili ; il figurarsi di sostenere le COSG dubbiose colla 
franchesza affermazioni, e d'abbattere le colla 
irriverenza verso chi le professa. I1 sig. Lüttgert, Pa" 
land0 di tale uomo qua1 b Sant'Agostino 

vi dir& che 

non w e s e  quant7 esso sig. Lüttgort ~apisce : A'Wustini 
fugit intelligenliarn, quod.... Neque mente Yuare. 

Lasciando della sapienza sU& filo~ofic~.; Per darci 
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