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I. 

SUI GRADINI DEL SACRO SOGLIO 

La Corte pontificia - 11 grido di guerra e il guelfismo degli 
Orsini - Una medaglia simholica e l'Orsa nutrice - L'origine 
leggendaria e la frattura di continuitä fra la Roma im-periale 

e la 'paipcde, 

Chi entri in Vaticano, e si sofFermi a guardare Tap- 
posita tabella delle cerimonie papali di precetto da 
svolgersi durante Tannata, troverä Felenco delle varie 
cariche e personalitä chiamate a figurare nelle funzio- 
ni stesse, ed anche, accanto airindicazione « Assisten- 
te al Soglio s>, vedrä segnata una O oppure una C: 
sono le iniziali ehe precisano il turno delle due case 
Orsini e Colonna a tale intervento, prerogativa esclu- 
sivamente spettante ai rispettivi primogeniti delle due 
storiche famiglie. 

La Corte pontificia e una e trina, come il triregno: 
il triregno, o la tiara, e circondata da tre corone d'oro 
sovrapposte ehe simboleggiano, come e noto, le tre 
Chiese: militante, purgante e trionfante. La Corte, 
intesa nei suoi elementi costitutivi e cio^ nel senso lar- 
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go di tutti coloro ehe sono qualificati a partecipare al 
gran corteo di scorta al Pontefice nelle occasioni piü 
solenni, rispeccliia le tre figure ehe si assommano ap- 
punto nella persona del Papa: vescovo di Roma, so- 
vrano di un territorio, capo della Chiesa universale. 
Ed e questa Corte, come del resto tutta la vita della 
Chiesa, la piü tradizionale, quella rimasta, senza dub- 
bio, piü di ogni altra fedele alle forme e ai nomi stessi 
del passato. Sostanzialmente, essa appare ancor oggi 
una Corte italiana dei tempi del Rinaseimento, per 
quanto largamente investita di quell'elemento religioso 
ehe era la caratteristica prima del sovrano di Roma. 
Caratteristica ehe si rileva tuttavia non soltanto dai no- 
mi e dai eostumi, ma anche da molti particolari soven- 
te importanti e significativi, come ad esempio quelle 
per cui, nel corteo papale, figurano con proprie rap- 
presentanze tutti gli Ordini religiosi antichi di mona- 
ci e di frati, ma non i chierici regolari e le famiglie 
religiöse costituitisi e riconosciuti piü tardi. 

Sara bene precisare ehe la Corte papale e forma- 
ta, in pratica, da due elementi: la Cappella pontificia 
e la Famiglia pontificia, e ehe questa costituisce la Ve- 
ra corte papale nel senso specifico e ristretto. La prima 
comprende tutte le persone e tutti i collegi, a comin- 
ciare da quelle dei Cardinali e a finire a quello dei 
cursori; la seconda e fatta da quanti, nella residenza 
papale rivestono una qualche funzione riconosciuta dal 
protoeollo, anche se tale funzione sia semplicemente 
onorifica, e nondimeno si associ ad una mansione ve- 
ra e propria. Si ehe, fra questi, sfilano ecclesiastici e 
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laici di ogni grado, dai Cardinali palatini, fra cui pri- 
mo il Segretario di Stato, ai prelati palatini, fra i quali 
il maggiordomo ehe presiede alla vita del palazzo e il 
maestro di camera ehe regola le udienze, ai camerieri 
segreti partecipanti( i prelati, cioe, piü vicini al Papa 
nella consuetudine quotidiana); dai due Principi As- 
sistent! al Soglio ai camerieri segreti di cappa e spada, 
sino aH'aiutante di camera e cioe airautentico eame- 
riere nel senso comune della parola. 

Aggiungeremo, quasi incidentalmente, per comple- 
tare il quadro del corteo, e quasi diremmo per inqua- 
drare Farazzo, ehe con la corte vera e propria marciano 
di conserva i corpi armati rimasti in Vaticano pur dopo 
la fine del potere temporale del vescovo di Roma: la 
Guardia Nobile, formata dai cadetti delle famiglie no- 
bili appartenenti un tempo allo Stato della Chiesa ed 
oggi ad ogni parte d'Italia, e la seorta d onore, sempre 
comandata da un principe romano; la Guardia Svizze- 
ra, reclutata nei quattro Gantoni cattolici di Uri, Seh- 
wyz, Unter-Waiden e Lueema, tutti di lingua tede- 
sca, guardia del eorpo; la Guardia Palatina, provenien- 
te dalla piecola borghesia e dall'artigianato romano, pel 
servizio d onore nelle funzioni entro la basilica; e la 
Gendarmeria per la sorveglianza e la sicurezza della 
Cittä del Vaticano. 

Tomiamo alla earica di Assistente al Soglio. Essa 
risale a Giulio II (Giuliano della Rovere - 1503-1513), 
al quäle spetta il merito di aver riportato, con tale isti- 
tuzione, la pace fra le fazioni contrastanti ehe funesta- 
vano e insanguinavano, da tempo, cittä e eampagna 
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a1 grido di « Popolo e Colonna! » e di « Orso e Santa 
Chiesa! ». 

Gia l'assenza dei Papi, i continui sovvertimenti e 
le mutazioni improvvise, le battaglie tra le famiglie pa- 
trizie, lo sfacelo d'ogni industria e commercio, la mi- 
seria, l'ozio, la mancanza di vita culturale avevano im- 
barbarito la cittä. « Rettori non havea — dice Fanoni- 
rtio biografo di Cola di Rienzo —; omne die se com- 
battea; da omne parte se derobava...; non c'era reparo; 
le piccole zitelle menavanose a dishonore; la moglie era 
toita allo marito nello proprio lietto, li lavoratori quan- 
no ivano fora a lavorare erano derobari, dove? su nelle 
porte di Roma; li Pellegrini, li quali viengono per me- 
rito delle loro anime alle Sante Chiesie, non erano de- 
£esi ma erano scannati e derobati; li Prieti stavano per 
mala £are. Onne lascivia, onne male, nulla justitia, 
iiullo freno; non c era piü remedio; onne persona pe- 
riva, quello haveva piü rascione ehe piü poteva colla 
spada. Non c'era altra sarvezza se non ehe ciaschedu- 
no se defenneva con parienti et con amici, onne die 
se faceva adonanza de armati ». 

Ghibellini i Colonna, guelfi gli Orsini; e forse puö 
sembrare superfluo rammentare le origini di taH deno- 
minazioni, derivate, come sembra, da Weif, fondatore 
della cattolica Casa di Baviera, e da Weiblingen, ca- 
stello nel Württemberg, appartenente alla Casa Sveva 
degh Honenstaufen; destinate a designare in genere, 
e airingrosso, le parti avverse del Papato e dell'im- 
pero. 

Nel 1511, come dicevamo, uscendo soddisfatto nel- 
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le sue pretese daila lega di Cambrai, il bellicoso Giu- 
liano della Rovere si ammalö e cosi gravemente, ehe 
si parlö di prossima fine. Subito, profittando secondo 
l'uso deH'imminente interregno, i baroni romani rial- 
zarono la testa per scuotere il giogo del potere centrale, 
tanto tirannico con Alessandro VI Borgia, quanto sag- 
gio e ferreo con Giulio II. Giä si era portato sul Cam- 
pidoglio il giovane e bollente vescovo Pompeo Colon- 
na, ehe, col gesto e l'inipeto di un Cola di Rienzo, bol- 
lö le colpe del Papato contro le libertä comunali e 
giunse a paragonare lautoritario Pontefice al Soldano 
dei Mameluechi... 

Ma giunse notizia ehe una pesca e un buon bic- 
chiere di malvasia avevano operato il miracolo di rida- 
re la vita al Papa moribondo; e tosto, degli arditi pro- 
ponimenti di libertä e indipendenza, non rimase ehe 
il riottoso rancore e Finsaziato desiderio di lotta, ehe 
tomö a sfogarsi nelle abituali contese di parte. 

Giuho II colse pronto il momento per richiamare 
all'ordine i faziosi e far giurare loro la sottomissione e 
la pace sullo stesso Campidoglio. L'avvenimento, con 
la data « 27 agosto 1511 », fu eonsaerato in medaglie 
e monete; e in tutte si lesse la scritta « Pax romana », e 
in alcune si vide modellata la hgura di un orso ehe ab- 
braecia una colonna: simbologia di facile interpreta- 
zione. 

Ma Giulio II fece anche di piü; volle eonsolidare 
il patto fra le due prineipali famiglie in eontesa, col 
ehiamare i eapi a fiancheggiare il trono pontificio, no- 
minandoli appunto « Assistenti al Soglio », e assegnan- 
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do all'uno e aH'altro, e alle loro discendenze in linea 
di primogenitura, il diritto di poter sedere, su apposite 
predelle, a dritta e a manca della sedia del Papa, qua- 
si a indicare la paterna protezlone di cui intendeva far- 
li oggetto. 

In verita, le cronache del tempo narrano ehe un'al- 
tra considerazione avrebbe piuttosto motivato il prov- 
vedimento papale. Questo: i sempre turbolenti baro- 
ni romani, allora quasi tutti investiti di giurisdizione 
feudale, avevano man mano preso l'usanza di invadere 
nelle cappella papali il posto principale di lä dal pre- 
sbiterio: limite ehe con una balaustra o uno steccato 
separava, e separa anche ora, il posto riservato ai car- 
dinali, ai patriarchi e alle alte cariche della Chiesa e 
della Corte papale, dalla folla ehe assiste alle cerimo- 
nie. L'abuso provocava lagnanze, e sovente anche litigi, 
per la prioritä ehe i fieri baroni pretendevano di po- 
ter vantare gli uni sugli altri, nessuno rassegnandosi 
alla vista delle spalle di un loro pari. E Giulio II avreb- 
be tagliato corto, invitando neirinterno del presbite- 
rio, quali rappresentanti dell'intera nobiltä, un Colon- 
na e un Orsini e rimandando fuori tutti gli altri. 

Comunque sia, l'Orsini e il Colonna sedettero, 
dunque, presso il soglio di Pietro; e la pace fu suggel- 
lata. Ma Giulio II non aveva pensato ehe esiste una 
sola destra e una sola sinistra; e ehe alla destra il pro- 
tocollo assegnava e assegna una palese superioritä sul- 
l'altra: ragione per cui, ben presto, ne un Orsini ne 
un Colonna volle sedersi al seeondo posto. Si giunse, 
cosi, con apposita bolla, al turno ehe dieevamo; e il 
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risultato fu quanto mai in contrasto con la tanto auspi- 
cata pace; non essendo riuscito possibile Fincontro dei 
due principi rappresentanti deiraristocrazia romana 
neppure sui gradini del trono papale. 

Toma alla memoria la fiera invettiva di San Pietro 
nel XXVII Canto del Paradiso: 

« Non fu nostra intenzion ch'a destra mano 
De' nostri successor parte sedesse, 
Parte dalFaltra, del popol cristiano; 

Ne ehe le chiavi, ehe mi £ur concesse, 
Divenisser segnacolo in vessillo 
ehe contra i hattezzati comtattesse ». 

Nondimeno, ad essi soltanto spetta un tale onore; 
ed e curioso in proposito un episodio settecentesco, 
cioe del tempo in cui le due famiglie interruppero la 
diretta discendenza (la Casa Orsini per l'estinzione 
del ramo di Bracciano, cui succedette il ramo di Gravi- 
na non meno cospicuo di privilegi; la Casa Colonna 
per la morte del Connestabile don Filippo senza figli 
maschi, si ehe gli succedette don Aspreno principe 
d'Avella) non esercitarono, di fatto, il loro diritto. In 
questo Intermezzo, il principe don Paluzzo Altieri ri- 
vestiva la carica di senatore di Roma, e aveva anch egli 
diritto, come tale, di sedere presso il trono papale un 
gradino piü hasse del principe assistente. Colta l'oc- 
casione, l'Altieri sah alla predella di quelle, e vi si as- 
sise: il Papa gh riconobbe il fatto compiuto. Ma per 
poco. L'abuso cessö, automaticamente, il giomo ehe si 
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ripresento in Vaticano il capostipite degli Orsini, don 
Domenico, il quäle, del resto, era contemporaneamen- 
te Senatore di Roma. 

Possiamo anche aggiungere, a titolo di curiositä, i 
nomi degli ultimi Senator!: dopo Don Domenico Or- 
sini, die rivesti tale carica per tredici anni, successero 
il Principe don Tommaso Corsini dal 1847 al '49, lo 
Sturbinetti per la Repubblica Romana, il Principe 
don Pietro Odescalchi nominato dai Francesi dal 15 
luglio '49 al 31 marzo '51, e il Principe don Urbano 
del Drago cbe mori in carica nello stesso anno 1851. 
La funzione di Senatore Romano fu quindi assunta 
dai Conservatori di prima classe; e si ba la nuova Se- 
rie con don Vincenzo Colonna nel 1857, don Dome- 
nico Orsini ehe si dimise nel '58 e con il marcbese 
Matteo Antici Mattei ehe rinunziö del pari. Ultimo 
Senatore dal 1865 al 1870 £u il marcbese Francesco 
Cavalletti. 

Piuttosto, ci preme di avvertire, e d'altronde avre- 
mo modo di vedere ampiamente, cbe l'essere gli Orsini 
guelfi non portö necessariamente la loro costante fe- 
deltä alla Santa sede; ehe anch essi, alla pari e anche 
piü di altri signorotti, intendevano spadroneggiare ti- 
rannicamente nei larghi territori del proprio principa- 
to, e anch'essi piegarono sempre a mahncuore la testa 
all autoritä accentratrice dello Stato della Chiesa. 

Ma, anzitutto, chi fu il capostipite degli Orsini? 
Notoria e la tendenza delle piü potenti famiglie 

medioevali a pretendere un'origine classica e a ricon- 
giungersi con le piü illustri famiglie del tempo antico. 
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I Savelli si gloriavano di essere scesi a Roma col miti- 
co Aventino Re degli Albani, per soccorrere il Re La- 
tino contro il sopravvenuto Enea. I Pierleoni e i Fran- 
gipane dicevano di trarre origine dalla gente Anicia, 
I Massimo da Fabio Massimo il temporeggiatore; i Mu- 
ti da Muzio Scevola; i Crescenzi dal giurista Treba- 
zio, amico di Cicerone; i Colonna facevano risalire la 
loro prosapia a Giulio Cesare... E gli Orsini parlava- 
no di Caio Flavio Orso delFetä costantiniana o quanto 
meno favoleggiavano di un tale Mandilla, figlio di un 
guerriero goto ehe sarebbe stato nutrito (similmente ai 
fondatori di Roma dalla lupa) da un'orsa, donde il no- 
me di Orsino. 

Ma la critica storica, ehe deve fondarsi su docu- 
menti, non riesce a collegare le case medioevali romane 
alle famiglie dell'Impero e tanto meno a quelle della 
Repubblica; e perciö deve limitarsi a designare per ca- 
postipite d ogni stirpe il personaggio di cui si ba sicu- 
ra contezza, ancbe se non se ne conosce la paternitä e 
sia quindi impossibile risalire oltre, a ritroso per i se- 
coli, e attraverso le tenebre delletä piü desolata, vera 
frattura di continuitä tra la Roma imperiale e la papale. 

Di tale frattura si occupa il Gregorovius lä dove, 
suUa scorta dello storico Procopio, accenna alle fune- 
ste conseguenze della conquista di Roma nell'anno 
552 da parte dei Bizantini guidati da Giovanni, da Fi- 
lemuto e da Narsete: « AI popolo romano, al pari ehe 
al Senate, questa vittoria doveva esser cagione di rovi- 
na ancbe maggiore. I Goti fuggenti, disperando ormai 
di poter eonservare il possesso d'Italia, davano libero 
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corso al sentimento dell'odio e alla foga della vendet- 
ta; txucidavano senza pietä tutti i Romani nei quali essi 
si imbattevano; e il loro esempio seguivano anche i bar- 
bari ehe militavano sotto le bandiere di Narsete, fa- 
cendo strage di molti Romani, i quali, mossi da ansio- 
so desiderio della cara patria, alla notizia della libera- 
zione della cittä, vi andavano ritornando. Pareccbi se- 
natori, giä condotti da Totila in cattivitä, erano nella 
Campania; ehe soltanto pochi di loro Giovanni aveva 
potuto prendere e trarre in Sicilia. Ora eglino si accin- 
gevano a tornarsene a Roma; ma i Goti, com'ebbero 
contezza della fuga di poehi e del proponimento di tut- 
ti, posero a morte quanti tenevano prigionieri nei ea- 
stelli della Campania. Di quelli Procopio eita a nome 
soltanto un Massimo. E la distruzione delle nobili fami- 
glie romane eompievasi, nei tempo medesimo, con l'ue- 
cisione di treeento giovinetti ehe erano discendenti di 
quelle. Avvegnache Totila, prima di muovere contro 
Narsete, aveva tratto da parecchie cittä altrettanti fan- 
ciulli delle piü illustri famiglie, e li aveva fatti condur- 
re di lä dal Po, quali ostaggi. Ed ivi Teja li faceva uc- 
cidere per mano del carnefice ». 

E piü oltre: « Una nobilta novella aveva origine 
in Roma. Le famiglie romane antiehe s'erano nella 
massima parte estinte, nessuna cronaca del secolo set- 
timo £a piü menzione dei nomi di quei patrizi ehe an- 
cor s'udivano al tempo dei Goti. Sono scomparsi per 
sempre i Probi, i Festi, i Petroni, i Massimi, i Venan- 
zi, gli Importuni; e inveee dei loro nomi subentrano 
quelli di nobili famiglie ehe hanno suono bizantino, 
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dei Pasquali, dei Sergi, dei Giovanni, dei Costantini, 
dei Paoli, degli Stefani, dei Teodori, i quali durano in 
Roma da questa etä fino al secolo nono: indubbiamen- 
te ne spiega l'origine l'influenza dominante di Bisan- 
zio. Se alcuni anche derivar potessero da battesimo, gli 
altri dänno prova di un effettiva immigrazione di Gre- 
ci, ehe poi in Roma assunsero costume nazionale. Ed 
in Roma per fermo esistevano ancora dei discendenti 
di alcune stirpi antiche; ma formavano il numero 
minore... ». 

Gli Orsini furono di questi pochi o di quei moltir' 
E' quello ehe vedremo. 

2. - G.  B. Colonna - Gli Orsini 





11. 

I BOVESCHI E IL PRIMO ORSO 

La jormazione dei cognomi e la rosa araldica - La vi^era 
e la hiscia - 1 figli dell'Orsa e gli orsi t(tenentiy>. 

Quäle l'origine degli Orsini? 
Derivano essi da un Caio Flavio Orso, sottrattosi 

alle cruenti tufere, o discendevano dal Mandilla goto 
oppressore e dallorsa nutrice? 

Alla prima origine risale il Novaes, alla seconda il 
Bovio; mentre autori piü recenti, dal Sansovino al Mu- 
ratori, dal Gamiirri al Litta e al Gregorovius, preferi- 
scono accennare alquanto vagamente alle famiglie ger- 
maniche dei Rosemberg (onde la rosa dello stemma) e 
degli Anhalt, oppiire a vari personaggi medioevali ehe 
ebbero, in Roma e altrove, il nome di Ursus. 

Dice il Novaes: « Secondo il parere dei piü accre- 
ditati scrittori, la famiglia Orsini trae origine da Caio 
Flavio Orso, ehe tanto si distinse in qualitä di generale 
delle armate imperiali al tempo di Costanzo; ma aven- 
do provocato, pel suo valore militare, l'invidia dei com- 
petitori si vide costretto a ritirarsi in Italia, dove la giä 
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acquistata reputazione aumentossi di giorno in giomo, 
per la cognizione ehe del suo esimio merito etbero gl'I- 
taliani e in Special modo i Romani. Dal suo nome Or- 
so prese la discendenza il cognome Orsini. Questi sta- 
tilirono la loro dimora, prima neirUmbria, ove posse- 
dettero per lungo tempo molti castelli, quindi, passan- 
do nel Lazio, furono dall'Imperatore Teodosio II onora- 
ti del titolo di principi verso il 431; indi Giustiniano I 
nominö un Orsini prefetto deH'Umbria. Nel 752 £u 
elevato alla cattedra apostolica Stefano II (detto III) 
Orsini ehe consacrö Re Pipino monarca di Francia, ed 
i suoi figli Carlomagno e Carlomanno, ricuperando col 
loro aiuto le terre occupate dai Longobardi, e per la mu- 
nificenza di Pipino vide anco amplificato il principato 
della Chiesa romana: gli successe nel 757 il fratello 
S. Paolo I, ehe fondö nella casa paterna il monastero e 
la Chiesa di S. Silvestro in Capite. Di ambedue i lodati 
Papi era fratello Giovanni duca di Nepi, ed alla morte 
del secondo si intruse Costantino Antipapa XI, fratel- 
lo di Totone, fatto da Desiderio Re dei Longobardi, 

duca di Nepi ». 
Scrive, invece, il Bovio: « Trae la casa Orsini la 

sua origine da Goti, un capitano de quah chiamato 
Aldoino acquistö gran nome contro i Vandah. Alla sua 
morte la vedova, ritiratasi in Francia, die alla luce un 
figlio, ehe nomo Mandilla, ehe, in lingua gotica, si- 
gnifica frivo difodre, e lo consegnö a una haha. Que- 
sta teneramente si affezionö al fanciullo, e vedendosi 
con pena mancare il latte, l'attaccö, secondo luso d'aL 
lora del paese, alle poppe di un'orsa domestica, per cui 
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la nutrice al primo nome gli aggiunse quello di Orsino. 
Dopo la morte della madre, Orsino si reco a Roma 
nel 425, e per le benemerenze ehe si acquisto coirim- 
peratrice Pulcheria, n'ebte da questa, in premio del 
SUD valore, alcuni castelli neU'Umbria. Da Orsino nac- 
que 0 fu discendente Giordano, ehe in Roma portatosi 
edificö la casa nel rione Ponte, sopra un piccolo mon- 
te, ehe da lui si disse Monte Giordano. Contiguo a 
questo, uno di casa Orsina, ehe fungeva un primario 
posto nella corte imperiale, fabbricö la chiesa di S. 
Maria della Corte ». 

II Marchetti-Longhi, ehe ha compiuto su tale ar- 
gomento sagaci ricerche con indiscussa competenza, 
rivendica agli Orsini l'origine schiettamente romana, 
facendo perö discendere la loro famiglia da quella dei 
Boveschi, coi quali spesso si confusero; mentre invano 
— soggiunge — si ricercherebbe prima della metä del 
XII secolo una famiglia propriamente detta degli Orsi- 
ni, 0, come amava appellarsi, de plus Ursi. Molti furo- 
no allora i personaggi di ogni condizione, e nei luoghi 
piü disparati, ehe si chiamavano Ursus; tuttavia non 
sarebbe possibile raggrupparli sicuramente in una stir- 
pe unica, ehe da quel nome traesse la propria identitä. 

Esistevano, pero, i Boveschi o Boboni. Chi furono 
essir" Giova richiamarsi, per rintracciarne la prima or- 
ma quäle stirpe baronale romana, alla cattura di Papa 
Gelasio II, operata nel 1118, nel giorno stesso delle- 
saltazione di lui al soglio di Pietro, da Cencio Frangi- 
pane, ehe lo rinchiuse nella torre palatina di Santa 
Maria in Pallara detta, da allora, « turris iniquitatis ». 
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Orbene, tra i nobili romani cKe si adunarono af- 
fannosi attorno a Stefano Normanno sul Campidoglio 
chiamando il popolo a raccolta per imporre al Frangi- 
pane e al partito ghibellino la liberazione del veneran- 
do Pontefice, figurano anche i Boveschi cum suis. La 
famiglia era, dunque, giä antica. Ne fa fede ancKe il 
Cecchelli identificando, tra le chiese disseminate sot- 
to l'Aventino, quella intitolata a Santa Maria a domo 
}hoannis Bovis; e non molto lontano trovavasi, infatti, 
il forum Boarium ed il famoso simulacro del toro di 
bronzo. Era quello, si badi, il tempo della formazione 
dei nuovi cognomi. 

La spontanea e indispensabile formazione awenne 
SU tre basi; sulla patemitä o matemitä, sul sopranno- 
me 0 sul luogo di dimora: piü comune la prima, piü 
speciale del popolo la seconda, caratteristica dei nobili 
la terza. Distinti dalla patemitä o matemitä, si ebbero 
Stefano de Imizia, Leone de Carlo Johannes, Azone 
de Orlando, Benedetto de Abatissa, Giovanni de Pre- 
sbytero... Era questo, in fondo, il sistema tradizionale. 
Ma dall'arguzia popolare spuntarono ben presto i no- 
mignoli ehe fanno sorridere anche oggi: Adriane Coi- 
lotorto e Crescenzio Cinquedenti, Giovanni Cento- 
porci, e Leone Cortabraca. I signori delle grandi case, 
invece, ehe spesso si appoggiavano ai monumenti del- 
l'etä antica e ne traevano anche marmi e decorazioni 
per le loro dimore, si appellarono piü di sovente dallo 
stesso monumento o dalla zona della cittä: ecco un 
Gregorio e un Romano a Campo Martio, un Giovanni 
de Campo Rotundo, un Sergio de Palatio, un Rene- 
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detto a Macello sub templo Marcelli (dal mercato di 
cibarie ch'era presso il teatro di Marcello), un Duran- 
te a via Lata (ehe era la strada corrispondente alla pri- 
ma parte del Corso, abitata specialmente dalla nobil- 
tä), un Ildebrando a Septem Viis, un Graziano a Bal- 
neo micino (dal piccolo bagno), un Giovanni a Sancto 
Angelo, un Franco a Sancto Petro in Vincula, un Bo- 
nizio de Colosseus... I Crescenzi, ehe abitavano sul eol- 
le del Quirinale, furono indicati per lungo tempo quä- 
le la famiglia a Caballo marmoreo; i Colonna vennero 
designati dalla Colonna traiana, e non, eome pur si 
eredette, dal feudo Colonna sotto Palestrina; e i Bo- 
veschi, eome dicevamo, si denominarono dal simula- 
cro taurino. 

Stirpe potente i Boveschi, ehe ebbero il Papa Ce- 
lestino III (Giacinto Bobone Orsini), tra gli anni 1191 
e 1198; e cioe verso il tempo in cui dal tronco dei Bo- 
veschi si era staccato o si staccava il ramo degli Orsini; 
e i primi sopravvissero sino al Quattrocento, i secondi 
son giunti sino a noi; e se quelli non rifulsero piü di 
grandi nomi e illustri imprese, questi assursero a po- 
tenza principesca, e furono tra i pochi (coi Colonna e 
i Caetani rispettivamente al sud-est ed al sud di Roma) 
ehe verso il nord, poi anche al sud, oltre le Paludi pon- 
tine dei Caetani, fondarono una vera e propria dina- 
stia: dinastia ehe in altro ambiente (e cioe piü lungi 
dal potere accentratore del Papa e dalle libertä comu- 
nali della cittä) avrebbe potuto costituire, eome altri 
fece in altre parti d'Italia, un'autentica Signoria. 

« Figli deirOrsa •» furon detti alcuni nepoti di Ce- 
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lestino III; e forse appunto uno di questi, nominato 
Orso, vanto per il primo la lontana discendenza clas- 
sica di Caio Flavio Orso. Perche occone tener presen- 
te come fosse anche il tempo, quello, del culto di Ro- 
ma, giä risorto con la vittoria del Garigliano (^). Dice 
Pietro Fedele: « Tornava dalle rive del Garigliano Te- 
sercito ehe, guidato da Papa Giovanni X e da Alberico 
da Spoleto, aveva in una decisiva battaglia sgominato 
e distnitto i Saraceni ehe costituivano il piü grave pe- 
ricolo per la civiltä di Roma. Si suole magnificare la 
battaglia di Poitiers del 732 nella quäle Carlo Martello 
arrestö l'invasione arata ehe era dilagata al di qua dei 
Pirenei, minacciando l'Europa occidentale. Ma non 
meno importante e la battaglia del Garigliano del 915, 
con la quäle la prima lega nazionale dell'etä modema, 
come la definl il Gregorovius, fra il Papato, Alberico 
II e i principi della Campania, aveva eliminato il peri- 
colo ehe sulla basilica di San Pietro, al posto della Cro- 
ce, fosse innalzata la mezzaluna... Ora, lo sforzo eroi- 
eo compiuto allora da Roma per salvare la propria ci- 
viltä non si comprenderebbe se non si tenesse conto 
del rifiorire in quel tempo del sentimento della roma- 
nitä, ehe non e ancora coscienza nazionale ma ne e il 
presupposto: onde il secolo X, ehe si apre col trionfo 
del Garigliano e si chiude col tentativo del rinnova- 
mento dell'Impero, renovatio imperii, vagheggiato da 
Ottone III, e stato definito, da un valoroso storico mo- 
demo, il secolo eroico dell'idea di Roma ». 

(') Nella battaglia del Garigliano cadde, al comando delle fan- 
terie del Re di Napoli, Fabio Orsini (vedi Capit. VIII). 
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Si puö intendere, dunque, come sulla scia di quel 
secolo e in queH'atmosfera il capostipite dei Colonna 
Teofilatto Senatore romano abbia potuto vantare la di- 
scendenza da Giulio Cesare; e come un Orso dei Bo- 
veschi, fatti ricchi e potenti dal Papa di famiglia, ab- 
bia parlato di un antenato Flavio Orso. La critica sto- 
rica tuttavia deve accontentarsi di precisare, quäle ca- 
postipite degli Orsini, quell'Orso figlio di Pietro Bo- 
bone, il quäle aveva giä rannodato la parentela con 
Celestino III sposando una Scotta o de' Scotti, nepote 
anch'essa dello stesso Papa, pur non dimenticando ehe 
Innocenzo III (Lotario dei Conti di Segni), succedu- 
togli immediatamente dal 1198 al 1216, era ancb'egli 
figlio di una Ciarice de Scotti. 

Teofilatto si appoggio con le sue case alla Colonna 
iraiana e ne derivo il nome (e l'odiemo palazzo in 
piazza Santi Apostoli e documento, con la sua conti- 
nuitä topografica, della millenaria stirpe colonnese); e 
Orso di Bobone, ehe fu Senatore di Roma nel 1187, 
aveva avuto nel 1150 l'investitura, da parte della dia- 
conia di Sant'Angelo in Pescheria, di un terzo dei co- 
sidetto « trullum Gregorii Pericoli », deü'avanzo cioe 
di un monumenfo romano presso San Lorenzo e Da- 
maso (di forma rotonda e perciö detto trullo), nel quä- 
le non e difficile riconoscere il famoso teatro di Pom- 
peo. Su questo sorse, con fronte ehttica, il palazzo 
degli Orsini. La tradizione non poteva essere piü so- 
lenne, ehe a fianco dei classico Teatro era la Curia 
Pompeia, dove agli idi di marzo dei 44 av. Cr. £u 
ucciso Giulio Cesare. 
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II Teatro di Pompeo, il primo costruito a Roma 
in muratura, ofFri cosi la curva della cavea alle sovra- 
strutture della dimora e della roccaforte ehe, per la 
contiguita al Campo de' Fiori, daranno per lunghi se- 
coli il proprio nome « de Campo Florae s> a uno dei 
numerosi rami in cui gli Orsini si divideranno; e se 
non il casato, come era awenuto per i Colonna, gli 
Orsini trarranno forse dalla localitä delle loro case il 
motivo principale dello stemma, derivando dal Campo 
de' fiori la propria rosa araldica. Non basta: nel bla- 
sone degli Orsini, tra la rosa rossa in campo d'argento 
e le barre rosse e argento alternate, c'e ancKe una bi- 
scia azzurra in campo d'oro; e per essa soccorre addi- 
rittura il poeta Marziale: egli rammenta, infatti, ehe 
il Teatro di Pompeo, fastoso di un quadriportico al 
quäle se ne aggiunse poi un altro detto dalle cento 
colonne, era circondato da sontuosi giardini, ricchi di 
opere d'arte. Fra queste, alcune « fictae ferae », simu- 
lacri di fiere, tra le quali quelle di un orsa; e nella boc- 
ca aperta di questa un incauto fanciullo, certo Hylas, 
avrebbe un giorno introdotto per gioco la manina; ma 
una vipera cbe si nascondeva nella cavitä glie la mor- 
se, e il piccolo ne mori.   • 

Marziale {III, 19) aveva raccontato testualmente: 
« AI portico delle Cento Colonne, un orso di bronzo, 
eretto insieme ad altre effigie di belve, attirava gli 
sguardi e costituiva il divertimento degli spettatori. 
Un giorno cbe il belFHylas si divertiva a stuzzicare 
la bestia come se fosse stata viva « cacciö nella gola 
dell'orso la sua mano delicata; ma una vipera scellerata 
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stava nascosta neue tenebre del bronzo, ed in essa spi- 
rava un'anima piü feroce di quella del mostro stesso. 
II fanciullo se ne accorse troppo tardi, sotto il dolore 
del morso e sul punto di morire ». 

E* cosi trovata anche lorigine della biscia, dalla 
quäle deriva perfino il nome, tuttora esistente, della 
piazza del Biscione, antistante alla dimora cKe fu giä 
del ramo principale degli Orsini. Nondimeno non 
manca chi sostiene ehe la rosa derivi piuttosto dalla 
Rosa d'oro, donata per la prima volta da Leone IX 
(Brunone dei conti di Egisbein-Dagsburg) nel 1052 
a Lodovico Orsini. Si legge nel « Dizionario storico- 
ecclesiastico » di Gaetano Moroni: « II Papa S. Leone 
IX ordinö, con hreve, ehe ogni anno nella Pentecoste 
si dovesse benedire una Rosa d'oro e darsi al principal 
barone di casa Orsini, e per la prima volta nel 1052 
fu donata a Lodovico Orsini il Vecchio di Monte Gier- 
dano, barone di somma potenza ed autoritä. Si mosse 
S. Leone IX a concedergli o confermargli questo pri- 
vilegio perche, ribellatosi a lui e alla Chiesa un princi- 
pale signore romano, Ludovico si portö valorosamen- 
te in favore delia Cbiesa, e represse l'ardire di quel 
magnate. Come la rosa d'oro fu poi donativo insigne, 
ordinariamente per principi e sovrani (^), cosi divenne 

(^) Nel 1832, secondo quanto afFerrna in un suo sonetto Giu- 
seppe Gioacghino Belli, ne sappiamo con quale fondamento, Grego- 
rio XVI, per inviare la Rosa, si sarebbe servito del proprio cameriere 
e barbiere Gaetano Moroni, autore del famoso " Dizionario Storico- 
ecclesiastico ». Ecco il sonetto: 
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l'insegna principale degli Orsini, essendo composto 
il resto dello stemma, sostenuto da due orsi, di un'an- 
guilla guizzante e di tre sbarre ». 

Il Vettori, nel suo volume « Del fiorino d'oro », 
parlando della rosa ehe si vede nelle monete pontifi- 
cie, anche di Giovanni XXIII, Martino V e Nicolö V, 
dice ehe, per detta rosa d'oro, alcuni scrittori asserisco- 
no essersi per un tempo gli Orsini chiamati Rosini. 
Della rosa Orsina si leggono, in un antico manoscritto, 
i due seguenti versi: 

Haec Rosa magnanimi defenditur tinguibus Ursi 
Nam Genus Ursinum Roma vetusta trahit. 0 

B La Rosa d'oTO, ehe qui er Papa ogni anno 
Benedice in ner giorno de dimani, 
Lui la manna a li Principi cristiani 
ehe sempre qtiarche cosa je ridanno. 

Ben inteso pero ehe, si nun fanno 
he eose da eattolichi romani, 
La Rosa nun je va, ehe 'sti Sovrani 
Nun s'hanno mai da Tigalä, nun s'hanno. 

Er portä quella rosa e un granne onore, 
E pe' questo se sceje ttn Principino 
Cha finito li studi, o un Alonsignore. 

E ce s'abbada tanto, ehe persino 
Nell'anno trentadue Nostro  Signore 
Ce mannd er su'  harhiere  Ghitanino! *. 

Satira a parte, sarä bene prender nota ehe le piü recenti dona- 
zioni della Rosa d'oro furono fatte dall'attuale Pontefice Pio XII alla 
Regina Imperatrice d'Italia e alla Regina del Belgio, alle quali l'o- 
maggio papale venne recato dal marchese Sacchetti, Foriere maggio- 
re dei Sacri Palazzi Äpostolici. E aggiungeremo ehe successivaroente 
il^ Santo Padre ha ristahihto lo speciale ufficio di Latore della Rosa 
d'Oro {giä esistente durante il pontificato di Leone XIII, quando n'e- 
ra insignito il conte Edoardo Soderini, e poi caduto in disuso) nella 
persona del Principe don Enrico Barberini e del Principe don Luigi 
Massimo Lancellotti. 

() Questo distico non appare chiaro e non sembra facilmente 
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E perciö, quasi a custodia della cordonata per cui 
si ascende all'antico palazzo de' Savelli, poi passato 
in dominio degli Orsini, si vedono ritte in piedi le fi- 
gure di due orsi ». 

Anche il significato della biscia e controverso. C e 
chi sostiene ehe si tratti non di una vipera, sibbene 
di un'anguilla, e meno leggendariamente risalga sol- 
tanto al possesso del feudo di Anguillara sul lago di 
Braceiano; anzi, a riprova, viene indicato, sul frontone 
della cbiesa di Santa Maria sopra Minerva, alla sini- 
stra di chi guardi, e su qualche sepolcro entro la chie- 
sa stessa, un primitive stemma degli Orsini con la rosa 
e le bände ma ancor privo della biscia. 

Gli orsi, poi, piü ehe far parte integrante deirim- 
presa, avevano dapprima funzione soltanto decorati- 
va, sostenendo, in atteggiamento rampante, il blaso- 
ne sui lati e fungendo cioe da « tenenti », come si 
dice araldicamente. Solo il ramo di Monterotondo 
portava invece un orso seduto sull'elmo, con un maz- 
zo di rose nell'artiglio, similmente alla sirena inalbe- 
rata dai Colonna. Ciö non toglie ehe piü tardi due orsi 
entrassero nel blasone stesso. 

Per concludere con Tetimologia e col blasone, ri- 
corderemo le ben note citazioni di Dante ehe, incon- 
trandosi, fra i simoniaci dannati, in Nicolo III (Gian- 
Gaetano Orsini, pontefice dal 1277 al 1280), gli fa 
dire: 

traducibile. Tuttavia, puö essere interpretato cosi: « Poi ehe da Ro- 
ma antica la Gente Orsina trasse origine, questa rosa ^ difesa dalle 
UDghie del magnanimo Orso ». 
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« ...e veramente fui figliuol dell'Orsa 
cwpido si per avanzar gli Orsatti, 
ehe SU Xavere e qui me misi in horsa », 

e del Petrarca ehe, riferendosi alla vittoria riportata 
da Stefanuccio Colonna su Bertoldo Orsini nel mag- 
gio del 1332 a San Cesario, dice: 

« L'Orsa rahhiosa -per gli Orsaccki suoi, 
ehe trovaron dt maggio aspra pastura ». 

Con la demolizione della primitiva basilica vati- 
cana, andarono perdute molte pietre tombali delle piü 
antiche famiglie romane; tuttavia l'epigrafe, gia ivi 
esistente, del cardinale Matteo Rosso Orsini, di cui 
riparleremo, e stata rintracciata: era redatta in esame- 
tri dal contemporaneo Jacopo Stefaneschi, porporato 
anch'egli, ehe lo diceva « editus Ursae », generato dal- 
rOrsa. 



III 

IL FORTILIZIO SUL TEATRO DI POMPEO 

Le torri haronali - Interpretazione di un verso dantesco - 
Matteo Rosso senatore romano - La Crodata degli scomuni- 
cati  -   II   Carroccio   lomhardo  a   Rorna  -   Federico   II   e 

Gregono IX. 

II centro della gente Orsina fu, dunque, il trul- 
lum Gregorii Fencoli, detto piü tardi anche trullo di 
Maralda, da una Maria o Mariola o Mariella sposa di 
un Giacomo Orsini, e il nucleo di t>ase si allargö pre- 
sto, per successive compere o per cessioni piü o meno 
volontarie all'intero teatro di Pompeo, tosto munito 
di baluardi e di torri: e la torre maggiore si chiamo 
Arpacasa e la minore Arpacesella; ma di tali nomi nes- 
suno, e neppure il Marchetti - Longhi, profondo co- 
noscitore del luogo, ha saputo dare spiegazione alcuna. 

La nuova fortezza, innestata anch'essa, secondo 
1 uso, SU uno dei piu grandiosi monumenti romani, val- 
se a teuer testa a quelle piü anticKe e non meno mu- 
nite degli Stefaneschi e dei Colonna, dei Pierleoni e 
dei Tuscolani, sörte sulle rovine del Palatino e del 
Quirinale, deH'Augusteo e del Teatro Marcello, come 



Gli Orsini 32 

alle successive della nobiltä nepotista dei Savelli e 
dei Conti, degli Annibaldi e dei Caetani suU'Aven- 
tino, sul Colosseo e sull'Isola tiberina detta di San 
Bartolomeo, e lungo le pendici dei Quirinale, come le 
torri tuttora esistenti dei Conti e delle Milizie: quel- 
le torri descritte da Cesare Pascarella nei sonetri 
{LXXVII - LXXX) di « Storia nostia », tutta piena di 
ingenui anacronismi: 

ehe tu de'sti massacri ch'io t'ho detto, 
Si mo ne voi la prova piü sicura, 
Quanno ehe adesso stai sopra un'artura, 
Monta SU 'na terrazza in cima a un tetto; 

E lassü, quanno tu dar parapetto 
De la tenrazza guardi la pianura 
Contomata da tutte quelle mura 
De Roma ehe te stanno de prospetto, 

E vedi intomo a te quella ghirlandola 
De torre, a ehe te credi ehe serviveno? 
Forse p'annacce a vede' la girandola? 

Ma quelle erano il frutto d'un lavoro 
ehe li baroni se lo costruiveno 
Pe' massacrasse insieme fra de loro. 

Da na parte l'Orsini e li Colonna, 
Da l'altra li Colonna e li Ghetani, 
A san Bartolomeo li Frangipani, 
Li Crescenzi vicino alia Rotonna; 
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Una   pagina   degli  Alberi  genealogici  di   Casa  Orsini. 
(Archivio del  Princ. don  Leiio  Orsini). 
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E poi quellantri dietro a la Madonna 
De Monti, quelli all'Arco de Pantani; 
E poi tutti li principi romani 
Come li CKigi de Piazza Colonna, 

Li Doria li Panfili li Savelli,   ' 
die s'ereno slargati fin d'allora 
For de le Porte fino a li Castelli, 

ehe dar quer tempo li, bench^ ce corre 
Tanto tempo, ce so' rimasti ancora 
L avanzi de le mura de le torre. 

Quele torre ehe, quanno uno le vede 
Adesso, da lontano e da de fora, 
ehe le guarda e nun pensa a retrocede' 
Co' la mente a quelFepoche d'allora, 

Se capisce ehe quanno le rivede 
Cor primo sole, ehe ce va a bonora 
E ehe quanno vie' lombra giü da piede 
Sopra la cima ce rimane ancora, 

E ce vede volä* le palombelle 
Fra le lapide cor bassorilievo; 
Se sa, je £a piacere de vedelle. 

Ma, io dico, bisognava stacce drento 
In quellepoche li der Medioevo 
Pe' capi, cosa fosse er Cinquecento. 

3. - G.  B.   Colonna - GJi  Orsinf 
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Epoche de delitti e de terrori, 
De triboli, mordacchie e cavalletti, 
De rapimenti e ponti levatori, 
De pugnali, veleni e trabocchetti; 

Lo sa la bella Cenci si cbe orrori 
Ce fossero in quellanni maledetti, 
Lo sanno tanti e tanti poveretti 
Morti fra l'ugne de rinquisitori. 

Per cui, tornanno sopra airargomento 
De quele torre, io so ehe so' antichissime 
E ehe ognuna de loro e un monumento; 

Me piace de vedelle ripulite, 
Ne convengo con te ehe so' belUssime, 
Ma ringraziamo Die ehe so' finite. 

Eran taute, quelle torri, ehe Emma Amadei, nella 
sua « Roma turrita » (ed. Fratelli Palombi) ne ha po- 
tute elencare e illustrare oltre duecentotrenta; e An- 
tonio Munoz, a prefazione del volume stesso, ha po- 
tuto scrivere: « Guardando le antiche vedute panora- 
miche della Roma medioevale, eome quella della ta- 
mosa bulk aurea di Ludovieo il Bavaro, ch'e del 1328, 
o di certe miniature franeesi del primo Quattrocen- 
to derivate da originali italiani, o del dipinto di Tad- 
deo di Bartolo nel Palazzo Pubblico di Siena, del 
1470 circa, vediamo spuntare sul cielo le torri dei 
baroni romani, a gara con le cuspidi dei eampanili. I 



^^ II fortilizio sul Teatro di Poinpeo 

discendenti di coloro ehe avevano dominato il mon- 
do, divisi in fazioni, si combattevano senza tregua; i 
Colonna contxo i Caetani, gli Annibaldi contro i Fran- 
gipani; uomini vestiti di ferro si aggiravano per le vie 
tortuose della cittä, fra le torri incastellate, sempre 
pronti per la battaglia; i monumcnti dellantichitä ser- 
vivano di salda base ai fortilizii medioevali; il Colos- 
seo era ridotto a fortezza degli Annibaldi cbe ne ave- 
vano scacciato i Frangipani; i Caetani tenevano sul- 
l'Appia il mausoleo di Cecilia Metella coronato di mer- 
li; gli Orsini si erano fortificati sul teatro di Pompeo; 
SU quelle di Marcello stavano i Pierleoni, e i Colonna 
si erano appollaiati sul mausoleo d'Augusto. Che pit- 
toresco efFetto dovesse risultare da questa commistio- 
ne delle pietre antiche coi grigi tufi delle murature 
medioevali ce lo dicono ancora le fortificazioni dei 
Caetani, intorno e sopra al sepolcro cbe l'amore di 
Crasso, figlio del triumviro, aveva innalzato alla per- 
duta sposa Cecilia, immortalandola per Teternitä. 

« Le torri cbe oggi si elevano isolate nei vari quar- 
tiert della cittä sono resti di intere fortezze, poi distrut- 
te e trasformate in palazzi, quando costumi piü leg- 
giadri vennero a itigentilire l'animo dei fieri signori 
reudah. Anche i conventi erano fortificati, e rimane an- 
cora intatto sul Celio il monastero benedettino dei 
Santi Quattro Coronati, con la sua alta cinta di mura 
e dl torri, entro le quali andö a rifugiarsi il famoso 
senatore Brancaleone degli Andalo, quando il popolo 
lo minacciava; come pure vi avevano abitato Carlo 
d'Angio e llnfante di Castiglia, e nel 1443 vi si era un 
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giorno fermato, per pranzare al sicuro, llmperatore te- 
desco Sigismondo, venuto a farsi incoronare in San 
Pietro da Papa Eugenio IV. 

« Fin nel secolo V, quando il cardinal Barbo fab- 
brica il maestoso palazzo detto poi di Venezia, gli fa 
dare la forma di un gran quadrilatero merlato, coro- 
nato agli angoli da quattro torri; una sola delle quali 
fu pero costruita. 

« Oggi le veccbie torri, perduto il loro ufficio guer- 
resco, son divenute appendici di case; trasformate, 
ridotte nelle dimensioni, talora adattate allumile uso 
di fienili e di magazzini; altre sono State isolate e re- 
staurate, come quella del Papito, bberata nei recenti 
lavori di sistemazione della zona dell'Argentina ». 

Gli Orsini, in attesa ehe giunga il giorno in cui 
diverranno padroni anche del Teatro di Marcello, si 
dedicarono ad ampliare man mano il loro dominio 
lungo una catena ininterrotta, e non del tutto casuale, 
dal Teatro di Pompeo a Monte Giordano e al Circo 
Agonale, sbarrando con una linea fortificata Fintero 
Campo Marzio. Cosi, mentre i Colonna minacciavano 
dalla Colonna Traiana airAugusteo, essi divennero 
fatalmente i naturali protettori del Papato asserraglia- 
to tra il Mausoleo di Adriano e la Basilica Vaticana; 
e passarono alla storia come i massimi rappresentanti, 
in Roma, del partito guelfo. 

I Borghi e il Vaticano, insomma, erano in mano 
loro. Lo erano per Castel Sant'Angelo ehe fino alla 
metä del secolo XIII era stata fortezza Orsina; lo era- 
no per i fortilizi incuneati sulle rovine del Teatro di 
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Arazzo giä esistente nel Palazzo Orsini a Monte Savello — rappresentante il 
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Pompeo a Campo di Fiori e su quelle dello Stadio 
di Domiziano al Circo Agonale: punti estremr di 
queH'insieme di bastioni e di torri ehe trovano la loro 
piü alta espressione nel palazzo di Monte Giordano, a 
cui un Giordano Orsini aveva dato il suo nome e ehe 
rimaneva centro e quasi maschio di tutto il sistema di- 
fensivo. Magnifico mastio, d'altronde, appollaiato in 
cima a un colle creato dal rovinare di anticKi edifi- 
ci pagani. 

Dalle sponde tiberine, doveva sembrare veramen- 
te una montagnola, soprastante alle casupole basse, 
intersecate da vicoli fangosi, isolata da ogni edificio 
decoroso. Nessun palazzo le sorgeva ancora intomo: 
solo la cbiesa di San Celso e Giuliano, cKe allora era 
preceduta da un bei portico adornato di mosaici, af- 
facciava sulla via dei Banchi il suo prospetto romanico 
e le sue colonne di marmo tolte agli edifici distrutti, 
E come un monte dovette apparire veramente ai pel- 
legrini ehe in queH'anno giubilare si afFollavano verso 
il sepolcro di San Pietro, e fra i quali Dante Alighie- 
ri, giunto a Roma con Tambasceria del Comune di Fi- 
renze, dovette vederlo e notarlo « nella rubrica della 
sua memoria ». Piü tardi se ne ricordo quando, vo- 
lendo descrivere neWlnferrio i peccatori di Malebol- 
ge procedenti in doppia fila awersa, non trovo mi- 
glior paragone alla moltitudine ehe aveva veduto a 
Roma lanno del Giubileo, divisa in due bände per 
disciplinare il traffico, si direbbe oggi, una delle quali 
andava verso i Borghi e la Basilica Vaticana, laltra 
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ritornava in cittä dirigendosi ai   Banchi   e   alla   via 
Papale. 

Come i Roman 'per l'esercito molto 
L'anno del Giuhileo su fer lo fonte 
Hanno a fossar h gente modo tolto 

Che da l'un lato tutti hanno la fronte 
Verso ü Castello e vanno a Santo Pietro 
Dall'attra sfonda vanno verso il monte. 

E il monte e Monte Giordano, non giä i\ Gianico- 
lo o Montorio come taluni commentatori (che Roma 
non hanno mai veduta, ne della sua topografia hanno 
pratica alcuna) vorrebbero suggerire. 

Ormai, in quel principio del secolo XIV, la Casa 
Orsini era in pieno sviluppo dl potenza. II palazzo di 
Monte Giordano era veramente una piazzaforte, coi 
suoi speioni a sgembo, i suoi spigoli di pietra dura, le 
sue saracinesche, le sue porte imbertescate. Non vi 
erano giardini. Non vi erano opere d'arte. Tutto do- 
veva conconere all'ofFesa e alla difesa. Ne diverse 
erano le altre loro case, sparse per la cittä: quella sor- 
ta suUe rovine del Teatro di Pompeo a Campo dei 
Fiori; e l'altra a piazza Nicosia, dove fu il Collegio 
Clementino e poi il Collegio nazionale, finche non 
venne demolita ai nostri giorni con la sua tone detta 
della Legnara: fortezza formidabile, quest'ultima, che 
si spingeva fino al Ponte Sant'Angelo e lo teneva sot- 
to i suoi tiri con la funebre Tor di Nona che, dopo 

I 
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essere stata fortilizio e prigione, fini tra le cavatine dei 
canterini e le grazie delle ballerine, nei fasti non di- 
menticati del vecchio Teatro Afollo. 

Oltre a queste, le loro estreme propaggini verso 
Trastevere: la Bertesca sul Ponte Rotto e la Casa de- 
gli Anguillara, senza contare unViltima sentinella 
avanzata sulla Piazza Navona, dove ebbero il « Palaz- 
zo di Pasquino » ergentesi allora sull'area dell'attuale 
Palazzo Braschi, e dimora, come vedremo, di quella 
deliziosa, fantastica e a\'venturosa Princesse Des Vr- 
sins la quäle sembra veramente aprire il secolo della 
cipria, delle parrucche, degli intrighi di salotto e delle 
feste galanti. Ne riparleremo al Capitolo XXII. 

AlFinizio, quegli ehe dobbiamo considerare quäle 
capostipite della storica stirpe, il primo Orso, insedia- 
tosi sul Teatro di Pompeo, vi condusse (dopo aver avu- 
to un figlio naturale, Giovanni) la sposa Gaetana di 
Crescenzio Caetani, dalla quäle nacquero Matteo, ehe 
fu Senatore romano nel 1200, Giangaetano ehe spo- 
sö Stefania Rubea e prosegui la famiglia, Giacomo e 
Napoleone, il quäle, verso il 1189, ebbe fama di con- 
dottiero. 

Da Giangaetano (ehe ebbe anch'egli un primo 
figlio naturale Stefano) derivarono Giacomo, Madda- 
lena, Matteo Rosso ehe avrä due mogli e da cui scen- 
deranno i rami di Monterotondo, di Nola, e Pitiglia- 
no, e di Bracciano e Gravina, un'altra Giacoma, e Mar- 
gherita e Napoleone da cui Orso e Matteo e il ramo 
Manupello di Napoli. 

Matteo Rosso sposo prima Pema Caetani e poi 
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Gemma Oddone, e generö, oltre un Giangaetano, i 
tre capi dei rami suddetti, Rinaldo di Monterotondo, 
Matteo di Nola e Pitigliano e Napoleone di Braccia- 
no e Gravina. Ma questo Matteo Rosso merita qualche 
parola di piü: egli fu infatti, verso il 1241, unico Se- 
natore di Roma, e come tale contrapposto da Grego- 
rio IX agli Annibaldi e ai Colonna fautori ghibellini 
di Federico II di Svevia, nella lotta di questi contro il 
Papato e i Comuni. Il momento era particolarmente 
critico. 

Nessun Imperatore avrebbe potuto vantarsi piü le- 
gittimamente Re dltalia. Federico II era, infatti, ita- 
liano: nato a Jesi (^) il giorno dopo il Natale del 1194, 
mentre la madre Costanza era in viaggio per rientrare 
nel regno di Sicilia ch'ella portava in dote ad Enrico, 
figlio del Barbarossa. Questi, giä da quattro anni, e 
afFogato nel fiume Salef di Terrasanta; e miioiono pre- 
sto anche il padre e la madre. Ma la pia Costanza ha 
nominato tutore del bimbo il Pontefice Innocenzo III: 
non sarä questa la base dell'unitä? 

II Papa e a Roma; e il pupillo, sotto la tutela di 
Cardinali legati, vive a Palermo, nella corte piü ricca 
e piü colta. A quattordici anni e dichiarato maggio- 
renne. La tutela del Pontefice e finita; e non per ciö 
egli scuote il giogo; anzi accetta da Innocenzo la con- 
sorte ehe egli sceglie, la spagnola Costanza d'Aragona. 

Ma il Papa, anziehe a lui, impone la corona im- 

C) C'^, perö, chi sostiene ehe nacque ad Assisi, ü cui nome la- 
üno Asis sarebbe stato modificato dail'ignoto amanuense in Aesis, cioe 
in lesi. 
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periale a Ottone di Brunswich, e lo Lenedice, salvo a 
scomunicarlo quando quegli invade le terre della Chie- 
sa; anzi lo depone addirittura, e designa Imperatore il 
dieciassettenne Federico. 

Federico va in Germania e conquista realmente i 
dominii assegnatigli idealmente dal Papa; e ad Acqui- 
sgrana fa scoperchiare il tumulo di Carlo Magno e ne 
prende la croce di sul manto e giura di partir crociato 
alla liberazione del Sepolcro di Cristo. 

Ma rimpero e sempre in subbuglio, i Comuni lom- 
bardi ban giä trionfato a Legnano e negano il tributo, 
Innocenzo III muore a Perugia il 16 IUPUO del 1216. 
Säle al papato il novantenne Onorio III, ehe regna 
dieci anni e muore centenario. E' della grande stirpe 
dei Savelli, e ricorda subito all'Imperatore ladempi- 
mento della promessa: la crociata. 

L Imperatore ventiduenne domanda una dilazio- 
ne: come lasciare l'Europa con tanti nemici? Perfino 
Roma e in rivolta, e Onorio e fuggito. Federico lo ri- 
conduce entro Roma con le sue armi, e il Papa gli 
pone sul capo quella stessa corona giä messa dieci 
anni prima, dal predecessore, sulla testa di Ottone IV. 
Siamo novamente all'aurora delFunitä italiana? 

No. II ritardo a partire per la Terrasanta sarä il 
motivo palese del dissidio; in realtä il Papa teme Tec- 
cessivo potere imperiale; e, col fomentare la rivolta dei 
Comuni e con luso delle armi spirituali, spezza il col- 
legamento tra Germania e Sicilia. 

Onorio III muore il 18 marzo 1227; ma gli succe- 
de Gregorio IX ehe non muta pohtica. Federico parte 
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alla fine per la Palestina; ed ecco: il nuovo Papa lan- 
cia Fanatema, e la quinta crociata si cKiama « la cro- 
ciata degli scomunicati ». Eppure sarä la sola, dopo la 
prima di Goffredo di Buglione, ehe entrerä in Ge- 
rusalemme, e sia pure per arte diplomatica piü ehe per 
vittoria di armi. 

No, rimpero non puö ricostituirsi finche il Papa 
rivendica l'ereditä di Costantino, contro cui si scaglierä 
Dante. I Comuni e gli Orsini seguono la politica 
guelfa. 

Quando Federico hatte a Cortenuova le forze col- 
legate, manda a Roma il conquistato Carroccio, quäle 
documento della rivincita di Legnano; e i Colonna 
lo espongono in Campidoglio. Quando poi l'Impera- 
tore ridiscende in Italia, ed e giä a Viterbo e a Tivoli, 
Gregorio IX si rifugia in Laterano sotto la protezione 
delle armi degli Orsatti. Ma ehe puo fare il vegliardo 
di novantadue anni, con l'esercito imperiale alle porte 
e la popolazione sollevata dal grido colonnese: « Po- 
polo e Colonna? ». Non puo salvarlo ehe un mira- 
colo... 

E il miracolo awenne. Mentre la folla invoeava 
e acclamava all'Imperatore, il Papa esce dal Laterano, 
si porta in San Pietro, ne trae i resti del Principe de- 
gli Apostoli e un frammento della croce di Cristo, e, 
lento e solenne, fra i canti liturgici del clero, traver- 
sa la cittä con le sante reliquie. Prega ad alta voce. 
Dice: — ehe i Santi proteggano la cittä ehe i Roma- 
ni tradiscono... — 11 popolo s'inginocchia pentito, si 
segna, piange... 
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Federico, informato, leva il campo e se ne va in 
Puglia. I Colonna si ritirano nei castelli deH'Agro; gli 
Orsini hanno vinto, ancora una volta. 

Ma e un'illusione. La lotta non e finita. Gregorio 
convoca un Concilio per decidere del destino dell'Im- 
peratore. Chiede a Genova le navi necessarie per il 
viaggio dei Cardinali stranieri. Ma Federico veglia. 
Incrocia con la flotta al largo di Pisa; e, come avvista 
i vascelli di San Giorgio, va aH'arrembaggio, ne afFon- 
da uno, cattura gli altri, fa prigionieri quattromila uo- 
mini e cento prelati e tre Cardinali. E' il 3 maggio 
del 1241. 

Ora trionfa rimperatore. E offre pace. Ma il Pon- 
tefice rifiuta, si chiude in Laterano e vi muore, mentre 
Federico entra a Roma senza colpo ferire, tra osaiina 
e feste. La Chiesa rimarrä senza pace per un anno e 
mezzo. E scoppiera la peste. 

Ad Anagni, e eletto finalmente Innocenzo IV, il 
genovese Sinibaldo de' Fieschi dei conti di Lavagna, 
ehe annunzia anch'egli la tanto sospirata pace; ma poi 
fugge a Lione. E la pace esula, con lui, fuor dai con- 
fini di Roma e d'Italia. 
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IL CASTELLO DI GALERIA 

Uno Stato entro lo Stato - Cinque Pontefici e quaranta Car- 
dinali - Elettori di Sassonia e di Brafdehurgo, Senatori di 
Roma, Prefetti e   Gonfdonien,   Contestahili   di   Sicilia   e 

Gran Maestri - Unäici Regine. 

Larga parte, come s'intende, ebbero gii Orsini in 
tali avvenimenti. 

Federico II era il vmcitore della seconda Lega 
lombarda e il padrone dei prelati diretti al Concilio in- 
detto da Papa Gregorio IX: penetrato gia con le pro- 
prie truppe nello Stato della Chiesa, era invitato, dai 
Colonna, dal Cardinale Giovanni e dal giä Senatore 
Oddone, a impadronirsi di Roma stessa. Poteva con- 
siderarsi all'apice della sua fortuna. I Ghibellini esul- 
tavano. Ma awenne il miracolo ehe abbiamo narrato. 

Allora il Senatore Matteo Rosse espugna ai Co- 
lonnesi l'Austa, cioe il fortilizio dell'Augusteo. Lim- 
peratore, ehe pur giä teneva Tivoli e Montieelli e Mon- 
tefortino — posizioni formidabili, si ehe si dieeva 
esser piü facile recuperar Roma perduta possedendo 
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Tivoli ehe recuperar Tivoli perduta essendo padroni 
di Roma (Facilius cum Tyhure Romam -perditam, 
quatn Tyhur cum Roma reowperavens) — preferi ri- 
nunziare all'impresa e allontanarsi dal territorio di 
San Pietro. Poi torna; e il Papa muore in Laterano, 
presidiato e difeso dagli Orsini. 

Questi crescevano sempre piü in potenza: occu- 
pavano i centri vitali della cittä nei rioni deirArenula, 
di Parione, di Ponte; dominavano intere le contrade 
dei Catinari e dei Calderari, Campo de Fiori e San 
Lorenzo in Damaso sine al Circo Agonale; e presidia- 
vano attorno a Roma i castelli di Marino, Montero- 
tondo, Castel Sant'Angelo e Vicovaro sul contrafforte 
d'Abruzzo, e quel baluardo di Galeria verso il lago 
di Bracciano, ehe ispirerä a Domenico Gnoli una 
famosa lirica, quando, ai nostri giorni, il venerando 
bibliotecario della « Vittorio Emanuele » volle ringio- 
vanire nella vita e nell'arte, assumendo per 1 appunto 
il nome di Giulio Orsini: 

« Ero l'altr'ieri a Roma, e andai soletto, 
Nella gran fiamma della bionda estate, 
Ad un castello ehe Galeria e detto. 

Non e lontan da Vejo. Ricordate 
La torre, la cascata, la fontana? 
Ma l'altr'ieri con me non eravate. 

Piccolo e nero spunta sulla piana 
Lontananza dei tragico orizzonte 
Un eampanile senza la campana. 
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Non sentieri, non voci, non impronte 
Di passi. Scendo ove un burron s'oscura, 
E l'Arrone spumeggia sotto un ponte. 

Entro un'ombra ehe invita alla congiura, 
Sulla rupe tagliata erge il castello 
L'antichitä delle dirotte mura. 

Salgo fra le macerie e giungo a quello. 
La rosa degli Orsini e sulla porta; 
Ma senza tetto e il baronale ostello 

Rivestito dall'edera ritorta. 
Una boscaglia fitta ingombra l'erte 
Strade e le mura della terra morta. 

Gli abitatori lasciaron deserte 
Le case ove fumava il focolare, 
Porte e finestre lasciarono aperte, 

E i lor sepolti a' piedi dell'altare 
E ozioso neU'aria il campanile, 
E tacque il canto dalle lavandare 

ehe battevano i panni al fontanile. 
Preser le madri le lor cune in testa, 
I padri in spalla presero il badile, 

E via migraron dalla terra infesta. 
II sole non laddorme alla partita; 
Quando si leva, il sole non la desta. 
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Vuota e la terra e ne svani la vita, 
Come se da una vitrea fiala 
Sia l'essenza odorifera svanita, 

E, vuota, ancor un odor morto esala. 
Ed ecco io vidi, in veste di broccato, 
Una fanciulla scendere la scala 

Della torre. — Fratello, ove sei nato? 
Quando? Hai castelli contro la nemica 
Possa, e vassalli del comun casato? 

— Non ho vassalli, mia sorella antica; 
Ho una padrona ehe mi signoreggia 
Con la sua dolce potestä d'amica. 

M'ha fatto paladino alla sua reggia. 
Io tornerö eon lei qui, nel recinto 
Del tuo castel ehe lacero torreggia, 

E tu ci mostrerai come fu vinto 
De' Normanni Tassalto, ed in ehe stanza 
Dormi la Maesta di Carlo Quinto... ». 

Era l'anno 1535, e Carlo V, compiuta l'impresa 
di Tunisi, decise di venire a Roma per ricevere la he- 
nedizione del Papa; ma l'impresa non gli riesce facile, 
ehe appena dodiei anni sono trascorsi da ehe i suoi 
lanzi, condotti dal Connestabile di Borbone, avevano 
compiuto quel sacco di Roma, il cui ricordo era sem- 
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pre vivo e dolorante nella memoria dei Romani, e le 
cui ferite non erano ancora del tutto cicatrizzate. Seb- 
bene, per riceverlo, il Senato avesse ordinato di spia- 
nare tutti i monumenti ehe potevano ostacolare la sua 
marcia lungo la via Sacra; sebbene l'intero collegio 
cardinalizio fosse andato ad incontrarlo fino alla cKie- 
setta di Domine qiio vadis sulla via Appia, e cinquan- 
ta giovinetti delle piü nobili famiglie romane circon- 
dassero il suo bianco palafreno vestiti tutti coi colori 
imperiali; sebbene per maggior sicurezza e per mag- 
gior trionfo egli fosse preceduto e seguito da quattro- 
mila fanti disposti in sette file e da Cinquecento cava- 
lieri, pure si sentiva a disagio e si guardava sospettoso 
intomo, temendo quasi ehe da tutte quelle rovine po- 
tesse sbueare da un momento aH'altro la turba dei ven- 
dieatori. Un solo momento di sorpresa lo ebbe quando, 
passato sotto l'arco di Costantino, si trovö di fronte il 
Colosseo, e le ultime propaggini della Velia coronate 
dalle absidi süperbe del tempio di Venere e Roma, e 
le alture del colle Oppio su cui troneggiavano gli Ul- 
timi ruderi della domus aurea di Nerone e delle Ter- 
me di Tito, nereggianti di leeei e rallegrate dai man- 
dorli ehe l'aprile eopriva tutto dei suoi fiori. Per un 
momento, rimase fermo ad ammirare; poi, dato di spro- 
ne al eavallo, prosegui taeiturno quella via del suo 
fosco trionfo... 

Trionfo fosco nel suo pensiero, e non cordiale cer- 
to da parte della popolazione. Di una tale sorda osti- 
litä ebbe conferma, tre giomi dopo, in occasione di 
un'udienza pubblica in cui anch'egli volle mostrarsi 

4. - G.   B.  Colonna  - Gli   Orsini 
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al popolo di Roma. L'Amidenio, suo contemporaneo, 
narra nella sua storia delle Famiglie nohili romane, 
l'aneddoto seguente, ehe molte cose spiega e una lu- 
ce improvvisa getta sulla cronaca di quei giorni. 
« Titta Orsini, Conte dell'Anguillara e Signore di Ce- 
ri, sendo giovine nel tempo in cui Carlo V fu in Ro- 
ma, andö per curiositä a vedere la pubblica udienza 
delllmperatore e vedendo ehe nella sala alcuni pochi 
stavano coperti, si cuopri egli altresi, gli domandö il 
Maestro di Camera di Cesare: — Perche Vostra Si- 
gnoria si cuoprer= — Rispose Titta nella dura favella 
di quel secolo: — Perche aio lo catario. 

— In presenza di Sua Maestä non si cuopre per- 
sona — soggiunse il Camerario. 

— E perche — replico Titta — stanno coperti 
coloro lä? 

— Perche sono Grandi di Spagna — disse il 
Camerario. 

AUora Titta: — Ed io sono grande in casa mia, 
— disse — e chi vorrä scoprirmi avrä da fare con que- 
sta. — E impugnö la spada. 

Fu riferito alllmperatore l'ardire del cavaliere ro- 
mano, ed Egli, prudentissimo sempre, disse al suo Ca- 
merario: — Hanno ragione; siamo in casa loro e per- 
cio acquetati ». 

La prudenza, il buon senso e forse il ricordo di al- 
tri fatti simili avevano suggerito a Carlo V di teuere 
una via ehe doveva salvarlo da molte e varie compli- 
cazioni le cui conseguenze potevano essere incom- 
mensurabili. E s'anche lo stesso aneddoto lo si ritrova 
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volta a volta attribuito a questo o a quel rappresentan- 
te della notiltä del tempo, ciö non puo ehe convalida- 
re in ispecie, o genericamente, l'insofFerente spavalde- 
ria deirintera casta baronale; mentre il fatto ehe poi, 
suUa via del ritorno in patria, l'Imperatore venne ae- 
colto nel eastello di Galeria appunto dairOrsini non 
diminuisce, anzi conferma la regale finezza dell'ospi- 
te romano. 

A questo punto, eome dicevamo, la stirpe degh Or- 
sini era giä suddivisa in rami e in feudi ehe formava- 
no quasi uno Stato entro lo Stato pontificio: Napoleo- 
ne dominava dal Trullo e dall'Arpacasa il Campo de' 
Fiori, e ne discenderanno i signori di Braeciano e piü 
tardi i Conti di Tagliacozzo; Gentile Orsini possederä 
Nola e Pitigliano; Rinaldo avrä Marino a sud e Mon- 
terotondo a Oriente; Matteo Rosso II si insedierä, en- 
tro Roma, sul Monte Giordano. E parleremo, a volta 
a volta, di eiascuno e di tutti. Dal primo fortilizio 
sul Teatro di Pompeo, i figli dell'Orsa avevano giä 
i fatto, innegabilmente,  una bella strada! 

Prima perö di procedere nel racconto analitieo del- 
lo svolgimento dei molti rami del solido tronco, ei pia- 
ce riportare, con le stesse parole del Novaes (Storia dei 
Pontefici - tomo XIII - pag. 39 e seguenti), la sintesi 
della principesca stirpe: « La Casa Orsini si propagö 
gloriosa con dieciotto tra santi e beati fino dal 222, 
cioe Orsino vescovo di Bourges nel 225; Giovanni e 
Paolo fratelli martirizzati nel 362; Orsino prete nel 
500; Benedetto patriarca de' monaci d'Occidente e Sco- 
lastica sua sorella nel 540 (come affermano anche il 
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Simonetta, De Christ, fiäe et rom. Pont, -persecut., e 
lo Schemer, De Rosa Ursina sive soT); Volusiano ar- 
civescovo di Tolosa e martire nel 570, Batilde mo 
glie di Clovodeo II Re di Francia nel 665 e poi mo- 
naca benedettina; Gaudenzio vescovo di Praga nel 990, 
Adalberto vescovo della stessa chiesa nel 997, Gio- 
vanni vescovo di Trau nel 1100, Bernardo vescovo di 
Teramo nel 1122, Valerie vescovo di Nocera nel 1228, 
Giordano cardinale cisterciense nel 1188, Matteo car- 
dinale domenicano nel 1294, Latino cardinale dello 
stesso ordine nel 1327, e Giovanni monaco cassine- 
se nel 1330 ». 

II Novaes passa quindi ad elencare i cinque Pon- 
tefici della cospicua prosapia, sebbene i due primi, fra- 
telli fra loro, debbono essere considerati, piuttosto, dei 
Boveschi; Stefano III, eletto Papa il 26 marzo del 752 
e morto il 26 aprile 757, avendo quindi regnato cin- 
que anni e ventinove giomi; e Paolo I eletto Papa il 
26 maggio 757 e morto il 28 giugno 767, avendo re- 
gnato dieci anni, un mese e due giomi: entrambi fu- 
rono sepolti nelFantica basilica vaticana e vennero 
proclamati santi. 

Seguono gli altri tre Pontefici: Celestino III, Ce- 
lestino Bobone Orsini, elevato al soglio di Pietro al- 
l'etä di novantanni il 30 marzo 1191. Mori l'S gen- 
naio 1198, dopo aver regnato sei anni, nove mesi e 
nove giomi. Fu sepolto in San Giovanni in Latera- 
no; ma la tomba e andata perduta. Nicolo III, Gian- 
gaetano Orsini, fu eletto Papa dal conclave di Viterbo 
il 25 novembre del 1277 e mori a Soriano nel Cimi- 
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no il 22 agosto del 1280, avendo regnato due anni, 
Otto mesi e ventotto giorni. Venne sepolto in San Pie- 
tro in Vaticano; ma il sarcofago venne trasferito, nel 
1605, nelle Grotte Vaticane. Benedetto XIII (da non 
confondersi con l'Antipapa aragonese Pietro de Lu- 
na, cKe assunse lo stesso nome quando fu eletto ad 
Avignone il 28 settemtre del 1394, per essere depo- 
sto dal Concilio di Costanza il 5 giugno del 1414) e 
molto piü recente: nato dalla storica famiglia romana 
a Gravina in provincia di Bari, il 2 febbraio del 1640, 
si chiamava Vincenzo Maria Orsini (^) e fu frate do- 
menicano. Assunto al papato settantacinquenne, re- 
gno dal 29 maggio 1724 al 21 febbraio 1730; e cio^ 
per cinque anni, otto mesi e ventitre giorni. Fu sepol- 
to nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva: il se- 
polcro, ideato nel 1768 dairarchitetto Marchionni, e 
decorato delle statue del Papa stesso e della Puritä, 
modellate dal Bracci, e della statua della Preghiera 
scolpita da Baccio Pincellotti. Il tassorilievo e del me- 
desimo architetto Marchionni. 

Oltre i cinque Papi, gli Orsini annoveraiono ben 
quaranta Cardinali; anzi, a questa famiglia apparten- 
ne, per l'appunto, il primo prelato ehe assunse tale 
ritolo di Cardinale. I principali di essi, oltre, ben inte- 
so, quelli ehe divennero Papi, furono: Giordano, creato 
Cardinale diacono nel 1145 da Eugenio III Paganel- 
li e morto nel 1165; Giacinto, fatto cardinale da In- 

{'•) Cosi si dice comunemente, sebbene Vincenzo Maria fosse il 
nome assunto neU'Ordine domenicano, ed egü fosse stato chiamato 
invece, al fönte battesimale, Pier Francesco. 
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nocenzo III Frangipane; Pietro, ehe ebbe il cappello 
nel 1181 da Alessandro III Bandinelli; Bobone, chia- 
mato al Sacra Collegio da Lueio III Allueingoli nel 
1182 e morto nel 1189; altro Bobone ehe ebbe la por- 
pora nel 1192 dallo zio Celestino III; Matteo Rosso, 
al quäle abbiamo giä accennato e di cui riparleremo: 
fu fatto Cardinale nel 1262 da Urbano IV (Pantaleo- 
ne di Court Palais), aecompagnö Bonifacio VIII ad 
Anagni e mori a Roma nel 1305. Ancora: un Ciorda- 
no, ehe ebbe la porpora nel 1278 dal fratello Nicolö 
III, venne espulso dal conclave di Viterbo e mori a 
Roma nel 1287; Napoleone, nepote di Nicolö III, ehe 
mori vecchissimo ad Avignone nel 1342; Fiancesco, 
creato da Bonifacio VIII nel 1295 e morto nel 1312; 
Giangaetano nominato nel 1316 e morto nel 1355; 
Matteo ehe, eletto Cardinale, non rivesti la porpora 
ma conservö la bianca tonaca di domenicano; Rinal- 
do nominato nel 1350 dal limosino Clemente VI; Ja- 
copo, fatto Cardinale diacono dal limosino Gregorio 
XI nel 1371; Poncello eletto Cardinale prete dal na- 
poletano Urbano VI; Pietro del ramo degli Orsini di 
Boemia (Rosemberg), creato Cardinale nel 1381 da 
Urbano VI; Latino, Cardinale prete nel 1448; Giovan 
Battista ehe Sisto IV della Rovere nominö Cardinale 
diacono nel 1483; Franciotto, fatto Cardinale diaco- 
no nel 1517 da Leone X; Flavio (o Fulvio) del ramo 
di Monterotondo, ehe Pio IV dei Medici di Milano 
nominö Cardinale prete nel 1565; Alessandro, nato 
nel 1592, fatto Cardinale diacono da Paolo V Borghe- 
se nel 1615 e morto santamente nel 1626 a trenta- 
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quattro anni... Infine, un Virginio del ramo di Brac- 
ciano, fatto Cardinale diacono nel 1641  da Urbano 
VIII Barberini e un Domenico del ramo di Gravina... 

Gli Orsini ebbero altresi venti Elettori di Sasso- 
nia e di Brandeburgo; sette Senaten di Roma; quat- 
tro Prefetti e sei Gonfalonieri di Roma; e vari Con- 
testabili di Sicilia, Gran Maestri de Cavalieri templa- 
ri e gerosolimitani, e numerosi altri personaggi, illu- 
stri per santita di vita e per alte dignitä ecclesiasti- 
che, per scienza e per valore nelle armi e per famose 
imprese. Si cbe la famiglia Orsini contrasse parentela 
cogllmperatori, co' Re di Francia, di Spagna e d'In- 
gbilterra, dando undici Regine ad altrettanti troni, e 
prendendo dodici figlie di Re e di Imperatori in matri- 
monio. Oltre Batilde, ehe fu moglie a  Clodoveo II, 
Agnese sposö Primislao Re di Polonia; Cunegonda fu 
moglie di Beda Re d'Ungheria; Ladislao Re di Napoli 
prese in moglie la vedova di Raimondello Orsini, e Bo- 
nello Orsini sposö Agnese figlia del Re di Tessaglia, 
avendo dato le sue due sorelle, l'una a Andronico Im- 
peratore d'Oriente, l'altra al Re di Castiglia. Ermanne 
Orsini ebbe per moglie Anna, figlia dell'lmperatore Al- 
berto I; Ottone Orsini si congiunse in matrimonio con 
Edvige figlia deHlmperatore Ridolfo I; Alberto Or- 
sini sposö Elena figlia dell'Imperatore Ottone IV; e 
Bobone Orsini prese in moglie Gondavina, figlia del- 
l'Imperatore Ludovico I il Pio, figlio di Carlomagno... 

Ma questo non e cbe un arido elenco. Sara meglio 
riprendere il nostro racconto. 





V 

IL CARDINALE MATTEO ROSSO 

Per Viudianitä del Papato - La rivendicazione romana äeUa 
carica senatoriale - Celestino V e «il gran rißuto » - Bonifa- 

cio Vlll e la schiavitü avignonese 

Giangaetano Orsini, eletto Pontefice dal conclave 
di Viterbo il 25 novembre 1277 col nome di Nicolö 
III, verrä a trovarsi, nei riguardi della propria stirpe, 
nello stesso rapporto in cui si era giä trovato, di fronte 
aj suoi Boveschi, giusto un secolo prima, il terzo Cele- 
stino. 

E questi e quegli rappresentano due tappe fonda- 
mentali lungo l'ascensionale cammino: Papa Celesti- 
no aveva aperto la nuova era ai figli delFOrsa; Papa 
Nicolo ne consolidö la potenza. Ma quanto diverso il 
secondo dal primo! 

Giacinto Botone, debole e ambiguo, aveva oscil- 
lato, nei sei anni e nove mesi di regne, dal 1191 al 
1198, tra Impero e Comune, provocando quasi per 
reazione il grande papato politico d'Innocenzo III, Lo- 
tario dei conti di Segni, ehe regnerä diciotto anni e 
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mezzo dal 1198 al 1216; Giangaetano Orsini, nel bre- 
ve spazio di men ehe fxe anni, e pur riducendo il so- 
gno innocenziano di dominio universale ai piü mode- 
sti ma anche piü reali limiti di primato nazionale, raf- 
forza la propria gente col risorto concetto romano. 

E' da awertire ehe il breve pontificato di Nicolö 
III era stato preceduto da una tenace preparazione po- 
litica, giä da lui intensamente vissuta, come porporato, 
lungo Otto pontificati e sette conclavi personalmente 
dominati e diretti; e non e da stupire, quindi, ehe l'at- 
teggiamento assunto quäle pontefice fosse nel suo ani- 
mo giä maturato, e ehe, ne' due anni, otto mesi e ven- 
totto giorni di regno dal 1277 al 1280, riuscisse a erea- 
re una forza prettamente italiana, impemiata si sul 
Saldo nucleo della sua famigha (condizione indispen- 
sabile allora, e spiegazione e scusante del nepotismo), 
nia riguardante ostile da ogni lato contro ogni inge- 
renza imperiale degli Svevi o degli Angioini di Fran- 
eia o contro le periodiehe ribellioni del Comune, sem- 
pre riottoso e turbolento. II eronista contemporaneo 
Tolomeo da Lucea attribuisce addirittura al Pontefice 
Orsini il sogno di ordinäre l'Italia, attomo allo Stato 
della Chiesa, in tre vasti reami di Toscana, di Lom- 
bardia e di Sicilia, rispettivamente sotto lo scettro di 
tre suoi nepoti. 

Sogno audace, come si vede, e prematuro e d'al- 
tronde non realizzato; ma al quäle nondimeno sembra 
aver egli dato un qualche visibile inizio allorche, ri- 
scattata dalle pretese imperiali la Romagna, subito la 
rinfeudö spiritualmente al cardinale Latino Malabran- 
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ca figlio di sua sorella MaLilia, e materialmente la a£- 
fido alFamministrazione di Bertoldo, figlio di suo fratel- 
lo Gentile, ehe nominö, con Toccasione, conte di Ro- 
magna. Cosi impose a Carlo d'Angiö la rinuncia alla 
dignitä senatoria, e sottrasse ad ogni ingerenza stxa- 
niera la massima magistratura del Senato romano, per 
ricondurla e consolidarla nellambito cittadino ed in- 
sieme e soprattutto assorbirla nel Papato. 

Se pure merito, dunque, l'invettiva dantesca, e 
non Seppe superare i difetti e le colpe inerenti ai tem- 
pi, quei suoi tempi Nicolö tento tuttavia di precorre- 
re con la lungimirante visione, ehe non gli va disco- 
noseiuta, di un potere statale aecentratore. 

Altra grande figura fu il Cardinale Matteo Rosso, 
figlio di Gentile di Pitigliano, fratello dellomonimo 
Matteo Rosso e difensore di Roma contro Federico II 
di Svevia. Elevato agli onori della porpora a trentadue 
anni, in grazia dello zio Cardinale Giordano ehe giä 
primeggiava nel Sacro Collegio, diventö egli stesso 
molto autorevole in Curia quäle amministratore del 
patrimonio della Santa Sede e eonsigliere preferito di 
Clemente IV (il francese Guido Foulquois Le Gros, 
ehe regnö dal febbraio 1265 al novembre 1268) nella 
sottile politica ehe valse a sottrarre la Sicilia agli Sve- 
vi per trasmetterla a Carlo d'Angiö. Poi. di fronte al- 
1 oltraeotanza di quest'ultimo, e alla politica sveva dei 
Colonna e a quella angioina degh Annibaldi, ecco si 
delinea, per iniziativa del Cardinale Matteo Rosso, la 
nuova politica antiangioina del Papato. 

La forte personalitä di Matteo Rosso vigilö e do- 
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minö SU ben sette conclavi, da quello di Viterbo del 
1277 a quello di Perugia del 1304; solo airottavo, ehe 
si svolse del pari in Perugia nell'estate del B05, rifiu- 
to il proprio voto e invano contrasto all elezione del 
francese Bertrando de Goth nato a Villebrandan nei 
pressi di Bordeaux, ehe si chiamö Clemente V e ehe 
trasportö la sede apostolica in Francia. Nella sua 
schietta itahanitä, l'Orsini aveva forse previsto e de- 
precato la iattura della sehiavitü avignonese. 

Dal primo di questi otto conclavi, era uscito Papa 
Giangaetano Orsini, intitolatosi Nicolö III; dal secon- 
do, a Viterbo nel 1281, fu eletto Simone de Brion ehe 
fu Martino IV; dal terzo, Onorio III ehe era un Sa- 
velli; dal quarto Nicolö IV, il marchigiano Gerolamo 
Mascbi; dal quinto la pallida ombra delleremita Pie- 
tro Angeleri da Morrone ehe rifiuta l'onore e il no- 
me di Celestino V dopo solo cinque mesi e otto gior- 
ni di regno; dal sesto, ehe fu tenuto a Napoli, Benedet- 
to Caetani ehe si chiamö Bonifacio VIII; e dal set- 
timo il domenicano di Treviso Nicolö Boccaspini ehe 
fu Benedetto XL 

Sembra ehe, per l'elezione di Celestino V, il Car- 
dinale Orsini stesse per aderire al compromesso inter- 
venuto tra i Cardinali romani e gli stranieri, pur di 
evitare un Papa francese; ma sembra anche ehe la 
rinunzia del pavido frate, piuttosto ehe dai favolosi 
intrighi del Caetani, venisse determinata poi dall'o- 
stile atteggiamento di Matteo Rosso. La tradizione ha 
infatti liportato l'aspra risposta da lui rivolta al tre- 
mebondo Celestino, quando questi, a sostenere il gra- 
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ve peso della tiara, aveva invocato una commissione di 
tre Cardinali: — E ehe! — ribatte iracondo Matteo 
Rosso: — La sposa di Cristo, la Ghiesa, non fece mai 
nozze con tre mariti! 

Nel nuoyo Conclave, tosto riunito a Napoli dopo 
« il gran rifiuto », balza in primo piano l'Orsini a ri- 
vendicare la libertä del soglio di Pietro dalla minac- 
ciata ingerenza francese; e l'autoritario Matteo Rosso 
riesce infatti, declinando gen erosamen te l'elezione 
propria giä delineatasi in un primo scrutinio, a far 
convenire i votanti sul nome di Benedetto Caetani. 
E a Papa Bonifacio egli si affianca nella lotta contro 
i Colonna e lo ospita e protegge dopo la sconfitta. E 
alla morte di lui, sostiene, pur contro l'opinione del 
congiunto Cardinale Napoleone, la necessita di ven- 
dicare l'offesa fatta al Capo della Chiesa. 

Nell'estate del 1305, l'elezione avvenuta in Peru- 
gia del Papa francese veniva anch'essa patrocinata da 
Napoleone Orsini; ma Matteo Rosso, ehe istintiva- 
mente prevedeva, come abbiam detto, il danno e l'on- 
ta della schiavitü avignonese, vi si oppose con ogni 
forza e nego sdegnoso la propria firma. Fu quello il 
suo testamento politico. 

Tre mesi dopo, il 4 settembre, mori desolato in 
terra di Francia. Ma la salma fu portata a Roma; e 
con essa scese nel sepolcro (in quel sepolcro della pri- 
mitiva Basilica vaticana, a cui abbiamo accennato al- 
ia fine del secondo nostro capitolo) l'ideale del domi- 
nio universale della Chiesa romana: l'ideale di Gre- 
gorio VII e di Innocenzo III. 
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Non mancano dunque, come abbiam visto, le scis- 
sioni domestiche in seno alla molteplice stirpe; tutta- 
via, e quasi ininterrottamente, questa stirpe fu, nella 
sua linea di condotta politica, papale e guelfa, anti- 
colonnese e antighibellina, vagheggiando l'unitä della 
patria sotto I'egida pontificia e non comprendendo e 
ostacolando per ragioni feudali (alla pari dei Comuni, 
per ragioni di libertä cittadina) i piü vasti sogni di Fe- 
derico e di Enrico e di Dante stesso: quelli di riunire 
airimpero (attraverso o contro lo Stato della Chiesa 
e le eccessive autonomie locali, sostenute dalle Leghe 
lombarde) l'Italia tutta, sino alla Sicilia. 

Cosi, mentre in Inghilterra e in Francia giä si co- 
stituivano le prime basi di nazione, l'Italia, tra guelfi 
e ghibellini, non riusci ad unificarsi ne attomo al Pa- 
pa ne sotto rimperatore. 

AI Papato non valse l'alto ministerio spirituale, ne 
Fappoggio degli Orsini; all'Impero non valse il do- 
minio della Sicilia, dove pur nacque la lingua italia- 
na e dove Federico II, nato in Italia, era cresciuto ita- 
liano. 



VI 

LA VECCHIA DEL CARNAIOLO 

Lotte e rappresaglie fra Colonnesi e Orsini • La rivolta po- 
polare e il Senatore Arlotti - II castello di Soriano del Cimino. 

II Papato esulava ad Avignone, e il Cardinale Mat- 
teo Rosso era disceso nella tomba. Ma a Roma, a di- 
fesa del Papato, giä si ergevano possenti altre perso- 
nalitä degli Orsini, fra cui quel Bertoldo di Gentile, 
ehe Nicolö III nominö conte di Romagna e ehe, eo- 
me vedremo, finirä tragicamente quanto nobilmente. 

Era il tempo in cui, appoggiandosi a Roberto Re 
di Napoli (ramico e l'esaniinatQre del Petrarca, invi- 
tato a cingere il sacro lauro sul Campidoglio) gli Orsi- 
ni si oppongono a Enrico VII di Lussemburgo, favo- 
rito naturalmente dar Colonna, e gli vietano di inco- 
ronarsi entro la hasilica vaticana. E alle stesso Roberto 
si stringono, contro Lodovico il Bävaro, scomunicato 
da Papa Giovanni XXII sin dal 23 marzo 1324. 

Ma Lodovico entra a Roma nel gennaio di quat- 
tro anni dopo; e, se non dal Pontefice, si fa incorona- 
re in San Pietro da Sciarra Colonna, rappresentante 
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del popolo romano. Gloria breve. Nellaprile, il Bäva- 
ro dichiara deposto Giovanni XXII e nel maggio fa no- 
minare in suo luogo Nicolö V. Ma Jacopo Colonna 
appicca a San Marcello la bolla contro Lodovico, e 
questi lascia Roma col suo antipapa: nel febbraio del 
1330, ripassa le Alpi. 

Non appena uscito Lodovico, ecco ehe Bertoldo 
Orsini rioccupa prontamente la cittä, con truppe guel- 
fe, in nome della Chiesa. Poco giova ehe i Colonna 
tolgano agli Orsini il Castel Sant'Angelo, e nel 1332 
riescano a sgominare lo stesso Bertoldo neila battaglia 
di San Cesareo. Un altro Cardinale degli Orsini, Gio- 
vanni, torna presto al contrattacco, e con si feroci rap- 
presaglie da giungere a far trucidare in mezzo alla 
via un bimbo di Agapito Colonna, sorpreso per caso 
con pochi domestici ehe lo accompagnavano alla 
chiesa. 

Lotte e rancori, tra le due fazioni, non trovavano 
requie. Solo il delinearsi di un comune pericolo par- 
ve riunire per un istante Orsini e Colonna: il perico- 
lo del popolo anelante a strappare il governo e il do- 
minio di Roma dalle facinorose mani dei baroni. La 
prima bufera scoppio contro i Senatori Sciarra Colon- 
na e Francesco di Matteo Orsini del ramo di Monte 
Gioraano; e coinvolse di contraccolpo le due stirpi. 

Il potere popolare si instaurö col Senatore Giaco- 
mo Arlotti, il quäle fece abbattere tutte le torri dei 
nobili e cacciö questi in bando, relegandoli nei loro 
lontani castelli. Poi venne la piü dura tempesta di 
Cola di Rienz», ehe tanto sangue cost6 specialmente 
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Castello degli Orsint a Bracciano:   un caminetto. 
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Casldlo degli Orsini a Nemi. 
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ai Colonna, sebbene anche due Orsini, i fratelli Ri- 
naldo e Giordano, e lo stesso Bertoldo, assieme ad al- 
tri nobili, rischiassero di lasciare la testa sul ceppo del 
boia. Bertoldo verrä ucciso poco dopo; e la sua morte 
favorirä il ritorno del tribuno; ma ancor prima di que- 
sti awenimenti, di cui ci occuperemo, vogliamo narra- 
re un episodio quasi romanzesco.che si rannoda a quel 
castello di Soriano, suUa montagna e sui boschi del 
Cimino, ehe .Nicolö III aveva innalzato per i propri 
orsatti, e dove egli esalö lultimo respiro. 

II nome di Soriano deriva forse da Zur Jani, e cioe 
sasso e rupe di Giano; oppure da Sergiano, perche fon- 
data da Sergio Imperatore. 

Ma tutto cio si perde egualmente nella stessa nette 
dei tempi. La vera vita di Soriano comincia soltanto 
col castello medioevale degli Orsini, tuttora in piedi. 
Esso presenta una grossa mole in forma di parallele- 
pipedo con la fronte maggiore rivolta verso il paese. 
E' di Stile pesante, severo, disadorno. Le mura sono 
d'uno spessore enorme, tutto di peperino. La torre, 
di costruzione anteriore ai castello, e formata di bloc- 
chi squadrati. a rudi colpi di piccone, in modo cosi 
primitivo da ricordare le mura ciclopiche. 

Peccato ehe un rialzamento posteriore abbia in 
parte sformato la corona dei merli guelfi; e ehe incol- 
sulte costruzioni abbiano chiuse le arcate del portico, 
giä Ornate dai paesaggi e dalle decorazioni dei fratelli 
Zuccari. 

Tuttavia, chi sia entrato per il grande portale, fra 
guardiole e spioncini, superando i ponti levatoi, ora 

5. - G. B. Colonna - GJi Orsini 
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sostituiti da archi in muratura, e si sia avviato su per 
lo scalone coperto sino ad attingere le grandi sale da- 
gli aiti soffitti e dagli immensi finestroni, fra Tarme- 
ria e il trabocchetto, i giri di ronda lungo il bastione 
e i quartier! della gentc d'arme, fra Ic orribili prigioni 
senza luce e i parapetti del torrione, non puo dimen- 
ticare una simile visione di fosca prepotenza e di fer- 
reo dominio, come non si scorda un incubo pauroso 
sofFerto nel sonno. 

Quando, nell'estate del 1278, Nicolö III ebbe com- 
piuta una talc fortezza, la consegno come un'arme 
possente e forbita, al nepote Orso Orsini. Questi se 
ne servi subito per ridurre in soggezione i signorotti 
del luogo, i Guastapane e i Gandolfi. Osö attaccar li- 
te ancbe con Viterbo, col pretesto di certi ladroni 
« robbastrada ». 

Del resto il castello non porto fortuna, come di- 
cemmo, al Pontefice: egli vi si reco soltanto nell'esta- 
te successiva. E vi mori il 22 agosto 1279. 

Segui un lungo interregno, la sede pontificia re- 
sto vacante per un anno e mezzo. E il turbolento con- 
clave di Viterbo, da cui doveva uscire solamente nel 
febbraio del 1281 un Papa francese della famiglia 
dei Brion, ehe assunse il nome di Martino IV, offri 
loccasione al paese di Soriano di ribellarsi al duro do- 
minio di Orso. 

Tuttavia questi resistette coraggiosamente e felice- 
mente entro il fortilizio inespugnabile, sebbene Viter- 
bo, per porre fine ai troppo lunghi indugi nella ele- 
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zione papale, acciuffasse e deportasse i due Cardinali 
di casa Orsini. 

Ma la nobile e potente famiglia, se perdette il so- 
glio di Pietro, non perse il Castello di Soriano, ehe 
da Orso fu lasciato al figlio Napoleone, detto il Pol- 
cello. E di generazione in generazione gli Orsini do- 
minarono il luogo per novanta anni: lultimo feudata- 
rio fu Simeotto. 

Poi fra il 1364 e il 1366, il castello venne ceduto 
alla Santa Sede. Invano Paola Orsini, moglie di Pan- 
dolfo Malatesta, lo richiese a Urbano V. Il pontefice 
preferi destinarvi un proprio luogotenente, ehe fu quel 
Roberto, signore di Ginevra (fatto poi Cardinale), ehe 
si trasse dietro dalla Bretagna alcune fameliche bände 
di venturieri, ehe presidiarono e guastarono il luogo. 

Tristi tempi. Martino V, avuto il castello dal Ma- 
gnomonte, lo donava al fratello Giordano Colonna, 
signore di Salerno, ehe ebbe il merito di liberare il pae- 
se dalla oppressione dei Bretoni e perfino dalle gravo- 
se gabelle sul sale e sul foeatieo. 

Ma, con Eugenio IV, tomarono in äuge gli Orsi- 
ni. I Colonna seomunieati si rinchiusero a Marino, a 
Palestrina e nello stesso forte di Soriano. Qui rimase 
Paolo Colonna, il quäle con audaci sortite molestö 
continuamente Viterbo e Toseanella, appartenenti al 
dominio della Chiesa. 

E Talterna vicenda eonduce alle pendici del Ci- 
mino il prelato Giovanni Vitelleschi ehe si impadroni- 
sce di Vetralla, si impossessa di Giacomo Di Vico, ri- 
belle alla Chiesa, e lo fa decapitare suUa piazza di 
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Soriano, ricevendone in premio da Eugenio IV il cap- 
pello cardinalizio. 

Ed ecco il Duca Valentine, il terribile figlio di 
Papa Borgia, ehe riceve Soriano da Innocenzo III e 
lo da in consegna a! castellano Didaco di Carvaial, 
un buon vecchietto spagnolo. 

Ma il conte Pietro Paolo Nardini di Forli, la sera 
del 7 novembre 1489, arrivö a Soriano a cavallo con 
quattro uomini. Aveva fatto una galoppata da una 
sua vicina terra di Vignanello. E cbiese ospitalitä al- 
le spagnolo. 

Si ceno, venne la nette e-i ponti furono alzati. 
Allora il Nardini e i suoi scherani piombarono addos- 
so al vecchio Didaco e lo finirono a pugnalate. Quin- 
di accesero alcune fiaccole suH'alto dei merli per av- 
verrire le truppe seguaci, appostate presso Soriano, di 
forzare le porte del paese. 

Ma una donna, una vecchia ehe nella notte si 
era attardata al telaio, vide i fuochi e diede lallarme. 
I cittadini corsero alle armi; e, mentre alcuni penetra- 
vano nel castello, si impossessavano del Nardini e lo 
precipitavano dalla torre, altri, ben piii numerosi, si 
appostarono ad affrontare le truppe degli invasori. 

Lo scontro tremendo ax'venne nel piü buio della 
notte sul ponticello, ehe fu poi detto del « Buonincon- 
tro ». Gli armati del Nardini avevan visto le fiaccole e 
procedevano sicuri: non si aspettavano l'imboscata dei 
cittadini di Soriano, ehe credevano immersi nel son- 
no. La mischia fu orrenda. E, a memoria, la donna 
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ehe aveva salvato il paese fu soprannominata « la vec- 
chia del carnaiolo ». 

Innocenzo VIII, a titolo di premio, inviö una bol- 
la d'oro, concedendo a Soriano i fnitti della Camera 
Apostolica e gli emblemi pontifici da inalberare sullo 
stemma comunale, assieme al motto: Viäelitas. 

Piü tardi, li sotto, sorse il sontuoso palazzo ehe il 
Cardinale Cristoforo Madruccio, vescovo di Trento e 
di Bressanone, ordinö all'arcliitetto Giacomo Barozzi, 
soprannominato il Vignola. E questi lo compi in non 
pochi anni ma ancKe con molta solennitä, assieme alla 
fantasiosa fontana detta di Papacqua, ricca di masche- 
roni e coscate, getti e zampilli, ninfe e satiri, ranoc- 
chie, chiocciole e tartaruglie; e in mezzo Mose fra i 
sacerdoti e il popolo. 

II palazzo passö, attraverso i secoli, in proprieta a 
Sua Altezza Eminentissima il Principe Ludovico Chi- 
gi Albani della Rovere, Gran Maestro del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, il quale lo ha coscienzosa- 
mente restaurato; e un quadro, in quelle sale, ferma 
ancora l'attenzione del visitatore: rappresenta una 
donna in costume paesano, ossuta, tutta grinze, con 
le ciglia corrugate e gli occhi penetranti: e la « Vec- 
chia del camaiolo ». 





VII 

BERTOLDO   LAPIDATO 

1 ghihilei di Dante e del Petrarca - La peste descritta dd 
Boccaccio - Amhascerie rmtiane ad Avignone - Cola di Rienzo. 

Dante vide Roma nell'anno 1300, per il primo giu- 
bileo indetto da Bonifacio VIII nel Natale precedente. 

II Petrarca si trovö, invece, al giubileo senza Pa- 
pa del 1350: lo aveva indetto da Avignone, sin dal 
18 agosto del 1349, il francese Clemente VI, die tut- 
tavia non tornö, neppure per tale occasione, alla se- 
de di Pietro. E prima ehe la boUa, con la quäle egli 
anniuiziava il nuovo Anno Santo, giungesse a Roma, 
due nuove tremende sventure si abbattevano sulla 
cittä e sull'Italia: la peste e il terremoto. 

E' la peste descritta dal Boccaccio. Venuta con le 
navi dairOriente, si manifesto prima in Sicilia, a Pisa, 
a Genova. Di lä si propagö con spaventevole rapiditä 
in Toscana, in Romagna, nel Napoletano, nelle Mar- 
che, in Lombardia. Passö per tutte le regioni d'Euro- 
pa. Miete quasi un terzo del genere umano. Roma 
so£Fri ancb'essa del contagio, sebbene, sembra, in pro- 
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porzioni minori delle altre cittä: ne rimane a ricordo 
la scalea dell'Araceli di centoventiquattro gradini, com- 
piuta il 25 ottobre 1348 con le ofFerte dei fedeli per 
lo scampato pericolo. 

II 9 settembre dell'anno successivo, all'alba, so- 
prawenne il terremoto. Tremendo, anch'esso: scon- 
volse e abbatte edifici, sotterrö migliaia e migliaia di 
persone. Ascoli e Aquila ne furono quasi distrutte. 
Crollarono tutte le torri di Perugia. Roma ne fu gra- 
vemente colpita. Francesco Petrarca raccontö: « Ro- 
vinate caddero le moli degli anticKi edifici, negletti 
dai cittadini, venerati dagli stranieri. Rovinö gran par- 
te della basilica di San Paolo, cadde il tetto del La- 
terano; precipitö a mezzo la Torte delle Milizie; si 
apri in larghe fessure e rimase mozza la Toire dei Con- 
ti, ch'era unica al mondo... ». 

II Petrarca era stato a Roma giä due volte; e per 
intendere quäle fosse lo stato della cittä anteriormen- 
te al terremoto die settembre 1349. giova ripercorrere 
qualche sua lettera. NelFarrivarvi la prima volta nel 
1337, il cantore di Laura ne aveva giä descritta la de- 
solata campagna: « Cbiuso nell'armi, il pastore vigi- 
la sul gregge per difenderlo dai ladroni piü ehe dai 
lupi. II bifoico palleggia l'asta a guisa di pungolo, e 
per attinger Facqua al pozzo sospende alla rozza fune 
I'elmo rugginoso. Qui si sta sempre in suH'armi. Odi 
il nottumo gridare delle scolte sulla mura; odi le voci 
ehe da ogni parte chiamano alle armi... Nulla han di 
sicuro gli abitatori di queste terre; nulla sentono in 
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cuore di umano: sempre guerre e rivalitä, odü e sen- 
timenti infernali... ». 

Nel 1341, tornö per essere coronato in Campido- 
glio e ricevervi il diploma di cittadinanza romana. Ma 
piü labile della primavera dove sembrargli quel lieto 
giomo del 3 aprile e la sua breve permanenza. Pocbe 
sere dopo, all'ora del tramonto, appoggiato il gomito 
al monumento di Bibulo (ehe si vede ancora ai piedi 
deirAltare della Patria) parlava appassionatamente 
con Stefano Colonna, e con lui rimpiangeva la gran- 
dezza antica, mentre il popolo passava indifferente di- 
nanzi ad essi ed ai ruderi testimoni della potenza 
degli avi. 

II Conclave di Perugia del 1305 aveva eletto il 
guascone Clemente V, cbe non era neppur Cardina- 
le e aveva trasportato la sede apostolica ad Avignone. 
Col Papato, avevano esulato verso la Francia anche 
le arti e la cultura. La bellezza di Roma si disfaceva 
di giomo in giorno. Acquedotti, terme, colonnati e 
templi cadevano in rovina, e fra le macerie si allarga- 
vano larghi spazi di terreno ridotto a orto o a vigna: 
qua e lä l'acqua impaludiva. Sui monumenti classici 
sorgevano le torri: nudi fantasmi dei colossi antichi. 
Le colonne, la statue, i marmi erano oggetto di mer- 
cato, cd erano ammuccbiati nelle carcare, ehe fumava- 
no nel Foro, sotto il Palatino, a far calce... Nelle case 
asseragliate, i baroni vivevano come in guerra conti- 
nua: intolleranti d'ogni autoritä, insofFerenti di ogni 
legge, pronti agli agguati, lupi contro lupi. A ogni 
tumulto, a ogni zufFa tra famiglie rivali e tra fazioni, 
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si sbarravano i ponti e le strade con catene e steccati, 
s'imbertescavano le torri e scoccavano le balestre. 

Invano i Romani avevano inviato al. Pontefice 
Benedetto XII (1334-1342) una ambasceria per esor- 
tarlo a tornare a Roma; invano il Petrarca stesso indi- 
rizzö a quel Papa due epistole metriche per rappresen- 
targli Roma vacillante per vecchiezza squallida nelle 
vesti, sparse le trecce, ehe supplice invocava di e nette 
il suo spirituale sposo. Quasi a risposta, Benedetto 
faceva costruire le gigantesche mura e le audaci tor- 
ri del palazzo papale di Avignone! 

Ad Avignone, nell'autunno del 1342, giunse una 
solenne ambasceria di diciotto persone: sei per ciascu- 
no dei tre ordini della cittadinanza, nobiltä, medio 
ceto, e popolo. A capo, Stefanuccio Colonna figlio di 
Stefano Colonna il Veccbio e il Senatore Bertoldo 
Orsini, ignari luno e l'altro della rispettiva imminente 
sventura. Si presentarono al nuovo eletto Clemente 
VI, invocando ehe volesse indire il giubileo per il 
1350. E il Papa promise la bolla per FAnno Santo, e 
anche di tornare, non appena fatta la pace tra Francia 
e Inghilterra. 

Ma un altro singolare ambasciatore ara sopraggiun- 
to da Roma: Cola di Rienzo. Chi eia? E come s'era 
sollevato al di sopra della massa popolaresca a cui ap- 
parteneva? 

Abbiamo detto come Roma apparisse architettoni- 
camente, fra casupole e stradette, ruderi e torri ergen- 
vano di solito i protagonisti viventi della scena e saliva- 
no SU questo 0 su quel piedistallo: imperatori e papi. 
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principi e cardinali, baroni e prelati, condottieri e ma~ 
snadieri. Lo sfondo era anonimo e grigio: moltitudine 
turbolenta e mutevole, avida e superstiziosa, misere- 
vole e crudele; plebe angariata e lusingata, illusa e tra- 
dita, oppressa dalle gabeile e beneficata dalle elargi- 
zioni, ehe correva a tumulto da questa o da quella 
parte, coi gonfaloni e le corporazioni, a gridar viva, a 
gridar morte... 

Statue i primi, bassorilievo gli altri; ehe nell'etä di 
mezzo, l'uomo della plebe restava saldato e incorpora- 
to alla famiglia, alla consorteria, alla maestranza, alla 
fazione, senza via di uscita, senza potersene staccare 
so non per voto religiöse o per altra eccezione singola- 
rissima. II popolano, tra fame e lavoro, feste e malaria, 
risse e prigione, e, con ricorrenza fatale, terremoti e 
pestilenze, passava macilento e stravolto, e riguardava 
torvo agli stemmi e alle torri, e covava riottoso il ran- 
core, e pure a tratti plaudiva spensieratamente e ride- 
va e folleggiava, per ribellarsi d un subito, impulsive 
ed estroso, al primo nuovo pretesto. 

Ed ecco: sulla miseria e sulla baraonda, una voce 
s era levata a riassumere il clamore vociante, a impre- 
care contro il giogo intollerabile, a rivendicare la co- 
munale libertä non mai dimenticata. L'oratore improv- 
visato era d'umilissima origine: nato in riva al Teve- 
re, presso Tisola di San Bartolomeo, dall'oste Rienzo 
e da Maddalena lavandaia, se n'era andato, alla morte 
della madre, presso uno zio, ad Anagni, dove Bonifa- 
cio VIII aveva ricevuto l'affronto di Sciarra Colonna. 
Tomato a Roma ventenne, aveva studiato latino, ave- 
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va interrogato e interpretato le epigrafi, s'era come in- 
vasato dell antica tramontata grandezza. E andava par- 
lando per le piazze, fincKe il popolo non lo invio ad 
Avignone. Dinanzi a Clemente VI, fra lo stupore del 
Petrarca e l'ira di Stefanuccio Colonna e di Bertoldo 
Orsini, il tribuno si disse rappresentante di Roma tra- 
dita e oltraggiata. E il Papa lo rinviö a Roma ad an- 
nunziarvi le sue promesse. 

Cola rientro nella sua cittä poco dopo la Pasqua 
del 1334; e ricominciö a pronunziare infiammati di- 
scorsi, a esporre dipinti allegorici, a minacciar vendet- 
te contro i notili usurpatori; finche il 19 maggio del 
*47 nella vigilia di Pentecoste, sali con grande corteo 
al Campidoglio e vi fece leggere i nuovi ordinamenti 
del « Buono Stato », in virtü dei quali erano umiliati 
i potenti, spazzati i malfattori, e la signoria di Roma 
veniva affidata al popolo. Il popolo, naturalmente, ap- 
plaudi; e i nobili usciron fuor delle mura. Egli, ine- 
briato dal facile successo, si intitolö « Nicolaio Severo 
e Clemente, per grazia del clementissimo Signor No- 
stro Gesü Cristo, Tribuno di Libertä, di Pace e di Giu- 
stizia, Liberatore della Sacra Romana Repubblica ». 

Ma Stefano Colonna il Vecchio, bandito sin dal 
tempo di Bonifacio VIII, rientrö rapidamente in Ro- 
ma. Alle sue case tra San Marcello e il Foro Traiano, 
scese di cavallo e disse ehe « queste cose non li piacea- 
no ». Cola di Rienzo, informato, gli mandö un val- 
letto a presentargli l'ordine scritto di partirsi da Ro- 
ma. II vecchio lacerö in foglio e gridö:   « Se questo 
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pazzo mi fa poco d'ira, io lo farö gettare dalle finestre 
del Campidoglio ». 

Subito il tribuno fece sonare le campane a stormo. 
II popolo corse alle armi. II tumulto ingrossava. II Co- 
lonna, ehe aveva con se poca gente, rimontö a cavallo, 
usci da Porta San Lorenzo, senza prevedere il peggio. 

Cola imbaldanzi. Cinse sproni d'oro e si fece in- 
coronare. Un giorno volle a banchetto con se i due 
Colonna, Stefano e Stefanuccio, e ben cinque Orsini, 
con alla testa Bertoldo. I baroni sogghignavano; Ste- 
fano il Vecchio, vedendo apparire il Tribüne in gran 
pompa, gli tiro l'abito dicendogli: — Meglio ehe que- 
sto da principe, a te si addice veste di mendico. 

Basto. II Tribuno ritenne prigionieri i sette ospiti 
e annunziö ehe al mattino li avrebbe fatti decapitare. 
I giovani fratelli Giordano e Rinaldo Orsini ne risero: 
eredevano cosi poco alla minaccia ehe, anziehe confes- 
sarsi, mangiarono di buon mattino una cesta di fichi 
fresehi... 

Ma la campana sonö i rintocchi funebri. E appar- 
vero i frati minori deirAracoeli. II palco era giä pron- 
to. E squillarono le trombe, e il popolo adunato attese 
ansioso. Stefano Colonna e Bertoldo Orsini avanzaro- 
no innanzi a tutti. Cola sah alla ringhiera e fece, 
al solito, un bei diseorso; ma concluse perdonando. Su- 
bito, gli assolti uscirono di citta, corsero ai propri ea- 
stelli e prepararono la guerra, sebbene sia da awertire 
ehe non pochi Orsini, o per dissidi domestici o per al- 
tre ragioni, preferirono rimanere al servizio della Re- 
pubblica: i comandi delle varie ordinanze comunali 
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furono infatti affidate dal Tribuno quasi esclusiva- 
mente a patrizi; e fra questi si ricordano, appunto, un 
Cola Orsini di San'Angelo, un Giordano di Monte 
Giordano e Angelo di Malabranca e Matteo figlio del 
conte Bertoldo. 

Tre schiere mando sotto Roma il vecchio Stefano 
Colonna: nella terza, c'era il fiore della cavalleria baro- 
nale. E la Porta di San Lorenzo si schiude, e nel var- 
co irrompe spronando a lancia bassa Gianni Colonna, 
il leoncello, il prediletto nepote di Stefano. Ma gli al- 
tri non lo seguono; ed egli chiama invano, e cade li 
sulla soglia, trafitto lacerato. Stefanuccio, il padre, do- 
manda: — Dove Gianni mior' — Ma gli altri non 
sanno, ed egli immagina, e si butta nel varco anche 
lui, e anche lui cade crivellato sul cadavere del siovi- 
netto, nella stessa pozza di sangue. Gli altri, tardi, ac- 
corrono; e vengono macellati nella stretta: piu di ot- 
tanta giacquero nel camaio e nel fange. 

Cola, ehe s'era tenuto lontano dalla mischia, esultö. 
Stefano il Vecchio, ch'era rimasto a Palestrina, alla . 
tremenda notizia non lacrimö. Disse: — Meglio e mo- 
rire, ehe sopportare il giogo di un villano. 

II villano continuava a buffoneggiare; ma quan- 
do, per pagare i mercenari, aumentö la gabella del 
sale, il popolo gli si ribello. Pronti, i Colonna e gli 
Orsini rientrarono entro Roma. E Cola fuggi. AI oo- 
vemo della cittä vennero eletti i senatori Luca Savelli 
e Bertoldo Orsini. 

Ma la carestia infieriva. E non trascorse gran tem- 
po ehe la plebe affamata tumultö di nuovo. Incontrato 



79 BertoUo hpidafo 

per via Bertoldo Orsini cli Pitigliano ehe accorreva al 
Campidoglio, lo accolse a sassate. II Senatore si termö, 
riguardando in silenzio i lapidatori. Pesto e malconcio, 
col sangue ehe giä gli scorreva dal viso e gli rigava la 
barba veneranda, e pur ritto e impassibile, si lascio sep- 
pellire dalle pietre. Non cadde. Le pietre gli tormaro- 
no addosso un cumulo alto due braccia. 

Era l'inverno del 1353. Nel ferragosto dell'anno 
seguente il tribuno torno festeggiatissimo a Roma, e 
risali al potere. Fu Tultima sua illusione. Nell'ottobre 
di quel medesimo 1354, il popolo si sollevo di nuovo 
e lo assedio dentro il Campidoglio. Egli tentö di seam- 
pare travestito, col volto imbrattato di fuliggine; ma 
qualeuno lo rieonobbe ai braccialetti ehe aveva ai pol- 
si, e tutti gli furono addosso e lo massacrarono ai pie- 
di dello stesso Campidoglio, quasi nel punto medesimo 
ov'era stato lapidato l'impavido Bertoldo. 

A memoria della morte dell odiato villano, i Co- 
lonna piantarono presso le loro case un gran pino; gli 
Orsini si affrettarono a far eleggere al governo della 
cittä, in luogo di Bertoldo, due nuovi senatori della 
loro stirpe: Nicolö conte di Norcia e successivamente 
Orso. 
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l vari Tomi e Varchivio - Clarice consorte di Lorenzo il Ma- 
gnifico e tnadre del futuTO Leone X - La persecuzione dei 
Borgia, la vendetta di Vahio e la pace romana - Henzo da Ceri. 

Sarä tempo di dipanare le file della complessa di- 
nastia e dei fecondi suoi rami, dei quali uno solo so- 
pravvive:  quello dei Gravina. 

II ramo piii illustre scese direttamente da un Gio- 
vanni figlio di Orso, senatore di Roma nel 1190 e nel 
1200, da cui derivarono quindi i personaggi piü note- 
voli, quali Matteo il Grande senatore di Roma; Gian- 
gaetano ehe nel 1277 fu eletto Papa col nome di Ni- 
colö III, padre del quäle fu Matteo Rosso senatore di 
Roma nel 1246, disceso da Orso nipote di Celestino 
III. E Romano, fatto conte di Nola da Carlo II re di 
Napoli nel 1293; e Raimondello del Balzo principe di 
Taranto nel 1398; e Raimondo duca d'Amalfi e princi- 
pe di Salerno. 

Ben presto, perö, il ramo principale si scisse in al- 
tri: ecco quello dei conti t'eudatari di Pitigliano, mar- 

6. - G.  B.  Colonna  • Gli  Orsini 
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chesi dl Monte San Savino ed ecco il ramo dei Si- 
gnori di Monterotondo in Sabina. 

I conti di Tagliacozzo, feudo ottenuto anch'esso 
dal re Carlo II con diploma del 1294, e con lobbli- 
go di tributo annuo di quaranta once d'oro, formano 
una nuova discendenza cKe aggiungerä i titoli di prin- 
cipi dell'Aquila e di conti deirAnguillara. Questul- 
timo feudo, in riva al lago di Bracciano, fu acquistato 
da Giordano, per cinquantacinquemila scudi, dal Re 
di Napoli suo cognato. I discendenti diverranno ancbe 
Signori d'Alba e di Bracciano, il quäle ultimo feudo 
fu da Pio IV, con diploma del 9 ottobre 1560, eretto 
a loro favore in ducato, mentre erigeva Anguillara in 
marchesato a beneficio di Paolo Giordano, di cui ripar- 
leremo a lungo. 

Questo Paolo Giordano porto altresi i titoli di mar- 
chese di Rocca Antica in Sabina, di conte Campagna- 
no, Galeria e Monterano, di principe di Piombino, di 
marcbese di Populonia, di signore delle isole dell'El- 
ba, Pianosa e Montecristo e di marcbese di Trevigna- 
no. I discendenti di Paolo Giordano, come il duca Vir- 
ginio suo figlio e i successivi, usarono numerosi altri 
titoli di signorie, come Duca dAragona, Principe di 
Nerola e Torre, Conte palatino, Principe delllmpero 
e Grande di Spagna di prima classe. Virginio Orsini 
fu inoltre Signore di Ceri o Cerveteri. 

II famoso e potente Everso II, conte dAnguillara, 
apparteneva ancb'esso a questo ramo, da cui uscirono 
gb Orsini del ramo di Manupello. E si narra ehe il 
capostipite dei signori d'Anguillara prese tale predica- 
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to, e per stemma l'Anguilla, per aver ucciso, presso 
Malagrotta, un terribile serpente, onde il Papa gli do- 
nö tanto paese quanto egli ne potesse percorrere in 
un giomo. 

E' questo di Bracciano il ramo degli Orsini ehe 
presto primeggiö su tutti gli altri; nel Cinquecento 
specialmente fu considerato alla pari dei Sovrani, mol- 
ti dei quali non sdegnarono di unirsi ad esso con ma- 
trimoni e stretti vincoli di parentela. Capostipite ne va 
considerato Napoleone, fratello dei Papa Nicolö III. 
Ma il ramo e spento: morto senza figli nel 1656 il pri- 
mogenito Paolo Giordano, gli successe Flavio figlio 
di Ferdinande suo fratello, il quäle mori anch'esso nel 
1698 senza aver avuto figli ne dalla prima moglie Ip- 
polita Ludovisi, ne dalla seconda Anna Maria de la 
Tremaouille Noirmoutier, sorella della duchessa 
Lante. 

Alla morte di Flavio, la vedova Anna Maria, ere- 
ditando il tutto e conservando il titolo di principessa 
Orsini, se ne andö alla corte di Francia e dal Re Lui- 
gi XIV fu nominata cameriera maggiore di Gabriella 
di Savoia, prima sposa di Filippo V Re di Spagna. Ivi 
la Orsini acquistö tale ascendente sull'animo di quel 
principe, da govemare ella stessa dispoticamente la 
monarchia fino airarrivo a Madrid della seconda spo- 
sa di Filippo V, Elisabetta Farnese. Caduta in disgra- 
zia, tornö a Roma, dove fece testamento, lasciando ere- 
de dei suoi beni la casa Lante. A tale proposito, sarä 
opportuno precisare ehe, nelloccasione, anche larchi- 
vio di famiglia passo ai Lante; ma Benedetto XIII, con 
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chirografo del 5 settembre 1729 (Bull. Magn. tomo 
X, pag. 406) ne rivendicö la proprietä ai propri Or- 
sini, ordinando al Duca Marcantonio Lante, cognato 
ed erede della defunta Anna Orsini, di riconsegnarlo 
ai duchi di Gravina. 

Altro ramo, formatosi con i marchesi di Menta- 
na, l'antica Nomentum in Sabina, fu quello dei du- 
chi deirAmatrice; capostipite, Latino, poi Cardinale. 
L'ultimo di questa linea fu prigioniero in Castel San- 
t'Angelo per circa trent'anni, per aver awelenato la 
propria moglie, una Caffarelli. Ma si rimaritö nello 
stesso carcere ad una donna di umile condizione, da 
cui ebbe un figlio ehe ando a morire a Vienna, nel 
1689, lasciando al Collegio dei Gesuiti della capitale 
austriaca ogni sua eventuale pretesa sul feudo dell'A- 
matrice. Tuttavia il feudo passo ad altxi, come vedre- 
mo. II ramo dei conti di Pacentro e di Oppido fu crea- 
to da Roberto conte d'Alba e di Tagliacozzo. 

Finalmente, l'ultimo ramo, tuttora esistente, dei 
Duchi di Gravina, quando si trapiantö in tale feudo 
nel regno di NapoH, possedeva giä i titoli di Signori 
di Conversano, Campagna, Sangemini, Sant'Agata, di 
Conti di Muro e di Principi di Solofra, Vallata e Scan- 
driglia in Sabina. 

I Gravina ebbero nel 1417 il titolo di Conti del- 
rimpero, e di Duchi di Gravina nel 1463: primo Du- 
ca fu Giacomo Orsini figlio di Francesco Principe del- 
rimpero con titolo di Altezza nel 1624 e con rango 
e onori de' principi stranieri in Francia. Nel 1629, da 
Ferdinande, decimo Duca di Gravina, nacque Pietro 
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Francesco; nel 1724 diede il Papa Benedetto XIII, e 
Domenico dodicesimo Duca, ehe sposö in prime nozze 
una nipote di Clemente X e mori nel 1705, lasciando 
Filippo tredicesimo Duca. Questi sposo nel 1718 Don- 
na Giacinta figlia del Principe Ruspoli; nel 1724 fu 
fatto Principe del Sacro Romano Impero e Cavaliere 
perpetuo della Stola d'oro dalla Repubblica di Vene- 
zia. Lascio per successore Domenico Amedeo suo fi- 
glio, il quäle si maritö con Donna Paola Odescalchi 
nel 1738; restato vedovo, venne da Benedetto XIV, nel 
1743, creato cardinale; mori nel 1789 ed e sepolto nel- 
la cappella gentilizia di San Barbato nella Basilica La- 
teranense. Suo figlio, don Filippo Bemualdo, quindi- 
cesimo Duca, fu maggiordomo di Francesco I Re delle 
Due Sicilie; e Domenico suo primogenito sposö Don- 
na Faustina Caracciolo di Torella. II diciottesimo du- 
ca si cKiamo Domenico: da Gregorio XVI fu insigni- 
to della grancroce di San Gregorio e quindi nomina- 
le Direttore del Debito pubblico, Senatore di Roma 
e Comandante generale della Guardia. Nel 1842 spo- 
sö Donna Maria Luisa di don Giovanni Torlonia e 
ne ebbe quattro figli: Giacinta ehe sposö Augusto 
Gori Pannilini di Siena, Teresa, Beatrice e Filippo. 

Da questo Filippo, nato a Roma il 10 dicembre 
1842 e morto a Roma nel palazzo di Monte Savello 
il 17 marzo 1924, il quäle aveva sposato la contessa 
Giulia Hoyos Sprinzenstein di Vienna, i figli: don 
Domenico Napoleone, nato a Roma il 7 dicembre 1868 
e spentosi a Roma il 21 marzo 1947, ehe aveva sposa- 

i' i. to nel 1891 Maria Domenica Varo deceduta nel 1919, 
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e passato quindi a seconde nozze con Laura Schwarz 
vedova Rowau; donna Maria Isabclla ehe sposö il mar- 
chese Gabrielh Vicentini duca di Montenero, morta 
nel 1920; donna Ciarice, sposa del conte Giuseppe 
Frascara senatore del regno; il principe don Lelio Nic- 
colo, ehe sposö la contessa Luisa di Rignon di Tori- 
no; e Alfonsina religiosa francescana col nome di Ma- 
dre Maria S. Elena, giä superiora del cenobio di Vien- 
na, infermiera negli ospedali di guerra a Cromons, 
Udine, Palmanova e Caporetto, e quindi partita nel 
1940 missionaria in Africa Orientale. 

Figli di Domenico (ehe dal secondo matrimonio 
non ebbe discendenti): don Virginio prineipe di Solo- 
fra, nato a Napoli il 24 agosto 1892, ehe sposö il 24 
maggio 1919 Adele Pensa, da cui: lerede don Filip- 
po Napoleone nato a Milano il 28 marzo 1920; don- 
na Idelgarda Orsina, morta a Tüll presso Vienna nel 
bombardamento dellaprile 1945; e donna Isabella. 
Don Filippo ha sposato donna Franea dei Conti Bo- 
nacossi e ne ha avuto il novissimo erede Domenico, 
natoi'll aprile 1948. 

Figh di don Lelio Nieeolö: donna Sveva Orsina, 
tenuta a battesimo dalla principessa Mafalda, e don 
Raimondo, a eui fu madrina al fönte battesimale lal- 
lora principessa Maria Jose di Piemonte, poi regina 
d'Italia. 

Il 9 marzo 1947 mori in Roma, nell'avito Palazzo 
dei Santi Apostoli, don Mareantonio Colonna, e la 
sua carica di Assistente al Soglio fu ereditata dal figlio 
don Aspreno. Soltanto dodici giomi dopo, come ab- 
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biam detto, in un appartamento del Gran Hotel della 
stessa Roma, si spense l'altro Assistente don Domeni- 
co Orsini. AI suo posto vacante presso il Sacro Soglio 
e stato nominato, nella Pasqua dell'Anno giubilare 
1950, non il figlio don Virginio, residente di solito in 
America, ma il nipote in linea diretta don Filippo Na- 
poleone, erede dei titoli di Altezza Serenissima, Prin- 
cipe di Solofra, ventiduesimo duca di Gravina. 

Abbiamo ancKe detto ehe questo ramo tomö in 
possesso, per ordine di Benedetto XIII Orsini (1724- 
1730), dell'archivio dell'intera prosapia, giä emigrato 
in casa Lante. Ma successivamente, per essere stata 
indetta, con notificazione del 20 aprile 1904, l'asta di 
vendita della parte piü ricca del carteggio, intervenne 
il prefetto di Roma; e il Municipio, interessato dallo 
storiografo Giuseppe Tomassetti, lo acquisto, con rogi- 
to del notaio Guidi l'S febbraio 1905. La consegna, ese- 
guita dal conte Paolo Antonelli depositario, durö sino a 
tutto il marzo dell'anno stesso; e larchivio fu trasferito 
nel Palazzo degli Anguillara. Da tale edificio, divenu- 
to sede della « Casa di Dante », passö al palazzo dei 
Conservatori in Campidoglio e quindi al palazzo Bor- 
rominiano alla Chiesa Nuova, ove trovasi TArcbivio 
Capitolino, e dove a noi stessi e stato agevole consul- 
tarlo, con la pratica guida d'una monografia e del ca- 
talogo pubblicati nel 1921 da Luigi Guasco, il quale 
concludeva con queste parole: « NeH'archivio Orsini 
non vive soltanto il patrimonio storico di una fra le 
piü illustri famiglie d'Italia ehe tanta parte ebbe nelle 
secolari vicende del nostro paese:  vivono tradizioni, 
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usi, costumi, discipline di un mondo scomparso, in- 
torno al quäle si intrecciano tradizioni e leggende. II 
diritto feudale nella vita economica e sociale di mol- 
ti centri prossimi a Roma trova in ogni carta la sua 
storica affermazione: e questo per se solo basterebbe 
a determinare tutta l'importanza dell'Archivio ». 

Comprende seimila pezzi senza contare le perga- 
mene; e noi stessi, dicevamo, abbiam potuto spigolarvi 
preziose notizie. Tuttavia, dobbiamo confessare cbe 
non sempre siamo riusciti a precisare a quäle linea ap- 
partenesse questo o quel personaggio, ehe la storica 
famiglia, se era divisa e talora contrastante in gruppi e 
in rami, apparve viceversa sempre gelosa e fiera di ri- 
cbiamare senza distinzione le glorie di tutti gli sparsi 
figli sotto l'unica ombra dell'Orsa nutrice: di figli le- 
gittimi e naturali e perflno di donne nate Orsini ehe 
avevano pur assunto, col matrimonio, altro cognome, 
e di loro discendenti. Sfogliando le carte ingiallite dei 
documenti e dei brevi pontifici, dei contratti e delle 
ricevute dei tributi, delle cessioni e delle investiture, 
delle minute di ordini spediti poi in piü nitida copia e 
delle epistole ricevute da parenti, amici e clienti, ci e 
sfilata dinanzi tutta la serie degli innumerevoli mem- 
bri della prosapia e abbiam rivisto, per virtu di sug- 
gestione, anche i piü antichi e leggendari, anteriori al 
Quattrocento, con i quali, come dicevamo, il carteggio 
si inizia. 

Gli Orsini furono i primi baroni romani ehe ven- 
nero investiti di feudi dalla Chiesa, in ricompensa dei 
servigi resi alla Santa Sede. I discendenti della nobile 
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e potente famiglia dei BovescKi o Boboni lasciarono 
tale denominazione come abbiamo giä accennato, nel 
mille e cento, per prendere quello di figli dell'Orsa 
od Orsini. Ma giä avevano avuto due Papi e quattro 
Cardinali; e giä assieme a Pandolfo Savelli, avevano 
abbattuto le dimore dei Conti, dei Colonnesi e dei 
Prefetti di Vico, ghibellini. 

Non appena asceso al papato, nel 1191, Celestino 
III (Giacinto Bobone Orsini) conferi ai propri nipoti 
i primi feudi di Vicovaro, Bardella e Cantalupo. II 
nuovo Pontefice degli Orsini, Nicolö III, regnö appe- 
na due anni, otto mesi e ventotto giorni, e tuttavia, in 
cosi breve tempo, aveva vagheggiato il piü superbo dei 
disegni, quello di creare due (e ferse tre) autentici so- 
vrani della propria famiglia, tanto in Lombardia, per 
tenere a freno i Germani ehe occupavano allora una 
parte delle Alpi e potevano a loro genio invadere la 
sottostante pianura, quanto in Toscana, per poter fron- 
teggiare alloccasione i Francesi padroni in quel tempo 
dei reami di Sicilia e di Napoli. Sollecito tutore della 
sua prosapia, premurosamente ne aumentö la poten- 
za, procurando l'acquisto di nuovi feudi, come fece 
con Soriano e con Nomento, ehe donö a Orso suo ni- 
pote, e inizjando la costruzione di fortilizi atti a soste- 
nere sempre piü la baronale dinastia contro le minac- 
ce di altri baroni, ed in ispecie dei Colonnesi, avver- 
sari implacabili. 

La rivalitä tra queste due famiglie si inaspri terri- 
bilmente verso il 1295, al tempo, cioe, di Bonifacio 
VIII. Nello stesso periodo, o poco prima, gli Orsini 
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avevano acquistato Bracciano sulle spiagge del lago 
SaLatino, rafforzando, sulla cima del colle, la famosa 
rocca, ehe eKiamarono Arcennio, dalla parola latina 
arX'Orcis, e quindi, per eorruzione, Barcennio e Brac- 
ciano. Un'altra interpretazione etimologica pretende, 
invece, di far derivare il nome di Bracciano dai hrac- 
ci ossia dai borghi del paese fabbricati successivamen- 
te, ai piedi della fortezza, da Napoleone abate di Far- 
fa, dal duea Virginio e dal duca Flavio. Aggiungere- 
nio cbe il castello di Bracciano venne venduto nel 
1696, per 336 mila scudi, agli Odescalchi, ehe a loro 
volta IG cedettero ai Torlonia, dai quali nondimeno lo 
riscattarono nel 1848 e lo posseggono tuttora. 

Durante l'assenza dei setti Papi ehe risiedettero 
in Avignone, e cioe da Clemente V ehe vi si trasferi 
nel 1305 a Gregorio XI ehe rientrö in Roma e ehe fu 
lultimo Pontefice franeese, piü ehe mai arsero le lot- 
te fratrieide; i contrasti fra i Colonna e gli Orsini non 
ebbero tregua se non nellaltra lotta eontro Cola di 
Rienzo. Seguivano speeialmente i Colonnesi i Ca- 
pocci, i N4argani, i Porcari, i Conti, i Corraducci, i 
Cesarini, gli Annibaldi. Gli Orsini ebbero, per lo piü, 
devote le famiglie Alberini, Frangipane, Tebaldeschi, 
Annibaldi della Molara, e varie altre. Campo di Fio- 
ri, ai piedi del Palazzo, era la loro piazza d'arme, tutta 
reeinta, a modo di bastioni, dalle case de' Massimi, 
dei Della Valle, dei Capizueehi, Delfini, Branea, Ca- 
podiferro, Mellini, Alberteschi. E a difesa della sede 
Vaticana, gli Orsini presidiavano le torri e gli sbarra- 
menti del Tevere e Porta Portese, all'ingresso di Bor- 
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go, a Castel Sant'Angelo e per tutto quel tratto ehe 
dal castello stesso va sino alla Porta di San Sebastiane. 

La cittä e lo Stato, mancando lautoritä suprema, 
eran governati da due Senatori eletti dalle due fazio- 
ni (e giä vedemmo come furono insieme senatori Ste- 
fanuccio Colonna e Bertoldo Orsini e quindi, dopo 
la morte di essi e del tribuno, Nicolo e Orso della me- 
desima casa Orsina); onde la sola elezione dei due ca- 
pi era sufficiente a provocare periodici tumulti e con- 
flitti. 

Nicolo ottenne nel 1370 dal francese Urbano V 
un breve per poter fondare una certosa nella basilica 
romana di Santa Croce in Gerusalemme, ehe consa- 
crö infatti alla memoria del fratello Napoleone, defun- 
to sin dal 1366. E allo stesso Nicolo, il Papa Gregorio 
XI, riportando a Roma la sede apostolica nel 1377, 
conferi il govemo del patrimonio di San Pietro con 
l'assegno annuo di duemila ducati. Non solo; ma giä 
prima, composte le vertenze ehe esistevano tra il me- 
desimo e TAbate delle Tre Fontane (il quale aveva 
pretese su molte terre e castelli dello Stato Aldobran- 
desco, per donazione di Carlomagno a concessioni di 
Alessandro III) aveva confermato a Nicolo, con bolla 
datata da Avignone nel 1372, tutte le convenzioni giä 
stabilite da Urbano V in suo favore. Volle infine ehe 
il Principe Nicolo e discendenti godessero in perpe- 
tuo, come feudatari di detta abbazia, della cittä di 
Ansidonia col porto di Finilia, di Porto Ercole e del- 
l'isola del Giglio e di cento miglia di mare con jws 
Ipiscanäi et navigmidi, e di tutto il monte Argentaro, 
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di Ortetello con lo stagno, dei castelli di Marsigliana 
e di Tricosta, Caparbio, Monte Acuto e Sertena, la 
metä del castello di Cäpita, e la tenuta di Collelongo: 
un reame addirittura. E tutto a titolo di premio per aver 
difeso e conservato al Papato la sede di Roma. All'A- 
bate delle Tre Fontane non rimase ehe un castello nel- 
la diocesi di Porto e Tonore di ricevere ogni anno, dal- 
la casa Orsina, il tributo di una giumenta bianca del 
valore di cinquanta scudi... 

II napoletano Urbano VI, cbe regnö dall'S aprile 
1378 al 15 ottobre del B89, e cioe per undici anni, 
sei mesi e sette giomi, si mostro dapprima nemico de- 
gli Orsini quali fedeli seguaci della Regina Giovan- 
na di Napoli, e spinse infatti i Tiburtini contro i vi- 
cini feudi orsescbi di Vicovaro, di San Polo e di Ca- 
stel Sant'Angelo; ma poi si rappacificö quando, tro- 
vandosi chiuso e assediato in Nocera de' Pagani, fu 
generosamente liberato da Raimondo del Balzo, cb'e- 
ra ancb'egli un Orsini. 

Ed ecco Orso, figlio di Rinaldo fratello del Ponte- 
fice Nicolö III, da cui derivarono i feudatari di Brac- 
ciano, Anguillara e Tre\agnano; ed ecco Carlo; ecco 
il nepote Paolo generale di Santa Chiesa, cbe recupe- 
rö Roma a Papa Alessandro V sgominando i gbibel- 
lini nella via della Lungara e vincendo per Papa Gio- 
vanni XXIII, nel 1411, Ladislao Re di Napoli nella 
battaglia di San Germano e a Roccasecca. 

Da Carlo nacquero quattro figli, Napoleone, Ro- 

berto gran Contestabile del Regno di Napoli, Gio- 
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vanni Vescovo di Trani e Abate di Farfa, e il Cardi- 
nal Latino, celebre nei fasti ecclesiastici. 

Da Napoieone nacque Virginio e, da questo, 
Giovan Giordano e Carlo, figlio naturale, ehe succes- 
se al padre nella contea d'Anguillara. Da Giovan 
Giordano nacquero tre figli, Napoieone dalla prima 
moglie e dalla seconda Girolamo e Francesco ehe £u 
poi Abate di Farfa per la forzata rinunzia di Napo- 
ieone suG fratellastro. Questo Napoieone, di cui ri- 
parleremo al capitolo XVIII, fu celebre condottiero 
del SUG tempo e Marchese di Trevignano; sposö Clau- 
dia Colonna e fu padre di Giovanbättista ed Antonio. 
Fu il capostipite degli Orsini signori di Vicovaro pres- 
se Tivoli, i quali, perche senza eredi, nominarono 
successore del loro ricco patrimonio il Duca Virginio: 
Napoieone venne ucciso da due sicari presso Fossom- 
brone. Ne' pontificati di Sisto IV e Innocenzo VIII 
gli Orsini godettero gran favore, ricuperando quanto 
avevano perduto nel regno di Napoli, e aumentando 
le loro molte possesioni. Verso questo tempo, Ciarice 
di Giacomo Orsini di Monterotondo sposö Lorenzo 
de Medici il Magnifico, e fu madre del futuro Leo- 
ne X; Alfonsina Orsini, maritata a Piero de Medici, 
fu ava di Caterina Regina di Francia. 

Da Girolamo nacque Paolo Giordano ehe fu il 
primo a prendere il titolo di Duca di Bracciano, e da 
Paolo Giordano nacque Virginio ehe fu seeondo Du- 
ca; e, da questo, Paolo Giordano, e Ferdinando, il quä- 
le subentrö nei diritti del fratello maneante di succes- 
sione, da cui nacque Flavio, quinto e ultimo Duca di 
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Bracciano, acquistato poi dagli Odescalchi, come di- 
cemmo. Dal Cardinale Latino nacque Paolo erede del 
marcliesato di Tripalda e Monte Fredano nel regne di 
Napoli, noncKe di Mentana dichiarata marchesato da 
Gregorio XIII in favore del discendcnte di lui conte 
Latino, e di altri non pochi castelli della Sabina. Pao- 
lo si dedicö interamente alle amii, si rese assai caro a 
Virginio il Grande, il quäle fu capitano generale del- 
la Chiesa e del Re di Napoli, ed ebbe per figli Fabio 
di cosi singolare ingegno cbe poteva dettare a un tem- 
po a quattro segretari, e il Duca Roberto ehe fu arci- 
vescovo di Reggio, e il valoroso guerriero Camillo, 
istruito nell'arte militare dal congiunto Nicolö Conte 
di Pitigliano, generale dei Veneziani durante la Le- 
ga di Cambrai, il piü savio e ponderato tra' generali 
italiani. 

Tanta potenza degli Orsini non poteva non susci- 
tare l'invidia e l'aviditä di Cesare Borgia, figlio di Ales- 
sandro VI, bramoso di crearsi anch egli uno Stato nel 
centro della penisola: il duca Valentino mosse perciö 
guerra ai feudi della casa ch'era giä stata il baluardo 
della Sede Apostolica; conquisto Anguillara, assediö 
Trevignano giä malconcia dai Colonnesi e la costrin- 
se finalmente alla resa nel 1496; osö portarsi sin sotto 
il formidabile fortilizio di Bracciano; ma dovette ri- 
piegare in rotta, come abbiamo giä detto, tra Soriano 
e Bassano d'Orte: nel combattimento, restö ferito leg- 
germente il fratello di Cesare, il duca di Gandia, ehe 
si salvö precipitosamente entro Ronciglione; ma il Du- 
ca d'Urbino cadde prigioniero. Nella rocca di Brac- 
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ciano si era rifugiato, per sfuggire alle accuse di par- 
tigianeria per gli Orsini, il Cardinal Lonati, ehe con- 
tribui alla vittoria dei suoi amici ma spiro nella rocca 
stessa, durante l'assedio e i combattimenti. 

Giä in Bracciano era morto di apoplessia, nel 1481, 
un altro Cardinale, il Migliorati, considerato anch es- 
so della famiglia perche figlio di una Orsini. Fu se- 
polto nella chiesa dei Cappuccini, sul colle di fronte 
al castello, di lä dal paese; e piü tardi ia salma venne 
trasferita nella chiesa di Santa Lucia, dove si vede 
ancora l'epigrafe lapidaria. 

Giä si diceva ehe Virginio Orsini il Grande era 
perito, nel 1494, per veleno propinatogli dai Borgia; 
ed ecco ehe altri due Orsini cadono con vari eompa- 
gni nel « bellissimo inganno » di Senigallia e vengo- 
no strangolati per ordine dei crudele Cesare, in Cittä 
della Pieve. 

Era il gennaio dei 1503. Ignaro della truce vi- 
cenda, il Cardinale Gianbattista Orsini si presentö, 
sebbene cieco, ad Alessandro VI per congratularsi 
della presa di Senigallia operata da Cesare; ed anche 
lui viene imprigionato in Gaste! Sant'Angelo ed ivi 
costretto a bere il solito veleno. 

Perduti cosi il padre e gli zii, viste in fiamme le 
sue case, Fabio Orsini fuggi, ma giurö vendetta; e 
quando, nellagosto dei 1503, Alessandro VI cessö di 
vivere, rapido entrö in Roma con grosso sforzo di trup- 
pe, piombö su quelle di Cesare ammalato in Vaticano, 
ne fece macello e si lavö le mani nel sangue degli 
uccisi... Non piü protetto dal padre Pontefice, Gesa- 
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re si vide perduto. Ma come, un mese dopo, £u elet- 
to Pio III, imploro dal nuovo Papa asilo in Castel 
Sant'Angelo, ed ivi si ridusse, a scampo dell'ira degli 
Orsini. 

Fabio cadde da prode nella giomata del Gariglia- 
no (^), quäle comandante delle fanterie del Re di Na- 
poli; gli successe il fratello Camillo, ehe sposö la so- 
rella di Virginio conte di Anguillara, da cui ebbe Pao- 
lo. I discendenti di quest'ultimo molto si distinsero 
per militari imprese e per dignitä ecclesiasdche. Con 
essi, e precisamente col principe Alessandro, si estin- 
se il ramo deirAmatrice e di Mentana. 

Soprawenne la pace romana, dalla quäle abbia- 
mo detto nel primo capitolo, e l'istituzione, da parte 
di Giulio II, degli Assistenti al Soglio pontificio. Nel- 
Tarchivio di Casa Orsina esiste copia deiristromento 
stipulato a tal fine in Campidoglio nelle due laboriose 
sedute del 27 e del 28 agosto ] 511. II pubblico notaro 
Simone Antonio Piroto, in si splendido e pacifico 
giomo, dettö il memorabile atto di perpetua e sincera 
pace e riconciliazione, in cui principalmente figura- 
rono Giulio Orsini in nome de* suoi e Fabrizio Colon- 
na per se, per l'assente Prospero e per tutti gli aitri di 
sua casa, e comprendendovi ambedue i rispettivi se- 
guaci e aderenti, e figurando altresi, nello stesso istro- 
mento, i maggiori baroni romani. Il saggio Senatore 
Altieri, con energico e libero sermone, preparö gli 
animi dei convenuti a pronunziare il corrispondente 

(') Vedi capit. ü. 
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giuramento; e questo fu pronunziato, infatti, non sen- 
za reciproca commozione. I baroni si abbracciarono af- 
fettuosamente; quindi, a mezzo di quattro deputati per 
ogni rione, ofFrirono a Giulio II, giä guarito, intero 
vassallaggio e filiale obbedienza, rigettando e abbor- 
rendo i perniciosi nomi di guelfi e di ghibellini. 

In memoria del felice avvenimento, fu coniata dal 
Caradosso, oltre alla medaglia con l'Orso ehe abbrac- 
cia la Colonna, un'altra medaglia, ancb essa col mot- 
to « Pax romana » intorno alla rovere araldica e, nel 
rovescio, l'effigie del grande Papa. 

Verso questo tempo visse Renzo da Ceri, figlio di 
Giovanni signore di Ceri, e di Giovanna Orsini di Lo- 
renzo da Monterotondo. Fu il primo a formare un cor- 
po di fanteria esclusivamente italiana, cosi salda da 
essere in grado di resistere ai formidabili battaglioni 
degli Svizzeri e di Spagnoli: servi dapprima la Sere- 
nissima; quindi, dagli stipendi veneti, passö a quelli 
di Leone X, e si distinse nella difesa di Marsiglia con- 
tro il contestabile di Borbone; sebbene poi nel 1527, 
in quella di Roma contro il medesimo, al servizio di 
Clemente VII, non avesse altrettanta fortuna. Poco 
dopo nacque Fulvio Orsini, dotto arcbeologo, figlio na- 
turale d un Orsini commendatore di Malta: molto sti- 
mato dagli eruditi contemporanei, formö un magni- 
fico museo, lasciö varie opere, e mori canonico late- 
ranense. Camillo Orsini, nel pontificato di Paolo IV, 
sostenne il govemo generale dello State Pontificio 
con molto onore. Mori in un incidente di caccia. 

Non altrettanto puö dirsi di Paolo Giordano, capo 

7. • G.  B.  Colonno  - GlI Orsini 
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del ramo di Bracciano, ehe strangolö la prima moglie e 
fece uccidere Francesco Mignucci Peretti nepote di 
Sisto V per sposarne la vedova Vittoria Accoramboni, 
ne di Lodovico del ramo di Monterotondo, ehe fece as- 
sassinare la stessa Accoramboni in Padova e venne giu- 
stiziato in quelle prigioni. 

Ma di ambedue dovremo occuparci molto piü am- 
piamente. 



IX 

I SIGNORI DI RIVALTA E DI TRANA 

11 ra-mo di Piemonte e i rami d'oltre Alpe - I Valconieri e i 
Bersatori - 1 Signori del Castello Inferiore e i Signori del 

Castello Superiore di Rivaita - 1 Conti di Orhassano. 

Anche di un altro ramo, oltre i nominati, convie- 
ne parlare: del ramo di Piemonte, di nobiltä anche 
piü antica, a detta del Gamurrini, degli Orsini di 
Roma. 

Affenna precisamente il Gamurrini, e ripete il 
Litta, ehe i due rami derivarono dallo stesso primissi- 
mo tronco, e ne adducono, a prova, non tanto il co- 
mune stemma, quanto il ricorrere, in piü d'un testa- 
mento degli Orsini romani, del nome dei parenti pie- 
montesi, chiamati   alla   partecipazione   di   fedecom- 

messi. 
In verita e da awertire ehe quei di Piemonte, an- 

che se giä illustri innanzi ai consanguinei di Roma, 
non si dissero mai Orsini sino al Cinquecento; bensi 
si nominarono, secondo il costume di Francia, col so- 
lo titolo di Signori di Rivaita e di Trana:  infatti, il 
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primo d'essi a diiamarsi Orsini fu un Giangiacomo, 
il quäle ricevette novella investitura del proprio feu- 
do dal Re di Francia nel 1530 o nel 1547. 

Nondimeno ben piü antica, come dicevamo, e la 
genealogia, si ehe non riesce possibile esimersi dal 
trattarne con qualche precisione, mentre invece puö 
bastare un solo accenno di sfuggita a certa altra fa- 
miglia Orsini, estinta a Parigi, la quäle, come sembra, 
avrebbe assunto tale denominazione soltanto per esse- 
re andata ad abitare in un Palazzo Orsini, in un pa- 
lazzo, cioe, giä di proprietä degli Orsini passati pre- 
cariamente in Francia. 

Anche in Germania, del resto, e forse a causa del- 
l'araldica rosa, i conti di Rosenberg si vantarono di 
derivare dagli Orsini, o addirittura di precederli, seb- 
bene senza prova alcuna. Altrettanto fu detto della 
casa regnante degli Anbalt, ed anche per essi senza 
base documentaria. Cosi i De Blagay (detti, nell'Han- 
nover, Behr di Stellichle, da una loro signoria, e Behr 
Negendauh in Pomeriana, con un ramo nel Belgio) ri- 
petevano una qualche discendenza orsina, narrando di 
certo terreno da essi posseduto nell'agro romano dal 
1099 al 1234, poi donato dalla famosa Marozia al 
Convento di San Ciriaco. Similmente un Monte Or- 
sini sulla destra del Tanaro era stato giä assegnato da 
Arrigo II, con diploma del 1014, al Monastero di San 
Benigno di Fruttuaria. 

Per concludere con questi rami dispersi, precisia- 
mo infine ehe il ramo veneziano, ehe pur ebbe qual- 
che splendore, si estinse presto. 
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Non resta, pertanto, ehe il ramo piemontese, a cui 
si rannoda il culto di Sant'Orso nella chiesa di Aosta 
deirVIII secolo. II primo nome di questi futuri Orsi- 
ni, nel quäle ci si imbatta, e quello di certa Anastasia 
di Pinerolo ehe sarebbe vissuta anteriormente al mil- 
le e dalla quäle sarebbero discesi Costanzo, tosto ran- 
nodatosi con gli omonimi romani, e Amalrieo, da cui 
derivarono rispettivamente con Amedeo i Falconieri 
(ehe ereditarono parte di Trana, assunsero un falcone 
sul blasone degli Orsini, ebbero titolo eomitale nel 
1641 e si estinsero mezzo secolo dopo) e con Panta- 
leone i Bersatori di Pinerolo, estintisi anch'essi nel 
Seieento. La famiglia fu continuata da Orso signore 
di Rivaita, vissuto verso il 1104 e ehe tuttavia non 
portava ancora il cognome Orsini. Da lui, Almarieo, 
ehe solo (tra i fratelli Mario, Rinaldo, Morbello, Na- 
poleone) ebbe diseendenti, fra i quali un Ottavio ve- 
scovo e Risbaldo condottiero agli stipendi di Torino, 
con l'obbligo di dimorare in tale eittä permanentemen- 
te in tempo di guerra e quattro mesi l'anno in tempo 
di pace. Nel contratto, stipulato nel 1149, era detto, 
anche, ehe egli si impegnava a eombattere tutti i ne- 
miei di Torino, esclusi i propri cugini. Il feudatario 
tentava evidentemente, con questa riserva, di difende- 
re e tutelare l'indipendenza avita, pur vedendosi co- 
stxetto al soldo e sentendosi giä quasi assorbito dall'in- 
vadente autoritä comunale. 

Il figlio Ulrico si trova a fianco di Umberto di Sa- 
voia il Beate (1129-1189) tra i guelfi di Alessandro III 
(il Papa senese Rolando Baldinelli, salito al trono il 
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7 settembre 1159 e morto in Civita Castellana il 30 
agosto 1181). Assediato in Rivaita da Federico Barba- 
rossa nel 1176, ne perde la signoria; ma la riacquista 
nel 1185 dando il figlio Risbaldo e sei cavalieri in 
ostaggio all Imperatore. Soltanto l'anno dopo, dona o 
e forzato a donare Rivaita al Vescovo di Torino. Ma 
non si rassegna; difende la sua terra con le unghie e 
coi denti, sino a vederla devastata. Anche le mura so- 
no distrutte. Accampato sulle macerie, egli non cede. 
E alla fine, nel 1196, ottiene di riedificare almeno le 
case a protezione sua e dei villani, ma non la cer- 
chia muraria e non le torri de' suoi due castelli. 

Povero come il piü umile de' suoi vassalli, Ulrico 
dirige le maestranze sino aH'ultimo suo giorno. Quan- 
do si spegne, nel 1205, i figli ne rifiutano sdegnosi 
l'ereditä ehe non ha piü baluardi: non per questo, de- 
sistono dalle ostilitä contro i Vescovi di Torino. Gu- 
glielmo, spalleggiato dai fratelli Oliviero, Nicolo e 
Risbaldo, quelle ch'era stato ostaggio di Federico, bat- 
taglia a lungo. Finche, nel 1222, accetta la tregua of- 
fertagli da Amedeo IV (1197-1253) e nel 1235 firma 
e giura la pace nelle mani del Conte Sabaudo. 

Alle stesso Conte, il figlio Ulrico Enrico, dopo 
aveme ottenuta la nomina a castellano di Moncalie- 
ri, fa omaggio del proprio feudo: e la fine della signo- 
ria vera e propria di Rivaita. L'erede Risbaldo non 
ne conser^'erä ehe l'investitura nominale. 

Ancora una generazione. E col beneplacjto dei Sa- 
voia il ramo si rinsedia a RivaJta; anzi, i due rami nei 
quali giä si e scisso si intitolano novamente e rispet- 
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tivamente Signori del Castello Inferiore e Signori del 
Castello Superiore di Rivalta. Guglielmo, dei primi, 
e nel 1356 fra i pari del Principe di Acaia e nel 1362 
e al servizio del Conte Verde (Amedeo VI 1334-1360). 
Parleremo poi di Nicolö, capostipite dei Signori del 
Castello Superiore. 

Tra i molti figli di Guglielmo, dobbiamo ricordare 
Amalrico, ehe continuö la famiglia, e Martine castel- 
lano di Rivoli nel 1385, ehe ebbe anch'egli figli e ne- 
poti, e Pietro monaco cistercense ehe viveva nel 1400, 
e Giovanni, abate di San Pietro di Rivalta e poi ve- 
scovo di Torino, ehe fece imprigionare dall'Inquisi- 
zione l'Abate Pietro di San Michele, rit'ormö gli ospe- 
dali torinesi e fu soprattutto famoso per la persecu- 
zione contro i Valdesi di cui molti mandö al rogo: i 
Valdesi si vendicarono con l'uccisione di due inquisi- 
tori del Sant'Uffizio. L'Abate Giovanni mori nel 1411. 
Le discendenze di Amalrico e di Martine si estinsero 
nella seconda metä del Cinquecento. 

Vari rami si dipartirono anche da Nicolo, Signore 
del Castello Superiore di Rivalta per nuova investi- 
tura del 1359: ebbe numerosi figli, fra cui Burnone, 
ehe fu scudiero di un Savoia nel 1409, e Risbaldo ehe 
militö al soldo di Amedeo di Acaia e mori nel 1427. 
Entrambi ebbero larga discendenza; ma la prima si 
estinse nei primi del Cinquecento, mentre dalla se- 
conda derivarono quel Giangiacomo ehe ricevette nuo- 
va investiture dal Re di Franeia nel 1530 e nel 1547 
e ehe usö per il primo il cognome Orsini; e il figlio 
di lui Alessandro ehe avrebbe ottenuto conferma e ri- 
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conoscimento de' possessi da un Duca di Savoia (i 
Conti eran divenuti Duclii nel 1416 con Amedeo 
VIII il Pacifico, poi Papa Feiice 1383-1431) e Risbal- 
do, ehe portö sempre il cognome Orsini e nel 1621 
ebbe da Casa Savoia il titolo di Conte, il cui ramo si 
estinse con Giuseppe Bonaventura e con la sua figlia 
Teresa Eleonora morta nel 1787, mentre Luigi Enrico 
iniziava il ramo dei conti di Orbassano, cortigiani dei 
Savoia, monaci, soldati e giureconsulti. 

Ma occorre risalire a uno zio di Giangiacomo, a 
Risbaldo, ehe nel 1487 riceve con la famiglia privile- 
gi ducali, e al nipote Risbaldo, ehe usa anch egli il 
cognome Orsini, e al fratello di questo Risbaldo, a Ni- 
colo, di cui conviene tenere piü ampio discorso: fu 
Cavahere dell'Ordine gerosolimitano. Nel 1543 pro- 
curatore deH'Ordine de! Castello di Alicata. Moströ 
gran valore nel 1565 nella difesa di Malta, fu nomi- 
nato ball di Napoli e nel 1567 fu nominato generale 
delle galere. Morto nel 1568 il gran maestro Giovan- 
ni De La Vallette, le otto lingue lo elessero « precet- 
tore » della nuova elezione di un successore, onde pre- 
siede al conclave dei sedici elettori ehe assunsero Pietro 
Del Monte, nepote di Giulio III, al gran magistero. A- 
veva aspirato egli stesso alla suprema dignitä e trovava- 
si in quel momento grande ainmiraglio dell'Ordine e 
capo della lingua d'Italia, ma la sua alterigia lo aveva 
fatto esciudere. Morto nel 1571 Pietro Del Monte, 
gli fu dato per successore Giovanni l'Evesque De La 
Cassiere. E contro questo si formö una congiura di 
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cui rOrsini fu forse l'ispiratore e certo uno dei prin- 
cipali complici. 

II Consiglio dell'Ordine era giä in istato di sorda 
ribellione al Gran Maestro, col pretesto di certo edit- 
to ehe quegli aveva emanato per richiamare i cavalie- 
ri airimparzialitä nella trattazione degli affari riguar- 
danti i rispettivi Sovrani, ma soprattutto a causa di 
altro decreto contro le Femmine di malavita. In una 
tumultuosa assemblea, fu eletto luogotenente del Ma 
gistero Maturino De FEseur, detto Romegas, con l'in- 
carico di forzare il Gran Maestro ad abdicare. II Gran 
Maestro rimase fermo al suo posto. E i congiurati de- 
cisero di agire: si impadronirono della sua persona e 
in una lettiga scoperta lo portarono in corteo da La 
Valletta al castello, befFeggiato e oltraggiato per l'in- 
tcro tragitto da molti cavalieri e da tuite le meretrici. 

Lo scandalo fu enorme, e risono sino a Roma. La 
controversia fu sottomessa al Papa. E la sentenza di 
Gregorio XIII Boncompagni fu rapida e risolutiva. 
Ricevette onorevolmente il Gran Maestro e chiamö al 
suo cospetto anche il Romegas, al quäle partecipö sen- 
z'altro l'ordine di dimettersi, si ehe, come si disse, il 
Romegas ne mori di dolore. L'Orsini e i congiurati si 
umiliarono al Sacro Soglio e impetrarono perdono. 

Nicolö Orsini mori nel 1583. I suoi diritti su Ri- 
vaita e Trana passarono ai cugini. 





X 

I CONTI DI MANUPELLO 

II ramo di NapoU e le lotte di qjiel reame - II prhno Napo- 
leone - La congiura det Cardinali contro Urhano VI - I con- 
dottieri Ugolino e PieTgiam-paolo - La vittorla di Anghiari. 

Vari rami si orienteranno verso il reame di Napo- 
li; ma « ramo di Napoli » per antonomasia fu chia- 
mato quello di Manupello, fiorito dopo quello di Pie- 
monte e prima degli altri di Pitigliano, di Bracciano 
e di Monterotondo. 

Da Orso romano e dal figlio Costanzo, vivente at- 
tomo all'anno mille, discesero ancora di generazione 
in generazione un altro Orso e un altro Giacinto e 
un Bobone, ehe rinnovö in sk il nome dei Boveschi o 
Boboni, e Pietro, cancelliere del Popolo romano nel 
1191. 

Quindi, un altro Bobone, cancelliere anch'egli, e 
i Cardinali Giordano e Giacinto: il primo fu quegli 
ehe annullö il matrimonio di Federico I; accumulö 
tali ricchezze e con tali prepotenze da attirarsi i ful- 
mini oratorii di San Bernardo, mentre Eugenio III se 
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ne valse nei rapporti col Popolo romano e com Amaldo 
da Brescia; il secondo, eletto Pontefice a novant'anni 
nel 1191 col nome di Celestino III, regno sei anni, 
nove mesi e nove giorni, coronö in Roma Arrigo VI e 
rimperatrice Costanza e confermö, nel 1192, l'Ordi- 
ne militare teutonico. 

Da Botone, un nuovo Orso; ed e quegli da cui 
procedono, ormai senza incertezze, le notizie degli Or- 
sini. A lui si riferisce il Muratori, dicendolo uscito 
dalla famiglia dei Botoni; a lui etbe ad accennare il 
Petrarca, come a discendente d una famiglia delle val- 
li di Spoleto. Ciö non toglie ehe tutto rimanga un po' 
vago attorno alla sua figura, e leggendarie le sue pre- 
tese vittorie contro l'Imperatore; ma certo usö il co- 
gnome Orsini, contrasse il cospicuo matrimonio con 
Gaetana Caetani e allargö i propri possedimenti. 

Un figlio, ehe dal nome matemo si chiamo Gian- 
gaetano, e giä nominato in atti notarili quäle Signo- 
re di Vicovaro, Ampollione, Montelliano, Licenza, 
Roccagiovine, Porcile, Cantalupo, Bordella e Nettuno. 

L'altro figlio Napoleone segue nel 1189 l'Impe- 
ratore Arrigo VI nell'impresa di Sicilia contro i Nor- 
manni e combatte per Onorio III a favore degli Or- 
vietani contro i ghibellini di Siena, dando cosi origi- 
ne a quel guelfismo domestico ehe diverrä tradizionale. 

Sara opportuno precisare, sulla scorta delle prezio- 
se indagini del compianto Umberto Gnoli, ehe tale 
nome apparve la prima volta in Roma appunto nella 
Casa Orsini, portato, come dicevamo, verso il 1175, 
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da questo Napoleone figlio di Orso di Bobone, pro- 
nipote di Papa Celestino III. 

II martirologio dei santi e gli antichi scrittori men- 
zionavano giä un Neapoli o Neapolo, detto quindi 
Napoleone nell'uso della parlata medioevale; ma per- 
che gli Orsini adottassero simile nome ancora scono- 
sciuto all onomastica romana, si ignora. Umberto Gno- 
ii avanza l'ipotesi ehe lo desumessero, per le loro re- 
lazioni con l'Umbria, da Napoleone conte di Anti- 
nano, nato nella prima metä del XII secolo, e ehe tu 
padre di San Rainaldo vescovo di Nocera. 

Noi ci limiteremo a indicare, ai Capitoli XVIII e 
XXV, come dagli Orsini passasse successivamente ai 
Buonaparte. 

Insomma, la famiglia e giä estesa e potente; e nei 
torbidi del pontificato del trasteverino Gregorio Papa- 
reschi, ehe regnö dal febbraio 1130 al settembre 1143, 
se ne parla come di una fazione in antagonismo con 
la famiglia Scota. 

Giangaetano sposö Stefania Rubria, da cui, secon- 
doluso, il nome del figlio Matteo Rosso. Ma di questo 
parleremo quando dovremo occuparci dei rami di 
Monterotondo, di Nola e Pitigliano e di Bracciano 
e Gravina, ehe da lui derivarono. 

Ora seguiamo la discendenza del fratello Napoleo- 
ne. capostipite dei Conti di Manupello nel regne di 
Napoli, eh'era pur stato Senatore di Roma nel 1244 e 
Capitano del Popolo a Ometo quattro anni dopo; e a 
Orvieto tomö un decennio piü tardi a metter paee fra 
i ghibellini Filippeschi e i Monaldeschi guelfi, rima- 
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nendovi a presiediare Fordine cittadino. Un nepote 
Giovenale ebbe per figlio Napoleone Perna da cui 
sarebbero partiti gli Orsini di Francia; ma la famiglia 
venne continuata dall'altro nipote Matteo e da suo 
figlio Orso, investito (con i fratelb Teobaldo, Giovan- 
ni, Napoleone arcidiacono e notaro apostolico nel 1307 
e Giacomo canonico e tesoriere della Cbiesa nel 1298) 
dei beni confiscati ai Colonna. 

II trasferimento nel territorio di Napoli awiene 
con i figli di lui, Giovanni e Napoleone. II primo, ar- 
civescovo di Napoli nel 1328, fu consigliere del Re 
Roberto, attuando audaci riforme ehe gli procurarono 
odi e rappresaglie: un giomo del 1335 venne assalito 
per via da Giovanni di Rinaldo Minutolo e dei suoi 
partigiani, tratto giü di cavallo e ferito; fu tuttavia sal- 
vato dai sopraggiunti, e gli aggressori vennero scomu- 
nicati. Napoleone sposö a Napoli una gentildonna 
ehe gli porto in dote un ricco appannaggio in provin- 
cia di Teramo col titolo di marcbesato della Valle Si- 
ciliana. Viveva alla corte della Regina Giovanna; ma 
quando, nel 1347, seppe ehe Ludovico Re d'Ungheria 
avanza^'a a grandi tappe per vendicare la morte del 
proprio fratello Andrea, fatto strangolare da quella So- 
vrana, abbandonö la reggia, corse all'Aquila, vi incon- 
trö il regale invasore e gli offri i propri servigi. 

La guerra fra gli augusti cognati non ebbe perö 
luogo. Nelia pace, ricompostasi per mediazione pon- 
tificia, la Regina indulse anche al cortigiano infedele 
ed anzi, presumibilmente per intervento di Lodovico 
e quasi certamente per allontanarlo da Napoli, lo no- 
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minö logotela e protonotario del rcgno di Sicilia. Na- 
poleone, nonostante la generositä sovrana, non deve 
esser stato un amministratore di molti scrupoli, se, det- 
tando il testamento, dove indugiarsi ad enumerare nu- 
merosissimi legati nell'intento di rendere le cose mal 
toite. Mori nel B70. 

Agitata la generazione successiva; e non tanto per 
il primogenito Giovanni ehe difese in armi Carlo di 
Durazzo quando il regne fu invaso da Luigi d'Angiö, 
adottato dalla regina Giovanna (mentre invece i figli 
di lui, Napoleone e Nicolö, combatteranno in favore 
dell'Angiö, e il primo, ch'era anche conte di Guardia- 
grele, tatterä una sua moneta detta holognino, sarä 
vinto da Re Carlo e perdonato, per poi ricadere in 
disgrazia), quanto per i fratelli Ugolino condottiero 
di Ventura e Tommaso Cardinale ehe svelo a Urba- 
no VI (il napoletano Bartolomeo Prignano, salito al 
soglio rS aprile 1378, non avendo ancor rivestito la 
porpora) una congiura di cardinali ehe si proponeva- 
no di deporlo. 

Papa Urbano trascinö i rei sino a Genova, dove li 
fece strangolare o affogare; e presto ebbe in sospetto 
lo stesso delatore. Quando questi venne acclamato Vi- 
cario Generale di Viterbo, il Pontefice non approvö la 
designazione e nominö in sua vece un akro Vicario 
ehe Tommaso non volle rieonoscere. Urbano gli inti- 
mava allora di eomparire al suo cospetto in Perugia; 
e anehe prima ehe vi arrivasse, lo faceva arrestare per 
via e chiudere nel castello di Amelia. 

Ma la partita non era chiusa: Ugolino mareiö ra- 
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piclo alla difesa del fratello, occupo Nami e Terni, 
findig, serrato dalle truppe papali, si rinchiuse nella 
prima di tali fortezze, invocando la mediazione di Pe- 
rugia. E i Pemgini, infatti, ottennero il perdono a lui 
e al fratello Cardinale ehe usci di prigione. Ugolino, 
soddisfatto, restitui la rocca di Narni nel 1389, pochi 
raesi prima della morte di Urbano VI. 

Molti figli ebbe Ugolino. II primogenito Piergiam- 
paolo fu, come lui, condottiero e si addeströ alla scuo- 
la di Braccio da Montone. Passö di condotta in con- 
dotta, servendo diversi Principi. Nel 1424 armeggiava 
in Abruzzo a favore di Alfonso d'Aragona contro Luigi 
d'Angiö. Tre anni dopo era al soldo dei Duchi di Mi- 
lano, e si trovo alla rotta delle armi viscontee per ope- 
ra del Carmagnola. Nel 1434 era agli stipendi di Eu- 
genio IV. Caduto prigioniero alla presa d'Imola, ottie- 
ne la libertä senza riscatto, passando di nuovo ai Vi- 
sconti. Ma due anni piii tardi milita ancora con Eu- 
genio IV, e in un agguato e fatto prigioniero dallo 
Sforza. Non appena libero, si vendica saccheggiando il 
paese di Budrio ehe sospetta colpevole della sua cattu- 
ra. E comanda mille lancie di Firenze, a fianco delle 
truppe veneziane, contro quelle milanesi guidate da 
Nicolo Piccinino; finche il 29 giugno 1440 riporta una 
clamorosa vittoria ad Anghiari, rientra in trionfo a Fi- 
renze e va a deporre le bandiere tolte al nemico in 
Santa Maria del Fiore. Ma ormai e stanco; e muore 
tre anni dopo. 

II fratello Nicola fu consigliere della Regina Gio- 
vanna e poi, alla morte di lei, di Eugenio IV; sposo 
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Francesco Orsini Duca di Gravina. 



TAV. XVIII 

Sepoicto  di   Eustachio   Orsini   (m.   1483)   nella  chiesa 
di S. Pietro in Vincoli a Roma. 
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Maria di Jacopo Marzano duca di Sessa (ehe era an- 
data giä sposa a Lodovico d'Angio sebLene il matrimo- 
nio non venisse consumato) e ne ebbe tre figli, Gio- 
vanni, Sansone e Tancia, senza discendenti. Altri due 
fratelli, Francesco giustiziere di Giovanna, e Orso, non 
ebbero grande storia, quantunque un nipote del se- 
condo, Leone Giordano, ottenesse qualcbe signoria an- 
che nello State Pontificio, tra cui Sant'Angele in Ca- 
peccia: questo feudo venne assalito dai Tiburtini per 
ordine di Alessandro VI, ma fu da lui difese cosi bra- 
vamente da sbaragliare gli awersari e costringerli a 
patti. Leone Giordane mori nel 1505 senza discen- 
denti. 

Ne ebbe invece le zio Giovanni (anch'egli, cioe, 
fratelle dei nominati Piergiampaole, Nicola, Francesco 
e Orso), il quäle, perö, da quindici figli, non ebbe ne- 
poti ehe da un solo, Giacomo Antonio: tre nepoti, Leo- 
pardo, Ambrogio, Sibilla, andata sposa a quel conte di 
Carinola Francesco Petrucci ehe, accusato di alto tra- 
dimento, venne il 13 novembre 1486 trascinato per 
Napoli da una ceppia di buei e scannato e fatto a pez- 
zi, appesi pol alle porte della cittä. 

Di Ambrogio non c'e notizia. Leopardo ebbe an- 
ch'egli tre figli: due femmine, Cecilia e Anna, e il ma- 
schio Camillo Pardo ehe fu tra i piü potenti signori 
del regno di Napoli. AH'invasione di Carle VIII, par- 
teggiö per i Francesi prendendo le armi contro Ferdi- 
nande II, si ehe, quando si ritirarono, perdette tutti i 
suoi beni, ehe ricupero in parte nel 1501. Ma, soprav- 
venuto il dominio spagnolo, fu spogliato di nuovo; Nel 

8. - G.   B.  Colonna  - GÜ Oistni 



GH Orsini U4 

1524, deposta anzitutto ogni investitura per non es- 
sere tacciato di fellonia, prese le armi contro Carlo V, 
e finalmente, con la riconquista del Napoletano da par- 
te della Francia, ricuperö tutte le sue signorie. Ma ec- 
co la peste: il Lautrec contagiato mori; Camillo Par- 
do scampö nello Stato della Chiesa con salvacondotto 
di Ciemente VII. A Roma visse sino airultimo giorno 
odiando la sua Napoli, tanto ehe per testamento im- 
pose alla consorte, una Frangipane, di non tornarvi 
neanch'essa mai piü. 

Aveva avuto un solo figlio, Enrico, giä premorto. 
E cosi si estinse il ramo napoletano degli Orsini conti 
di Manupello. 



XI 

IL GRANDE SOGNO DI NICOLÖ  III 

I capistipite dei rmni di Monterotondo, Piügliano e GTavina 
- Matteo di Mcmte Giordano - L'incoronazione del Petrarca - 
Un   matrimonio   imposto   da   Cola   di   Rienzo   -   Hincddo 

• l'lnglese». 

Tomiamo ai rami romani, e precisamente a quel 
Matteo Rosso da cui discesero e al quäle abbiamo ac- 
cennato nel capitolo III. 

Fu signore potente e buono: le sue case giä com- 
prendevano entro Roma il Monte Giordano presso pon- 
te Sant'Angelo e il Teatro di Pompeo e Campo di 
Fiori; le sue terre si estendevano dai Colli Albani alia 
Sabina e agli Abruzzi. Combatte sempre per la Chie- 
sa contro i Colonnesi (sebbene in prime nozze avesse 
sposato Pema Caetani, sorella di Covella moglie di 
Giovanni Colonna) e le forze imperiali di Federico IL 
Nominato Senatore di Roma da Gregorio IX dei Conti 
di Segni, mori, nell'abito di terziario francescano, du- 
rante il pontificato di Innocenzo IV, Sinibaldo de' Fie- 
schi conte di Lavagna, e cioe prima del 1254. 
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Ebbe altre due mogli, Giovanna deirAquila e Gem- 
ma della Casa di Sant'Eustachio, e numerosissimi fi- 
gli: oltre il primogenito Giangaetano ehe sarä Papa 
col nome di Nicolö III e di cui abbiamo parlato nel 
capitolo V e riparleremo in questo, Rinaldo, Gentile e 
Napoleone, rispettivamente capostipiti dei tre rami di 
Monterotondo, di Nola e Pitigliano, e di Bracciano e 
Gravina, e Giordano, creato Cardinale dal fratello Pa- 
pa: iiomo integro e dotto, quest'ultimo, cKe alla mor- 
te di Nicolo III nel 1280, intervenne ai conclave di 
Viterbo. 

Ma vi era accorso, da Napoli, anche Re Carlo a 
brigare per avere un Papa di suo gradimento. II concla- 
ve andava trascinandosi giä da oltre cinque mesi, quan- 
do i cittadini viterbesi insorsero, strapparono dal con- 
clave il cardinale Giordano e il nipote Matteo Rosso, 
figlio del fratello Gentile, accusati di esser causa della 
discordia, permettendo cosi ehe nel febbraio 1281 ve- 
nisse eletto il francese Simone de Brion ehe fu Mar- 
tine IV. Ma nel conclave successivo, ehe si tenne a 
Perugia nellaprile 1285, il porporato Orsini riusci ad 
imporsi, e fu acclamato infatti Papa, col nome di Ono- 
rio IV, il romano lacopo Savelli. Mori a Roma 
nel 1287. 

Altro figlio di Matteo Rosso, ehe meriti di essere 
ricordato, e Matteo, ehe venne imprigionato, nel 1267, 
da Arrigo di Castiglia Senatore di Roma, cariea alla 
quäle, piu tardi, nel 1279, pervenne egli stesso. Alla 
morte del fratello Papa, dovette rifugiarsi a Palestrina 
presso i Colonnesi, allora amiei. Nel 1281 fu podestä 
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di Siena, cittä guelfa. Nel testamento del padre, egli ^ 
detto Matteo di Monte, dalla collina di detriti sulla 
sponda sinistra del Tevere, ove abitava, e ehe verrä poi 
chiamata Monte Giordano. 

De' figli e de' nipoti di lui ci occuperemo fra poco. 
Infine non puö essere dimenticata la sorella Mabilia, 
giä citata al capitolo V; maritata a un Malabranca o 
Brancaleoni, fu la madre di quel Cardinale Latino fa- 
moso per le legazioni in Romagna e in Toscana (ove si 
adopero efficacemente a metter pace tra le fazioni loca- 
li) e forse piü ancora per essere l'autore del Dies irae, 
dies illa. Mabilia mori in Perugia nel 1294. 

Abbiamo giä accennato al grande sogno di Nicol6 
III. Giä monaco nell'abbazia di Altacomba in Savoia, 
ebbe laute prebende delle chiese di York, di Soissons, 
e di Lione. Innocenzo IV lo nominö Cardinale diaco- 
no di San Nicolo in Carcere e generale inquisitore. Fu 
poi legato nel Lazio, e Giovanni XXI lo fece arciprete 
della Vaticana, ove rimedio a molti disordini con buo- 
ne leggi e istituzioni. Era pio, saggio, dotto. Fu eletto 
Papa a Viterbo col nome di Nicolö III il 25 novem- 
bre del 1277 e coronato in Roma il 26 dicembre. Sei 
mesi era durato il conclave in Viterbo, percbe Carlo 
d'Angiö voleva un Papa francese, e da cio dissidi fra 
gli elettori. L'animo del nuovo Pontefice fu presto pa- 
lese; voleva sgombrar l'Italia da ogni dominazione stra- 
niera e aveva concepito l'idea di fame due o tre regni 
ehe, molto probabilmente, voleva affidare agli Orsini. 
Non sopportava fazioni, si mostrava imparziale e no- 
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nominö infatti un Cardinale della rivale famiglia dei 
Colonna. 

Tentö in ogni modo di abbassare la potenza di 
Carlo d'Angiö; ma intendeva anche domare il potere 
imperiale in Italia. Salendo al sacro soglio, aveva tro- 
vato ehe, dopo ventitre anni dalla morte di Federico 
11 era stato nominato Re dei Romani RodolFo d'Asbur- 
go; perö la sua coronazione in Roma era rimasta so- 
spesa con la morte di Gregorio X. Papa Orsini riusci 
ad intimorire Rodolfo magnificandogli la potenza di 
Carlo d'Angio e lo persuase a lasciar liberi quei paesi 
ehe, soggetti all'Impero, facevano parte della donazio- 
ne di Re Pipino. Rodolfo, imbarazzato dalla guerra 
contro Ottocaro Re di Boemia, e spaventato dalla pos- 
sibilitä di scomuniche, cedette l'Esarcato di Ravenna, 
In Pentapoli, le terre Matildiche sciogliendo gli abi- 
tanti dal giuramento di fedeltä all'Impero, si ehe quei 
paesi rimasero alla Chiesa. 

Frattanto Rodolfo toglieva il vicariato imperiale 
della Toscana a Carlo d'Angiö; e nello stesso anno, es- 
sendo compiuto il decennio dei senatoriato, il Papa 
formulava una nuova eostituzione ehe interdiceva quel- 
la dignita ai Principi, e la riduceva annuale. 

Si disse allora ehe il Papa avesse qualehe rancore 
con Carlo per certo suo rifiuto a un parentado eon ca- 
so Orsini; ma sembra piü plausibile ehe l'evidente osti- 
litä fosse rivolta in genere contro tutti gli stranieri. E 
cio verrebbe dimostrato indirettamente anche dall'atti- 
vitä ehe Nicolö metteva nel comporre le discordie fra 
le fazioni:  i fuorusciti rientravano in patria, si bru- 
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ciavano sentenze, si toglievano confische; e, per con- 
validare la concordia, si celebravano matrimoni. Ma 
la morte lo colse il 19 agosto 1280, e tutto ciö ehe 
egli aveva fatto andö perduto. II successore Martino 
IV, francese, conferi subito il senatoriato di Roma nuo- 
vamente a Re Carlo, e i parenti de! defunto pontefice 
vennero perseguitati. Forse, per gli smisurati pensieri 
di Nicolo III, la vita fu troppo breve. E di lui, piü ehe 
la grandiositä degli intendimenti, vien ricordata la si- 
monia. Fu il primo Papa ehe spogliö la chiesa dei be- 
ni temporali per arricchire la propria famiglia, nel ehe 
fu imitato da molti successori. A lui perö risale la tac- 
cia di Creatore del nepotismo. Dante lo pose nella ter- 
za bolgia e nel canto XIX deWlnferno, in attesa di 
Bonifacio VIII: 

. .. Se' tu giä costi ritto, 
Se' tu giä costi ritto, Bonifazio? 

Ma dobbiamo anche parlare della discendenza di 
Matteo di N4onte. Tra i vari figli, nomineremo Fran- 
cesco, ehe fu senatore di Roma, con Stefano Colonna, 
nel 1302. Apparteneva, come di tradizione, alla fazio- 
ne guelfa, sl ehe, anni dope, tentö di impedire Tineo- 
ronazione di Enrico VII, cerimonia ehe tuttavia av- 
venne. 

Ailora, in segno di pace, i due partiti awersi con- 
vennero ehe in Campidogho sedessero di nuovo i mag- 
giori esponenti dellantica rivalitä, e furono eletti Fran- 
cesco Orsini e Sciarra Colonna. II popolo, perö, veden- 
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dosi completamente escluso dal governo, tumultuö, as- 
sali il Campidoglio e lo espugno. Fu eletto Rettore del 
popolo Giacomo degli Stefaneschi plebeo; e Francesco 
venne imprigionato e quindi liberato, a patto die non 
uscisse dalle sue terre. Ma, alla morte di Enrico VII, 
avvenuta in Toscana nel 1313, i nobili rialzarono il 
capo, e Clemente V (1305-1314), per tenerli a freno, 
non Seppe far altro ehe nominale senatore di Roma Re 
Roberto di Napoli. 

Altro figlio fu Poncello, ehe nel 1314 assunse la 
rappresentanza di tale Re, non appena abbattuto il go- 
verno dello Stefaneschi, dal quäle era stato imprigio- 
nato anche lui. Nove anni dopo, lo ritroviamo nella 
stessa carica, avendo a collega Giovanni Colonna. L an- 
no successivo, 1324, e in Umbria a battagliare con Pe- 
rugia guelfa contro Spoleto ghibellina. Da questo Pon- 
cello derivarono un Bertoldo, un Giordano, un Gio- 
vanni, il quäle visse alla corte angioina, ed altri, oltre 
a due figlie ehe andarono spose a un Savelli e a un 
Conti. 

Bertoldo era, nel 1306, Capitano delle Milizie ro- 
mane. Dopo il padre, fu anche vicario di Re Roberto 
nel Senatoriato ed aveva Stefano Colonna per collega. 
Nel 1327 usci da Roma, come guelfo, quando venne 
Lodovico il Bävaro a farsi incoronare. Ma l'anno se- 
guente il Bävaro lascio Roma, e Bertoldo vi rientrö su- 
bito per dedicarsi alle sue vendette: fece bruciare tutti 
i diplomi di privilegi ehe il Bävaro e l'Antipapa ave- 
vano concessi, disotterrare i corpi di chi li aveva se- 
guiti e trascinare per le strade e buttare nel Tevere... 
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Furono scannati e gettati nel fiume anche quanti sol- 
dati dispersi e stanchi venivano sorpresi alla coda del- 
l'esercito in ritirata. 

A rimetter l'ordine, il Papa tornö a conferire la ca- 
rica di Senatore a Roberto Re di Napoli, e questi, nel 
1329, la delego a Guglielmo d'Eboli. Ma il popolo cac- 
cio TEboli, e nominö due senatori ehe tuttavia rima- 
sero pochi giomi sul loro seggio. Bertoldo, profittando 
del dissidio, si fece nominare vicario del Re Roberto 
nel senatoriato, e chiamo a collega un altro Orsini. 

Questi due vicari, lanno successivo, indussero i Ro- 
mani a spedire un'ambascieria a Giovanni XXII in Avi- 
gnone per cbiedere perdono di aver sostenuto Lodovi- 
co il Bävaro e di aver riconosciuto l'antipapa Nicola 
V. Gli oratori furono accolti con benevolenza e furon 
tolte le scomuniche; e gli Orsini per tal gesto guada- 
gnarono gran prestigio presso la corte pontificia. Nel 
1342 Bertoldo riassunse il titolo di senatore di Roma 
con Stefano Colonna; fincb^, con la morte di Re Ro- 
berto, molto diminui la preponderanza ehe la casa 
d'Angio aveva avuto nel governo di Roma. 

Anche Giordano fu senatore di Roma, ed anche 
lui, nelle alterne e sempre eguali vicende, venne de- 
posto dal popolo nel 1339. Ma tornö ad essere senato- 
re con Orso degli Anguillara nel 1341, cio^ nellanno 
nel quäle venne nominato cittadino romano e venne 
incoronato in Campidoglio Francesco Petrarca, al quä- 
le abbiamo accennato nel Capitolo VII. In quel lieto 
giomo di Pasqua, l'Orsini perö era assente, sebbene 
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il suo nome venisse egualmente segnato, e figuri in- 
fatti, nel rclativo diploma. 

Roma, in quei giorni, era ancora una voita sossopra. 
I Papi, da Avignone, non sapevano mettervi rimedio. 
Credettero di poter sedare le discordie, nominando in- 
sieme un Orsini e un Colonna, e neppure questo espe- 
diente valse a nulla. Poi apparve suUa scena Cola di 
Rienzo, del quäle abbiamo parlato nel capitolo VII. II 
popolano proclamö l'antica repubblica romana, e fu 
salutato tribuno il 20 maggio del 1347. I Colonna gli 
si mantennero sempre ostili; ma Giordano Orsini si di- 
chiarö suo seguace, e dal tribuno venne spedito, con 
altro Orsini, contro Giovanni di Vico, prefetto e signore 
di Viterbo, il quäle rifiutava di riconoscere le nuove 
leggi. II prefetto riottoso venne alla fine costretto a far 
atto di sottomissione, pur conser\'ando la signoria come 
investitura del tribuno. E, a segnar la pace, Cola im- 
pose a Giordano di dare in isposa al figlio di quello la 
propria figlia Francesca: il matrimonio venne celebra- 
to nello stesso 1347. 

Si ritiene ehe appunto questo Giordano Orsini ab- 
bia armato cavaliere il tribuno, quando Cola volle ba- 
gnarsi nella vasca del battistero del Laterano; e certo an- 
che lui prese parte al banchetto della tragica beffa in 
Campidoglio. Ma come Cola poi vacillasse, imbaldan- 
zisse e si perdesse abbiamo giä visto. Cinque anni dopo 
la morte di lui, Giordano era capitano e rettore di Viter- 
bo, in luogo del proprio genero; e forse gli sembrö squi- 
sita vendetta del parentado subito per ordine di Cola. 

Conviene ora risalire ai predecessori di Giordano, 
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precisamente ai fratelli dell'avo Matteo: a Rinaldo, a 
Gentile e a Napoleone ehe iniziarono i tre nuovi rami 
ehe seguiremo poi partitamente. 

Rinaldo fu il eapostipite di quel ramo di Montero- 
tondo ehe ci ofFrirä drammatiche vicende. Ebhe lo 
strano soprannome di « Inglese », perche, fuggito da 
Roma al tempo del senatoriato di Enrieo di CastigHa 
del partito ghibelhno, era passato in Inghiltena, dove, 
tanto per laseiare il segne anche in quell'isola lontana, 
avrebbe partecipato all'uccisione di Tommaso, Arcive- 
scovo di Canterbury. 

Ma, ferse preso dai rimorsi, e, per ottenere Tasso- 
luzione dei peccati, si sottopose alla grave penitenza di 
andare pellegrino in Terra Santa. Vi si recö, infatti, 
a piedi scalzi. Laggiü rimase, relegatosi volontariamen- 
te neireremo della Montagna Nera, nei pressi di An- 
tiochia. E vi mori. 





XII 

IL FEUDO DI MONTEROTONDO 

Dal primo äll'ultimo Papa dt Avignone - II ramo principale 
di Monterotondo - II gaudente ccmonico Rinaldo - L'Organ- 
tino e il figlio Frcmdotto -11 viarito putativo della hella Giulia 

Famese. 

Da Rinaldo T« Inglese » eran nati Otto figli, e tre 
specialmente meritano menzione: il primogenito Mat- 
teo, ehe eontinuerä la famiglia, Napoleone e Orsello. 

Napoleone fu sin da bambino destinato alla Chie- 
sa. Nel 1280 studiava a Parigi. Era eappellano di Ni- 
cola III suo zio ehe largheggiö con lui di benefici ec- 
clesiastici, senza obbligo di residenza. Il Pontefice Ni- 
cola IV Masei (1288-1292) lo nominö Cardinale per i- 
stigazione dei Colonnesi ehe, sapendolo in urto coi pa- 
renti, speravano averlo nel loro partito. Non molto piü 
tardi, difatti, era considerato quäle un autentico ghi- 
bellino. 

Ciö non gli impedi, verso il 1300, di ridurre all'ob- 
bedienza pontificia, per ordine di Bonifacio VIII, la 
cittä di Orvieto, e di accettare dal Papa Caetani, in 
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premio, la Legazione di Spoleto: in tale occasione, an- 
zi, gli riusci di riporre i guelfi entro Gubbio caccian- 
done Federico di Monteteltro e Uguccione della Fag- 
giola. 

Tre anni dopo, aveva mutato di nuovo. E parteci- 
pö in Anagni al famoso oltraggio di Sciarra Colonna. 
Nel 1304 fu accusato di complicita, col Cardinale £ran- 
cese Le Moine, della morte di Benedetto XI Boccasini, 
ehe si disse awelenato in Perugia. 

Nel lungo conclave ehe segui, parteggiö per il fran- 
cese Bertrando de Goth, ehe, eletto col nome di Cle- 
mente V, non volle soggiornare in Italia, si fece inco- 
ronare a Lione il 12 novembre del 1305 e mori nel 
1314 in Linguadoca. 

Roma, frattanto, era ridotta in condizioni misere- 
voli. Napoleone, ehe aveva seguito il Papa in Francia, 
vi fu da questo rinviato, quäle Legato, con la missione 
di pacificare l'Italia. Nel 1306 giunse in Toscana; ma i 
Fiorentini ricusarono di riceverlo per aver egli lascia- 
to intendere di voler far rientrare in patria i Bianchi. Ir- 
ritato, lanciö scomuniche e andö a Bologna dove il po- 
polo, awistosi delle sue palesi mene ghibelline, prese 
le armi e trucidö parecchi de' suoi familiari. Egli do- 
vette rifugiarsi a Imola, da dove scomunicö i Bologne- 
si, privandoli perfino dell'Universitä; e la sua ira fu 
tanta ehe, fatto arrestare un ambasciatore bolognese, 
lo sottopose ai piü crudeli tormenti. Ne volle mai ri- 
conciliarsi eoi Bolognesi. 

Passo nel 1307 in Arezzo, ove fu ben accolto in 
odio a Firenze. Li raccolse i ghibellini per piombare su 
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Firenze; ma i Fiorentini passarono al contrattacco; ed 
egli si gettö nel Casentino, minacciando Firenze dal- 
l'altra parte, tanto ehe le milizie di questa dovettero 
tomare al loro posto per coprire la patria. Infine il Car- 
dinale ehe avrebbe dovuto pacificare l'Italia fu richia- 
mato in Avignone e gli fu sostituito il cardinale Amal- 
do di Pellagrua. 

Dopo di allora l'Orsini visse ordinariamente in A- 
vignone. Non ammetteva ehe i Papi tornassero a Ro- 
ma; e a Giovanni XXII, ehe aveva detto ehe sarebbe 
montato a cavallo soltanto per prendere la via di Ro- 
ma e ehe da quel giomo era andato sempre a piedi, 
non parlö piü, ne lo visito infermo ne intervenne ai fu- 
nerali. Eppure quel Papa aveva avuto per lui somma 
considerazione e gli aveva affidato parecchi delicati in- 
carichi religiosi. Napoleone gli soprawisse Otto anni e 
mori in Avignone nel 1342. 

Orsello abbandonö presto Roma per farsi cittadino 
di Orvieto. Fu nominato podestä e capo deH'esercito 
contro la vicina Bolsena ehe prese e sottomise agli Or- 
vietani mettendola a sacco, rovinandone le mura e fa- 
eendone prigioniera l'intera popolazione. Nel 1296 do- 
veva essere giä morto, perche ii Cardinale suo fratello 
assunse in queH'anno la tutela dei figli di lui. 

Aveva avuto in moglie la famosa Margherita Aldo- 
brandeschi dei conti di Soana giä vedova di Guido 
Monfort. Essa era erede delle rieche signorie dei padre 
in Toscana; senonche, morto Orsello, il Papa ne pro- 
curö le nuove nozze nel 1296 con GofFredo Caetani 
suo pronipote. Ma il terzo matrimonio non fu felice, 
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e i coniugi fecero divorzio. L'ereditä, intanto, le ve- 
niva disputata da un altro ramo degli Aldobrande- 
schi. Bonifacio VIII, con la prepotenza ehe gli 
era propria, se ne impadroni e ne investi il pro- 
nipote, ehe alla morte del Papa, ncl 1303, non 
fu in grado di difenderla eontro Romano Orsini 
ehe aveva sposato Anastasia di Monfort, unica figlia 
del primo matrimonio di Margherita. Questa si maritö 
la quarta volta eon Nello Pannocchieschi eonte di El- 
ci, signore della Pietra, ehe, per poterla sposare, get- 
tö dalla finestra la moglie Pia di Buonincontro Gua- 
stelloni, ch'era giä vedova di Baldo dlldebrandino To- 
lomei e ehe piü d uno eredette rieonoseere nel quinto 
canto del Pitrgatorio, mentre Dante parla, eom e noto, 
di un'altra Pia nata de' Tolomei e sposa a Nello o Pa- 
ganello figlio d'Inghiramo de' Pannoeehieschi. Sembra 
ehe Margherita abbia avuto perhno un quinto marito 
nella persona di Guido degli Aldobrandeschi conte di 
Santa Fiora. Ad Orsello Orsini aveva generato soltanto 
due figliole, ehe andarono spose ad un SaveUi e ad un 
Annibaldeschi. 

II primogenito Matteo, Senatore di Roma nel 1293, 
accolse in Marino, di cui era signore, Seiarra Colonna 
e IG favori nella sua lotta eontro Bonifacio VIII. Ebbe 
numerosa prole; ma solo Orso continuö la famiglia con 
il figlio Giordano, mentre Rinaldo non ebbe ehe figli 
naturali: l'uno e l'akro furono coinvolti nella \acen- 
da di Cola di Renzo e si trovarono ambedue al pauro- 
so banchetto in Campidoglio. 

Da Giordano discese Francesco, ehe fu Senatore di 
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;^^ 

Tomba di Elisabella deU'Anguillara, consorte di Orso Orsini, 
oella basilica di  S.  Giovanni  in  Laterano a  Roma. 



TAV. XX 

Monumento a Giordano di  Lorenzo Orsini  (m.  in  Firenze  nel   1483) 
nella  chiesa di  S.  M.  di  Monlerotondo. 
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Roma nel 1355 assieme a Luca Savelli e acquistö fama 
di valente condottiero. Nel 1362 assunse a Siena la 
dignitä di Conservatore della Repubtlica. Scoperta la 
congiura di Giovanni Salimbeni contro il govemo co- 
munale, agi molto energicamente, facendo decapitare 
il modenese Galeazzo De' Pigli, ch'era stato suo pre- 
decessore nella carica. L'anno successivo, i Senesi gli 
conferirono il comando dellesercito cittadino, per di- 
fendere la Repubblica dalla compagnia di Ventura det- 
ta « del Cappello », ehe devastava le campagne. Scon- 
trati gli invasori, li sgominö, facendo prigioniero Ni- 
colö da Montefeltro conte di Urbino clie era alla testa 
della masnada. Nel 1370 comandö i Fiorentini contro 
Bamabo Visconti; l'anno dope fu cbiamato da Perugia 
in propria difesa. Nel 76 entrö nella lega contro Gre- 
gorio XI, rultimo Papa francese; ma, non appena que- 
sti si accinse a tornare a Roma, si riconciliö con lui. 
Nel 1404, dal napoletano Pietro Tomacelli, asceso al 
soglio col nome di Bonifacio IX, ebbe conferma delle 
varie signorie sino alla terza generazione. 

Tra i fratelli di Francesco, nominercmo Bruzio e 
Giacomo; il primo, quäle signore di Tcdi e di Nami, 
si legö nel 1383 con Perugia contro le invadenti com- 
pagnie di Ventura; ebbe un figlio, Rinaldo, ehe fu in 
contesa con Tivoli per il possesso del castello di Saraci- 
nesco; nominato arbitro Adinolfo Conti, questi asse- 
gnö il castello ai Tiburtini col compenso a Rinaldo di 
tremila e settecento fiorini d oro. Il secondo, Giacomo, 
signore di San Polo, segui le imprese di Re Ladislao 
contro gli Angioini. 

9. - G.   B.  Colonna  - Gli  OrsInJ 
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Condottiero, al pari del padre Francesco, fu Orso, 
ehe nel 1414 era agli stipendi di Re Ladislao. Questi, 
a Perugia, lo fece imprigionare e lo trasse a Napoli, do- 
ve il sovrano mori. Non appena libero, Orso corse a 
SQStenere Muzio Sforza contro Braccio da Montone 
ehe, aH'elezione, nel conclave di Costanza, di Oddone 
Colonna col nome di Martine V, si era impadronito di 
Roma. Piü tardi combatte per i Fiorentini, e mori nella 
battaglia di Zagonara nel 1424, afFogando in un tor- 
rente. 

I figli Giacomo e Lorenzo iniziarono due nuovi ra- 
mi, ehe si chiamarono ambedue di Monterotondo e 
ehe si spegneranno rispettivamente, il primo nel 1650 
con un Francesco, e il secondo. anche prima, nel 1594 
con labate Valerio, fratello del famigerato Lodo\'ico, 
di cui dovremo trattare piü a lungo e particolarmente. 

Giacomo, dunque, ehe tenne indivisa la signoria 
di Monterotondo col fratello Lorenzo (del quäle vedre- 
mo poi la discendenza) fu nel 1431 commissario della 
Chiesa, e a lui, come tale, Antonio Colonna dove con- 
segnare il castello di Calvi. Due anni dopo, per invito 
di Eugenio IV, portö cento militi a Orta sul confine 
del reame di Napoli per fronteggiare Nicola Forte- 
braccio ehe si era impadronito di Tivoli. Nel 1482 era 
condottiero al servizio della Serenissima. Ebbe due ma- 
scbi e due femmine: quella Ciarice ehe sposo il Ma- 
gnifico Lorenzo e fu madre di Leone X (andö a Firen- 
ze senza dote, bastando il nome Orsini a nobilitare la 
famiglia di mercanti in cui entrava) e la men nota Au- 
rante ehe ebbe due mariti, Gianlodovico Pio, decapi- 
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tato nel 1469, e Leonardo Malaspina. Un figlio, Rinal- 
do, fu canonico di San Pietro e quindi, per intercessio- 
ne della sorella, Arcivescovo di Firenze, e nel palazzo 
arcivescovile fiorentino conferi la laurea dottorale al 
Poliziano nel 1485. Fu un gaudente, stracarico di de- 
biti. Cercava di vendere Farcivescovado a chi lo volesse; 
ma la difficoltä consisteva nelle alte sue pretese. Alla 
fine, trovö l'acquirente: Cosimo Pazzi, ehe gli saldö 
le enormi passivitä. Ed ebte anche, per soprammercato, 
un'abbazia e una pensione. Da allora usö soltanto il 
titolo di Arcivescovo di Cesarea in fortihus inpdelium 
e afFondo sempre piü nei bagordi. II Duca Valentino 
lo rincbiuse in Castel Sant'Angelo; ma Alessandro VI 
lo liberö come innocuo, perche dedito soltanto ai 
piaceri. 

Erede di Giacomo fu il figlio Orso detto l'Organ- 
tino, potente condottiero per le parentele (sposö prima 
una Savelli e poi una Colonna) e per il valore militare. 
Armeggiö per gli Aragonesi e contro gli Aragonesi, per 
la Chiesa e contro la Chiesa. La contea di San Valen- 
tino, giä posseduta da Orso Orsini, era stata incame- 
rata dal demanio napoletano con l'argomento e il pre- 
testo deH'illegittimitä dei figli di quello. Ma l'Organ- 
tino non senti ragione, e con le buone e poi con le cat- 
tive se la fece restituire. Quando poi il Valentino ban- 
di l'esterminio degli Orsini, a rapide tappe passö dal 
Napoletano nell'agro di Roma, accampandosi a guar- 
dia di Monterotondo, con Fabio della sua gente e coi 
Savelli e i Colonna. E si destreggiö contro i Borgia, 
ehe catturarono perö il figlio di lui, Franciotto. 
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Questi, unico legittimo fra i molti naturali, scgui- 
va spontaneamente le orme pateme. Educato alla corte 
medicea presso il Magnifico Lorenzo suo zio, ne ave- 
va ottenuto anche una condotta d'armi cittadine; ma, 
alla cacciata dei Medici da Firenze, rientrö a militare 
presso i cugini di Bracciano. Nel 1497, sorpreso dal 
Valentine, venne catturato e poi rilasciato. II padre gli 
aveva ceduto la contea di San Valentino nel reame di 
Napoli, ed egli la rivendette a Giacomo Frangipane 
della Tolfa. Nel 1503 fu nuovamente sorpreso dal Va- 
lentino entro Ceri, sorta presso l'antica Cerveteri: l'as- 
sedio si concluse con la resa della cittä; ma, per patto, 
i difensori poterono ritirarsi a Pitigliano, nel vecchio 
feudo presso Grosseto, e Franciotto fu salvo per la se- 
conda volta. II 27 agosto 1511 e anch egli uno degli 
Orsini convenuti innanzi ai Conservatori di Roma a 
firmare il solenne istromento di pace con i Colonna, 
imposto da Giulio II, e del quäle abbiamo parlato nel 
primo capitolo; fu alle dipendenze di Giovanni Medi- 
ci, il futuro Leone X, e nel 1512 rientrö con lui in Fi- 
renze. L'anno seguente, alla morte di Giulio II, fu spe- 
dito a Bologna a tener testa ai Bentivoglio. II nuovo 
Papa Leone X (1513-1521) gli confermö il vicariato di 
Stimigliano, San Polo e Vianello; e !o nominö anche, 
poiche era vedovo, Cardinale diacono. Ma e altresi da 
aggiungere ehe la porpora gli costö somme favolose. 

Nel conclave del '522 si vocifero della sua ascesa 
al sacro soglio; ma venne eletto l'ultimo papa stranie- 
ro, Adriane VI, ch egli osteggio prima e dopo la nomi- 
na, sebbene dovesse recarsi in Spagna a rendergli o- 
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maggio. Nel conclave successivo si tornö a fare il suo 
nome come papabile, ma il Cardinale Pompeo Colon- 
na gli fu contrario, riuscendo a far eleggere, invece, il 
cugino illegittimo di Leone X, Giulio, ehe si chiamö 
Clemente VII (nov. 1523-sett. 1534). 

Nel '27 Franciotto era a Roma durante il Sacco; an- 
zi fu uno degli ostaggi consegnati agli Imperiali a ga- 
ranzia delle somme promesse dal Pontefice per poter 
uscire da Castel Sant'Angelo. Forse a dimostrare ehe 
non gli era nemico, intervenne allora Pompeo Colon- 
na, ehe si fece mallevadore degli impegni papali e con- 
dusse rOrsini con se a Subiaco, ove lo colmö di cor- 
tesie. Franciotto, ehe nel frattempo aveva costruito a 
Monterotondo il monumentale suo palazzo, mori nel 
1534. Non dobbiamo tuttavia omettere di accennare, 
come, durante la sua vita, si accendessero vivi dissidi 
fra i due rami di Monterotondo, tanto ehe dovette in- 
tervenire lo stesso Clemente VII con la nomina di al- 
cuni arbitri, i quali pare riuscissero a tacitare le reci- 
proche pretese. 

II figlio di Franciotto, Ottavio, era ancora un ragaz- 
zo nel 1503 quando vesti le armi in difesa della fami- 
glia contro il Valentine; nel 1521 era al servizio della 
Francia e militava in Lombardia; nel 1552 costitui un 
fedecommesso a favore degli eredi maschi. 

Un fratello di questo Ottavio, a nome Orso (detto 
piü tardi, per la perdita di un occhio, il c monocolo Si- 
gnore di Bassanello ») fu forse, ma non siamo in grado 
di assicurare, l'infelice marito putativo della bellissima 
Giulia Famese, la celebre amica del Cardinale Rodri- 
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go Borgia, futuro Alessandro VI. 11 primogenito di Ot- 
tavio, Francesco, fu uno dei condottieri ehe accorse al- 
la difesa di Siena, minacciata da Carlo V e da Cosi- 
mo; e in questa occasione si fece molto onore. Accom- 
pagnö nel 1553 il maresciallo Thermes alla conquista 
della Corsica. Scoppiata nel 1556 la guerra degli Spa- 
gnuoli contro Paolo IV, accorse a Roma, in difesa della 
patria. Inviato a presidiare Vicovaro, vi trovo il popo- 
lo in rivolta; e si vide costretto a ritirarsi, lasciando la 
terra al Duca d'Alba. 

Dopo la pace del 1557, depose le armi. Le cospi- 
cue relazioni della consorte, Francesca di Pirro Baglio- 
ni, nata in Firenze nel 1543, lo indussero a trasferirsi 
in quest'ultima cittä dove fece testamento nel 1593 a 
favore del proprio fratcllo Arrigo. Non aveva avuto fi- 
gli dalla moglie maritatasi contro le proprie inclinazio- 
ni, ch'eran tutte di pieta religiosa. Era stimata una 
Santa; e a lei, nel 1587, il Granduca Ferdinando I ave- 
va affidato 1 educazione della sorella Eleonora e della 
nipote Maria. Rimasta vedova nel 1593, la pia Fran- 
cesca torno a Roma, ove fondö un convento di domeni- 
cane, in cui entrö ella stessa e dove mori nel 1626. 

Francesco ebbe due sorelle, Lxxlovica e Violante, 
e la prima sposö un Orsini e la seconda un Savelli, e 
due fratelli, Arrigo, a favore del quäle aveva testato, e 
Leone, cosi cbiamato da Leone X ehe lo aveva tenuto 
a battesimo: questi nel 1562, pur non essendo ancor 
morto Arrigo (ma interdetto da Clemente VIII Aldo- 
brandini, come vedremo) aveva riunito nelle proprie 
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mani tutti i possedimenti del ramo, impugnando le 
confisclie subite dai fratelli per l'uccisione di un Ca- 
pizucchi e il ferimento di un altro Orsini. Fu uomo 
di molta dottrina; e a lui si attribuisce, assieme a Cola 
Bruno e a Daniello Barbaro, la fondazione, verso il 
1540, deirAccademia degli Infiammati di Padova. 

Ma, come Francesco, neppur Leone ebbe figli; e 
Arrigo non ne ebbe ehe naturali, si ehe il ramo comin- 

ciö a decadere. 
D'altronde, Arrigo fu ben diverso da Leone: con- 

dottiero agli ordini di Carlo V, passö alla corte di Ot- 
tavio Farnese, si trovö a Siena contro lo stesso Carlo e 
Cosimo de' Medici, commettendo sempre e ovunque 
delitti e nefandezze d'ogni genere. Pio IV, il Medici 
di Milano, lo perdono e gli conferi perfino il titolo di 
marchese di Stimigliano; ma la generosita papale a nul- 
la valse, e Clemente VIII ordino preventivamente ai 
vassalli di non consegnare, alla morte di lui, le terre 
ai discendenti, ehe, del resto, non erano legittimi. Cosi 
awenne. Egli si spense nel 1604, e la Camera Aposto- 

lica ne incamerö i beni. 
II figlio naturale Franciotto (nato da Faustina So- 

rano di Celleno, moglie di Angelo di Rosa di Spoleto) 
venne si legittimato da Gregorio XIII Boncompagni 
nel 1578 e riconosciuto per tale anche da Clemente 
VIII Aldobrandini; ma non per questo riottenne i per- 
duti feudi. Rimasto insediato a Monterotondo contro 
ogni ordine di sFratto, vi fu ucciso nel 1617 da un si- 
cario prezzolato dagli stessi Orsini. 
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Ebbe vari figli, tra cui Arrigo e Francesco ehe d ac- 
cordo vendettero ai Barberini, nel 1620, quel ehe re- 
stava di Monterotondo; e si spensero senza eredi, il 
primo nel 1643, il secondo nel 1650. 

Con essi finisce il ramo principale di Montero- 
tondo. 



XIII 

L'UXORICIDIO  DI  CERRETO 

II ramo secondano dt Monterotondo - II duca Vdentino e 
Vcwvelenamento del Cardinale Giamhattista - Paolo Giordano 
ferito  a  Lepanto - Troilo  assassinato  da  sicari  a  Parigi  e 

Kaimondo ucciso dai hirri a Roma. 

II ramo secondario di Monterotondo si era estin- 
to anche prima, e anche piü foscamente. 

Occorre risalire a quel fratello Lorenzo ehe lo ini- 
ziü, mentre il fratello Giacomo cominciava il ramo ehe 
abbiamo teste esaurito. Lorenzo ebbe la Fortuna di en- 
trare nelle grazie di Martine V Colonna (1417-1431), 
si da ottenere nel 1425 l'assoluzione delle malcfatte 
paterne, e la eonferma del vieariato di San Polo, Col- 
levecchio e Stimigliano, e nel 1448 anche il vieariato 
di Cirignano in Sabina: per i primi feudi avrebbe cor- 
risposto annualmente un faleone e per il seeondo mez- 
za libbra di eera. 

Tra i molti figli, Orso, Giordano, Giambattista 
(senza dire delle figlie Giovanna entrata in easa Ceri e 
madre del condottiero Renzo a cui abbiamo aceennato 
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nel capitolo VIII e di Fabrizio vescovo di Rimini, e di 
Isabella maritata Baglioni), continuo la famiglia Giulio. 

Orso fu abate e nel 1473 rettore dell'Universitä di 
Roma, quindi Vescovo di Teramo senza perö andar- 
vi mai, si ehe il Re di Napoli gli tolse la diocesi. Nel 
1492 fu governatore dell'Umbria e mori in Unghe- 
ria nel 1495. 

Giordano comando nel 1478 una compagnia di 
Ventura al servizio degli Aragonesi, per poi passare nel 
1482 agli ordini di Sisto IV della Rovere (1471-1484) 
nella lega con Venezia contro gli Aragonesi stessi: era 
in Lombardia al comando di sessanta elmetti, quando 
il Papa lo richiamö; sulla via del ritorno, si ammalö a 
Firenze e mori in casa del Magnifico Lorenzo nel 1483. 

Giambattista fu canonico in Laterano, ancora ra- 
gazzo; e via via accumulö bencfici e prebende: abate 
di Farfa nel 1482 e l'anno successivo cardinale. Alla 
morte di Sisto IV, tutta Roma fu in subbuglio; ed egli, 
ehe si trovava col cardinale di San Giorgio in Castel 
Sant'Angelo, consegnö il fortilizio al Gollegio dei por- 
porati. Asceso al soglio Innocenzo VIII Cibo (1484- 
1492), gli Orsini gli si schierarono contro; ma Giam- 
battista fece da paciere: i castelli orsiniani furono con- 
segnati al nuovo Papa, la pace venne segnata, e i feudi 
tornarono alla famiglia. Fu grande fautore dell'elezio- 
ne di Alessandro VI, dal quäle ebbe in compenso un 
palazzo entro Roma e i castelli di Soriano e di Monti- 
celli. Due anni dopo, aU'arrivo di Carlo VIII, tomö a 
chiudersi col Papa Borgia in Castel Sant'Angelo. Nel 
1500 fu nominato amministratore perpetuo del vesco- 
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vado di Bitonto. Ma fu, quello, Fultimo sprazzo della 
sua fortuna. 

II duca Valentino iniziava giusto allora il suo lavo- 
ro di accentramento politico imprendendo le varie of- 
fensive contro le famiglie piü potenti. Gli Orsini, assali- 
ti ancK'essi, si difesero e vinsero a Soriano, dopo di ehe 
credettero opportuno accordarsi. Ma, caduti il Duca di 
Urbino e i Varano, la scena mutö di nuovo. Provocata 
da agenti del Valentino, una sommossa era scoppiata 
in Arezzo per sottrarsi al dominio di Firenze; e il car- 
dinale Giambattista Oisini pensö essere il momento di 
agire; chissä cKe, nel contrasto, non riuscisse di far 
rientrare in Firenze i Medici. Ma il Valentino fiutö il 
pericolo; sconfessö gli Aretini e ordinö loro di tomare 
tranquilli sotto il giogo fiorcntino. A Giambattista non 
rimase ehe mettersi in salvo presso Lodovico XII, inci- 
tandolo contro i Borgia. 

II Re, cbe aveva giä concesso la propria protezione 
a Firenze e se l'intendeva col facinoroso Valentino (il 
quäle gli aveva promesso di aiutarlo nelle sue pretese 
SU Napoli) se la cavö col famoso congresso della Ma- 
gione, nel cui castello tra Perugia e il Trasimeno, in- 
tervennero tanto il Valentino quanto l'Orsini. Il Duca, 
maestro di simulazione, si trasse facilmente d imbaraz- 
zo, mostrando di disinteressarsi della vertenza e otte- 
nendo, quasi a compenso, mani libere a Sinigallia. Cbe 
cosa avvenne lä e ben noto: fra coloro cbe caddero nel 
« bellisismo inoanno » si trovaiono ancbe due Orsini: 
Paolo di Limentana e Francesco di Gravina. 

Come abbiamo giä accennato nel capitolo VIII, il 
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Cardinale, firmato l'accordo e insistentemente invitato 
dal Pontefice (scbbene sconsigliato da tutti i suoi: 
« Cardinalis JJrsintis fuit ah inumerahÜis personis, e- 
tiam fmeris, commonitus ne se de yafa confideret » — 
dice il Burcardo) s'era awiato in buona fede verso Ro- 
ma. Sapeva della presa di Sinigallia, ch'era pure meri- 
to de' suoi; ignorava perö come subito dopo gli antichi 
convenuti alla Magione avessero giä scontato l'inge- 
nuitä d'aver creduto alla riconciliazione inscenata dal 
Papa e da Cesare nel solo intento di trarre piü sicura 
vendetta. Giunto in Vaticano, Giambattista scese dalla 
mula, e subito si trovö circondato da un folto di arnii- 
geri. Impallidi. In silenzio, tutti i muli e i cavalli del 
suo seguito vennero tratti senz'altro nelle scuderie 
papali. 

Castel Sant'Angelo ricevette, poco dopo, il Cardi- 
nale e i quattro gentiluomini del suo seguito. Il Gover- 
natore di Roma ne sequeströ, d'ordine di Alessandro 
VI, ogni avere. L'ambasciatore Giustinian si afFrettava 
a riferire l'accaduto alla Serenissima: « Essi Hanno 
preso tutto, fino la paglia delle scuderie...; la madre del 
Cardinale e stata cacciata dalla sua casa con alcune 
giovani di ser\'izio; le infelici errano per Roma, dove 
nessuno osa riceverle percbe tutti Hanno paura ». Al- 
h povera madre era stato nondimeno consentito di por- 
tare al figlio prigioniero il cibo quotidiano. Un giorno, 
perö, il Papa esigette, ancHe per quel permesso, una 
somma e un regalo: duemila ducati e una perla ma- 
gnifica ehe il Cardinale aveva giä donato ad una sua 
concubina. La madre riusci a raccogliere, non senza 
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stento, fra parenti ed amici, i denari ehe tece poi con- 
segnare al Papa dalla stessa concübina portatrice della 
perla, ammessa in Vaticano di notte, mascherata in 
abiti maschili. Ma quando si recö in Castello a visi- 
tarvi il figlio, l'infelice madre si senti dire ehe era giu- 
sto allora spirato: ^hiherat calicem — scrisse tran- 
quillamente lo stesso Burcardo (') — ordinatione et 
jussti fayae sibi faratum ». 

Lo scandalo fu enorme. Alessandro VI credette di 
porvi rimedio ordinando a due medici di redigere e sot- 
toscrivere un atto, secondo il quäle il porporato sareb- 
be deceduto di morte naturale. E sprezzando ropinio- 
ne pubblica, gli fece fare, di pieno giorno, solenni 
funerali. 

0) Forse non h superfiuo ricordare chi fosse il Burkard o Bur- 
cardo, autore del famoso Dianum o Lifcer Notarum. Questo equanime 
e dUigente diarista era sceso a Roma dalla nariva Germania nel no- 
vembre del 1481. Nel gennaio del 1484 entrö in Vaticano per occu- 
parvi Tufficio di « inagister cerimoniarum • ehe resse poi per ol- 
tre venü anni. Nominato nel 1503 vescovo di Orte e di Civitaca- 
stellana, mori nel 1506. 11 suo Dianum, incominciato nel dicembre 
del 1483, fu proseguito, salvo brevi interruzioni, fino alla morte. In 
veritä, il Burcardo non si rivela quäle uno spirito molto acuto, e 
non puö tenere il paragone, ad esempio, dei perspicaci ambasciatori 
veneti; tuttawa quanto vedeva con i propri occhi o quanto gli giun- 
geva allorecchio nella sua ristretta cerchia egli annotava fedelmente 
in un latino disadomo e pur chiarissimo: — la serenita di questo 
cappeilano — conmientö ü Gebhart — h meravigliosa; quando re- 
gjstra un'infamia, e a cento ijiiglia dal pensare ehe si tratta di un'in- 
famia. Si direbbe uno specchio impassibile; e in ciö consiste appunto 
il valore della sua testiraonianza di conteraporaneo. Se ne conserva an- 
cora la casa, in via dal Sudario, restaurata e trasformata in Museo 
del Teatro. E il curioso si h ehe il vicino Largo Argenuna ripete il 
nome non della Repubblica Sud-America na, sibbene da questo Bui- 
cardo ehe era nato nella diocesi di Strasburgo, detta- in latino Ar- 
gentincnsis, si ehe egli stesso veniva chiamato efiscoptis argentinus, 
ed Argenrina la sua torre gotica, sistemata nel pianterreno a modo 
di cappella. 
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Continuö la famiglia, come dicevamo, il condot- 
tiero Giulio, chera al servizio della casa d'Aragona, 
quando scoppiö, nel 1478, la congiura de' Pazzi. In 
tale occiisione, Ferdinande Re di Napoli si uni a Si- 
sto IV contro i Fiorentini: Giulio fu spedito alla guer- 
ra di Toscana; ma all'assalto di Colle rimase prigione. 
Nel 1484, col comando di 30 elmetti, passo al servizio 
di Lodovico il Moro contro i Veneziani. Nel 1485 fa- 
voriva Pandolfo Petrucci ehe aspirava al dominio di 
Siena sua patria. Nello stesso anno ottenne il ducato 
di Ascoli nel regne di Napoli con feudo di Fontana- 
fura in Capitanata, le terre di Forino e Castelnuovo 
e CoUefegato e Poggio di Abruzzo. 

Quando perö si accese la guerra dei Baroni, temen- 
done il contraccolpo, preferi far atto di sottomissione 
al Papa. Nel 1487 divento condottiero dei Fiorentini 
e si trovö alla presa di Sarzana contro i Genovesi. 
Nel 1494 fu spedito da Re Alfonso nel genovesato per 
impedire o almeno ritardare la calata di Carlo VIII. 
A Portovenere fu ferito a un piede, ma continuö a 
combattere; e a Rapallo fu fatto prigioniero dal duca 
d'Orleans. Riottenuta la libertä, prese servizio per Car- 
lo Vin, e il Re Ferdinando II di Aragona gli confiscö 
Ascoli. Partecipö alla guerra di fazione fra gli Orsini 
e gli Aragonesi; ma fatta la pace, passo al servizio del- 
la chiesa e ando col duca Valentine all'impresa di Ro- 
magna e si trovö alla presa di Faenza. Quando perö il 
Valentine tentö lo streminio degli Orsini, fu assediato 
in Ceri, e dope trentaquattro giemi dovette capitolare, 
salva la vita; e, con grande meraviglia di egnuno, il 
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Valentino gli mantenne la parola. Nel 1509, in cui 
venne stretta la lega di Cambrai, fu assoldato dai Vene- 
ziani; ma Giulio II gli proibi di uscire dallo Stato e lo 
persuase a ritenersi le somme ricevute dai Veneziani 
per assoldare milizie, promettendo di liberarlo daU'in- 
famia di infedelta. Andö poi a combattere in Ungheria 
per Massimiliano I contro il Solimano. Passö infine a 
Firenze presso i Medici, suoi parenti. Mori nel 1513. 
Fu uno dei tre Orsini ehe intervennero nel 1511 a ce- 
lebrare la pace coi Colonna in Campidoglio, di cui nel 
nostro primo capitolo. 

Tre famiglie costituirono i tre figli di Giulio: Pao- 
lo Emilio, Mario e Valerio; ma tutte si esaurirono pre- 
sto. Paolo Emilio generö, fra gli altri, quel Troilo ehe 
visse alla corte medicea ove intrecciö una tresca con 
Isabella figlia del duca Cosimo, andata sposa ventenne 
al ventitreenne Paolo Giordano Orsini duca di Brac- 
ciano, del quäle parleremo anche piü ampiamente 
quando dovremo occuparci del suo ramo. II matrimo- 
nio si era celebrato il 3 ottobre 1560. 

Ma Paolo Giordano ero oppresso dai debiti; basti 
dire ehe il tutore Cardinale di Santa Fiora e Camer- 
lengo di Romana Chiesa, per essere amico dei Colon- 
na e di Spagna, era stato chiuso in Castel Sant'Angelo 
da Papa Paolo IV Carafa, il quäle s'era fatto consegna- 
re le chiavi e i contrassegni della fortezza di Braccia- 
no... Cosicche, per presentarsi degnamente a Firenze, 
Paolo Giordano, ehe pur aveva riavuto non senza fa- 
tica l'avito castello, s'era dovuto piegare a vendere al 
Cardinal Cesi i feudi di San Polo e di Marcellina pres- 
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SO Tivoli; e, poco dopo, ad alienare un altro feudo in 
localita dell'antica Vejo, la cosidetta Isola (perche cir- 
condata dalle acque del Cremera memore dei Fabi) ehe 
fu acquistata dal cardinale Farnese e ehe, da allora, si 
chiamö, e tuttora si chiama, Isola Farnese. Non basta: 
nel '573 dovrä cedere al cardinale Guido Ascanio Sfor- 
za per venticinquemila scudi, e sia pur con vincolo di 
riscatto, la propria terra di Palo sul Tirreno. 

In veritä, Paolo Giordano doveva essere un pessi- 
mo amministratore. La moglie Isabella si dimostrava 
piü prodiga di lui. Ai primi del '565 erano insieme a 
Pisa, ma in tali strettezze da non poter corrispondere 
neppure il salario ai famigliari. Si ehe Paolo Giordano 
scrisse al suocero Cosimo, il quäle lo soccorse, infatti, 
con un prestito di trentamila scudi. II duca di Brac- 
ciano era anche Grande di Spagna, e, come tale, per- 
cepiva tremila scudi l'anno. Ma non gli bastavano a 
nulla; e con lettere inealzanti sollecitava il suocero per- 
che gli ottenesse da Filippo II l'Ordine del Toson d'o- 
ro e la carica di generale della Cavalleria leggera nel 
Vicereamc di Napoii. La moglie, per suo conto, piativa 
presso il fratello: eon una lettera, datata da Pisa 20 
gennaio 1564 secondo Tuso fiorentino e cioe del 1565, 
chiedeva le venisse donata la villa Baroncelli ehe que- 
gli aveva avuto con l'ereditä di Pietro Salviati; e il fra- 
tello la accontentö. 

Nello stesso anno, Cosimo spedi l'Orsini a Trento 
a ricevere e ad accompagnare a Firenze Giovanna 
d'Austria, ehe veniva e contrarre con Francesco, fu- 
turo, Granduea, le infauste nozze; e nessuno pote so- 
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spettare, allora, quanto simile sarebbe stata la vicenda 
romanzesca dei due cognati... II Vasari descrisse mi- 
nutamente quelle feste: un arco di trionfo presso la 
Porta al Prato, di dove la sposa doveva entrare in cittä, 
era ornato di statue simboliche: c'era Firenze tra la 
Fedeltä e VAffetto, in atto di ricevere la novella Signo- 
ra; c'era Matte pronto ai suoi cenni con la spada in 
pugno e, attorno, i piü famosi Fiorentini di toga e d'ar- 
mi, fra i quali — dice il Vasari — « lo sfortunato ma 
valoroso Francesco Ferrucci ». E vien da sorridere ama- 
ramente a pensare il simulacro del martire di Gavinana 
ridotto a cariatide di stucco, in un monumento postic- 
cio a glorificazione di casa Medici... 

Paolo Giordano volle mostrare, nell'occasione, la 
propria magnificenza, magari a costo di contrarre qual- 
cbe altro grosso debito: ordinö, dunque, al Borghini 
di costruire « con spesa incredibile un teatro di legna- 
mi tutto nell'aria sospeso, ove, essendo egli uno de' ca- 
valieri mantenitori, si combatte diverse armi una sbar- 
ra e si fece il ballo chiamato la battagba ». Cosi conti- 
nua a raccontare il Vasari, ehe perö si esime dal de- 
scrivere quel tomeo perclie, « ricercherebbe, volendo 
a pieno trattarne, quasi un'opera intera ». 

Ma ecco ehe l'Orsini e invitato a ben altro tomeo. 
I Turchi, con Selim alla testa, erano entrati nell'Adria- 
tico. Il domenicano piemontese Michele Ghislieri, sa- 
lito al soglio giusto nel gennaio dell'anno '566 col no- 
me di Pio V, corse personalmente ad Ancona, guami 
quelle fortezze, prowide alla difesa delle coste e in 
meno di venti giorni armö quattromila fanti. Poi tor- 

10. - G. B. Colonna - GJJ Oraini 
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nö a Roma ove chiamö TOrsini, per affidargli il co 
mando delle forze pontificie. Tuttavia, i vascelli mus- 
sulmani dileguarono aH'orizzonte, senza neppur un 
tentativo di approdo sulle terre di Santa Romana Chie- 
sa. Ormai, perö, la carica di generale delle armi pon- 
tificie tratteneva Paolo Giordano a Roma, di dove scri- 
veva al cognato Francesco e prima al suocero Cosimo, 
perch^ la moglie Isabqlla venisse a star con lui. Ma 
essa preferiva restarsene alla corte medicea, ove tutti 
innamorava delle sue grazie, e non apparve a Roma 
ehe oltre tre anni dopo, al seguito del padre. 

Era il 18 febbraio del '570. II Duca Cosimo, figlio 
di Giovanni dalle Bande Nere e nipote di Caterina 
Sforza, il padrone assoluto di Firenze, scendeva in 
gran pompa alla cittä etema per ricevervi dalle mani 
del Vicario di Cristo il titolo e la corona di Granduca, 
conferitagli da Pio V sin dal novembre dell'anno pre- 
cedente. Fu un ingresso trionfale. Il Duca ostento un 
fasto da Re. E come un Re fu accolto, infatti, dal Pon- 
tefice. La cavalcata si mosse dalla villa di Papa Giulio, 
entrö dalla Porta del Popolo, raggiunse il Vaticano. 
A fianco del novello Granduca cavalcava in rieche ve- 
sti la figlia Isabella, la moglie dell'Orsini. L'incorona- 
zione ebbe luogo il 5 marzo, sebbene poi le nazioni 
stentassero a lungo a riconoscere al Medici il nuovo 
titolo. 

Ma si ripete l'allarme dei Turchi. Selim II preten- 
de da Venezia la cessione di Cipro. La Serenissima in- 
voca aiuto dai Principi e dal Papa. Pio V non perde 
tcmpo: indirizza brevi, spedisce nunzi, e perche « la 
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riuscisse a buon termine » — come dice Padre Gu- 
glielmotti — risolve di dare ogni autoritä ad « un uo- 
mo capace, e lasciarlo fare »; e quest'uomo fu « quel 
campione incomparabile del sangue romano, giä lun- 
gamente provato nelle guerre di tena e di mare »: 
Marcantonio Colonna Duca di Paliano, cognato di 
Paolo Giordano, per averne sposato la sorella Feiice. 

L'Orsini sperö nella carica di Capitano generale 
delle fanterie, ehe fu data, invece, a don Onorato Cae- 
tani. Allora, non gli resto ehe accettare il eomando del- 
la eapitana di Pier Battista Lomellini con settantanove 
venturieri e sessantaquattro soidati. Con essa, nella 
grande giornata del 7 ottobre '571 nel golfo di Corinto, 
ehe prese il nomedi Lepanto, tenne audaeemente la 
testa della hattaglia, penetro fra le galee nemiche, inve- 
sti Pertaü pasciä e lo obbligö a salvarsi sopra un caicco, 
abbandonandogli la propria nave. Fu anehe ferito leg- 
germente di freccia a una gamba e si ebbe le lodi di 
Sua Altezza don Giovanni d'Austria, Capitano Gene- 
rale di terra e di mare della Lega Cristiana. 

Paolo Giordano ha poco piii di trentaquattro anni: 
alte, grosso, di carnagione bianca, di pelo rosso. Rien- 
tra a Roma, e trionfa a fianco del cognato celebratis- 
simo. L'anno successivo, fatto generale delle fanterie 
italiane, sbarca con cinquemila fanti a Navarino sul- 
l'estrema costa occidentale del Peloponneso; ma poi, 
si porta cosi male nello svolgimento dell'impresa, an- 
ehe a cagione delleccessiva pinguedine, ehe ne ha hel- 
fe e querele e un'aspra contesa con Marcantonio 
Colonna. 
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Nel dicembre del '572 si reca a Madrid insieme 
al Principe di Parma, al Duca di Sessa ed a altri per- 
sonaggi della sFortunata impresa di Navarino; nel car- 
nevale 73 ^ nuovamente a Roma dove fa « combatte- 
re una barriera con molta pompa et spesa ». Nel mar- 
zo e in Toscana; vive alla corte medicea, o nelle ville 
attorno a Firenze, assieme alla moglie Isabella ehe giä 
nel '68 aveva dato alla luce una bambina. 

Nel '72 nasce l'erede, pel quäle era stato giä ap- 
prestato il marchesato di Anguillara e ehe venne chia- 
mato Virginio col nome del bisavolo di Paolo Giorda- 
no, il condottiero e caposcuola della milizia italiana, 
morto nel 1497. Era il sospirato erede, ehe un giorno, 
succeduto al padre nel ducato di Bracciano, sposerä la 
pronipote di Sisto V, Flavia Damasceni Peretti, e sarä 
chiamato < il piü grande signore d'Italia ». 

Paolo Giordano se ne tomö presto a Roma; ma 
l'awenente Isabella preferiva restarsene a Firenze, ove 
si consolava delle ripetute e prolungate assenze del 
monumentale marito con feste e gite, mascherate e 
galanterie... Viveva a quel tempo alla corte medicea an- 
che un altro Orsini, giovane e hello: Troilo di Paolo 
Emilio, del ramo di Monterotondo. Il Granduca Co- 
simo, ehe lo aveva stimato e prediletto, se n'era servito 
ripetutamente in qualitä di ambasciatore; nel novem- 
bre del '569, lo aveva inviato a Carlo IX di Francia 
ad annunciargh ehe il Pontefice intendeva investirlo 
del titolo di Granduca; lo rinvio nuovamente in Fran- 
cia per le nozze di Elisabetta d'Austria; ed ancora, per 
la terza volta, nel '72 per congratularsi col Duca di 
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Angiö, fiatello del Re; ma questi tenne brevemente 
quello scettro, chiamato, aila morte del fratello Car- 
lo IX, al regno di Francia ove assunse il nome di En- 
rico III. E Troilo tornö a Firenze, dove lo attendeva- 
no le condiscendenti grazie di Isabella... 

Ma tornö anche Paolo Giordano, ehe prese dimo- 
ra, con la moglie, nella villa di Cerreto Guidi, a qua- 
ranta chilometri da Firenze. E qui giunse una iettera 
del Granduca con una strana notizia: 1' 1 i luglio 76, 
nella villa di Cavaggiolo, era morta improvvisamente 
la consorte di Piero de' Medici, la quäle portava lo 
stesso nome della niadre loro; Eleonora di 1 oledo. La 
voce pubblica ripeteva apertamerte ch'era stata ucci- 
sa a colpi di Stile dal marito. E questi lasciö clande- 
stinamente Firenze, se ne andö a Genova e di li in 
Spagna dove sposö Beatrice Meneses e mori nei 1604. 

Soltanto due giorni dopo, la mattina del 16, una 
simile sventura si abbatte sulla villa di Ceneto, ehe 
giä risuona tutta di grida e di pianti: la duchessa Isa- 
bella, nel lavarsi i capelli, era caduta morta nelle brac- 
cia delle sue damigelle. Ma tutti raccontano ehe Paolo 
Giordano, fingendo di abbracciarla, ha strangolato la 
consorte. 

La sera del 15, dopo cena, 1 coniugi serano riti- 
rati nelle loro stanze. L'Orsini fece il gesto di baciare 
la moglie e rapido le passö un laccio attorno al coUo. 
II delitto era stato preparato praticando un foro nel sof- 
fitto e nascondendo nella stanza superiore quattro uo- 
mini ehe avevano appunto calato la corda ehe termi- 
nava con un cappio e pendeva nascosta dietro le cor- 
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tine del letto. La camera, di proposito, era stata la- 
sciata in una semioscuritä. Nella villa di Cerreto si 
mostra ancora il foro, dal quäle pende tuttavia la cor- 
da per dimostrare come l'assassinio fu perpetrato. 

Troilo capi ehe a Firenze non tirava piü buon'aria 
per lui, e se ne andö a Parigi, dove si credeva sicuro. 
Ma la sera del 30 novembre del 77, sedici mesi dopo 
la morte di Isabella, mentre passava per via, fu rag- 
giunto da un colpo di archibugio ehe gli squarcio il 
ventre. Visse ancora tre giomi. Morendo, disse ehe 
assai bene conoseeva il suo assassino; ma non volle 
nominarlo, e gli perdonö. Aveva trentasei anni. Fu se- 
polto nella cappella degli Orsini, nella chiesa metro- 
politana di Parigi. 

Tomiamo ai figli di Giulio. II secondogenito Ma- 
rio fu condottiero con gli Spagnoli e prese parte alla 
spedizione del Borbone contro Roma; ma alPassedio 
di Frosinone fu ferito e fatto prigioniero. Tuttavia  
come dice testualmente un diario del tempo eon eolo- 
rita evidenza — « per la cogliona clementia del Papa 
fu subito liberato e non squartato ». Guari; e nel 1529 
era alla difesa di Firenze contro i Mediei. Nel dieem- 
bre di quell'anno, mentre trovavasi a presidiare Pog- 
gio San Miniato, rimase sepolto dal crollo di un por- 
tico colpito da una colubrina. II fratello terzogenito 
Vülerio, ehe combatteva nelle schiere awersarie, chie- 
se ed ottenne di assistere ai funerali. 

II figlio di Mario, Giulio, fu al servizio del Re 
di Francia, tomö a Roma con Paolo III e accompa- 
gnö Ottavio Farnese, nel 1546, in Germania, a com- 
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battervi i protestanti. Morto nel novembre 1549 Pao- 
lo III, rientrö a Roma a difendem il conclave contro 
Ascanio Colonna. Per Paolo IV Carafa (1555-59) 
combatte brillantemente contro gli Spagnoli; nel 1557 
espugnö, saccheggiö e diede alle flamme Montefortino 
cbe si era dato ai Colonnesi; ma, fra Segni e Paliano, 
fu sconfitto da Marcantonio Colonna, venne ferito a 
una gamba e cadde prigioniero. L'umiliazione di un 
Orsini caduto nelle mani di un Colonna gli fu miti- 
gata dalla generositä e dalla cortesia del vincitore. 

Capo della terza famiglia fu Valerio: era cresciu- 
to alla scuola di Renzo da Ceri, accompagnö il Ma- 
gnifico Lorenzo nell'impresa di Urbino, fu in Fran- 
cia presso Francesco I, tornö a Roma a difendere Cle- 
mente VII e si batte contro il Borbone. Invasa Roma, 
riparö nella Marca dove batte, presso Camerino, una 
truppa tedesca ehe scendeva anch essa verso Roma. 
Passö al sen'izio della Serenissima e riottenne da Fran- 
cesco I i feudi di Ascoli, Forino e Nola. Poi, per certa 
disputa con altri condottieri francesi, passö agli ordini 
di Carlo V. Per poco. Ferrante Gonzaga riusci a farlo 
allontanare; cd egli, d'intesa con Cosimo de' Medici, 
passö a guerreggiare in Provenza. Tornato presso i Ve- 
neziani, fu nominato govematore di Corfü e della Dal- 
mazia. A Venezia visse splendidamente, ed ebbe ami- 
co l'Aretino; e a Venezia mori nel 1550. 

Il figlio Giordano contava, alla morte di lui, ven- 
ticinque anni: aveva giä assunto il comando delle ga- 
lere di Toscana ehe, per ordine di Carlo V, veleggia- 
rono contro Tripoli a difesa delle coste d'Italia contro 
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k- minaccie saracene. Si portö bravamente e fu ferito; 
altra ferita ebbe a Montalcino nella guerra di Siena; 
nel 1553 accompagno il maresciallo di Thermes alla 
conquista della Corsica contro Genova e successe nel 
govemo dell'isola al Thermes stesso in situazione diffi- 
cilissima, dovendo tener testa agli Imperiali e ai Ge- 
novesi con un esercito raccogliticcio di Italiani, Fran- 
cesi, Corsi e Turchi sempre in disaccordo fra loro. I 
Turchi si rifiutarono addirittura di combattere, e Gior- 
dano li lasciö rimbarcare; poi fortificö Aiaccio e gover- 
nö abilmente. Ma nel 1559, con la pace tra Re Enrico 
II, rOrsini, ehe credeva di aver assicurato la Corsica 
alla Francia, dovette consegnarla a Genova. Andö in 
Francia; ma, offeso dalla ingratitudine francese, tornö 
in Italia a servire Venezia, ove si spense nel 1564. 

Giordano aveva avuto, oltre la figlia Pulcheria ehe 
cntrö in casa Cesi, tre maschi: il primogenito Valerio 
fu religioso e presto abate di Fossanova, si ehe capo 
del ramo era considerato il secondogenito Lodovico; 
il minore Haimondo fu ucciso giovanissimo dai birri 
del bargello di Roma. E' un episodio ehe getta uno 
sprazzo di luce sui costumi di quel fosco periodo 
storico. 

Il Governatore di Norcia aveva dato awiso a quel- 
lo di Roma ehe in Roma, appunto, dovevano essersi ri- 
coverati due malfattori da lui banditi. II bargello del- 
rUrbe, Giambattista Pace di Assisi, fece le sue inda- 
gini; e riusci a sapere eome i due ricercati frequentas- 
sero la casa degli Orsini di Monterotondo. Per arte- 
starli, attese il giomo 26 aprile, in cui ricorreva il 
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primo miracolo operato dalla Madonna de' Monti. 
Nella fausta ricorrenza, tutto il popolo s'era riversato 
in massa a venerare la Sacra immagine, attorno alla 
quäle giä sorgeva la nuova chiesa: col popolo in folla, 
le confraternite in processione, il Senato coi gonlalo- 
ni spiegati; e fra tanto concorso di gente, anche una 
cavalcata di nobilissimi giovani. 

Cavalcata magnifica; c'era Piere Caetani « primo- 
genito di quella nobilissima e ricca Casa, nepote del 
Cardinal Sermoneta », ed Emilio Capizucchi, e Asca- 
nio de' Ruggeri, e un Maccarani, ed Ottavio Rustici 
« unico figliolo della casa de' Rustici, molto nobile et 
ricco, ehe era tenuto per una cosi ardita spada di ca- 
valiere ehe mai fosse in Roma ». E c'era, tra quei gio- 
vani patrizi, tutti su cavalli bellissimi, e seguiti da 
staffieri in livrea, un cognato di Lodovico, Silla Sa- 
velli, bastardo ma stimatissimo: « giovane naturale di 
quella nobilissima casa, del quäle per la speranza ehe 
dava di molta riuscita, benche fusse naturale, si tene- 
va buon conto». Finalmente c'era Raimondo Orsini 
di non ancora diciotto anni, « gratiosissimo giovine, 
et molto costumato e di nobilissimo animo »: era na- 
to dalla seconda moglie di Giordano, sl ehe era fratel- 
lo di monsignor Valerio e di Lodovico soltanto dal 
lato patemo. 

II bargello aveva cölto il momento buono: mentre 
tutti si affoUavano alla Madonna de' Monti, pionibö 
coi birri sul palazzo di Monte Giordano. Introdotto al- 
la presenza di monsignor Valerio, ehe trovavasi quasi 
solo in casa, gli notificö « la commissione ehe haveva, 
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et ehe intendeva cli eseguirla. L'abate gli rispose ehe 
era servitore del Papa et ehe, se li pareva di farlo, lo 
facesse. Li banditi furono ritenuti et mandati subito 
alle prigioni in compagnia di 7 owero 8 sbirri, et il 
barigello per la via comune si awio per i fatti suoi ». 

I servi, per non trovarsi in casa altri ehe l'abate, 
avevan dovuto lasciar portar via i banditi senz'altro con- 
trasto ehe di parole; ma avevano subito lo scacco a ma- 
lincuore. Partiti i birri, rapido qualcuno di casa corse 
in traccia di Lodovico. Si incontrö, invece, con la ca- 
valcata patrizia, e informo Raimondo. Questi, sen- 
z'altro, spronö il cavallo, e tutti i nobili compagni lo 
seguirono serrati, alla ricerca del bargello. 

Lo trovö, coi birri (in numero di trentatre) presso 
la chiesetta di San Bastiano, press'a poco dove, ora, 
Sant'Andrea della Valle, in un largo ehe dicevasi piaz- 
za di Siena per esservi la casa del cardinal Piccolomi- 
ni. Gli domandö ehe gli mostrasse il mandato scritto 
pel quäle era penetrato nel suo domicilio. II bargello 
rispose rispettosamente ehe aveva a\aito ordine verbale 
del Govematore, e ehe, d'altronde, non si usava per 
simili operazioni rilasciar ordine scritto fed era vero); 
e ehe dal Govematore stesso egii avrebbe potuto ap- 
prender la veritä. 

Ma rOrsini gridava ehe si doveva portar rispetto 
alla casa sua e de' fratelli; ed i compagni a cavallo, tut- 
ti accesi contro il bargello, giä lo avevano chiuso in 
mezzo e lo tempestavano di vituf>eri e minaccie, e ehe 
non esisteva al mondo Governatore ehe potesse man- 
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dare a far prigioni nelle loro case, e ehe era tempo di 
finirla con l'insolenza di simile marmaglia... 

II malcapitato bargello « con molta creanza e ri- 
spetto, e colla barretta in mano » (sono parole del car- 
dinale di Santa Severina, cKe istrui poi il processo) 
rispondeva scusandosi dellordine avuto, e pur si vol- 
geva a spiare se gli riuscisse di trarsi fuori da cavalli 
ehe l'attomiavano per tomare ai suoi birri. Ma, in 
quel momento, il Rustici, il piu ardito di tutti, mentre 
lo andava coprendo di ingiurie, lo percosse anche col 
frustino sul viso. Allora il bargello, diventato scarlatto, 
niinaccio; onde Raimondo, tratta fuori la spadina di 
cerimonia ehe aveva al fianco fece per pungerlo... 

II Pace saltö fuori dalla cercbia de* cavalieri e pre- 
sa di mano da un birro la picca, la contrappose a di- 
fesa; e Raimondo incalzando andö a ferirsi contro quel- 
la, lievemente al petto. Fu l'inizio della catastrofe. 
Cavalieri e staffieri impugnate le spade si precipitaro- 
no d'impeto sul bargello; questi si ritrasse tra i suoi, 
gridando: — Cbe aspettate? ehe ci ammazzino? 

I birri scaricarono gli archibugi; e nella piazza fu 
uno strepito, un tumulto spaventosi. II Rustici, rove- 
sciato e rimasto con un pie nella staffa, era trascinato 
via dal suo cavallo imbizzarrito agli scoppi, si ehe spi- 
rö con le carni a brandelli poco dopo; il Savelli era im- 
mobile in terra, gia moribondo per una palla in testa; 
Raimondo aveva l'osso di una coscia spezzato; Pietro 
Caetani, feritogli il cavallo di picca, v'era caduto so- 
pra salvandosi dalle palle ehe gli avevano fischiato al- 
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le orecchie; uno staffiere e un servo de' Massimi giace- 
vano morti. 

II bargello, nella confusione, strinse in ordinanza 
i suoi birri, e riparö nel palazzo del Governatore pres- 
se Santo Agostino. Giunto in salvo, si asserragliö. 

Raimondo venne trasportato a braccia sino a Mon- 
te Giordano svenuto e malconcio; e la casa fu piena di 
lutto, di imprecazioni, di strepito. Tornö Lodovico, e 
furioso giurö ehe sangue di birri sarebbe corso a rivi. 
Anche il popolo tumultuava, non sopportando ehe 
uomini si illustri e potenti fossero stati ofFesi e colpi- 
ti a morte da quella sozza genia della sbirraglia. I Sa- 
velli, i Rustici, i Caetani, i Capizucchi e gli altri no- 
bih accorrevano presso Lodovico con le masnade dei 
lor bravi, armati di archibugi e pistolotti e coltelH e 
picche... Un vero esercito. 

Sbigottito Gregorio XIII Boncompagni (1572- 
1585) non seppe far altro ehe ordinäre larresto del 
bargello. Fu il segnale deireccidio. Gli Orsini e tutti 
i nobili avevano ormai mano libera. E sguinzagliarono 
aJla caccia dei birri i loro cagnotti, favoriti da tutti i 
malviventi e da gran parte del popolo. Un insegui- 
mento spietato^ Le squadre dei bravi scorrazzavano da 
ogni parte, penetravano nelle case, scendevano nelle 
cantine, salivano sui tetti: scovato uno di quei mise- 
rabili, bianco come un cencio, con gli occhi sbarrati, 
lo tiravan fuori a colpi di picca, lo facevan volare in 
istrada, o gli davan la fuga per inseguirlo ancora ad 
archibugiate, o lo legavano e lo lasciavano ai ragazzi 
perche io lapidassero. E molti non avevan nulla da 
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vedere col fatale .conflitto! QualcKe altro penzolava 
appeso da balconi e da finestre. Ma era vietato buttar- 
li a fiume. I cadaveri dovevan essere raccolti e allineati 
tutti a Monte Giordano, straziati e sanguinosi docu- 
menti espiatori. 

Ed ecco: una notizia si diffonde: — Raimondo e 
morto! — E di colpo parve non ci fosse piü govemo. 
Dinanzi al pericolo della rivolta popolare, assunsero il 
comando i Conservatori di Roma, come in tempo di 
Sede vacante. 

II Papa cKiamö a se il Cardinal Farnese e il Car- 
dinal Medici e Paolo Sforza e li inviö a Lodovico per- 
che volesse tenersi pago della vendetta. Ma Lodovico 
moströ appena di ascoltarli; e radunata la sua gente 
usci da Roma e si ritirö a Monterotondo. Altrettanto 
fece Paolo Giordano portandosi a Bracciano. 

Proprio nella campagna di Monterotondo vennero 
rintracciati e presi, negli stessi giorni, otto di quei bir- 
ri cbe s'eran trovati al conflitto; e il bargello fu rico- 
nosciuto e arrestato in una valle presso Tiano, mentre 
fmgeva di lavorare la terra, in veste di contadino. 

Fu messo in carro/za e difeso a stento dai paesa- 
ni ehe volevano farlo a pezzi, finche non giunsero da 
Roma duecento cavalli e trecento fanti: con questa 
scorta fu introdotto in cittä. 

I Conserv^atori si presentarono al Papa per pregar- 
lo ehe, a placare ogni ira, lasciasse la sentenza e la 
giustizia agli offesi. Il Papa prese tempo; poi negö. E 
intanto lasciö correr la voce ehe il bargello sarebbe Sta- 
te mandato nelle galere di Ostia. 
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Lodovico a Monterotondo ingrossava le sue masna- 
de; Paolo Giordano da Bracciano spediva bandi ai vas- 
salli perche nessun prodotto delle sue terre fosse piü 
inviato a Roma, ma ogni cibaria venisse depositata ed 
accumulata entro i castelli. 

Sotto TincuLo di tali minaccie, fu iniziato il pro- 
cesso del bargello. L'awocato Rinaldo Aguselli, no- 
minato difensore, non osö aprir bocca. E il Papa « or- 
dinö ehe il Barigello fosse decapitato, non senza lata 
meraviglia e scandalo del Sacro CoUegio e di tutta la 
Corte ». 

II 14 giugno la testa del Bargello, troncata dal 
boia in prigione, fu esposta per tre ore in Castel San- 
t'Angelo sopra un panno nero, tra due torcie accese. 

Lodovico sara giustiziato a Padova il 27 dicembre 
di due anni dopo. Ma la drammatica vicenda di Lodo- 
vico e cosi strettamente legata all'avventurosa vita 
di Paolo Giordano duca di Bracciano, ehe la narre- 
remo quando dovremo parlare di tale ramo. 

Con Lodovico puö considerarsi estinto anche il 
ramo secondario di ^'lonterotondo. A lui, infatti, non 
sopravvisse, e per soli nove anni, il fratello Valerio, 
Abate di Fossanova. 
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ALLA CORTE DI NAPOLI 

J Canti di Nola e Principi di Salerno - La sacrilega vendetta 
di Guido da Monforte - Le a Rivelazioni» di Santa Brigida 

- he due fortune conmgali dt Ratmondo. 

Da quel Matteo Rosso, di cui parlammo ,al capi- 
tolo XI, discesero, oltre Rinaldo capostipite dei due 
rami di Monterotondo, ancKe Gentile, ehe inizio il 
ramo Nola Pitigliano, e Napoleone ehe fu il capo del 
ramo di Bracciano. Trattiamo ora della discendenza 
di Gentile, la quäle si suddivide in rivoli minori; e 
poi ci occuperemo della discendenza di Napoleone. 

Gentile non etbe di per se stesso molta storia, 
in quanto, ancor giovane, premori al padre; tuttavia, 
sposatosi in fresehissima etä, laseiö numerosa figlio- 
lanza; oltre due donne, Angela e Pema, entrate ri- 
spettivamente nelle famiglie dei Paparoni dellAnguil- 
lara e negli Stefanesehi, oltre Orso ehe inizio a sua 
volta il ramo dei Signori di Mugnano e Marchesi del- 
la Penna e ehe ritroveremo al capitolo XVI, e Roma- 
no ehe entrö nell'ordine di San Domenico e fu gran- 
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de amico di San Tomaso d'Aquino al quäle successe 
nel 1271 nella cattedra di teologia airUniversitä di 
Parigi, lasciö Matteo Rosso, il cardinale del quäle ab- 
biamo detto al capitolo V, e Bertoldo ehe continuö la 
lamiglia. 

Matteo Rosso aveva vestito la porpora nel 1263. 
Ebbe subito la legazione del Patrimonio di San Pietro, 
la rettoria dell'Ospedale di Santo Spirito, la commen- 
da della basilica di Santa Maria in Trastevere, l'arci- 
pretura lateranense e poi quella vaticana; e di tutte le 
prebende si servi ad ingrossare Tasse avito e ad acqui- 
stare sempre maggiore autorita; e abbiamo visto come 
Seppe farsi valere. 

Bertoldo fu podestä di Viterbo nel 1259 e di Lucca 
nel 1262; passö alla corte degli Angioini e nel 1269 
fu podestä di Messina; ma ritorno nel continente non 
appena lo zio tu eletto pontefice, facendosi nominare 
podestä di Orvieto dagli stessi cittadini nel 1278. Nel 
medesimo anno Nicolö III si rese padrone della Ro- 
magna, e subito ne affidö il governo al nipote a cui 
conferi ancbe il titolo di conte. Era il primo segno del 
grande sogno di quel Papa: l'affrancamento da ogni 
servitü straniera e Faccentramento del potere. Si disse 
cbe vagbeggiasse di far acclamare Bertoldo Re di Lom- 
bardia. Certo Nicolö emanö le legoi piü severe per far 
deporre le armi alle contrastanti fazioni di guelfi e ghi- 
bellini, e Bertoldo ottenne infatti la conciliazione dei 
partiti ramagnoli mantenendo lordine con pugno di 
ferro. Nondimeno, entro Bologna, sorsero nuovi tu- 
multi, e il govematore intimö ai capi in contrasto di 
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Giovannantonio  Orsini,  Principe  di  Taranto. 
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comparire innanzi a lui, in Ravenna. Ma improvvisa- 
mente lo zio si spense; e le speranze di concordia sva- 
nirono. II francese Martino IV, succeduto sul sacro 
soglio, sostitui addirittura l'Orsini con un nuovo go- 
vernatore, certo Giovanni d'Eppa, francese anche lui. 
Bertoldo fece ritomo a Roma; ma presto, per sottrarsi 
all'odio degli Annibaldeschi, si vide costxetto a rifu- 
giarsi presse i Colonna in Palestrina. Poi rorizzonte 
si schiari, e nel 1287 ritroviamo Bertoldo podestä e 
capitano del popolo a Orvieto. Nel pontificato di Bo- 
nifacio VIII assunse il governo del ducato di Spoleto. 

Una figlia, Giovanna, ando sposa ad Azzo d'Este 
signore di Ferrara; il figlio Gentile, ehe gia gli era stato 
a fianco in Romagna, aiutandolo nella delicata missio- 
ne di metter pace fra i partiti, fu fatto senatore di Ro- 
ma nel 1280, e tale rimase fincKe, lanno successivo, 
Martino IV, derogando alla costituzione di Nicolo III, 
non trasferi la carica a Carlo Re di Napoli. Nel 1285, 
pero, il popolo si ribellö contro il vacario regio, nomi- 
nando un Giovanni Cenci difensore della Repubbli- 
ca romana. E Gentile Orsini torno automaticamente 
senatore assieme a Pietro Conti. Fu anche podestä di 
Todi e di Orvieto; nel 1292 capitano della Lega guel- 
fa contro Pisa; quindi, podestä di Firenze. Nel 1296, 
capitano e giustiziere di Abruzzo; l'anno successivo, 
Maestro giustiziere del regno di Napoli. Non basta: 
nel 1299, da Bonifacio VIII, venne nominato, assieme 
allo zio Orso (il fondatore del ramo di Mugnano e di 
Penna), Rettore del Patrimonio di San Pietro e Capi- 
tano delle milizie contro i ribelli alla Santa Chiesa. 

11. - G.  B. Colonna  - Gii Orsini 
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Era di nuovo Senatore durante il Giubileo, cioe al 
tempo in cui venne a Roma Dante, e nella circostanza 
Bonifacio VIII gli donö numerosi castelli. Combatte 
con Perugia contro Spoleto; ma fu richiamato a Ro- 
ma quäle Capitano generale delle Genti, e si trovö a 
difendere la Cittä Leonina e Castel Sant'Angelo, si 
clie Enrico VlI dovette farsi incoronare nel Laterano. 
L'Imperatore mori nel 1313; e l'anno successivo, invia- 
to da Re Roberto, Gentile assumeva il vicariato di 
Firenze. 

II figlio Romano sposö la ricca ereditiera Anasta- 
sia, orfana di Guido da Monforte e di razza ferrigna 
anch essa. II padre era stato uno di quei gentiluomini 
francesi clie nel 1265 avevano seguito in Italia Carlo I 
d'Angiö nelFimpresa contro la casa di Svevia. Gli im- 
portanti servigi militari resi al suo Sovrano gli aveva- 
no procurato numerosi feudi: Nola, Atripalda, Forino, 
Boiano, Monforte, Gicala, Avella ed altre terre. Que- 
sto Guido e il protagonista del sacrilego episodio ri- 
cordato da Dante nel XII Canto delllnfemo, ove, nel 
primo girone del settimo cerchio, vigilato dal Mino- 
tauro simbolo della violenza bestiale, il Poeta incon- 
tra, sulla riva del Flegetonte, i violenti contro il pros- 
simo, e attorno alla riviera di sangue bollente corrono 
i Centauri a saettare i dannati ehe tentino di uscir 
fuori dal tremendo bagno. Dante vi riconobbe Ales- 
sandro, Dionisio, Azzolino, Obizzo da Este, e, a parte, 
Guido di Monforte: 
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« Mostrocci unomhra dall'un canto sola, 
Dicendo: — Colui {esse in gremho a Dio 
ho COT ehe in sul Tamigi ancor si cola ». 

Piü chiaramente racconto il Villani: (VII - 39) 
« Essendo Arrigo, fratello d'Adoardo figliolo del Re 
Ricciardo dlnghilterra in una chiesa (a Viterbo) alla 
messa, celebrandosi in quellora il sacrifizio del corpo 
di Cristo, Guido conte di Monforte, il quäle era per 
lö Re Carlo vicario in Toscana, non guardando reve- 
renza di Dio ne del Re Carlo suo signore, uccise di 
sua mano con uno stocco il detto Arrigo per vendetta 
del conte Simone di Monforte suo padre, morto a sua 
colpa per lo Re d'Inghilterra... Adoardo fece porre il 
cuore del detto suo fratello in una coppa d'oro in su 
una colonna in capo del ponte di Londra sopra il fiume 
Tamigi ». 

Per tale delitto, Guido era stato spogliato di ogni 
possesso, ma tutto riottenne quando, dopo i Vespri, si 
presentö spontaneamente a combattere i Siciliani. Piü 
tardi, cadde prigioniero di Ruggero, e fini i suoi gior- 
ni in carcere. 

Anastasia ebbe per tutore lo zio Almerico e spon- 
sando l'Orsini ne accrebbe la potenza. Romano diven- 
ne, infatti, conte di Nola, e tale contea rimase nella 
sua famiglia per duecento e quaranta anni. Insieme 
ereditö ancbe le contee di Soana e di Pitigliano nel 
Senese, perclie Margherita, madre di Anastasia, era 
stata I'unica erede di Aldobrandino degli Aldobran- 
deschi. 
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Dei figli di Romano, il secondogenito Guido ini- 
zierä il ramo dei conti di Soana e Pitigliano nel Sene- 
se, di cui riparleremo, mentre il primogenito Roberto 
si insedierä nel regno di Napoli nei feudi di Nola e 
di Salerno. Terzo fratello fu quel Bertoldo, Senatore e 
vicario dei Re di Napoli a Roma, ehe venne lapidato 
dal popolo, come abbiamo narrato al capitolo VII: la- 
sciö un figlio, Roberto, detto Robertello per distinguer- 
lo dallo zio, e si trovo anche lui alla tragica befFa dei 
banchetto imbandito in Campidoglio da Cola di 
Rienzo. 

Roberto sposo Sveva dei Balzo, figlia dei Gran Si- 
niscalco dei Regno di Napoli, fu egli stesso alla corte 
angioina consigliere e ciambellano ed ancbe giustizie- 
re in Basilicata, combatte contro gli Aragonesi e nel 
1340 espugnö Rocca Imperiale. Edifico la rocca di 
Nettuno e mori nel 1350. 

Il figlio Nicola, nato nel 1331, fu valoroso condot- 
tiero in difesa dei Patrimonio di San Pietro, recupe- 
rando molte terre usurpate dai signorotti locali; com- 
batte i Pojani signori di Piediluco, cbe avevano ven- 
duto il feudo ai parenti dei cardinale Albornoz (e poi li 
avevano assassinati) e contro i Viterbesi cbe aveva- 
no assalito Papa Urbano V (1362 -1370), venuto tem- 
poraneamente in Italia. Fu in corrispondenza con San- 
ta Brigida, la quäle nel 1372 (l'anno innanzi cbe mo- 
risse in Roma) era accorsa al castello di Campiniano, 
al letto dei figliolo di lui, Gentile, giä abbandonato 
dai medici, e lo aveva miracolosamente salvato. Gran 
rumore in quel tempo avevano suscitato le Rivehzioni 
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di quella Santa, intese a persuadere il Papa a riporta- 
re in Italia la Santa Sede, e Nicola si recö egli stesso 
ad Avignone a presentarie a Gregorio XI, il francese 
Pietro Roger de ßeaufort ehe, per allora almeno, non 
si lascio commuovere. Era Nicola uno dei piü potenti 
signori d'Italia, fondö chiese e monasteri e molto si 
adoperö per la canonizzazione di Santa Brigida. Fu cor- 
diale amico del Boccaccio. Nel 1359 redasse il suo te- | \ 
stamento e mori poco dopo. 

Dalle due mogli, Gorizia Sabrano di iamiglia ve- 
nuta di Francia con Carlo d'Angiö e Maria del Bal- 
20, pure di famiglia francese ricchissima (e i cui di- 
scendenti si chiameranno per l'ereditä Orsini del Bai- 
zo) ebbe molti figli, oltre quel Gentile ehe abbiamo 
nominato: fra gli altri, Raimondello, ehe inizierä il 
ramo dei conti di Lecce, duchi di Venosa e principi di 
Taranto, e Roberto, condottiero della Regina Giovan- 
na, ehe nel 1376 lo inviö, con altri gentiluomini, a 
Nizza ad incontrarvi Ottone di Brunswick, suo quar- 
to marito. 

L'anno successivo ebbe la gioia di trovarsi a Roma 
al grande awenimento predetto da Santa Brigida: il 
ritorno della Santa Sede, con Gregorio XI, dopo piü 
di settanta anni e sette Papi di schiavitü avignonese, 
e fu il primo ad inginocchiarsi e a baciare il piede al 
Pontefice. Alla morte della Regina Giovanna, stran- 
golata nel 1382, segui il partito di Carlo di Durazzo; 
e, deceduto in Biseeglie nel 1384 Luigi d'Angiö e tru- 
cidato in Ungheria l'anno suecessivo Re Carlo, egli si 
mantenne fedele al fianco della vedova di quest'ulti- 
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mo, ehe lo nominö Vicere negli Abruzzi. Ebbe un fi- 
glio naturale Eleazaro, e dalla moglie Sanseverino il 
figlio Pirro, della cui legittimitä tuttavia si dubitö. La- 
dislao, ehe odiava questi Orsini, assediö Pirro entro 
Nola, e Pirro si difese fino all estremo, ma £u costretto 
a scendere a patti: venne spogliato del feudo, ed ebbe 
salva la vita. Allora tornö a Roma, di dove armeggiö 
ancora, nel 1413, contro lo stesso Re. Mori probabil- 
mente nella sua rocca di Nettuno verso il 1420. 

Nulla, dunque, eredito da Pirro nel regno di Na- 
poli il figlio Raimondo; eppure anche questi si £ece, in 
breve volger di tempo, potentissimo. Fu un vero colpo 
di Fortuna. La regina Giovanna II, liberatasi dal marito 
Giacomo De la Marche, cercava di collocare degna- 
mente le sorelle del proprio amante Sergianni Carac- 
ciolo, e una ne offri a Raimondo con la promessa della 
restituzione dei feudi e della carica di Gran Giusti- 
ziere. Raimondo non se lo fece dire due volte e, pur 
potendo aspirare a piü cospicue nozze, col matrimonio 
tornö conte di Nola e dignitario del regno. Piü tardi, 
dalla Regina riconoscente ebbe in dono anche Ot- 
tajano e Pomigliano e infine Sarno e Palma al patto, 
perö, ehe eedesse la rocca di Nettuno e la torre di 
Astura, lungo il litorale romano, ai Colonna, secondo 
il desiderio manifestato da Martino V. NelFagro ro- 
mano non gli rimaneva ehe Ardea; e aneh'essa, sempre 
per volere del Papa medesimo, dovette restituire al 
Monastero di San Paolo, antico proprietario, dal quä- 
le convento poi passö, manco a dirlo, in mano ai Co- 
lonnesi. Nel 1435, alla morte della Regina Giovan- 
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na II, Raimondo fece parte del consiglio di reggenza 
sino all'arrivo di Renato di Luigi d'Angiö, chiamato 
alla successione dal testamento della Regina defunta. 
Renato, ehe trovavasi prigione del Duca di Borgogna, 
inviö in sua vece la consorte Isabella, al cui soprag- 
giungere la reggenza cessö. 

Ma nel 1436 Alfonso d'Aragona, vantando i di- 
ritti dell'adozione, si presentö a disputare il trono al 
rivale, il quäle, liberato, approdö a Napoli FS aprile 
del 1438. Allora la nobiltä si divise in due partiti; e 
rOrsini, persuaso da alcuni baroni, voito le spalle a 
Renato e abbracciö la causa di Alfonso. Questi vinse 
la partita, e naturalmente compensö i suoi partigiani, 
premiando soprattutti Raimondo con la concessione di 
nuovi feudi. Anzi, poiche l'Orsini era nel frattempo 
rimasto vedovo, lo volle addirittura suo parente, pro- 
ponendogli le nozze con Eleonora d'Aragona con il du- 
cato di Amalfi per dote. Non basta: nel 1439 gli rega- 
lö perfino il principato di Salerno. Quando, nel 1459, 
Roberto venne a morte, divise i suoi possessi tra i fi- 
gli, col gesto di un vero sovrano ehe spartisse il pro- 
prio Stato. 

Nonostante le doppie nozze, i figli erano tutti na- 
turali. Ma li legittimö; e a Giordano lascio la contea 
di Atripalda, a Feiice il principato di Salerno e la con- 
tea di Nola e a Daniele la contea di Sarno e il ducato 
di Amalfi. Nessuno dei tre ebbe perö discendenza, e 
i possedimenti passarono nella maggior parte a Orso 
Orsini, meno Salerno, ehe fu assegnata a Roberto San- 
severino, ed Amalfi ehe £u donata dal Re Ferdinande 
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ai Todeschini Piccolomini, nepoti di Pio 11. Anche 
Samo passo in proprietä di quel Francesco Coppola 
ehe prese parte alla famosa congiura dei baroni e ven- 
ne decapitato nel 1486. 

Dobbiamo ora occuparci dei rivoli minori della di- 
scendenza di Gentile, ehe abbiamo abbandonato lun- 
go il raeeonto dei presente capitolo. Sono tre: il primo 
di Mugnano e della Penna, il secondo di Soana e Pi- 
tigliano, il terzo di Lecce, Venosa e Taranto. E co- 
minceremo per chiarezza da quest'ultimo, fondato dal 
secondogenito di Nicola Famico di Santa Brigida e fra- 
tello di Roberto: da quel Raimondello, cioe, ehe fu 
l'awenturoso sposo della piü awenturosa « Amazzone 
di Taranto » e ehe, nulla avendo ereditato dal padre, 
divenne appunto conte di Lecce, duca di Venosa e 
principe di Taranto. 



XV 

L'AMAZZONE DI TARANTO 

Gli Orsini del Bälzo - L'ereditä äel conte di Soleto - Le jaur 
ste noize di Ramtondello con Maria d'Enghien, e quelle di 

Giannantonio con Anna Colonna, nipote di Martina V. 

C'e chi la vede ancora, dopo cinque secoli, riap- 
parire nelle notti di luna sugli spalti e sui baluardi di 
Taranto: alta diritta in armi, Maria d'Enghien e di 
Brienne, contessa di Lecce e principessa di Taranto, 
feudataria ribelle alla corona di Napoli (^). 

Per la morte del fratello Pietro, nel 1384, la dicias- 
settenne damigella straniera s'era txovata sola padro- 
na della cospicua contea di Lecce. Ardeva d'intorno 
la lotta fra Angioini e Durazzeschi. E i fautori della 

( nobile giovinetta s'erano affrettati a procurarle la pro- 
tezione e il sostegno dun marito. II consorte prescelto 
£u Raimondo Orsini del Balzo, chiamato semplice- 
mente Raimondello:  condottiero audace   e  valoroso 

{^)    II Litta — « Orsini » Tav. XII — la chiama enoneamente 
Luise. 



Gli Orsini 170 

seppure non sempre fedele. Le nozze furono celebrate 
con grande solennitä, l'anno successivo. 

Raimondello, come abbiamo detto teste, era il figlio 
secondogenito del conte Nicola Orsini e della ricchis- 
sima Sveva del Balzo, sorella del conte di Soleto. Que- 
sto conte di Soleto non aveva eredi diretti; onde, in 
punto di motte, aveva lasciato la propria contea al co- 
gnato perche la legasse a Raimondello, il quäle avreb- 
be dovuto assumere anche il cognome dei del Balzo. 
II conte Nicola, avuto il feudo, lo assegnö invece, 
come ogni altro possedimento proprio, al primogenito 
Roberto. 

Raimondello si tacque. Ma, sdegnoso di vivere 
l'oscura vita del cadetto, assunse il cognome senza la 
contea, accettö dalla madre il denaro cb'ella aveva per- 
sonalmente e segretamente racimolato con la vendita 
degli stessi suoi monili, e assoldata una compagnia di 
nobili, tutti cadetti come lui, parti crociato alla con- 
quista del Santo Sepolcro. Poi tornö con esperienza 
di guerriero, se non con sentimenti precisamente cri- 
stiani; occupo a forza la contea di Soleto usurpatagli 
dal fratello, devasto le terre pateme nella provincia 
del Principato... II vecchio conte si appellö al Re, e 
questi non seppe far altro ehe prendere ai propri sti- 
pendi il turbolento condottiero. Il matrimonio con la 
ereditiera di Lecce fu probabilmente considerato un 
buon mezzo, anch esso, per legare al trono le Cinque- 
cento lancie del valoroso quanto incostante Raimon- 
dello. 

Maria amö e secondö il suo bei capitano in tutte 
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Je imprese e perfino in tutte le vicendevoli infedeltä 
ad Angioini e a Durazzeschi. Gli diede quattro figli, 
Caterina, Maria, Giannantonio e Gabriele. E a caval- 
lo, al suo fianco, entro trionfalmente, nel fulgore del 
giugno 1399, in Taranto conquistata, ove assunse 
Fambitissimo titolo principesco. Si ritrovö cosi, di col- 
po, alla testa di tutte le dame del regno e la piü ricca 
e potente signora del Mezzogiorno dltalia. Poteva ba- 
stare. Ma era destino cbe diventasse regina nel piü 
impensato dei modi. 

Erano trascorsi appena sei anni dalla conquista di 
Taranto, e pur una volta Firrequieto Raimondello rom- 
peva fede al suo Re. Questi, sdegnato, si apprestö ad 
infliggergli il meritato castigo. Ma, giunto alle porte 
di Taranto, seppe cbe il ribelle era morto. 

Non per questo gli riusci piü facile la rioccupazio- 
ne del feudo. Maria, ehe sapeva tremenda la partita, 
aveva assunto di persona la difesa della piazzaforte. 
La si vedeva giomo e notte sugli spalti con corazza 
e spada. L'assedio andava per le lungbe. Passarono due 
mesi. La Principessa afFrontava disagi e pericoli come 
rultimo soldato, e non accennava a chieder grazia. 

Ladislao era stanco di un'impresa cosi ingloriosa. 
Pur ammirando la tenace avversaria, decise di farla fi- 
nita. Fece giungere da Napoli un novissimo mezzo di 
offesa: un cannone, uno solo, cbe tono tutta una not- 
te contro gli speroni del Castello... Le palle di pietra 
ebbero, alla fine, ragione della muraglia. E all'alba gli 
assalitori si buttarono per la breccia. 

Ma ecco cbe questa si coronö di arcieri, cbe al co- 
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mando della fiera amazzone ricacciarono sanguinosa- 
mente Je regie schiere. AI Re non rimase ehe rientra- 
re deluso a Napoh, col suo inutile cannone. 

Tornö l'anno seguente. E raccerchiamento fu ser- 
rato piü da presse, anche dalla parte del mare. Ma 
non c'era arma ehe valesse. II fascino della Principes- 
sa centuplicava le forze dei Tarantini. Ed allora uno 
scudiere del Re, Gentile da Monterano, propose al So- 
vrano di raggiungere il suo scopo con l'inganno. 

Ladislao era vedovo da poco. Aveva giä avuto due 
mogli: Costanza di Chiaramonte e Maria di Cipro. 
Ripudiata l'una, morta l'altra in circostanze alquanto 
misteriose, egli si trovava in grado di offrire alla irri- 
ducibile avversaria, con la regale sua mano, la corona 
di Napoli e di Sicilia, di Gerusalemme e di Unghe- 
ria, e di non pochi altri Stati conquistati o da conqui- 
starsi. Poi..., poi non occorreva al sottile consjgliere 
dire di piü. Un Re di quei tempi sapeva bene come 
disfarsi di una moglie importuna. 

Qosi, fra i due campi nemici, cominciarono ad in- 
crociarsi i parlamentari. Diventare Regina! Una tale 
speranza non era ancor halenata, forse, allo sconfina- 
to orgoglio di Maria. Ne fu come abbacinata. Dimen- 
ticö il consorte lacrimato, l'awenire dei figli, Todio 
stesso contro l'implacabile nemico. Un fido cavaliere 
rammoni: 

— E non pensate voi ehe il Re, avutavi nelle ma- 
ni, vi puö mandare a morte? 

— Non me ne curo — ella rispose — ehe « se 
möro, möro Regina ». 
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Tre giorni durarono le trattative. All'alba del ter- 
zo, un cortigiano del Re presento l'anello nuziale, la 
fede d oro e rubini. A mezzogiomo, Re Ladislao entrö 
in Taranto. 

La Principessa lo attendeva sul ponte levatoio. E 
non vestita, come l'uso avrebbe voluto, con l'abito di 
broccato, e non con reticella d'oro e argento sui ca- 
pelli. La donna di guerra volle ricevere il marito cbe 
dalla guerra le veniva, tutta in armi. Cosi Ladislao co- 
nobbe quella cbe doveva divenire sua moglie, e da lei, 
in un catino d'oro, s'ebbe le cbiavi della cittä. 

II Re le aveva portato in dono una corona di gem- 
me; ma non pote posarla sui capelli di lei: si dovette 
contentare di metterla sui cimiero di quella cbe solo 
tre giorni prima era ancora la sua formidabile nemica. 

II giorno dopo, nella Cappella di San Leonardo, 
ebbe luogo la cerimonia nuziale. 

Un mese piü tardi, la novella Regina entrö festo- 
samente a Napoli. II popolo la accompagnö giubilando 
sino alle porte di Castelnuovo. 

Era il castello ove la prima Regina Giovanna ave- 
va bandito corti d'amore e dove il Boccaccio aveva 
amato Fiammetta. Ma quando Maria vi giunse non 
vi rideva piü l'amore e non vi aleggiava piü la poesia... 

Maria era Regina; ma, di fatto, si sentiva prigio- 
niera. Il Re passava il suo tempo fra le caccie, i diver- 
timenri e le donne: sembrava aver dimenticato d'aver 
condotto con se una sposa. Perfino il popolo comprese 
cb'ella rappresentava soltanto un ostaggio nelle ma- 
ni del Re, cupido di ereditare il feudo di Taranto in 
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luogo dei figli di lei. Nel dialetto tarantino, per scher- 
nire un cattivo afFare, si ripete ancor oggi un prover- 
tio di quel tempo: « Facisü u guadagno di Maria di 
Vrienna ». Hai fatto il guadagno di Maria di Brienne: 
un bei triste guadagno, ahime! 

Poi Re Ladislao parti per la guerra d'Ungheria. E 
non riapparve ehe fugacemente in Italia e a Napoli. 
In una di tali soste a Napoli, mori. E si disse di vele- 
no. Era Tanno 1414. 

Ma ciö non valse la libertä alla misera Regina, ehe 
fu piii sorvegliata di prima perche non tornasse a Ta- 
ranto. Allora ella ordi inganno contro inganno. Era 
stata sposata al solo scopo di spodestarla; ed ella si 
rimaritö per riacquistare Taranto. E scelse il conte Gia- 
como de la Marche, ehe s'era offerto per suo paladi- 
no sin dal tempo della morte di Raimondello. 

Non riebte Taranto; ma Lecce. E ormai libera, 
riusci a concludere da Lecce il grande matrimonio del 
suo primogenito Giannantonio con una Colonna, An- 
na, nipote di Martino V. Sicura della Santa Sede, rioc- 
cupö di sorpresa Taranto, e da Giovanna II, nuova 
Sovrana di Napoli, se ne £ece investire in nome del 
figlio. 

Questi, non appena la Regina mori, passö al par- 
tito aragonese, combatte a Ponza, cadde prigioniero 
del Visconte e fu tradotto a Milano. Liberato, tornö 
a Napoli, e cadde di nuovo prigioniero delle truppe 
pontificie nella battaglia di Montefuscolo. Riacquistö 
tuttavia la libertä una seconda volta, con molte pro- 
messe, di cui non mantenne una sola. Re Alfonso di 
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Napoli non se ne fidava; e, per spiarlo, gli mise a fian- 
co un suo segretario, certo Giacchetto, ehe l'Orsini do- 
vette subire pazientemente. Non appena perö gli giun- 
se notizia della morte del Re, Giannantonio fece fare 
Giacchetto in venti pezzi, mandandone un pezzo a ti- 
tolo di esempio in ciascuna delle dieci cittä di sua 
giurjsdizione. Dopo altre vicende, si ammalö cosi gra- 
vemente, ehe chiese di tornare alle sue terre di Alta- 
niura, ove, aperta la lettiga, fu trovato morto; e si disse 
strangolato durante il viaggio. 

Dalla consorte Anna Colonna, di gigantesca statu- 
ra e famosa per fermezza e coraggio, non ebbe figli. 
li figlio naturale Bertoldo fu di poco ingegno e di mi- 
nor coraggio. Tutti i suoi beni passarono alla Corona 
di Napoli. 





TAV. XXIX 

Duomo di Galatina (intemo). 



TAV. XXX 

Raimondellü Orsini del  Balzo ai piedi di  S. Antonio neDa 
chiesa di  S.  Pietro di Galatina  in  Puglia. 

(Dipinse   Francesco d'Arezzo). 



XVI 

IL  BAGNO  DI  ROSE 

II ramo äi Mtigncmo e della Penna - he vendette di Or- 
vieto - I Signori di Camporese e Foglia - Gli Orsini-Cavalieri 
e il tnusicista Emilio alla corte toscana - I mostri di Bomarzo. 

II prediletto del Papa Nicolö III (1277-1280) 
era stato, fra tutta la larga parentela, il nepote Orso, 
figlio di quel Gentile premorto al padre Matteo Rosso. 
A lui, chiamato subito a Viterbo dove era stato eletto, 
Nicolö conferi le cariche di Maresciallo della Curia 
romana e di Rettore del Patrimonio di S. Pietro; e a 
lui il dono cospicuo e significativo del ten munito Ca- 
stel Sant'Angelo, e il feudo di Lamentana e la rocca 
di Soriano, dove il Papa morirä soltanto due anni, Ot- 
to mesi e ventotto giomi dalla assunzione al Sacro 
Soglio. A lui pensö, quando andava vagheggiando l'u- 
nitä deiritalia centrale, per farne un Re della Tosca- 
na. E a lui dobbiamo risalire anche noi, per riprendere 
il filo della genealogia e per seguire nel successivo svol- 
gimento il ramo dei Signori di Mugnano e marchesi 
della Penna, da lui stesso fondato. 

12. • G.  B.  Colonna - Gli Orsinl 
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AI favore dello zio Pontefice, Orso corrispose da 
parte sua, afForzandosi nel castello di Soriano come 
abbiamo narrato al capitolo VI, spogliando Viterbo di 
molti castelli, impadronendosi di Toscanella (Tusca- 
nia). Nel 1280 era podestä di Ascoli. Ma troppo pre- 
sto, il 22 agosto dell anno stesso, il Papa moriva; e con- 
tro gli Orsini si scatenö la reazione, si ehe Orso, con 
i suoi, dovette rifugiarsi entro Palestrina. 

II nuovo Papa Martino IV, il francese Simone de 
Brion cbe regnö dal febbraio 1281 al marzo 1285, or- 
dinö contro di lui vari processi per le usurpazioni per- 
petrate ai danni della Chiesa; tuttavia la procedura an- 
dö al solito per le lunghe, e Orso riusci a conservare 
gran parte del mal tolto. Le controversie con i Viter- 
besi furono anzi composte per l'intervento del Papa 
successivo, il romano Jacopo Savelli, eletto col nome 
di Onorio IV. Nella seguente sede vacante, Orso era 
di nuovo in äuge, assumendo la carica di Senatore di 
Roma assieme a Stefano Colonna. Salito al soglio Bo- 
nifacio VIII, ebbe nuovamente lamministrazione del 
Patrimonio di San Pietro, il vicariato di Nepi e, per 
il Giubileo del 1300, ottenne i castelli di Satumo e di 
Manzano. I discendenti, per distinguersi dalle altre 
famiglie, cominciarono a dirsi Orsini di Sant'Angelo 
del Monte, od anche di Ponte, per le dimore su Monte 
Giordano presso Ponte Sant'Angelo. 

Dei figli, il piü famoso fu Napoleone, favorito di 
Bonifacio VIII (1294-1303). Nel 1322, quando la 
Santa Sede era giä da anni emigrata ad Avignone, egli 
ebbe, secondo 1 uso del tempo, la consacrazione a « ca- 
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valiere bagnato » assieme a Stefano Colonna. La sin- 
golare cerimonia merita di essere ricordata: ventotto 
Buonomini o Pacieri, nella chiesa dell'Aracoeli, pre- 
pararono il bagno cosparso di petali di rose. Nel cen- 
tro della navata, erano stati approntati anche due letti 
ornatissimi nei quali, dopo il bagno, i due novelli ca- 
valieri riposarono l'intera notte. ÄU'alba si levarono, Si 
armarono, uscirono all'aperto e iniziarono una sontuo- 
sa Serie di tornei e di altri festeggiamenti: era la pace 
delle fazioni, celebrata col favore del popolo. 

Breve illusione: basto cbe si annunziasse la com- 
parsa in Italia di Ludovico il Bävaro (e da Avignone 
Giovanni XXII incitava TOrsini a difendere Roma) 
perche il popolo si ribellasse ai governanti, strappando 
signorie e fortezze a tutti i signori della cittä, compre- 
si i due acclamati cavalieri. Napoleone dovette allon- 
tanarsi come gli altri; poi, con l'aiuto del Re di Napoli 
e di molti nobili fuorusciti, tentö di penetrare ancora 
entro la cerchia delle mura forzandola dal lato dei giar- 
dini vaticani, e s'impossesso infatti di San Pietro e dei 
Borghi. Ma il popolo aveva nel frattempo trovato un 
suo capo, Sciarra Colonna, e sonö a stormo la campa- 
na del Campidoglio e mosse al contrattacco. Napoleo- 
ne, appiccato il fuoco ai Borghi per assicurarsi la ri- 
tirata, si allontano precipitosamente riparando a Orte. 
Il Bävaro, carico di sccAnuniche, entro in Roma, ove 
si fece incoronare dal popolo e poi dall'antipapa; ma, 
non sentendosi troppo sicuro, riparti ancbe lui in gran 
fretta. Allora l'Orsini tomö, per abbandonarsi alle piü 
feroci vendette. 
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Dei figli di Napoleone, meritano specialmente 
menzione Matteo e Orso. II primo, Senatore di Roma 
nel 1331 con Pietro Colonna quali vicari del Re di 
Napoli, si imparentö coi Monaldeschi di Orvieto; poi 
li combatte, finse di far pace, e a mezzo del proprio 
medico, fece avvelenare Ugolino Monaldeschi della 
Vipera. Gli altri Monaldeschi, detti della Cervara, rea- 
girono; ma egli li scacciö dalla cittä, finche il 7 agosto 
del 1345 certo Leonardo de' Ranieri, di famiglia ghi- 
bellina aspirante anch'essa al governo di Orvieto, e al 
quäle TOrsini aveva fatto trucidare il padre, lo affron- 
to in piazza, lo trasse giü da cavallo e lo uccise. 

II figlio di Matteo, Nicola, riusci pochi mesi dopo 
ad avere in sue mani Leonardo de' Ranieri, sul quak 
trasse, a sua volta, la piü crudele vendetta: se lo por- 
tö seco a Roma e il lunedi santo, postolo su di un carro 
ignudo e legato, lo fece attanagliare coi ferri roventi e 
quindi squartare, e fece gettare i pezzi nel Tevere. 
Sembra ehe il de' Ranieri fosse stato consegnato per 
denaro a Nicola Orsini da un Monaldeschi della Vi- 
pera; e questi, sbarazzatosi ormai d'ogni rivale, si im- 
possessö del governo di Orvieto e per prima cosa fece 
precipitare dalle rupi tutti i partigiani degli antichi 
avversari. 

L'altro figlio di Napoleone, Orso, si intitolö signo- 
re di Camporese e Foglia; i fiöli Bertoldo e Simonetto 
ebbero discendenza amhedue. Da Bertoldo derivaro- 
no Pierangelo famoso per prepotenze, violenze e mi- 
sfatti d'ogni natura, finche nel 1429 Martino V non 
lo fece imprigionare, per quindi rilasciarlo. Ebbe vari 
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figli fra cui Troilo e Pierfrancesco detto Vicino; e que- 
sti un figlio naturale, Troilo, col quäle la famiglia si 
estinse, mentre i beni passarono con la figlia legittima 
Violante, andata sposa a Franciotto, di cui abbiamo 
parlato al Capitolo XII, agli Orsini di Monterotondo. 

Troilo fu degno dell'avo: basti dire ehe per certa 
controversia con un prete, Bernardo di Monteleone, lo 
assali mentre celebrava la messa, lo trasse giü dall'al- 
tare rovesciando calice ed ostie e tenendolo pel collo 
so lo portö nella sua rocca di Torricella, ove lo rin- 
cbiuse. 

Simonetto, l'altro figlio del Signore di Camporese 
e Foglia, fu potente signore in Sabina e in Umbria, 
fu condottiero contro i Monaldeschi di Orvieto e con- 
tro Perugia, alla quäle, una volta, consegnö in ostag- 
gio un proprio figlio. Ma si trattava di una beffa, ch^ 
il giovinetto, come venne scoperto, non era afFatto un 
Orsini. Simonetto, d'altronde, non ebbe eredi legitti- 
mi: il suo bastardo, Ulisse, continuo tuttavia la fa- 
miglia, e i figli e i nipoti tomarono ad esser padroni 
del feudo di Mugnano, finche un pronipote Gabriele 
si stabil! a Velletri, sposando in seconde nozze l'eredi- 
tiera Giovanna di Gaspare de Militibus, detto dei Ca- 
valieri; e il figlio di lui Mario si chiamo appunto Or- 
sini Cavalieri. 

Questo ramo vivrä fino al 1814 in Roma, dove ri- 
portö presto la propria dimora. Un nipote di Mario, 
Emilio, visse perö alla corte del Granduca Ferdinando 
di Toscana e si dedicö alla musica: compose due ope- 
re:   «La disperazione di Sileno » e il « Satiro »; tor- 
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nö a Roma e vi mori nel 1602. Un pronipote Caspare 
tu anche lui paggio alla corte di Toscana; sposo dap- 
prima Diana di Orazio Vittori di Bologna e poi Mar- 
gherita Borghese, nipote di Paolo V, ehe lo nominö 
luogotenente della Guardia pontificia; mori a venti- 
sette anni nel 1606. Ultimo fu Uldarico, nato nel 
1733 e morto piü ehe ottantenne: capitano della Com- 
pagnia di Corazze pontificie nel 1785, Conservatore 
di Roma nel 1804, Edile delle strade nel 1806. Spo- 
sö Maria Girolama Gabrielli dei Conti di Carpegna; 
ma non ebbe ehe un figlio ehe mori di un anno. 

Anche altri nipoti del bastardo Ulisse andrebbero 
ricordati, quali Giancorrado, ehe era coi Medici nel 
1478 al tempo della congiura de' Pazzi, e segui Barto- 
lomeo d'Alviano in soccorso de' Pisani, e si trovö alla 
rotta inflitta dal Bentivoglio: aveva ereditato il feudo 
di Bomarzo, e nel 1528 fu dai Veneziani inviato in 
Puglia a custodire Monopoli, assieme al Lautrec. Era 
ormai vecehissimo, e pur sempre terribile. Poiche i 
magistrati di Bomarzo osarono presentargli aicune la- 
mentele, egii li feee imprigionare tutti. Da Giancor- 
rado derivarono Pierfrancesco e Maerbale: il primo, 
ehe sposo una Farnese e poi una Clementini, ordinö 
al Vignola il magnifico palazzo di Bomarzo affrescato 
dallo Zuccari secondo i consigli di Annibal Caro. 

Fece anche disegnare un parco grandioso ornato di 
Statue bizzarre adoperando, senza trasportarli, gli stessi 
massi vulcanici ehe si ergevano sul luogo e facendone 
trarre aspetti umani o bestiali a eolpi di scalpello: se- 
guendo, insomma, il pensiero di Michelangelo ehe 
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non modellö mai ma sempre trasse i suoi capolavori 
dai marmi apuani « togliendo il piü ». 

II parco e scomparso; tuttavia, sulla campagna piat- 
ta, si vedono ancora quei singolari mostri: una donna 
gigantesca voluttuosamente assopita, un elefante ehe 
sostiene una torre e calpesta un legionario, un'enorme 
tartaruga con una Vittoria sul dorso, un drago azzan- 
nato da un leone; e nascosto nel residuo della bosca- 
glia un Ercole ehe squarcia un piccolo miserevole 
Caco. 

I titoli di marchese della Penna e di duca di Bo- 
marzo furono ereditati dal nepote Maerbale. II figlio 
di quest'ultimo, Marzio, morendo in Roma nel 1640, 
chiuse il ramo, testando a favore del duca di Braccia- 
no, mentre l'altro ramo del cugino Carlotto Fauste s era 
spento, con la morte di questo, nel 1587. 

Tale Carlotto Fauste era gohbo, sebbene l'imper- 
fezione fisica non gli impedisse di essere soldato e di 
sposare prima una Savelli e poi una Strozzi, senza pe- 
raltro avere figli ne dall'una ne dall'altra. Anche lui 
aveva lasciato erede testamentario il consanguineo du- 
ca di Bracciano, ordinando ehe il feudo di Mugnano 
venisse venduto per soddisfare onestamente i propri 
debiti. Inter\'enne perö la Camera Apostolica, impos- 
sessandosi tanto di Mugnano quanto dellaltro feudo 
di Cottanello. I creditori si videro costretti a rivolger- 
si ai tribunali: la causa duro centoventi anni; ma nes- 
suno fu pagato. 





XVII 

LOTTE IN FAMIGLIA 

I Conti di Soana e Pitigliano - II •piisillanime Guido e Vin- 
fame Penelope • La cruenta processione di San Lorenzo - 
Nicola il vendicatore - I ynarchesi di Monte San Savino. 

Mentre Roberto primogenito di Romano costitui- 
va il ramo meridionale di Nola e Salerno, come abbiam 
detto al capitolo XIV, il secondogenito Guido, ricevu- 
ta dal padre la contea di Soana, iniziava il ramo tosca- 
no dei conti di Soana stessa, sostituita piü tardi, e per 
le lotte coi Senesi e per l'insalubritä del terreno, da 
Pitigliano. 

II figlio Aldobrandino riusci ad allargare anche di 
piü i possedimenti nella zona, facendosi cedere, con 
investitura del 1358, l'intera Maremma dall'Abbazia 
delle Tre Fontane, presso Roma, ehe ne aveva avuto 
donazione da Carlomagno neir804; dominö cosi tutta 
la spiaggia tirrena con Porto Ercole e le isole del Gi- 
glio e di Giannutri col Monte Argentaro e cento mi- 
glia di mare attomo con privilegio di pesca e di navi- 
gazione, e i vari castelli del litorale e delle isole, e la 
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stessa Orbetello con la relativa laguna e gli inerenti di- 
ritti sulla pesca e sulle saline. Era la costituzione di 
un autentico Stato per il quäle, col beneplacito di Gre- 
gorio XI, non era tenuto a corrispondere all'Abbazia 
ehe il tenue canone annuo di un cavallo bianco. 

Dalla consorte Caetani ebbe vari figli, fra cui il 
condottiero Bertoldo, il quäle meritö caricbe e onori. 
Trovavasi questi a Costanza, quäle Custode del Con- 
cilio del 1414, quando gli giunse notizia ehe i Senesi 
avevano invaso le sue terre e, per la pusillaminitä del 
primogenito Guido, avevano occupato Soana. Senza 
tornare in patria, Bertoldo emigrö sdegnoso, accettan- 
do dalla Serenissima un comando di truppe contro i 
turcbi e se ne andö in Oriente a cercarvi la morte cbe 
lo ecke, per la sassata scagliata da una donna, alFas- 
salto d'un fortilizio degli infedeli. 

Guido degenerö sempre piü: non pago di aver ce- 
duto Soana senza colpo ferire, fece egli stesso atto di 
sottomissione a Siena, e visse oscuro e immemore del 
suo lignaggio. Ebbe due figli da una serva: Parente 
e Penelope. Il mascbio militö con gli Angioini e li 
tradi, finche fu preso e appiccato; Penelope, a dispetto 
del nome, divenne concubina del cugino Aldobrandi- 
no, giä sposo di Bartolomea Orsini di Tagliacozzo, e 
gli fece awelenare il figlio legittimo Lodovico, nella 
speranza di ereditare a favore di un figlio proprio, avu- 
to dallo stesso Aldobrandino. Quando, piü tardi, Tin- 
famia fu scoperta, Faltro figlio di Aldobrandino, Ni- 
cola, giurö di vendicare il fratello Lodovico: al ritorno 
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dalla Francia, ove militava, fece uccidere tanto lainan- 
te di suo padre quanto il figlio di lei, suo fratellastro. 

Altri figli di Bertoldo furono Giovanna, per le cui 
nozze in Perugia egli aveva inscenato otto giomi di 
festeggiamenti (un giorno per mese, si disse poiche il 
marito Biordo Michelotti fu assassinato infatti da al- 
cuni partigiani awersari soltanto otto mesi dopo il ma- 
trimonio) e Gentile e Nicola ehe fecero famiglia en- 
trambi; e Gentile avrä nipoti setbene non legittimi, 
e Nicola discendenza anche piü lunga. 

Gentile ricupero molti dei luoghi gia abbandonati 
dalFinetto fratello maggiore Guido e tomö ad impos- 
sessarsi della stessa Soana obbligando nel 1433 i Sene- 
si, ehe erano in guerra con Firenze, a segnar pace 
con lui. 

Ma Siena non si rassegnö, e ordi una congiura fra 
gli stessi vassalli di Gentile. Questi ne ebbe sentore, e 
spavaldamente si presentö in piazza. Passava la proces- 
sione di San Lorenzo e le reliquie del Santo procedeva- 
no portate e circondate dai confratelli salmodianti ar- 
mati di spiedo, secondo luso, in onore della ricupera- 
ta libertä. Ed ecco: uno dei confratelli, ehe faceva par- 
te della congiura, si stacca dalla processione e pianta 
lo spiedo nel petto di Gentile. I Senesi accorrono; Soa- 
na h presa e ridotta in rovine; gli ultimi abitanti, po- 
co piü di un centinaio, si inginocchiano e giurano fe- 
deltä a Siena. 

Orso, figlio di Gentile, era spurio; ma il suo nome 
e di onore alla famiglia: fu condottiero, con duecento 
cavalli, dei Visconti e quindi degli Sforza; passö a ser- 
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vizio dei Veneziani, si rannodo agli Orsini di Taranto, 
guerreggio per Re Ferrante di Napoli contro gli An- 
gioini e scrisse il volume « Del governo et exercitio del- 
la militia». Dalla moglie Elisabetta deH'Anguillara 
non ebbe eredi, si ehe lascio i propri beni ai figli na- 
turali Raimondo e Roberto, avuti da una donna detta 
Santa o Paola di Nola, quand'egli era ormai vecchio, 
si ehe si dubitö della paternitä ed anche si costrinse con 
un processo la madre a confessare d'averK avuti dal- 
tra persona. Vissero oscuramente; e morirono senza 
prole. 

Piü lunga discendenza, come dicevamo, ebbe Ni- 
cola ehe accettö la capitolazione di Soana coi Senesi 
e si intitolö semplicemente conte di Pitigliano. Suo fi- 
glio e queirAIdobrandino di cui abbiamo giä fatto pa- 
rola per la tragedia di Penelope; e tra i numerosi figli, 
oltre Gianfrancesco e Orlando vescovi ambedue di Bi- 
tonto e di Nola, ed oltre Lodovico avvelenato ancor 
giovane, era Nicola, ehe ne trasse atroce vendetta. 

Questo Nicola, nato nel 1442, fu celebre capitano. 
Nel 1459 era giä nell'esercito inviato dal Pontefice Pio 
II a ricuperare Viterbo dalle mani della fazione di Ma- 
ganza ehe favoriva gli ebrei. Nello stesso anno segui 
Giovanni d'Angio contro il Re Ferdinande di Aragona, 
e alla battaglia di Samo perdette tre cavalli. Nel 1462 
l'Angioino ritorno in Francia, ed egli servi la casa d'A- 
ragona. Nel 1465 era in Toscana ed allora, come ab^ 
biamo detto, colse loccasione per fare ammazzare il 
fratello bastardo e l'infame Penelope. Nel 1478 fu 
chiamato da Lorenzo il Magnifico per la guerra contro 
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Sisto IV e gli Aragonesi. Nel 1482 era tra i condottieri 
delle milizie pontificie e nel 1483 militava con tre 
squadre del duca di Calabria in favore di Sisto IV. Nel 
1485 i Fiorentini lo chiamarono quäle capitano gene- 
rale delle loro armi. L'aver combattuto per gli Aragone- 
si gli valse d esser compreso nella divisione ehe Re Fer- 
dinande fece agli Orsini dell'ereditä di Orso, duca di 
Ascoli. Nel 1487 e presse i Fiorentini, incaricato di 
ricuperare Sarzana, e vi fa prigioniero il condottiero 
dei genovesi, Gianluigi Fieschi; e nel 1488 e inviato 
dagli stessi Fiorentini in Romagna, per conservare il 
dominio di Faenza al figlio di Galeotto Manfredi. In- 
nocenzo VIII nel 1489 lo chiamö quäle suo capitano 
generale e nel 1493 lo impegnö a fianclieggiare gli 
Aragonesi contro i Francesi, ma non lo lasciö partire 
se non dopo aver tolto Ostia al cardinale Giuliano del- 
la Rovere, amico della Francia. Da Napoli, il re Al- 
fonso II lo inviö in Romagna, dove, a Cesena, trovan- 
dosi nel palazzo della magistratura, fu preso dal conte 
Guidi, partigiano francese, da cui nondimeno riusci 
a liberarsi. Poi ripiegö nelle Marche, e l'Orsini corse 
in fretta alla difesa del regno di Napoli, minacciato da 
Carlo VIII. 

Si trovava appunto a Capua, quando i Francesi 
invasero il regno. Allora il Trivulzio passo alla parte 
francese, gli Aragonesi si rifugiarono in Sicilia, ed egli, 
con Virginio Orsini, si ritiro a Noia. Chiese un salva- 
condotto, e gli venne promesso; viceversa fu fatto pri- 
gioniero e trascinato nel campo francese. Ma ecco: al 
Taro la lega italiana contrasta il passo al Re, e pronto 
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rOrsini profitta della confusione per salvarsi nel cam- 
po italiano, ove, con parole infiammate, riaccende il 
coraggio delle milizie. 

Dopo la battaglia andö a Bologna e poi a Roma; 
ma fu subito chiamato dai Veneziani come governato- 
le delle loro armi e mandato al di lä del Ticino, ancora 
contro i Fräncesi. AUassedio di Novara, fu ferito gra- 
vemente e ritomo a Venezia ehe lo mandö a incontrare 
col Bucintoro. Nel 1496, Siena voleva impegnarlo con- 
tro i Fiorentini; ma la Serenissima lo richiamö per 
mandarlo in Toscana per la guerra di Pisa. Durante 
una tregua, fu richiamato in Lombardia contro Lodo- 
vico il Moro, e nel 1499 entrö padrone in Cremona. 
Nel 1500 andö a Siena per difenderla contro il Va- 
lentino. 

La lega di Cambrai aveva nel frattempo scatenato 
tutta Europa contro Venezia. Questa chiama il valo- 
roso Orsini e lo nomina suo capitano generale assieme 
al non meno famoso Alviano. Ma i due non si trova- 
rono troppo d'accordo sulla condotta della guerra: pre- 
feriva Nicola la difensiva, era l'Alviano per la lotta im- 
mediata. Gli awenimenti diedero ragione al primo. 
Mentre il Re di Francia avanzava, questi si trincero 
per ripiegare su Mestre, si da salvare Treviso e ripren- 
dere Padova, ove si rincbiuse; l'Alviano invece accet- 
tö battaglia e fu sconfitto. Nicola, entro Padova, subi 
l'assedio; ma ne sorti in forze e coronö il suo temporeg- 
giamento con una clamorosa vittoria. Fu l'ultimo spraz- 
zo di gloria: affranto dalle faticbe, s'ammalö e mori 
nel 1510. 
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Battista Egnazio ne pronunziö l'orazione funebre, 
paragonandolo agli eroi omerici. Piü onore gli fece la 
lode di non aver mai tratto guadagno dallesercizio del- 
le armi e di non averle mai impugnate a sostegno di 
stranieri. 

Dalle due mogli, Elena Conti e una Guglielmi- 
na di cui si ignora il cognome, ebbe molti figli, fra i 
quali il primogenito Lodovico e Lella e Aldobrandino 
e Gianfranco e Gentile... 

Lella ando sposa ad Angelo Farnese, fratcllo di 
Paolo III pattuendo col marito ehe chi dei due soprav- 
vivesse all'altro coniuge avrebbe preso l'abito di San 
Francesco, ed ella, rimasta vedova a trentaquattro an- 
ni, si fece infatti monaca. 

Aldobrandino fu religiöse a suo modo: priore di 
Sant'Agnese in piazza Navona, abate di San Lorenzo 
di Anversa, Arcivescovo di Nicosia in Cipro; e cano- 
nico di San Pietro; ma di costumi cosi scandalosi cbe 
il padre lo maledisse, interdicendo ai bastardi di lui 
di chiamarsi Orsini. Invece, non solo tutti e cinque, 
quanti erano i maschi, continuarono a portare illegal- 
mente il grande casato; ma perfino la figlia Elena, pur 
sposando Paolo Cardelli e poi Tancredi Ranieri, si 
chiamö Orsini baronessa di Filacciano. E Orsini si dis- 
sero il figlio di lei Guido e i nipoti, fra i quali quel Co- 
simo Damiano ehe lasciö un interessante diario degli 
awenimenti svoltisi durante la sua vita e ehe protesse 
le arti e specialmente il pittore Angelo Caroselli, im- 
pegnandolo a lavorare soltanto per lui: curioso artista, 
ed anche audace spadaccino, questo Caroselli, ehe ave- 
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va perduto un dito in duello ed afFermava di non saper 
dipingere se non circondato da donne leggiadre; e non 
k da meravigliarsene troppo, se si pensi ch'era il tempo 
delle stramberie del Bernini, dal Borromino, di Salva- 
tor Rosa... (^). Del resto, anche lava Elena, in pieno 
Cinquecento, era stata intelligente mecenate, affidando 
a Daniele di Volterra, il miglior allievo di Michelange- 
lo, Taffresco della cappella della Trinitä de Monti. 
Questo ramo di pseudo-Orsini fini nei primi anni del 
Settecento. 

Degli altri figli di Nicola, Gianfrancesco fu con- 
dottiero anch'egli della Repubblica veneta, e Gentile 
mori di diciannove anni, pur avendo giä avuto dalla 
consorte Caterina d'Aragona tre figlioli ehe lasciarono 
eredi i cugini del ramo principale. Questo fu conti- 
nuato dal primogenito Lodovico, scampato alla perse- 
cuzione del Valentino per la protezione della Serenis- 
sima; sposö Giulia Conti e poi Vittoria Frangipane 
della Tolfa; nel 1505 era al servizio di Firenze contro 
Pisa; quindi al soldo di Leone X difese Perugia contro 
il duca d'Urbino. Alla morte del Papa Medici, fu pre- 
posto alla custodia del conclave assieme a un altro Or- 
sini e a due Colonna. Nel 1526 tentö riprendere 
Soana ai Senesi, ma non vi riusci, per le mene del 
proprio £glio Gianfrancesco, cKe nel suo esclusivo in- 
teresse patteggiava segretamente con gli awersari del 
padre. Frattanto aweniva il Sacco di Roma; e Lodo- 

C) Vedi   " Olimpia   Pamphili   cardinal   padrone »   delJo   stesso 
autoie, pag. 140, Ediz. Mondadori. 
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vico si vide costretto ad inviare a Siena ambasciatori 
di pace,  ehe dovettero implorare merce in ginocchio. 

Alla morte di lui, nel 1534, il figlio Gianfrancesco 
si trovö di dover armeggiare non poco contro le conti- 
nue ribellioni dei vassalli di Pitigliano. Sposö una 
Caetani e poi una Agostini, donna, questa, di bassa 
condizione, ed ebbe anche figli illegittimi perfino da 
un ebrea detta Artemia la Brunetta: Latino, figlio ap- 
punto di tale ebrea, visse da gran signore alla corte 
deirimperatore Massimiliano e nel 1571 fu al servizio 
dei Veneziani neli'impresa di Dalmazia contro i Tur- 
chi. Mori senza eredi in Pitigliano, non potendo sog- 
giomare in Firenze per timore delFInquisizione ehe 
gli aveva intentato un processo di sacrilegio, per aver 
egli, con altri gentiluomini, scalato le mura dei con- 
vento di San Jacopo passandovi la notte con le mo- 
nache. 

E a un altro figlio naturale, Orso, Gianfrancesco 
intendeva lasciare per testamento ogni suo possesso, 
diseredando il figlio legittimo Nicola per dodici cause 
d'ingratitudine, sebbene poi, in punto di morte, cam- 
biasse le proprie disposizioni. 

Orso fu condottiero di Giulio III Ciocchi dei Mon- 
te (1550-1555) e di Paolo IV Carafa (1555-1559) 
ehe IG fece govematore di Nettuno. Finche visse il 
padre, egli si atteggiö ad erede universale, ammini- 
strando dal castello di Pitigfiano il vasto patrimonio. 
Nicola tentö di entrare in quella rocca di sorpresa; 
ma Orso, prevenuto, fece saltare una mina sotterran- 
do neile macerie gran parte degli assalitori. Anche do- 

13. - G. B.  Colonna - Gli Orsini 
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po la morte del padre, seguitö a far da padrone, confi- 
dando nella protezione di Cosimo de' Medici; e a nul- 
la valsero le proteste di Nicola presso Hinperatore e 
presso il Papa. 

A dimostrare di ehe stoffa fosse quest'Orso puö 
bastare un episodio: il 14 ottobre del 1575 mandö a 
chiamare la propria moglie da Morlupo, e si mosse da 
Pitigliano come ad accoglierla: la incontrö infatti sul 
ponte del giardino di Strozzona e, senza pronunciar 
parola, la fini a pugnalate. Ma, inorriditi, i vassalli di 
Pitigliano si ribellarono. Le truppe del Granduca fe- 
cero causa comune coi rivoltosi. Orso volö alla corte di 
Firenze, ma non fu ricevuto; e il 2 mai-zo dell'anno suc- 
cessivo, venuto a contesa con Prospero Colonna, fu da 
questo ucciso. Ai figli resto soltanto Morlupo, mentre 
Pitigliano tornö in possesso di Nicola. 

Per poco. Era questo Nicola dissoluto e feroce: 
una tigre, dice il Litta: giä ribelle al padre, fu tenuto 
da Paolo IV prigioniero in Castel Sant'Angelo per 
quattordici mesi, linche venne liberato contro la ga- 
ranzia d una cospicua somma. Sebbene sposato a Li- 
via Orsini, donna di esemplare rassegnazione, aveva 
un serraglio di concubine ebree; rientrato in Pitiglia- 
no, fece subito appiccare ai merli della rocca una ven- 
tina di persone. Ma fu pagato con la stessa moneta dal 
figlio Alessandro, ehe nel 1580 si impadroni del domi- 
nio; ed egli, tomando dalla caccia, trovö chiuse le por- 
te del castello. I Medici si affrettarono a riconoscere 
3a signoria di Pitighano ad  Alessandro a patto   ehe 
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smantellasse le torri; e Nicola dove ritirarsi a Firenze, 
ove mori di rabbia nel 1594. 

Ma neanche Alessandro godette il frutto della sua 
perfidia. Acceccato da questa, non si accorse d'essere 
soltanto uno strumento della subdola politica accen- 
tratrice dei Medici, ehe gli conferirono caricbe a cor- 
te, lo iiTetirono di debiti e stabilirono di presidio en- 
tro Pitigliano una compagnia di lande, finche il fi- 
glio di iui Giannantonio, nel 1604, dovette cedere il 
feudo. In compenso, si ebbe il pagamento dei debiti, 
diecimila scudi annui di appannaggio e varie terre 
erette in marchesato col nome di Monte San Savino. 

Poi, dopo il figlio dei fratello Bertoldo, Alessandro, 
ehe aveva sposato una Altemps senza aveme prole, e 
ehe mori a Napoli nel 1640, anche Monte San Savino 
passo al Granduea. 





XVIII 

IL FRATRICIDIO  SULL'APPIA 

1 rami di Braccicmo, di Tagliacozzo, di Lic&nza e Roccagkh 
vine, e di Gdlese - II triennäle assedio di Pionihino - I con- 
dottieri Paolo e Gentil Virginio - La fiera Bartolomea e Veffe- 

minato Antonio,  detto   «EjncMro». 

Le figure piü famose, se non forse le piü grandi, 
appartengono a quel ramo di Bracciano a cui accen- 
nammo nel capitolo VIII e clie fu fondato da Napoleo- 
ne, figlio di Matteo Rosso e fratello di Giangaetano, 
il futuro Papa Nicolö III (1277 -1280), e di Rinaldo, 
capo del ramo di Monterotondo, e di Gentile, inizia- 
tore del ramo di Nola e Pitigliano. Di Bracciano era- 
no Gentil Virginio e il fratricida Girolamo, Paolo 
Giordano, l'uxoricida del capitolo XIII, e di cui ripar- 
leremo per altro dramma coniugale, e suo figlio Vir- 
ginio, ehe fu cLiamato «il piü grande signore d'Italia». 

Napoleone, Senatore di Roma nel 1259 e stre- 
nuo difensore del papato mentre Carlo d'Angiö si im- 
possessava del regno di Napoli, fu imprigionato dal 
partito gKibellino per ordine del nuovo Senatore Ar- 
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rigo di Castiglia, invano fulminato dalle scomuniche 
di Clemente IV (1265-- 1268), ritiratosi a Viterbo; e 
non ottenne la libertä e non rientrö a Roma ehe dopo 
la sconfitta di Corradino a Tagliacozzo. 

Dal figlio Giacomo derivarono, fra gli altri, un 
nuovo Napoleone ehe, sposando Isabella di Bartolo- 
meo signore di Tagliacozzo, erediterä queirimportan- 
te contea di cui fu legalmente investito nel 1265; e 
Francesco ehe verrä considerato capo della famiglia 
e della discendenza di Campodifiori; e Fortebraccio 
ehe assieme al figlio Riccardo si oppose con le armi 
all'incoronazione in Vaticano o in Campidoglio di En- 
rico VII, il quäle dovette farsi incoronare in Laterano. 

Francesco, ehe fu detto di Campodifiori per le case 
edificate in tale localitä sui ruderi del Teatro di Pom- 
peo, mori, come sembra, in un assalto alle mura di Vi- 
terbo, lasciando numerosa prole: fra gli altri figli, 
Francesco, nominato Cardinale da Bonifacio VIII nel 
1295, e Buccio e Bandino ehe vissero alla corte di Na- 
poli, e Giovanni ehe iniziö il ramo di Licenza e Roc- 
cagiovine, e Teobaldo oratore dei Romani in Avigno- 
ne nel 1310, e Orso ehe continuo il ramo di Campo- 
difiori con i figli Andrea partigiano di Cola di Rienzo 
contro i Colonnesi. Polcello ehe nelle lotte di Orvieto 
si impossessö di Montefiascone, Matteo domenicano 
ehe ebbe cattedra di teologia a Bologna e poi a Parigi, 
fu Vescovo di Agrigento e Siponto, arcivescovo di Pa- 
lermo e Cardinale. Il ramo si esauri sulla metä del 
Quattrocento. 

I signori di Licenza e Roccagiovine furono spesso 
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in discordia con Tivoli; ed ebbero un Onofrio segre- 
tario apostolico di Alessandro VI e quindi protonotario 
di Leone X, un Mario vescovo di Tivoli ove la sorella 
Porzia giovanissima aveva sposato nel 1586 il venten- 
ne Pirro junior Brigante Colonna di Pirro e di Mo- 
desta Falconieri; un Alessandro referendario di Segna- 
tura sotto Innocenzo X e canonico lateranense e udi- 
tore di Rota, un Roberto cavaliere degli Ambasciato- 
ri di Spagna a Roma, la cui figlia Maria entro ancbe 
essa in casa Brigante Colonna sposando nel 1798 
Francesco di Carlo. II ramo si spense con il nipote di 
questa Maria, Alessandro di Mario, deceduto nel co- 
leradel 1837. 

Da quel Napoleone, ehe divenne per matrimonio 
signore di Tagliacozzo, proseguirono i rami dei duchi 
di Bracciano, estinto nel 1698, e dei ducbi di Gravina, 
tuttora esistente, ed anche il ramo di Tagliacozzo pro- 
priamente detto e il ramo di Gallese. 

I conti di Tagliacozzo continuarono con Giovanni 
Senatore di Roma, massacrato nel 1390 dal popolo del- 
l'Aquila assieme al fratello Rinaldo, condottiero di 
molta fama. Figlio di Giovanni fu Giacomo, ehe di- 
venne anche conte d'Alba e barone di Capistrello, fu 
con cento lancie agli stipendi di Alessandro V (quel 
Filarois di Candia ehe non si mosse da Pisa), difese 
Tivoli contro il Re Ladislao, ehe nondimeno sottomi- 
se Tivoli e mosse contro Tagliacozzo non portando pe- 
rö a compimento l'impresa perche sopraggiunto dalla 
morte nel 1414. 

Tra i sette figli, dati a Giacomo da due mogli, si se- 
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gnalarono Giannantonio e Rinaldo: il primo, condot- 
tiero con Muzio Sforza, muove nel 1417 contra Roma 
occupata da Braccio da Montone e nel 1431 conclude 
una tregua con i Colonnesi e quattra anni dopo ottie- 
ne da Eugenio IV Condulmero (1431 -1447) i feudi 
di Monte Gentile e di Castellarcione con il canone di 
un cane da rete per la festa dei Santi Apostoli. Mandö 
soccorsi al fratello Rinaldo ehe difendeva Piombino, 
e per rappressaglia Re Alfonso lo aggredi in Abruzzo. 
Egli corse a Roma a chieder protezione a Nicolö V 
Parentucelli (1447 -1455) cbe si fece mediatore, si ehe 
riebbe i suoi feudi, pagando per altro trentamila du- 
cati di riscatto. Mori a Roma nel 1456, senza figli 
maschi. 

II fratello Rinaldo, dopo un primo matrimonio con 
una Sanseverino, sposö Caterina Appiani e ne ebbe in 
dote Piombino; ma nel 1447 fu assalito da Re Alfon- 
so, come abbiamo detto. Rinaldo, aiutato dal fratello 
e dai Fiorentini, si difese strenuamente: l'assedio di 
Piombino rimase famoso pel valore degli assediati ehe 
con calce viva e olio bollente costrinsero gli Aragonesi 
ad abbandonare Timpresa, dopo ripetuti quanto vani 
assalti, il 14 settembre del 1450. Rinaldo si reco a rin- 
graziare Firenze e mori di peste nello stesso anno. II 
Comune fiorentino mandö le sue bandiere al funerale. 
Cinque giomi dopo, fu conclusa la pace con Re Al- 
fonso; e Piombino rimase agli Orsini, con l'annuo tri- 
buto di una tazza d'oro ai Re di Napoli. 

Il ramo ehe si chiamera di Gallese, e ehe risale a 
Francesco, fu illustrato specialmente dal figlio di lui 
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Paolo die per venti anni, dal 1396 al 1416, fu strenuo 
condottiero ed anclie abile diplomatico. Altiero e fero- 
ce, non esitö, una volta, nel 1405, ad ammazzare di 
sua mano, alla presenza di Innocenzo VII Migliorati 
(1404-1406) e dell'intera corte pontificia, il rivale 
Mostarda, cavaliere anch'esso in gran £ama. 

Non e facile seguire particolarmente tutte le tur- 
binose vicende di questo venturiero di casa Orsini: 
guerreggiava nel 1396 con Pisa contro Lucca e Firen- 
ze, e neilo stesso anno militö per Firenze contro i Vi- 
sconti. L'anno seguente si trova, assieme ad Alberico 
da Barbiano, con i Visconti contro Firenze; ma sotto 
le mura di Siena torna fra i Fiorentini e muove al soc- 
corso dei Gonzaga contro i Visconti... Cosi, come di- 
cevamo, per un ventennio intero. E fa da paciere tra 
Bonifacio IX Tomacelli (1389-1404) e il Popolo ro- 
mano, e ottiene in compenso da quel Papa il vicariato 
d'Olibano, l'odierno Olevano Romano, nella diocesi di 
Palestrina; e si trova, nella guerra della Chiesa contro 
i Visconti, alla presa di Bologna; e nel 1404, per in- 
carico di Innocenzo VII, entra con quattrocento ca- 
valli in Parma a sostegno di Otto Terzi; e torna a Bo- 
logna a piegare al rispetto della Chiesa Nanne Goz- 

zadini... 
Poi corre a Roma, ch e in subbuglio, a vendicarvi 

la morte di Polcelletto del suo sangue e a metter pace 
tra i Conservatori del Comune e la corte papale. I 
patti non durano pero ehe pochi mesi: il Popolo ri- 
prende le armi, sostenuto dalle genti di Ladislao, e 
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Innocenzo fugge a Viterbo; ma ecco Paolo, ehe batte 
le truppe regie e i ribelli, e rinsedia il Papa a Roma. 

Cosi, nel 1407, libera Gregorio XII Correr 
(1406-1409), cbiuso in Castel Sant'ABgelo, sbara- 
gliando, tra la Porta di San Lorenzo e le Terme di Dio- 
cleziano, i Colonnesi e i Savelli ehe lo assediavano: 
nella zuffa, rimasero prigionieri Giovanni e Nicolö 
Colonna ehe offrirono a Paolo, in nscatto, quella terra 
di Gallese da cui derivö il nuovo predicato del ramo. 
II Papa, a sua volta, premiö il suo salvatore eol dono 
della cittä di Narni e di vari castelli. 

Ormai Paolo e eonsiderato il piü valido difensore 
del Papato. Quando Gregorio si avyiö al Congresso di 
Savona, solo a lui laseio la tutela di Roma. II momento 
era tutt'altro ehe tranquillo. Re Ladislao si presentö 
subito e chiese di entrare in cittä per impedire, come 
diceva, ehe vi si insediasse Fantipapa Benedetto XIII 
(Pietro de Luna), ehe aveva dalla sua le galere geno- 
vesi. Paolo consenti all'ingresso delle forze regie; ma 
ben presto, non sopportando i soprusi degli oecupanti, 
chiamo il Popolo alle armi e le ricaceiö fuor delle 
mura. 

Finalmente il Coneilio di Pisa tentö troneare lo 
scisma, deponendo Benedetto XIII e Gregorio XII ed 
eleggendo Alessandro V Filargis di Candia (1409- 
1410). Ladislao se la prese eoi Fiorentini e mosse con- 
tro di loro; Firenze ehiamö in aiuto Luigi d'Angiö; 
ma questi, giunto a Orvieto, si trovo di fronte TOrsini, 
ehe teneva le parti di Ladislao, ma ehe non tardö ad 
aeeordarsi. Alla notizia della defezione, Peretto d'I- 
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vrea ehe appunto per Ladislao teneva Perugia, avanzo 
SU Roma. A Roma, pero, era giä entrato Paolo. 

Tosto Peretto, spalleggiato dai Colonna e dai Sa- 
velli, ve lo strinse dentro. Spavaldo, l'Orsini ne esce 
e lo afFronta in campo. E lo vince. Roma, ancora una 
volta, e conservata al Papato dalle armi orsesche. Ales- 
sandro V muore a Pisa nello stesso maggio 1410; ma 
Giovanni XXIII Cossa (1410-1419) rioccuperä la se- 
de di Pietro nella primavera successiva: lo accompa- 
gnano Luigi d'Angio e un corteo di condottieri, fra 
i quali primeggia l'Orsini. 

Questi, poco dopo, combatte per Braccio da Mon- 
tone sotto Perugia, e perde un occhio all'attacco del 
castello di Santa Giuliana; cade prigioniero nel 1414 
di Re Ladislao, ed e liberato, col riscatto di trentamila 
fiorini, da Giovanna II ehe nel medesimo anno suc- 
cede a quel Sovrano sul trono di Napoli; e di nuovo 
contro Braccio a sostegno nella libertä di Perugia, e 
Braccio lo fa trucidare dal Tartaglia e da Lodovico 
Colonna. Le squadre dell'Orso tentano di vendicarlo; 
ma sono sbaragliate. E' la fine. Aveva avuto in moglie 
una dei Sanguigni; ma la famiglia fu continuata da 
un figlio naturale, Francesco, ehe conservö il posses- 
so di Gallese, pur sottomettendosi a corrispondere an- 
nualmente alla Santa Sede, a titolo di tributo, un ca- 
ne da caccia. II ramo si estinse con Ottavio vescovo 
di Venafro e col fratello Paolo, domenicano, teologo 
e vescovo anch'egli di Montalto, spentisi entrambi 
nello stesso anno 1640. 

Riallacciamo, ora, la   maggiore   discendenza   di 
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Bracciano, risalendo a Francesco, nipote di quel Na- 
poleone divenuto conte di Tagliacozzo, a cui abbia- 
mo accennato alFinizio del presente capitolo. Ebbe, 
Francesco, due figli: Poncello e Giovanni. II primo 
ottenne da Banifacio IX Tomacelli (1389-1404) il 
castello di Galeria, e con Innocenzo VII de' Miglio- 
rati (1404-1406) e con Gregorio XII Correr (1406, 
deposto illegittimamente il 5 giugno 1409 e abdica- 
tario il 4 giugno 1415) fu maresciallo della Curia 
e protettore del Concilio di Pisa; sposö Maria di Tre- 
vignano, ehe gli portö in dote quel feudo onde sor- 
sero contrasti con i signori di Vico, ma non gli genero 
prole. Numerosi figli, dalla consorte Spinelli, ebbe 
invece Giovanni ehe da Napoli, ove dimorava alla 
corte degli Angioini, iniziö le trattative per l'acquisto 
di Bracciano, giä rocca dei Prefetti di Vico. L'acqui- 
sto fu concluso soltanto dal figlio Carlo, cbe puö con- 
siderarsi il capostipite, assieme al figlio Napoleone, 
del ramo di Bracciano. 

Tra gli altri figli di Giovanni, non possiamo di- 
menticare il condottiero Orsino, amico di Alfonso 
d'Aragona, adottato quäle successore al trono dalla 
regina Giovanna II nel 1420 e disconosciuto e dise- 
redato tre anni dopo dalla stessa sovrana ehe gli sosti- 
tui Luigi d'Angio. Non per questo Orsino abbando- 
nö lamico caduto in disgrazia: usci da Napoli con 
lui, e con lui vi rientrö soltanto alla morte della Re- 
gina, ricevendo in premio della fedeltä la carica di 
cancelliere del regno. 

Ne vanno omessi i figli Francesco e Giordano: 
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questi, Arcivescovo di Napoli e poi cardinale eletto 
da Bonifacio IX dopo venticinque anni ehe nel Sacro 
Collegio non sedeva piü un Orsini, si trovö al Conci- 
lio di Pisa, ove nel 1409 £u fatto Papa Alessandro V: 
fu Legate in Spagna e nella Marca e intervenne al 
Concilio di Costanza ove, nel 1417 ebbe termine lo sei- 
sma con Telezione di Martino V Colonna, ch'egli, di- 
mentico desii odi familiari, favori calorosamente nel- 
l'interesse dclla Chiesa. Quindi passö Legato in Fran- 
cia, Inghilterra, Venezia, Boemia e Ungheria; rien- 
trando, fu Governatore di Perugia, Todi, Orvieto e di 
altre cittä. Fece pubblicare e diffondere dodici comme- 
die di Plauto, non appena venturosamente scoperte; e 
si spense nel 1438. 

Francesco ando giovanissimo alla corte del re Ladi- 
slao, divento suo consigliere e maresciallo del regne ed 
ebbe il govemo della Terra di Bari e della Capitanata. 
Per vari anni, la sua storia quasi si identifica con quella 
del grande condottiero Paolo, di cui segue le alterne 
sorti. Dopo la morte di lui, awenuta nel 1416, si tro- 
va presente, nel 1420, aH'atto di adozione, da parte del- 
la Regina Giovanna, di Alfonso d'Aragona; ma non si 
hanno piü notizie di Francesco durante il periodo della 
diseredazione di Alfonso e della nuova adozione di 
Luigi d'Angiö. Morta Giovanna nel 1435, TOrsini 
abbracciö il partito di Alfonso d'Aragona ehe venne a 
conquistare il regno di Napoli. Re Alfonso prese il co- 
niando della flotta per combattere contro le galere ge- 
novesi venute in soccorso di Gaeta assediata e lasciö 
rOrsini col conte di Fondi al comando delle milizie di 
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terra; e solo airOrsini si dovette, come sembra, die la 
causa non andasse perduta, mentre il Re subiva Fonta 
di una, sia pur breve, prigionia. 

Eugenio IV Condulmero (1431-1447), sempre 
benevolo verso gli Orsini, lo £ece Preletto di Roma nel 
1435; Nicola V gli riconobbe tutti i privilegi. Mori nel 
14S6. A lui si deve l'elegante tempietto in Vicovaro su 
disegno della scuola del Brunellesco e il tempio e il 
convento di S. Maria sopra Minerva in Roma. Aveva 
sposato, per desiderio della Regina Giovanna 11, Mar- 
gherita Della Marra, riccliissima erede dei feudi di 
S. Agata e Canosa, giä vedova di Peretto d'Ivrea, morto 
nel 1417 in Napoli, si disse awelenato. In seconda 
nozze ebbe Flavia Scillato, vedova Della Marra, anche 
essa con dote di vari feudi. Ebbe numerosi figli e i piü 
naturali; ma l'eredita fu raccolta da tutti i fratelli nelle 
mani del legittimo Giacomo, il cui nipote Francesco 
sarä duca di Gravina e inizierä quel ramo, tuttora vi- 
vente, di cui parleremo. 

Carlo e il figlio Napoleone creano il ramo di Brac- 
ciano, dopo aver acquistato il vecchio castello, ehe to- 
sto si dedicarono a riattare, e aver ricevuto da Marti- 
ne V, col tributo di un falco da caccia, il dominio del 
sottostante Lago Sabatino. Mentre il fratello Latino si 
distaccherä con la propria discendenza dei Marchesi di 
Limentana e Principi deirAmatrice, come poi un figlio 
dellaltro fratello Roberto, a nome Mario, inizierä il 
ramo dei Conti di Pacentro e Oppido. 

Napoleone si insedia dunque a Bracciano, contra- 
stando subito con i vicini conti dell'Anguillara (del cui 
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feudo s'impadroniranno i nipoti) e allargando sempre 
piü il dominio, aggiungendo alle terre del Napoletano 
ben altre quarantacinque nello Stato pontificio. Con- 
dottiero di Pio II Piccolomini (1458-1464), marciö 
vittoriosamente contro Sigismondo Malatesta e compi 
il rafforzamento, con cinque alte torri, della rocca brac- 
cianese. E cosi salda riusci l'opera, ehe la figlia di lui 
Bartolomea, ehe aveva sposato il eelebre condottiero 
Bartolomeo signore di Alviano e ehe vi era rimasta sola, 
pote virilmente difenderla nel 1497 contro gli assalti 
dei Borgia finche, ricevuti i rinforzi del consorte e del 
ViteUi, non riusci a battere il Valentine nella grande 
giornata di Soriano. 

La discendenza di Napoleone fu continuata da 
Gentil Virginio, inviato giovinetto alla eorte degli Ara- 
gonesi. Cinte le armi, fu anch'egli condottiero, e nel 
1478 segui Alfonso duca di Calabria nella guerra di 
Toscana, scoppiata contro i Medici dopo la congiura 
de' Pazzi. Nel 1482 si lasciö piegare da Sisto IV a se- 
guire le sue parti, per la guerra contro gli Estensi; e 
per rappresaglia gli Aragonesi, amici degli Estensi, spo- 
gliarono gli Orsini di Alba e Tagliaeozzo, ehe donarono 
a Lorenzo Colonna. Ma, a un tratto, Sisto IV cambiö 
parere, divento protettore di casa d'Este ehe era stata 
assalita da Venezia, e nel 1483 ereö la lega col Re di 
Napoli, col Duca di Milano e coi Fiorentini. Nella 
dieta di Cremona fu stabilito di accapparrare anche 
rOrsini, restituendogli Alba e Tagliaeozzo, ed egli ae- 
cettö. Ma le difficoltä per questa restituzione furono 
enormi; e in Roma si venne alle mani, con molto spar- 
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gimento di sangue: alla fine l'Orsini vinse. E nella 
vittoria si moströ generoso, sino a fennare la mano di 
Girolamo Riario ehe, con uno stocco, stava per spac- 
ciare il Colonna nel momento ehe si dava prigioniero. 

Ciö non toglie ehe dovesse sutire altre vicende, si- 
no a veder saccheggiato dal popolo il palazzo di Monte 
Giordano, e dovesse seampar da Roma airamvo di 
Carlo VIII, per poi cader prigioniero, con Nicola di 
Pitigliano, del Signor di Ligny. Trascinato al seguito 
di Carlo VIII, scampo nel disastro di Fornovo ricove- 
randosi a Bologna e poi a Milano. E soprawenne la 
bufera di Alessandro VI, eon l'assedio di Braeciano, la 
difesa di Bartolomea e la battaglia di Soriano, ehe ab- 
biamo gia narrati. Ma Gentil Virginio non pote goder- 
ne. Caduto in mano al Re di Napoli e rinchiuso in 
Castel deirUovo, fu levato dalla scena eol veleno; 

Era grandissimo Signore, considerato alla pari dei 
Sovrani: in una eavaleata aveva preceduto i figli di 
Alessandro VI e, nel corteo per l'incoronazione di Al- 
fonso II, i Principi di casa d'Aragona. Dalla sua seuola 
uscirono illustri capitani. Ebbe due mogli, ambedue 
Orsini, ehe gli generarono Giambattista, Protonotario 
apostolico, e Giangiordano; ed ebbe anche figli naturali, 
fra i quali Carlo e Antonio. Questi, bellissimo elegan- 
tissimo, fu soprannominato Epciiro: scrisse versi e in- 
segnö lettere latine a Napoli, compose il poema la Ce- 
cheria, e introdusse, eome sembra, 1 uso delle imprese 
araldiehe. Carlo si intitolö conte dell'Anguillara e fece 
prodigi di valore alla battagha di Soriano: dalla eon- 
sorte Savelli, ebbe un figlio, Gentil Virginio, non me- 
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Paolo Giordano Oisini (ritiatto di Ignoto - Galleiia 
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Paolo Giordano Orsini Duca di Bracciano. 
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no valente dell'avo omonimo, si ehe Clemente VII 
Medici lo nominö nel 1534 Generale delle galere pon- 
tificie con le quali guadagno altri allori contro i Tur- 
chi. Alla. sua morte, la contea di Anguillara passö al 
ramo di Bracciano. 

Questo era stato continuato dal legittimo Gian- 
giordano ehe, nel 1495, aveva militato con Carlo VIII 
e nella capitolazione di Atella era stato imprigionato 
proditoriamente dal Valentino, finche fu liberato dal- 
la vittoria di Soriano. In quel tempo, gli mori il padre, 
Gentil Virginio. ed egli si trovö a fronteggiare da solo 
la fazione colonnese; nel 1498, presse Tivoli, in furio- 
so combattimento, ebbe la peggio. 

Ghi godeva di tali discordie ehe indebolivano le 
parti in contesa a tutto vantaggio dei suoi, era Ales- 
sandro VI, e cosi palesemente egli attendeva il mo- 
mento di far piombare sui belligeranti il suo Valentino 
come un falco lanciato alla caccia, ehe gli Orsini e i 
Colonna awisarono finalmente il baratro verso cui si 
awiavano, e si seambiarono parlamentari e si incon- 
trarono a Montieelli, ove segnarono la paee rimetten- 
do la controversia per i contadi di Alba e di Tagliacoz- 
zo airarbitrio di Re Federico, ehe, a quanto pare, giudi- 
cö a favore dei Colonnesi. 

Ma poi, durante quel continuo capovolgimento di 
situazioni ehe caratterizza il tempo, e non appena cio^ 
giunse notizia, nel 1501, dei trattato conchiuso tra Lo- 
dovico XII e Ferdinande il Cattolico ai danni di Re 
Federico, pronto Giangiordano spedi in Abruzzo le 
sue genti perche ritogliessero Alba e Tagliaeozzo ai 

14, - G. B. Colonna - Gli Orsini 
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Colonnesi. Mancanza di fede? Eppure era ancKe letä 
dei gesti magnanimi; tanto vero ehe proprio Giangior- 
dano, trovatosi in quei giorni al sacco di Capua, salvö 
cavallerescamente la vita a Fabrizio Colonna. 

Non di altrettanta generositä erano capaci i Borgia. 
L'anno seguente, Alessandro VI formulö contro Gian- 
giordano una strana accusa: fra le carte confiscate al 
Cardinale Giambattista Orsini del ramo secondario di 
Monterotondo, fatto strangolare o avvelenare dallo stes- 
so Papa in Castel Sant'Angelo, come abbiamo narrato 
nel capitolo XIII, era stato rinvenuto un foglio, firmato 
in bianco appunto da Giangiordano. Anch egli appar- 
teneva, dunque, alla lega della Magione? II sospetto 
rappresentava giä un pericolo, e Giangiordano si racco- 
mandö a Lodovico XII. Poi passö in Francia: fatto ca- 
valiere di San Micbele e Generale, visse a quella corte 
da gran signore. Una notte, giocando d'azzardo col Re, 
gli awenne di vincergli ben ventimila ducati; e tutti, 
senza detrarne uno solo, destino subito alla costruzio- 
ne di un palazzo in Biois, ove a quel tempo soggioma- 
va la corte, dichiarando regalmente ehe « il denaro di 
Francia non si doveva spendere ehe in Francia •». 

A Napoli, frattanto, Francesi e Spagnoli si dila- 
niavano; e i Colonnesi ne profittavano rioccupando an- 
cora una volta Alba e Taghacozzo. Giangiordano soffri 
in silenzio 1 offesa sanguinosa, anelando alla vendetta. 
Ma giusto allora, come abbiamo narrato nel I capitolo, 
Giulio II ofFri in sposa a Giangiordano, giä vedovo di 
Maria Cecilia d'Aragona, figlia naturale di Re Ferdi- 
nande, la propria nipote Feiice della Rovere, mentre 
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altra nipote dava al Colonna c tra le feste nuziali faceva 
firmare la solenne pace romana del 27 agosto 1511. 

Pace fra i tradizionali antagonisti. Ma una nuova 
tragedia doveva insanguinare invece, per conflitto tra 
fratellastri, la stessa famiglia di Giangiordano. 

Aveva questi a\aito tre maschi dei quali abbiamo 
fatto cenno al capitolo VIII: Napoleone della prima 
moglie degli Aragona, e Francesco e Girolamo dalla 
seconda dei della Rovere, oltre a varie femmine, fra 
cui Giulia, causa occasionale e forse involontaria del- 
la catastrofe domestica. 

Francesco fu Abate di Farfa nel 1530 per cessione 
forzata del fratellastro Napoleone (sebbene poi i vas- 
salli di quella ricca Badia si rifiutassero di riceverlo) 
e Vescovo di Tricarico nel 1539. Restö famoso per so- 
prusi, violenze, assassinii. Paolo III Farnese lo fece im- 
prigionare, processare e condannare a motte. Ma egli 
riusci a fuggire. Scomunicato, privato dei beni, del ve- 
scovado e dell'abbazia, comprö il castello di Saracinesco 
ove si rinchiuse con una certa De Bilizone, dalla quäle 
aveva giä avuto vari figli e cbe poi sposo. 

Non basta: il primogenito Napoleone, ancora mi- 
norenne, fu costretto, dalla matrigna Feiice, a rinun- 
ziare ancbe al castello di Bracciano a beneficio del- 
Faltro fratellastro Girolamo, figlio di lei. Ma, non ap- 
pena uscito di minore etä, Napoleone rinnegö come 
non valide le due cessioni della badia e del feudo. 

II Papa Clemente VII proteggeva, perö, la matri- 
gna; e a Napoleone non resto ehe passare dalla parte 
dei Colonnesi ehe gli promisero, e poi gli diedero, una 
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sposa del loro sangue, con la dote di Alba e Tagliacoz- 
zo. Ma il Papa lo seppe; fattolo sorprendere nell'Agro 
romano, lo rinchiuse in Castel Sant'Angelo, dove, col 
consueto atroce sistema della tortura, sebbene quäle 
nobile dovesse esseme esente, lo costrinse a dicbiarare 
ehe intendeva disfarsi della matrigna, dei due fratelli, 
del conte deUAnguillara, del Papa stesso. Per ucci- 
deie quest'ulümo avrebbe ordito una congiura: il 
Capo della Chiesa sarebbe stato colpito nel giorno del- 
la Purificazione, nel momento della distribuzione del- 
la candele benedette. 

Ma soprawenne la tempesta del Sacco, e mentre 
Papa Medici si rifugiava nel medesimo Castello, Na- 
poleone coglieva rattimo favorevole e ne fuggiva verso 
Bracciano, ove strappava di sorpresa il feudo al iratel- 
lastro e vi si fortificava. Poi, dalla rocca ben salda, co- 
mincio ad eseouire sortite e scorrerie: con i vassalli e 
quanti romani fuorusciti pote raccogliere, si dedicö si- 
stematicamente a dar la caccia agli imperiali, trucidan- 
done quanti pote, fino gli infermi e i feriti, e spoglian- 
doli delle prede da essi fatte nel Sacco. 

Passata la bufera, accetto di servire Firenze. Se ne 
tornava appunto di Toscana con tremila fiorini d'oro 
avuti da quella Repubblica per assoldar fanti, quando 
incappo in alcune squadre pontificie ehe senz'altro lo 
alleggerirono d'ogni denaro. Ma ecco ehe a Viterbo 
si imbatte col Cardinale Santacroce, inviato dal Papa 
legato a Carlo V. Quäle fortunata combinazione! Si 
impossessa del cardinale e non lo rilascia, finche non 
gli vengono risnocciolati tutti i suoi fiorini. 



TAV. XXXIX 

Paoio Giordano Orsini duca di Bracciano. 



TAV. XL 

Figli   di   Paolo   Giordanu   Orsini   (Quadro   di   Scipione   Pulzone  detto 
Scipione da Gaeta - n. 1550 - m. 1588). 
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A Bracciano non rientrö piü. II fratellastro Giro- 
lamo vi si era di nuovo chiuso dentro, e di lä gli offri 
in cambio il feudo di Vicovaro. Napoleone era tomato 
alla sua vita di condottiero, battendosi contro il Vesco- 
vo Scipione Colonna e restandone sconfitto a Subiaco, 
ma sconfiggendolo poco dopo nella giornata di Maglia- 
no, nella qualc il Colonna rimase morto sul campe. 
Passö quindi in Corsica (ove avrebbe dato il proprio 
nome al fönte battesimale a un Buonaparte) e in Pie- 
monte; e tanti e tanti furono i guasti della sua masna- 
da per quelle campagne, cbe i villani si sollevarono, 
scannando parecchi dei suoi e serrando lui stesso in un 
cascinale. Dovette intervenire il marcbese di Monfer- 
rato cbe, con buona scorta, lo accompagno in salvo sino 
a Casale. In compenso, l'Orsini devastö ancbe quella 
regione, non perdonando ne a sesso ne ad etä. 

Nel 1529 era di nuovo a Firenze, di dove si riaf- 
faccio anche nell'Agro. Clemente VII, a difesa, cbia- 
nio Luigi Gonzaga cbe investi Vicovaro. Rapide, Na- 
poleone affrontö il paladino pontiEcio, lo sgomino, lo 
uccise. Soddisfatto della vendetta, se ne andö in Fran- 
cia, e tanto fece cbe Francesco I gli ottenne, nel 1533, 
di rientrare nello Stato pontificio, da cui naturalmente 
era stato bandito. Giusto in quell'anno, il fratellastro 
Girolamo aveva concluso il matrimonio della sorella 
Giulia con il Sanseverino, e giä si awiava ad accom- 
pagnarla a Napoli per la via Appia. Ma non aveva 
chiesto il consenso di Napoleone, cbe non aveva in- 
tenzione di rinunziare, oltre cbe a Bracciano, ancbe ai 
diritti di primogenitura. Senza perder tempo, con uno 
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stuolo di sglierri, Napoleone esce da Porta Laterana 
(ora dl San Giovanni) e sprona aH'inseguimento della 
sorella coll'intenzione di rapirla; ma ecco: gli si fa 
incontro Girolamo, ehe gli pianta la spada nel cuore. 

Dalla consorte Claudia Colonna, Napoleone aveva 
avuto vari fiali; ma chi continuo la discendenza fu il 
bastardo Fabio, da cui Napoleone e Francesco, fonda- 
tore del ramo dei ducbi di Gravina. 

II fratricida Girolamo aveva sposato frattanto Fran- 
cesca Sforza del conte Bosio di Santa Fiora e ne aveva 
avuto quel Paolo Giordano (del quäle abbiamo parlato 
al capitolo XIII per ruxoricidio di Isabella de' Medici) 
e la figlia Feiice ehe, per desiderio del suocero di Pao- 
lo Giordano, il Granduca Cosimo (il quäle amava paci- 
ficare attorno a se le grandi famiglie) era andata sposa 
a Marcantonio Colonna duca di Paliano, futuro vinci- 
tore di Lepanto. A quella storica giomata navale del 
7 ottobre 1571 s'era trovato anche Paolo Giordano, e 
vi fu ferito, come abbiamo narrato; ma il conte Pompeo 
Litta, nelle genealogie delle sue « Famiglie storiche » 
aggiunge ehe a Lepanto caddero due fratelli di Paolo 
Giordano, Orazio e Virginio. Non e esatto. Alla pari 
dei Colonna (oltre Marcantonio. Pompeo, Lucio, Mu- 
zio e Prospero ehe portö la notizia della vittoria al Pa- 
pa) molti furono gli Orsini ehe si trovarono a Lepanto: 
oltre Paolo Giordano, Paolo di Mentana govematore di 
Corfu e Latino govematore di Candia, ed anche un 
Orazio e un Virginio. il primo duca di Bomazzo, il se- 
condo di Vicovaro, e quindi non fratelli di Paolo Gior- 
dano duca di Bracciano. Ciö risulta dagli elenchi dei 
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combattenti a Lepanto, pubblicati nel 1931, sotto gli 
auspici della Lega Navale, dal conte Alfonso Salimei. 

D'altronde, a togliere ogni dubbio e a dimostrare 
l'errore del Litta, e sufficiente la lettera diretta da Mes- 
sina, ventidue giorni dopo la battaglia, da Paolo Gior- 
dano al Granduca Cosimo per dargli notizia della ri- 
portata ferita: « lo sto bene, se non ehe ho una friz- 
zata di poca importanza » ecc. (*), lettera nella quäle 
non si trova parola alcuna, e sarebbe ben strano, della 
presunta gloriosa motte di due giovani frateUi. 

(•) Vedi Arcbivio di Stato di Fiienze — filza 6373 — e . La 
nepote di Sisto V» dello stesso autore, pag. 35. 





XIX 

UN DRAMMA PASSIONALE 

Paolo Giordano si innamora di Vittoria Accoramboni e ne 
ja vccidere il marito • II matrhnonio segreto - Sisto V - Pa- 

squino e Torquato Tasso. 

Ormai vedovo, Paolo Giordano se n'era tornato da 
Firenze al suo castello di ßracciano sul Lago Sabatino, 
ove teneva corte bandita. Cavalcate, caccie, banchetti. 
A fianco, Lodovico Orsini del ramo di Monterotondo, 
impetuoso, cavalleresco, spregiudicato. C'era anche 
Marcello Accoramboni, bandito da Roma per aver uc- 
ciso in duello Matteo Pallavicino: il Duca lo ha accol- 
to benevolmente nel suo castello (ehe e, d altxonde, un 
covo di fuorusciti e di bravi) perche s'e invaghito, ai 
suoi quarantaquattr'anni, della sorella di lui, Vitto- 
ria, la bellissima sposa ventiquattrenne di Francesco 
Peretti, nepote del Cardinale di Montalto... 

E Marcello scende nascostamente a Roma, con un 
gruppo di scherani. La notte del 17 aprile 1581, qual- 
cuno bussa alla porta di casa Peretti in via dei Leu- 
tari. Gli sposi si destano di soprassalto. La fantesca con- 
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segna un biglietto a Francesco: e scritto da Marcello 
ehe lo prega di recarsi subito agli orti degli Sforza sul 
Quirinale. Vittoria intuisce il pericolo, e vuol tratte- 
nere il marito; ma Francesco va: il cognato bandito 
ha bisogno di lui: lui non puo esitare. Esce con un 
servo munito di lanterna. Säle per San Nicola da To- 
lentino, quando scoppiano tre archibugi, e cade nel 
proprio sangue. II servo torna a precipizio a dare il tra- 
gico annunzio a Vittoria e allo zio Cardinale. 

Questi tace e cova la vendetta, quella indossa il 
lutto e toma alla casa patema: li ben presto si pre- 
senta Paolo Giordano in persona: pronunzia vaghe 
parole di compianto e ofFre alla giovane vedova un ma- 
gnifico anello. Poco dopo la invita al suo giardino di 
Magnanapoli e la trattiene con se. Gregorio XIII Bon- 
compagni (1572-1585) fa istruire il processo per Tas- 
sassinio di Francesco Peretti e ordina all'Orsini di ri- 
mandare la donna al proprio padre. II Duca deve ub- 
bidire; ma poi la va a riprendere. E allora il Papa, sde- 
gnato, ordina di nuovo ehe la bella Vittoria sia rin- 
viata a casa sua, dove la fa arrestare e quindi rinchiu- 
dere dentro Castel Sant'Angelo, sebbene piü tardi 
attenui la pena relegandola a Gubbio, suo paese di 
origine. 

Ma il Duca non si rassegna. Finge un pellegrinag- 
gio alla Santa Casa di Loreto e sulla via del ritomo 
raggiunge l'adorata Vittoria e se la porta a Bracciano; 
e qui la sposa segretamente innanzi al parroco del pae- 
se. Marcello si e anch esso rifugiato entro il saldo ca- 
stelle del nuovo potente cognato, mentre   Lodovico, 
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insofferente di vedere assunta al posto di moglie del 
grande cugino la donna ehe giudica indegna di tanto 
onore e aveva sempre considerata come un Capriccio 
passeggero, emigra a Venezia. 

II 10 aprile 1585 muore Papa Gregorio; e Paolo 
Giordano profitta del periodo della sede vacante per 
scendere a Roma e celebrare di nuovo il matrimonio 
con la sua Vittoria dinanzi al parroco di Grottapinta, 
chiesetta annessa al suo palazzo di Campo de' Fiori. 
Ma gli sposi sono appena rientrati in casa, ehe un ser- 
vo annunzia: — E' Papa lo zio della Duchessa! 

Era stato eletto, infatti, il Cardinale di Montalto, 
ehe assunse il nome di Sisto V. Roma, sapendo con 
chi aveva da fare, apparve terrificata. Poi, tutti cerca- 
no di farsi animo. La nobiltä e gli ambasciatori si af- 
frettano a rendere omaggio al nuovo eletto. 

Paolo Giordano vuol essere tra i primi a baciare il 
sacro piede di colui ehe sente nemico. Si inginocchia 
a fatica, per la pinguedine, formula un discorsetto. Il 
Papa lo riguarda grifagno, con gli occhi di acciaio, 
in silenzio. 

Anche Vittoria si reca a far visita di ossequio al- 
l'antica sua suocera Camilla; e si scontra con lo stesso 
pauroso silenzio. 

Paolo Giordano ha capito; e con la sua Vittoria cor- 
re a rinchiudersi di nuovo dentro Bracciano, mentre, a 
Roma, il primo maggio 1585, si svolge la solenne ce- 
rimonia dell'incoronazione. Quattro giorni dopo, altro 
spettacolo: il corteo a cavallo per la presa di possesso 
di San Giovanni in Laterano; e il Papa, di su la bian- 
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ca chinea, benedice con Faria di minacciare. Comin- 
cia la crociata contro i banditi, impiccati e decapitati 

tutti i giomi. 
I tirri avevano un gran da fare: andavano e tor- 

navano per le case dei baroni, perquisivano, frugavano 
arrestavano. Entrarono piü volte nello stesso palazzo 
dl Campo de' Fiori a cercarvi or l'uno or l'altro, si ehe 
il Duca, richiamati i suoi a Bracciano, lo chiuse: non 
era piü tempo di vantar franchigie! 

Ma perfino Bracciano non era piü la sicura dimora 
d'un tempo. Bisognava emigrare prima ehe fosse trop- 
po tardi. E si awiö con la sua Vittoria, verso Venezia» 
a raggiungenä Lodovico. 

Di cosi precipitosa partenza, forse Sisto si morse 
le mani: non aveva saputo simulare abbastanza. Del 
resto, piü del caso singolo, gli premeva il disegno gran- 
de. E si dedicö a metter ordine nello State, accentran- 
do il potere; abolendo ogni franchigia. E colpiva, col- 
piva, per estirpare ogni mala pianta. 

Teste SU teste, il brigantaggio poteva dirsi estirpa- 
to. Ma non tutti ne ringraziavano Iddio. I baroni, sen- 
za piü fuorusciti, andavano perdendo ogni autoritä. 
Una notte, per gazzarra, alcuni giovani della nobiltä 
romana andarono ad impiccare, sulle forche di Ponte 
dieci gatti. AI mattino, grandi furono le risa. Ma il 
Papa non ammetteva scberzi di nessun genere. Sapu- 
to il nome di qualcuno degli autori della beffa lo fece 
subito arrestare. Gli altri, uno Sforza, un Bonaventura, 
un Incoronati, due Orsini, presi da paura, scapparono 



TAV. XLI 

Virginio Orsini - n.  1572 - m.  1615. 



TAV. XLII 

Sepolcto di Nicohi Orsini Conte di Pitigtiano (m. ne! 1510) 
nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo in Venezia. 
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tutti via da Roma. II Papa sorrise e libero anche gli 
altri. 

Un altro giorno arrivo a Sisto un graziöse dono del 
Duca d'Urbino: una bella mula artisticamente bar- 
data con una soma singolare: trenta teste di banditi. 
Questi trenta malandrini s'eran giä rifugiati sulle mon- 
tagne; e, per quanto facesse il Duca non riusciva a 
catturarli. Allora ricorse a una spiritosa invenzione: 
fece passar di lä un falso corteo di nozze, con le giu- 
mente guarnite di sonagliere e cariche delle vivande 
pel convito nuziale. I banditi, allettati dalla preda, sce- 
sero da' loro rifugi e catturarono ogni ben di Dio. Ma 
le vivande erano avvelenate. E poco dope, tranquilla- 
mente, i birri del Duca poterono dedicarsi a tagliar 
teste da inviare in omaggio a Papa Sisto. 

Teste e teste. Quelle dei briganti piü temuti era- 
no esposte piü ostentatamente: si vide in Ponte la te- 
ste di Prete Guercino; e poi quella di Prete Ardeatino, 
ehe vantavasi « Re delle maremme e dei monti », e 
ehe perciö, venne esposta, per dileggio, con tanto di 
corona reale. 

Era il regno del terrore. Curcieto da Sambuci era 
stato acciufFato a Trieste, e veniva portato in vascello 
ad Ancona con ferri ai piedi. Sapendo la sorte ehe lo 
aspettava, si butto a mare e affogö. Ripescato il cada- 
vere, ne venne tagliata la testa: e anch'essa venne espo- 
sta dinanzi a Castel Sant'Angelo. II Vecchio Attilio 
Blaschi fu arrestato in Toscana e spedito a Roma per 
un delitto commesso trentasei anni prima. Sisto lo 
fece decapitare. Si ehe la statua di San Pietro, all'in- 
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gresso di Ponte Sant'Angelo, fu trovata col cappello in 
testa; e San Paolo, ehe sull'altro lato, gli domandava: 
— Parti? — Fuggo da Sisto, ehe non m abbia a chie- 
der conto di quelForecehio ehe tagliai al birro neiror- 
to di Getsemani. — E Paolo: — Aspetta, ehe vengo 
aneh'io: potrebbe rieordarsi ehe eustodii le vesti dei 
lapidatori di Santo Stefano. 

Perfino il Piccolomini, il famoso « Re dei banditi » 
ehe se n'era andato in Franeia, quando volle tornare in 
Italia, si afFaceiö allo Stato Pontifieio con molta caute- 
la. Passö per le Romagne verso la fine di dicembre: 
aveva con se venti eompagni fedelissimi. Ma non viag- 
giava ehe di nette facendosi aecompagnare di luogo in 
luogo da almeno trecento romagnoK assoldati sul po- 
sto. « Et e stato inteso dire ehe non si puö seherzare 
con questo Papa ». Forse, Alfonso Piccolomini aveva 
visto la nuova moneta fatta coniare dal terribile Papa 
eon la scritta:   « Noli me tangere •»:  Guai a ehi mi 

tocca! 
Con i reati contro il mal costume Sisto V fu anche 

piü severo. Feee impiccare una madre ehe aveva ven- 
duto lonore della figha. E questa, omata dei gioielli 
dei suo ganze, fu costretta ad assistere alFesecuzione 
ed a restare un ora intera ai piedi dei patibolo da cui 
pendeva il cadavere materno. Con il lenocinio, tentö 
colpire Fadulterio, comminando con una boUa, anche 
per esso, la pena di motte. Fu un fuggi fuggi di gen- 
te ehe spariva da Roma. E, per il gran numero delle 
denuncie, dovette pro\Tedere altrimenti: multa alle 
dame, frusta in piazza alle popolane. 
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I corsari infestavano il Tirreno e rAdriatico. Sisto 
riattivö Tarsenale ai piedi deirAventino (nella localitä 
detta Marmorata, per i marmi ehe vi si sbarcavano) e 
vi fece impostare sei galere, e non ebbe pace finclie 
non ne vide quattro armate. Le passö in rivista a Civi- 
tavecchia, col Cardinale Sauli; quindi le fece partire 
al comando di Orazio Lercari. Questi si riuni alla flot- 
ta toscana e catturö subito dodici navi corsare. E Tim- 
presa continuö con sempre maggior esito. 

Soltanto contro due awersari Papa Peretti non la 
spuntö: contro Pasquino e contro le cortigiane. Esaspe- 
rato dalle satire implacabili, ordino ehe il torso male- 
dico venisse rimosso e gettato nel Tevere. Ma sorse a 
difendere la povera statua nientemeno ehe Torquato 
Tasso: — Non lo affogate — disse il poeta — o dalla 
melma del fiume naseeranno infinite rane a gracidare 
notte e giomo la veritä... — E Pasquino fu salvo. E 
riprese imperterrito a scoccare frecce velenose, special- 
mente dirette « a Chi mi fa parlare, e vuol ch'io 
taccia ». 

In difesa delle cortigiane ehe il severo Pontefice 
voleva sfrattare dalla cittä, si levarono gli stessi Con- 
servatori, e una delegazione di quaranta gentiluomini 
si presentö al Santo Padre a patrocinare cosi delicata 
causa, afFannandosi a dimostrare a Sua Beatitudine ehe 
« tra esse e bertoni e mezzani et altri ehe ci avevano 
interesse, se ne partirebbero da Roma oltre a ventiein- 
quemila persone... ». Il Papa maltrattö gli impudenti 
ambasciatori; ma revocö lordine di sfratto. Dispose 
ehe le meretrici venissero relegate all'Ortaccio. Poi si 
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vide ehe il nuovo luogo era troppo angusto, e fu loro 
concesso di tomarsene alle rispetitve dimore, purche 
lontane dalle vie pricipali e dai luoglii santi. 

Ma, nella lotta contro il brigantaggio, Sisto pote- 
va ben vantarsi d'aver vinto. Dall'aprile al dicembre: 
Otto mesi. Bastarono. Con laprile del '586, compiuto 
l'anno di quella guerra spietata a ferro e fuoco, si com- 
piacque di aprir laTiimo a qualcbe mitezza. Giunse a 
graziare, con un breve, perfino il famoso Marianaccio 
« cbe trenta anni e stato antropofago » e ehe gli aveva 
chiesto di potersi far frate, e la moglie monaca. Con la 
cenere sul capo, il manigoldo pentito entro, infatti, nel 
convento di San Paolo fuori le Mura, « non essendo, 
per etä di sessanta anni, atto a pigliare, come vorrebbe, 
regola piü severa ». Papa Sisto aveva vinto. Ora pote- 
va mostrarsi anche clemente. Le cortigiane scorrazzava- 
no insolenti; incorreggibile, Pasquino sgbignazzava. 
ehe importa? Il Senato gli aveva decretato una statua 
in Campidoglio. E giä ne bandiva le lodi ai quattro 
venti, in ottave immortali, il poeta della Gerusalem- 
me:  « Te, Sisto, io canto... ». 

Egli fece coniare un altra medaglia con l'iscrizione: 
« Terra marique securitas ». Aveva veramente instau- 
rato l'ordine e la sicurezza in terra e in mare. 

La piega presa dagli avvenimenti aveva consiglia- 
tü Paolo Giordano a riparare a Venezia, ov'era stato 
accolto da Lodovico. E con Lodovico si trasferisce a 
Padova, lui e Vittoria nel palazzo Cavalli, e il cugino 
nella « Casa rossa » sul Bacchiglione. 

Ma la ferita di Lepanto, non mai stagnata perfetta- 
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mente, s e mutata in fistola, e la Salute del Duca, an- 
che a causa della dilagante pinguedine, desta serie 
apprensioni. Egli si trasferisce allora a Salo sul lago di 
Garda, e vi muore il 13 novembre 1585.. 

II dramma passionale e finito. Ad esso seguirä la 
tragedia. 

15. - G. B.  Colonna - GÜ Orsinl 





XX 

L'ASSASSINIO DI VITTORIA 

Gli scherani della Casa Hossa e l'eccidio nel Palazzo Cavallt 
di Padova - L'assedio alla Casa Rossa - La cathira di Lodovico 

e dei suoi. 

Vittoria in gramaglie e rientrata a Padova nel pa- 
lazzo Cavalli; ha con se il testamento dellinnamorato 
Paolo Giordano clie in punto di morte l'ha nominata 
sua erede universale. 

Non cosi la intendeva perö Lodovico, il quäle si 
erge paladino, contro la vedova, dei legittimi interessi 
dell'unico figlio dei grande cugino, di quel Virginio 
nato da Isabella de' Medici, la prima sposa strangolata 
a Ceneto. Vittoria non sospettava quäle minaccia si 
stesse addensando sul suo capo. Oltre Marcello, ehe 
d'altronde viveva piü con gli scherani di Lodovico ehe 
non in casa di lei, aveva chiamato presso di se anche 
il piü giovane fratello Flaminio, buon suonatore di 
liuto, e si era data interamente alla vita ascetica; or- 
mai, non usciva piü di casa ehe per recarsi in chiesa. 
Ma Lodovico tramava in segreto; aveva giä raccolto 
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nella Casa rossa i suoi masnadieri, e risolse di fare il 
colpo. 

Era la notte del 22 dicembre 1585. II vasto tinel- 
IG della Casa rossa risonava di voci poderose e di risate 
squassanti. Venticinque armigeri, oltre Lodovico, se- 
devano alla lunga tavola; e gli occhi e i ceffi, le ca- 
sacche e le tracolle e le eise degli spadoni davano, alla 
luce rossastra e fumosa delle lampade, colori e bagliori. 
Era la sera di domenica 22 dicembre '585. II pasto vol- 
geva alla fine; ma i boccali circolavano ancora, ricolmi, 
e presto vuoti, dall'un capo allaltro della mensa. 

Lodovico si levo di scatto. Chiamö a se tre de' com- 
mensali, si ritiro con essi nella contigua sala da tallo. 
Erano questi il conte Paganello Ubaldi d'Arezzo, il 
capitano Tolomeo Visconti di Recanati e il capitano 
Splandiano Adami da Fermo. Poche parole d'intesa; e 
vennero chiamati anche gli altri ventidue. C'erano Ali- 
darco Spentiletti, Agrippa Tarcaro, Evandro Campelli 
e Francesco Filelfo. 

Quando i ventidue passarono dal tinello alla sala 
da ballo, e si trovarono di fronte ai cipigli aggrottati de 
quattro capi, capirono, di colpo, ehe non era piü ora di 
chiassi. Da un lato, su panche e divani, si accumula- 
vano pugnali e archibugetti ed anche maschere, barbe 
finte e mantelli: il solito armamentario dogni colpo di 
mano. Nessuno fiato piü. Armati e camuffati uscirono 
tutti, a piccoli gnippi, per le strade deserte, si awiaro- 
no in silenzio, giunsero in vista della casa de' Cavalli. 

Era la vigilia di Santa Vittoria; e giusto quella mat- 
tina, per prepararsi alla festa, la bella donna in gra- 
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maglie aveva preso i sacramenti. Ora, sola nella sua 
Camera, diceva il rosario. Nella sala vicina, si attarda- 
vano accanto al fuoco alcuni familiari: Giulio Cesare 
Brancacci, Scipione Longo e uno spagnolo, probabil- 
mente Bernardo da Quiros. C'era anche Flaminio, il 
giovane fratello, ehe aveva voce aggraziata e per l'ap- 
punto cantava, fra quegli amici, il salmo del Miserere 
{quäle strano presentimento!) accompagnandosi, come 
al solito, col liuto... Ma c'erano, a pian terreno, anche 
due traditori: certo Domenico da Cittä di Castello e 
Furio Savorgnan della Bandiera di Udine, ch'era sta- 
to carissimo al Duca. 

I bravi di Lodovico si awicinarono lentamente, 
stringendo la rete: occuparono i passi delle vie circo- 
stanti: e i tre capi, con cinque uomini, si fecero sotto 
le inura. Un sibilo sottile fende l'aria gehda e quieta. 
E una « porticella di soccorso » della casa de' Cavalli 
cigolo sui cardini arrugginiti: i traditori aprivano agli 
assassini. 

Questi penetrano nel porticato, scalano una fine- 
stra bassa, schiudono la porta ai compagni. Con tor- 
ce accese si awiano su per la scala, dietro il suono del 
liuto. Ecco sono inanzi alla sala. Piano piano, uno 
solleva la pesante portiera di velluto. Vedute Flaminio, 
si scagliano dentro, appuntano gli stili alle gole de' tre 
familiari perche non abbiano a muoversi, e Splandia- 
no, preso di mira Flaminio, gli spara contro l'archibu- 
getto. Flaminio s'era giä ritratto sino alla parete e chi- 
nato sul liuto, si ehe il colpo gli passa sul capo senza 
toccarlo. Allora corre all'altra porta; ma li lo raggiun- 
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ge un'altra arcKibugiata ehe gli spezza la spalla. Cade, 
si solleva e con gran grida varca la soglia, si trascina a 
riiFugiarsi nelie stanze della sorella... 

AI fragore dei colpi, alle strida di soccorso, al tram- 
busto dell'accorrere e del fuggire, la casa vibra tutta di 
terrore. Le ancelle spaventate serrano le porte; i sicari 
inferociti ne spezzano i chiavistelli, le scardinano e 
fracassano. AI fumoso lume delle torce, quelle furie 
d'inferno s'awentano sulle donne, le scaraventano a 
terra, le calpestano. Tre maschere penetrano nella ca- 
mera di Vittoria. 

Ella ha compreso. La bella donna, ehe ha poeo 
piü di ventotto anni, sa d'esser giunta all'ora estrema. 
Pallida esangue, h in ginocchio, davanti al suo croce- 
fisso d'avorio. Attende. Due la affenano; un terzo, eon 
lo Stile, le e sopra: — Ora ti conviene morixe. Questo 
e il prezzo delle tue iniquita. 

— Concedetemi prima un prete — ella prega, 
quasi tranquilla. 

Ma uno dei manigoldi, per tutta risposta, prende 
a strapparle l'abito sul petto. Ella incroeia eonvulsa le 
braccia... 

—• lo vi perdono; ma voglio morire vestita. 
Le aprono le braccia a forza. L'assassino ha giä de- 

nudato i seni perfetti. Palpa la mammella sinistra per 
sentir bene il cuore e punta lo Stile. 

— Gesü, Gesü — implora la poveretta. 
E l'infame, ficcando il pugnale e rivolgendolo den- 

tro, sghignazza e domanda: — Ti tocca il cuorer' Ri- 
spondi: ti tocca il cuore?... 
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Quella belva era Tolomeo Visconti da Recanati. 
Gli altri due erano Paganello e Splandiano. Vittoria si 
accascia nel sangue, con un ultimo sospiro: — Gesü! 
vi perdono... 

II Visconti aveva appena ritratto il pugnale. Sen- 
tendosi perdonare ancora, afferra il polso del compa- 
gno e mormora stravolto: — Che abbiamo fatto? Ab- 
biamo ammazzato una santa! 

Gli altri non ascoltano. Non c e tempo da perdere. 
Splandiano corre dietro ai gemiti di Flaminio, e i com- 
pagni con lui. Lo rintracciano appiattato sotto un let- 
to: quanto inferiore d'animo alla sorella! Lo punzec- 
chiano con le spade, lo tiran fuori piangente e invo- 
cante misericordia. I bruti si divertono a crivellarlo di 
pugnalate; infine gli scbiacciano il cranio: sul misero 
corpo furon pol contate settantaquattro ferite. 

E cercano Marcello, frugano dovunque, di sopra 
e di sotto, trapassando i cortinaggi con le lame, sfon- 
dando gli armadi... Ma Marcello non ce: e in con- 
vento, in un convento di Padova o di Venezia, al si- 
curo dai birri e dagli assassini. E questi, poco dopo, 
dileguano alla spicciolata, in silenzio, com'eran venu- 
ti, nelle tenebre della notte impassibile. 

I Rettori di Padova (due erano i Rettori: uno ave- 
va il titolo di Podestä e risiedeva nella parte piü an- 
tica dell'attuale Municipip; l'altro era il Capitanio 
con sede nello storico palazzo dove oggi si trova l'Ar- 
chivio notarile) subito nella notte stessa, non appena 
informati dell'eccidio, chiamano alle armi la corte di 
polizia e i bombardieri, e comandano di sbarrare le 
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porte della cittä. II Podestä in persona si reca al Capi- 
taniato, e col Capitanio e buona scorta di militi, va 
ad eseguire un primo sopraluogo al palazzo Cavalli. 

Anche la contrada s e tutta desta, al passaggio del- 
l'eccezionale corteo: e presto la popolazione si affol- 
la attorno al luogo del duplice delitto. Podesta e Ca- 
pitanio entrano, visitano le misere salme, sospettano 
un qualche complice entro la casa stessa e fanno ese- 
guire numerosi arresti. Prima di giorno fanno partire 
un corriere per Venezia con una prima sommaria rela- 
zione al Consiglio dei Dieci. I bombardieri bivaccano 
nelle piazze; alle porte sono raddoppiate le guardie. 
E sorge l'alba del 23, giorno dedicato a Santa Vittoria. 

Con la luce, l'infausta notizia si e diffusa in tutta 
Padova. La gente accorre da ogni strada: e un afFan- 
noso vocio, un subbuglio, un trambusto... II nome 
deirOrsini corre sulle bocche di tutti. Ed ecco: dalla 
Casa rossa esce, in armi, l'intera squadra di Lodovico; 
una cinquantina di uomini, disposti come a battaglia. 
In mezzo ad essi, Lodovico! La folla si addensa, si so- 
spinge, ammutolisce: la temeritä di quell'uomo arri- 
va alla follia! 

La schiera avanza, serrata muta superba. Poco 
dopo e davanti al palazzo del Capitanio. La piazza e 
gremita di popolo; ma il portone e chiuso. L'araldo del- 
rOrsini si avanza e picchia. S'apre uno spioncino: un 
valletto si afFaccia, ascolta, richiude: andrä a riferire. 
Lodovico freme. Finalmente giunge il permesso dei 
Rettori: Lodovico e ammesso solo, o con due compa- 
gni. II grande battente si schiude, lento. E, d'impe- 
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to, i cinquanta armigeri forzano il passo, penetrano 
compatti neH'interno del Capitaniato. Nella tema ehe 
il proprio signore possa esser trattenuto, la masnada lo 
segue SU per la scalea, occupa le anticamere, sorveglia 
le uscite. 

Dinanzi al Capitanio, Lodovico fieramente si dol- 
se, quäle Orsini e Governatore di Corfü, deH'affronto 
fattogli con ia imposta attesa: affronto — disse — ehe 
di simiglianti non ne aveva sofFerti ne da Re ne da 
Papi. Espose quindi il motivo della sua visita: per la 
malaugurata fine della signora Vittoria Accorambo- 
ni, le cose mobili del compianto Duca Paolo Giordano 
correvano pericolo di non essere piü tutelate, ed a lui, 
come a parente dell'erede universale Virginio e suo 
rappresentante nella circostanza, incombeva lohbligo 
di ehiedere ehe se ne facesse l'inventario e si deposi- 
tassero in sicura custodia. 

Il Capitanio gh rispose nel tono piü cortese. Senza 
tornare suH'incidente della forzata attesa in piazza, 
ne rilevando I'ofFesa d essere entrato con tutti gli ar- 
roati, assicurö ehe delle robe tutte, giacenti entro la 
easa de' Cavalli, si sarebbe avuto debita cura. Poi, 
continuando quasi aecademicamente sul tristo caso oc- 
corso, comincio a chiedergli se, per avventura, egh non 
nutrisse qualche sospetto... 

L'Orsini si raddrizzö come punto sul vivo: arro- 
gantemente ribatte di non saper nulla di nulla, e ehe 
potesse formulare qualsiasi ipotesi,. pur senza preeiso 
fondamento... e concluse ehe il fatto rimaneva « alta 
mente repostum ». Il latinetto inopportune suonö al 
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Capitanio come un ultimo oltraggio; tuttavia si trat- 
tenne, e si limitö ad invitare TOrsini a voler sottoscri- 
vere di suo pugno le proprie risposte nel registro ove 
le aveva giä scritte il segretario presente. 

— I miei pari — proruppe sdegnato Lodovico — 
non vanno sottoposti ad esame! — E dispettosamente 
volto le spalle e se ne andö con tutti i suoi. 

Un immenso pellegrinaggio di popolo si dirigeva, 
frattanto, alla Casa de' Cavalli, dove per l'intera mat- 
tinata, rimasero esposti, tra le guardie, i cadaveri degli 
assassinati: il giovane tutto forato e lordo di sangue; 
la bella donna col candido petto denudato, e il rivolo 
rosso sgorgante dal cuore... Alto risonava d'intorno il 
compianto; alti e minacciosi i propositi di vendetta. 
Prima di sera venne sul luogo, salmodiando, la Con- 
fratemita dei Padri Centurioni col parroco di San To- 
mio; presero a spalla le misere spoglie della Duchessa 
di Bracciano e del fratello, le trasportarono, tra ceri 
accesi, alla chiesa de' Santi Filippo e Giacomo, detta 
dßgli Eremitani. Le deposero a terra more nobilium, 
vi posarono attorno i ceri. Poi furono cantati i salmi, 
venne impartita lassoluzione. E l'uno e l'altro feretro 
fu calato nella sepoltura sotterranea, al centro della 
navata. 

A Venezia, i Dieci, appreso il tristo fatto dal rap- 
porto dei Rettori, deliberarono d'inviare sul luogo, 
con pieni poteri, uno de' tre Avogadori della Reput- 
blica, ehe avevano, normalmente, la piü ampia giuri- 
sdizione penale. Per Padova, £u scelto Luigi Braga- 
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dino. Giunto a Padova, questi ordinö senz'altro la 
cattura dell'Orsini. 

L'alba di Natale sorse con foschi presagi di guer- 
ra e di morte. Gia il Podestä Andrea Bemardo, e il 
Capitanio Pio Enea Obizi, e il Cavalier Soardo, con- 
dottiero delle Milizie, s'eran dati a prowedere senza 
indugio; e corrieri eran partiti per il territorio a chia- 
mare milizie, a bandire ehe l'Orsini e i suoi, ovunque 
fuggissero, fossero presi e ammazzati. 

Per ogni strada, annunciato da tromba e tamburo, 
appariva un banditore, si fermava al crocicchio, gri- 
dava: — Arme, arme, figli di San Marco! Chi non 
ne ba, vada a prenderne in Castello, a servizio del- 
l'Eccellentissima Signoria! — E un altro poco piü 
oltre: — Arme, arme, figli di San Marco! rEccellen- 
tissima Signoria vi comanda di correre alla casa del- 
rOrsini per le atrocissime e nefande uccisioni da lui 
commesse. Cbi non va sarä punito con la forca. Arme 
arme! 

I banditori entravano perfino nelle chiese, dove 
grande era la folla per la sacra ricorrenza, interrom- 
pevano le pie funzioni sonando tromba e tamburo, e 
ripetevano il grido: — Arme, arme, figli di San Mar- 
co! — I nobili accorrevano a cavallo, circondati da 
bravi; il popolo si addensava confuso, sboccava nella 
piazza de' Signori, si disponeva in ordinanza. 

Le campane battevano a stormo, senza requie; e le 
trombe e i tamburi e le grida e i comandi facevano 
insieme uno strepito, un tumulto spaventoso: donne 
e ragazzi, vociando, trascinavano fuor del castello i 
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carri delle artiglierie... II Bragadino e il Podestä erano 
nel castello; l'Obizi e il Soardo in piazza, a ordinäre 
il popolo a scliiere. 

I masnadieri sono giä alle feritoie; giä, contro ogni 
varco, han piazzato 1 materassi a difesa e le armi spia- 
nate. Tutti pronti: la partita e dura ma taran vedere 
clii sono. Di sotto squilla una tromba, e un uomo 
s'avanza: e lufficiale d'insegna Giacomo Frigimelica, 
luogotenente del signor Capitanio Pio Enea Obizi... 
ehe vuole? A nome dei Rettori, intima a Lodovico di 
presentarsi ad essi a fare obbedienza. Lodovico e tor- 
nato alla finestra e risponde: — Percbe tutta Padova 
e in arme? percbe si assedia il mio palazzo? ehe cosa 
si vuole da me? ehe vada ai Rettori? Verrö, verrö... 
Ma non son uso a cedere alla forza. Si facciano prima 
ritirare soldati e popolo, e verrö... — Il Frigimelica 
se ne va. 

Intanto Tassedio si stringe sempre piü. Ogni stra- 
da e sbarrata e sorvegliata: i fondachi, i cortili, i por- 
tici son colmi di gente armata. 

Ecco ritorna il Frigimelica, si fa sotto alla « Casa 
rossa », leva alta una mano. Che dice? Dice ehe Lo- 
dovico deve rendersi senza condizioni e presentarsi 
coi suoi, senza armi, ai Rettori... La Dominante tratta 
alla pari con Regni e Repubbliche; non con privati 
cittadini. E l'Orsini risponde a gran voce che non an- 
drä finche non vengano allontanate le armi e non gli 
sia data sicurtä per la libertä sua e de suoi. Poi si 
siede sul davanzale e scrive le condizioni, getta il 
foglio che il Frigimelica raccoglie. 
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L'ufficiale d'insegna va e toma anclie una volta: 
ora presenta uno scritto del Capitanio Obizi: poche 
parole: Feccellentissimo Senato vuole Lodovico Orsi- 
ni, vivo o morto. Questi e furente. Ribatte ehe veixä: 
ma volontariamente, non per forza... 

Tra proposte e risposte, il sole era giä alto. II Bra- 
gadino e i Rettori, sempre a consiglio in Castello, du- 
bitano ehe il decoro della Repubbhca sia per esser me- 
nomato dal troppo lungo indugio; anche temono ehe 
rOrsini prolunghi ad arte le trattative fino a ehe il 
popolo si sciolga per stanchezza e per fame, ed egli 
possa profittare del favore delle tenebre. E manda- 
rono ordine all'Obizi di eseguire il mandato. Giaco- 
mo Frigimelica si avanzö l'ultima volta sotto la easa, 
disse alcune parole ehe pel rumore non s'intesero, si 
ritiro. 

Trombe e tamburi squillarono e rullarono insie- 
nie. Dalle trincee, dai portiei, dal ponte, dalle sponde 
del fiume seoppiö lo scroscio simultaneo di tutte le 
armi: un fracasso di moschetti, moschettoni, falco- 
netti, sagre, colubrine... Il finimondo! I proiettih gros- 
si e piecoli si abbattono eome grandine sulla faceiata 
della Casa rossa: la sgretolano, la sbrecciano, la scuo- 
tono... Lodovieo, con in pugno l'archibugio, passa di 
sala in sala, guemisce de' suoi ogni hnestra, ogni fe- 
ritoia, incuora, sprona, minaccia. — Che vengano, 
ehe vengano! — grida. E' esasperato di non potersi 
misurare allarma bianca. 

Ma il Capitanio Obizi non intende sacrificare nep- 
pur uno de' propri uomini, e non muove all'attacco. 
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Tiene le schiere al riparo e fulmina di lontano. Fa 
portare i falconetti sopra le mura nuove della cittä, 
e hatte la Casa rossa anche sul rovescio. La posizione 
diviene insostenibile. 

L'Orsini comprende. L'orgogUo immenso non gU 
vieta di vedere la rovina certa. Non ce piü scampo. 
I homhardieri, piuttosto ehe alle finestre e alle femtoie, 
mirano alle colonne del portico con 1 evidente inten- 
zione di far crollare la facciata intera. Un colpo pren- 
de in pieno una colonna scheggiandola e facendo tra- 
hallar la casa. II colonnello de Nobili, Francesco Ra- 
nieri da Montemellino e Liverotto Paolucci si trova- 
vano appunto nelle stanze sopra il portico ad accon- 
ciare i materassi contro le breccie giä aperte, quando 
un secondo colpo dello stesso cannone spaccö e divel- 
se un'altra colonna... La casa piegö da un lato, s'aper- 
se, rovino. Due o tre difensori rotolarono giü, malcon- 
ci sanguinanti. 

Nel fracasso della rovina, tacque il romore della 
hattaglia. Segui un pauroso silenzio. Neirintemo del- 
la casa squarciata e sventrata (e il polverio awolgeva 
le macerie) era caduto, con le mura, anche il corag- 
gio. Nessuno si sentiva piü ranimo di resistere. AUora 
Lodovico fece scendere un parlamentare. 

Questi, prima di uscire, legö un lenzuolo a un ha- 
stone, IG sporse da una finestra: un grido di gioia 
rispose, dalla strada, al segno della resa. Quindi scese 
all'uscio, apri il hattente, si afFaccio. Fece qualche pas- 
so all'aperto; e suhito gli fu addosso tale ressa di po- 
polo incuriosito, ehe lo credeva Lodovico, ehe temette 
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di soffocare. Ma sopraggiunsero gli uomini darme: 
rompendo la calca, fecero largo a messer Anselmo An- 
selmi, luogotenente del cavalier Soardo: questi prese 
il Parlamentäre sottoLraccio, secondo l'usanza di guer- 
ra, e lo condusse ai Rettori. — U mio padrone — egli 
disse innanzi a loro — e pronto, come sempre e stato, 
a venire all'obbedienza. — I Rettori non risposero; 
lo fecero legare e chiudere in prigione. 

Poco dopo, il Soardo, TAnselmi, il Frigimelica ed 
altri gentiluomini andarono a prender Lodovico. Co- 
m'egli, dalla finestra, li vide, scese e s'incamminö in 
mezzo ad essi, in silenzio. Ma, accennando ai corpi 
sanguinosi de' compagni caduti, sospiro: — Di grazia, 
signor Soardo, fate ehe siano sepolti... 

Null'altro. II popolo si affollava a riguardare cu- 
rioso il ribelle pel quale s eran mosse tante armi: egli, 
diritto e superbo, non guardava nessuno. Dietro le 
schiere, era pronta una carrozza. Lo fecero salire, lo 
portarono al Castello. 
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XXI 

LODOVICO GIUSTIZIATO 

La sentenza e il testamento • Lodovico lascia le proprie armi 
al Doge di Venezia - 11 laccio di seta cremisina - Marcello 

Accoramboni decaipitato. 

Rapido fu il processo. A Venezia quel Senato ave- 
va giä pronunziato la sentenza di morte. AI Bragadino 
e ai Rettori di Padova non resto ehe eseguire la sen- 

tenza. 
Mandarono a chiamare il cancelliere del Capita- 

niato perche, assieme al maestro di casa e al conne- 
stabile del Podestä, si recasse a dare a Lodovico la 
ferale notizia. 

I tre entrarono nella prigione. L'Orsini dormiva; 
ma si desto al rumore dei chiavistelli. II connestabile 
gli disse ehe i Rettori avevan deliberato di farlo par- 
tire all'alba per Venezia, e percio si vestisse e si com- 
piacesse di lasciarsi mettere i fern alle mani e ai piedi. 
Lodovico, ehe confidava nella riconoscenza delle Sere- 
nissima verso i suoi maggiori, volentieri accondiscese. 
Come fu legato, si fece innanzi il cancelliere e disse: 

16. - G. B.  Colonna - Gli Oratol 
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— Illustrissimo Signore, fu sempre fermo proposito 
del Serenissimo Doge ehe le leggi del suo Stato siano 
osservate: ed essendo sua volontä ehe Ella habbia a 
morire prima ehe passino tre höre, H Rettori illustris- 
simi hanno eletto me ad annunciarle la morte. 

Lodovico lo fissö, impassihile. Poi chinö la fronte 
in segno di aver inteso. E disse calmo: — Pazienza. 
— Ma subito risollevö il capo e la persona, con l'usata 
fierezza; e preoccupato della dignitä del nome e della 
ignominia della forca domando in ansia: — Di ehe 
morte devo morire? 

— Da suo pari, — rispose il cancelliere — in 
prigione. 

— E sarö sepolto? 
Saputo ehe si, consolato e commosso tese al Can- 

celiere ambe le mani legate e gli strinse le sue. — Vo- 
stra Signoria — aggiunse — baci la mano per me agli 
illustrissimi Rettori, e li supplichi di farmi grazia ch'io 
li possa parlare, ehe lo riceverö per segnalato favore. 

Il cancelliere usci per riferire la preghiera. E i 
due Rettori con l'Avogadore non si fecero attendere. 
Scesi nella prigione, rivolsero al morituro dolci paro- 
le di cristiana pietä, consigliandolo amorevolmente di 
volersi confessare. 

— Si, mi confesserö — rispose l'Orsini. — Ne la 
morte m'incresce. Solo mi duole di non saperne la 
causa. 

— Voi, signore, la conoscete benissimo — gli ri- 
spose il Podesta. 

Lodovico chiese allora di pöter scrivere alla mo- 
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glie, la buona Giulia Savelli ehe invano lo avrebbe 
atteso a Venezia per le feste del Natale e dell'Anno 
nuovo. Scrisse anche il proprio testamento: lasciö, fra 
I'altro, le proprie armi a « Sua Serenitä », cioe al Do- 
ge di Venezia. Quelle armi si trovano ancora nelFAr- 
meria del Palazzo veneziano con la seguente scritta: 
« Arma a Ludovico Ursino Reipublicae ligata. — In- 
genuum debitae mortis testimonium »: Armi Jasdate 
fer legato da Lodovico Orsini alla Refuhhlica. — 
S'pontaneo riconoscimento di morte meriiata. 

Ora e tranquillo. Chiede un libro di preghiere, si 
immerge nella lettura, giä lontano dal mondo. Cosi 
lo trovano, allo scoccare delle tre ore, i Fratelli Ge- 
suati e il mastro di giustizia. Quelli intonarono le lita- 
nie dei Santi; ad ogni invocazione egli rispondeva: 
— Ora pro me. — Poi si levo in piedi: si dicbiarö 
colpevole delle sue iniquita, domandö perdono agli 
uomini dello scandalo, a Dio dell'offesa; volle abbrac- 
ciar tutti, anche il boia ehe, confuso di dover giustizia- 
re si alto personaggio, gli chiedeva perdono... Molti, 
d'intomo, piangevano. 

Avevan portato la « carega » per Tesecuzione: una 
rozza sedia impagliata. Egli vi si awio con passo £er- 
mo, si sedette. Chiese: — Va bene cosi? — Si slac- 
ciö con le sue mani il giubbone, il corsetto di seta 
rossa, il coUare della camicia. Volle attorno al collo la 
corona del Cappuccino. E si fece il segno della croce. 

Gh furon messi ceppi e manette; gh fu legata la 
persona alla cintura. Allora prego ehe qualcuno gli 
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si mettesse a fianco, ripetendo il santo nome di Gesü. 
— Gesü, Gesü... 
II mastro di giustizia gli passö alle spalle; gli gettö 

al collo il laccio di seta cremisina, ultimo privilegio 
de' nobili giustiziati; awolse e strinse, con una ma- 
novella, di dietro la « carega ». Ma il laccio si spezzo. 
Egli non si mosse. 

— Gesü, Gesü... 
II boia tresse un altro laccio, e lo fini. 
Poche ore dopo, tra quaranta torce delle Gonfrater- 

nite dei Gesuati e della Maddalena, il cadavere del- 
rOrsini scoperto su una Lara venne portato in proces- 
sione attomo per la piazza dei Signori e quindi in 
Duomo, dove lu deposto al centro della navata mag- 
giore. Quattro ceri ardevano ai lati. Il popolo, ehe 
aveva ancora negli orecchi il rombo delle colubrine e 
negli occhi la visione della rovina della Casa rossa, 
accorse in folla al funebre spettacolo: eccolo li, il le- 
roce Orsino, ehe aveva fatto pugnalare la bella Du- 
chessa e massacrare il giovane Flaminio, e s'era pre- 
sentato in armi al Capitaniato e aveva resistito alla 
Dominante! II superbo giace pallido stravolto con le 
mani in croce: e ha detto ehe non gli incresceva mo- 
rire a sconto de' suoi peccati e ha chiesto perdono. 
Tutto voleva e tutto ha perduto: giovinezza, potenza, 
onori, il governo di Gorfü, la sposa adorata... II po- 
polo, ehe lo ha maledetto, ora quasi lo piange. 

La rapiditä della condanna e dell'esecuzione fu 
certo voluta dalla Repubblica per dare un salutare 
esempio ed anche per evitare ehe a favore dei reo 
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giungessero potenti raccomandazioni, da Firenze o da 
Roma. Uno degli uomini di Lodovico, sfuggito forse 
dalla Casa rossa assediata, era giunto a Firenze il 29. 
Informato degli awenimenti, il Granduca ne scrisse 
subito al fratello Cardinale. Troppo tardi: da quaran- 
tott'ore Lodovico non era piü. 

E giä dalla mattina del 28, nella piazza dei Signo- 
ri, s'era dato inizio alla orribile carneficina dei sicari: 
di fronte all'antenna su cui si fissava il gonfalone, fu- 
rono impiccati, pei primi, i traditori: Furie Savorgnan 
della Bandiera da Udine e Domenico di Cittä di 
Castello. 

Poi venne tratto verso il luogo del supplizio Tolo- 
meo Visconti, il barbaro assassino di Vittoria. Ma ecco 
sopraggiungere un araldo dei Rettori a dar ordine ehe 
si soprassedesse. Che cosa era successo? II Visconti 
aveva fatto alcune rivelazioni; e i Rettori ne vollero 
riferire a Venezia. Si trattava di questo: per aver salva 
la vita, il delinquente aveva denunciato un altro reato, 
facendo i nomi di alcuni falsi monetari, fra cui un trä- 
te del convento di Sant'Antonio, il quäle, pero, s'era 
giä messo in salvo. Ma i Dieci risposero laconicamente 
cbe de falsi monetari si facesse diligente indagine, e 
nel frattempo i rei di morte si punissero subito « per 
dar termine al negotio ». 

Cosi, per questo contrattempo, fu rispettato il 
riposo nel giorno 29, che era domenica. Ma al lunedi 
si ricomincio in grande Stile: tredici forche erano State 
alzate in piazza de Signori; e per primo fu impiccato 
il Visconti, al quäle tuttavia, per le rivelazioni fatte, 
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vennero risparmiati altri tormenti. Invece, il conte 
Paganelli Ubaldi da Arezzo e il capitano Splandiano 
Adamo da Fermo, gli altri due esecutori del duplice 
atroce delitto, vennero fatti salire su di un palco £or- 
nsato da due carri, e denudati e attanagliati con fern 
roventi; quindi scuoiati e, con un coltello infisso pres- 
se il cuore, lasciati ancor vivere süssultando di spasi- 
mo dinanzi agli occhi del popolo per oltre mezz'ora; 
infine ogni cadavere fu diviso in quattrö parti, ed 
ogni quarto fu appeso ad una porta della cittä. 

Tra le rovine della casa e le condanne, ventuna 
persone avevano pagato con la vita l'assassinio di Vit- 
toria e di Flaminio. Gli altri finirono nelle galere. 

Sisto V poteva ben considerare vendicato suo ni- 
pote Francesco; eppure non sapeva dimenticare Mar- 
cello, autore principale dell'eccidio ordinato da Paolo 
Giordano, e come seppe ch'egli viveva ancora sotto le 
protettrici ali del Leone di San Marco, si rivolse alla 
Serenissima e tanto insistette finche ne ottenne l'estra- 
dizione in territorio pontificio: non appena starcato 
ad Ancona, lo fece decapitare in quella stessa cittä. 

II terribile Pontefice appare finalmente pacificato. 
Ora, fa grazia ai favoreggiatori dei banditi, purche non 
sicari od assassini; assolve, pochi mesi dopo, gli stessi 
banditi del tempo di Papa Gregorio: il Giustiziere 
cede completamente il campo al Costruttore. E, come 
per i monumenti, volle gettare le fondamenta ed in- 
nalzare il saldo edificio della propria famiglia, legando 
ad essa le due piü potenti Gase romane. 

11 giorno 20 marzo '589, la giovanetta Flavia Da- 
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masceni Peretti, pronipote di Sisto e nipote dell'ucciso 
Francesco, andava sposa al figlio delluccisore, dive- 
nendo Duchessa di Bracciano. II diciassettenne Vir- 
ginio, ehe non s era mai mosso da Firenze (e da Fi- 
renze e da Pratolino sono datate, infatti, tutte le let- 
tere ehe, con caratteri infantili, aveva gia dirette al 
padre Paolo Giordano), stipulö l'atto matrimoniale per 
procura: fece poi solenne ingresso a Roma il succes- 
sivo 8 aprile. 

Nello stesso 20 marzo, la sorella maggiore di Fla- 
via, Fehce Orsina, si sposava con Marcantonio Colon- 
na, figlio di Fabrizio e nipote del vincitore di Lepanto. 
II giovane Marcantonio assunse nella circostanza il 
titolo di Duca di Paliano. A ciascuna delle due nepoti 
il Papa assegnö ottantamila scudi di dote, oltre ad 
altri ventimila extradotali. 

I poeti cantarono a gara le doppie fauste nozze; 
e Torquato Tasso riuniva sonetti e carmi in un volu- 
me ehe intitolö « II Tempio »: « Fabbricö il tempio 
con purgati rnamii — Vaga schiera d'ingegni... ». Egli 
stesso, il poeta della Gerusalemme, non disdegnö di 
esaltare l'awenenza di Flavia: « O di rara bellezza 
altero mostro », intonando Tepitalamio nella canzone: 
« Delle piü fresche rose omai le chiome... ». Ne di- 
menticö Orsina: « In voi rare bellezze, alti costumi...». 

II giovane Marcantonio Colonna mori nel '595: la 
vedova Orsina passo a seconde nozze con Muzio Sfor- 
za, marchese di Caravaggio. Virginio Orsini, di cui 
parleremo nel capitolo seguente, morira venti anni 

dopo. 
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IL PIU' GRANDE SIGNORE D'ITALIA 

L'inventore del « rosidro » e Vincontro con Shakespeare - La 
stamperia diicale e l'arte tessile a Braccicmo - 11 rifiuto d'una 

corona di Re - Le sante sorelle. 

Virginio, cLe alla morte di Paolo Giordano con- 
tava soltanto tredici anni, eredito dunque intatte le 
inolte sostanze e la vasta potenza patema in grazia al 
delitto e al sacrificio di Lodovico; mentre invece, con 
questo, terminava la sua famiglia (e per cio appunto, 
accingendosi a morire, aveva fatto dono delle proprie 
armi alla Serenissima ehe lo aveva condannato) e si 
puö considerare ormai spento il ramo secondario di 
Monterotondo, non sopravvivendo, per soli nove anni, 
come narrammo nel capitolo XIII, ehe il fratello Va- 
l^rio, Abate di Fossanuova. 

Virginio fu chiamato « il piü grande signore d'Ita- 
lia ». Precoce intelligenza, ebbe chiaro e altissimo, sino 
dai primi anni, il concetto di se e della stirpe. Nel car- 
teggio di Casa Orsina, ehe ci e stato facile consultare 
all'Archivio storico capitolino, si trovano   varie   sue 
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lettere, alle quali abbiamo giä accennato, dirette al 
padre da Pratolino e da Firenze (dove veniva educato 
presso la corte materna) per chiedere con caratteri in- 
fantili ma con virile insistenza non balocchi sibbene 
qualche buon cavallo per potersi addestrare. Dicias- 
settenne, come abbiamo narrato nel capitolo prece- 
dente, sposava Flavia Damasceni Peretti, nipote di 
Sisto V, e ne aveva, due anni dopo, il nuovo Paolo 
Giordano. E quindi altri nove figli. 

Assistente al Soglio pontificio e Grande di Spagna, 
entrava in Vaticano alla pari con i Cardinali e prece- 
dendo i Vescovi; all'ingresso nella Cappella papale 
veniva incensato. Se giungeva nei porti di Livomo o 
di Civitaveccbia, era salutato come un regnante dalle 
salve delle artiglierie. Nel 1594, a ventidue anni, fu 
spedito dal Granduca di Toscana suo cugino all'im- 
presa deirimperatore Rodolfo contro i Turchi alla 
testa di cento arcbibugi e cento corazze: si batte bra- 
vamente all'assedio di Giavarino, e fu ferito. Amö 
molto il Tasso, ehe aveva cantato le sue nozze. Lascio 
presto la milizia a causa della podagra e mori a Roma 
di quarantadue anni. 

Aveva avuto undici figli. II primogenito Paolo 
Giordano fu poeta e musico, artista e politico: uomo 
di ingegno certamente, sebbene alquanto bislacco. 
Contro le intenzioni paterne, non volle vestire le ar- 
mi; preferiva comporre esametri latini e scrivere satire 
in volgare e versi d'amore, ehe fece stampare nella 
tipografia da lui stesso creata entro il castello: dice il 
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frontespizio del volume: « Rime [di Paolo] Giorda 
[no II] duca [di] Bxacciano — In Bracciano per An- 
drea Feci stampator ducale — MDCXLVIII ». Im- 
magini del tronfio barocco seicentesco: un parallele £ra 
UrLano VIII e il Sole, e dove un gentil corpo femmi- 
nile vien detto « trono delle grazie » e il cervello duna 
pazza « urna della ragione ». Per una bella pellegrina 
straniera, un sonetto si inizia soavemente cosi: 

La leggiadretta e vaga pellegrina 
ehe mano hostil de l'haver suo fe manca, 
Fuggendo l'arsa patria, ardita e franca 
Venne altrove a portar luce divina... 

Ma poi, purtroppo, dalla pellegrina passa alla cit- 
tadina, e dedica sonetti alla Lella contadina, alla tella 
lentigginosa, alla bella pudica, alla bella impudica, 
alla bella savia e perfino alla bella matta, alla bella 
guercia, alla bella cieca... Insomma, se cominciava, 
non la finiva piü. In una descrizione di caccia, passa 
dalla quaglia col quagliere airallodola con gli specchi 
e con il falco e con la civetta; dal paretaio per le allo- 
dole arriva alla trappola per la pantera, alla stracca 
per il cervo, alla niccbia per il capro... 

Tenta anche le odi sacre; e nelle satire beffeggia 
e sferza i costumi di corte, il passeggio, la villa, i so- 
gni, i moUi costumi dei giä fieri baroni romani; si ehe 
poi, nelle accademie arcadicbe del tempo, non gli 
mancarono applausi altrettanto rimati (e stampati in 
fondo allo stesso volume) del cavalier Marino e di fra 
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Tommaseo Stigliano, di Girolamo Preti e di non pochi 
altri, con altrettante sue risposte, manco a dirlo; sem- 
pre in versi. L'Angeloni, nella sua Storia aiigusta, ri- 
cordando d'aver avuto da Paolo Giordano il dono di 
una medaglia delFlmperatore Costantino, canta le lo- 
di del principesco mecenate e lo dice filosofo, mate- 
matico, mastro d'arte militare, letterato, poliglotta, pit- 
tore, scultore, musico e fabbricatore di istrumenti mu- 
sicali... 

Esagerazioni? Ma e pur vero ehe sotto le volte del 
castello, a fianco della stamperia, aveva installato an- 
che i telai per la lana; e ehe costrusse con le sue mani 
un nuovo strumento musicale, ehe chiamo Rosidro 
dalla rosa araldica del blasone e ehe consisteva, eome 
sembra, in una specie di organo mosso dall'acqua. 
Artista, ehiamö lo Zuccari, in quegli anni di medioeri 
pittori manieristi, a decorargli il castello di Bracciano 
e il palazzo di Monte Giordano. Politico, sarä scelto 
dal Pontefice per andare ambaseiatore alla corte della 
Regina Elisabetta, ormai avanti con gli anni e giä 
prossima a ehiudere il eielo del suo lungo regno 
glorioso. 

Eceolo dunque nella fastosa eerchia della Queen 
Bessy. Nellambiente artifieioso ed elegante, il bei si- 
gnore italiano, dignitosamente disinvolto, riscuote su- 
bito lammirazione generale. Elisabetta, ehe non di- 
sprezzava i eavaheri galanti, lo eopre di cortesie e di 
onori. Ed egli, lusingato ma non sedotto, riferisce nel- 
le lettere alla consorte Isabella Appiani rimasta a 
Roma i suoi personali successi e i ricevimenti mon- 
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dani e le musiche e le danze e perfino una commedia... 
La commedia, non c'e dubbio, doveva essere di 

Guglielmo Shakespeare, percbe proprio in quellan- 
no i « Comici del Conte di Soutbampton », com'era 
chiamata la sua compagnia, recitavano a corte. Fu 
dunque in quella cornice cbe il poeta inglese incontrö 
l'ambasciatore romano? O fu neile piazze di Londra 
dove lo Shakespeare recitava, qualche tempo dopo, 
« La tragedia di Riccardo II » con cosi chiare allusio- 
ni alla pohtica del giorno da accendere la scintilla del- 
la rivolta? 

Comunque o dovunque l'abbia incontrato, e pur 
certo ehe lo Shakespeare, giä imbe\aito di letture e 
visioni italiane, fu vinto dalla grazia del Duca di Brac- 
ciano al punto di metterlo come figura centrale in quel- 
la sua Twelfth Night in cui egli splende di nobilis- 
sima luce. Si ehe, in una dotta e affascinante confe- 
renza, il compianto Diego Angeli, nell'attardarsi a de- 
scrivere questo Paolo Giordano, ebbe ad esclamare 
liricamente: « Ah magnifico Duca Orsino, ehe dovevi 
dare alla tua gente la sua gloria piü fulgida! Perche 
molte famiglie italiane hanno avuto lonore d'essere 
ricordate da Dante Alighieri e molte famiglie inglesi 
quelle di esser nominate da Guglielmo Shakespeare; 
ma una soltanto, la Gens Ursina, ha questa gloria im- 
peritura ed unica al mondo di esser cantata dai due 
piü grandi poeti cbe abbia avuto Tetä moderna: dai 
soli ehe possono veramente essere paragonati a due 
forze vive della natura! ». 

Non soltanto in Inghilterra per incarico del Pon- 
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tefice, ma si portö per suo conto in Germania, si inol- 
trö fino in Norvegia. E qui, in quest'ultimo territorio, 
gli capitö, come narra il Maridosi, l'avventura piü 
inaudita. 

I Norvegesi erano in grande discordia per la scelta 
del loro Re. Ammirando la prestanza fisica e le doti 
spirituali del gentiluomo italiano, Teccellenza della fa- 
miglia imparentata con altre di sangue reale, il numero 
e la dignitä del suo seguito, pensarono di offrire la co- 
rona a lui. Paolo Giordano non si inebriö, ma ne scris- 
se pacatamente al padre; e il saggio don Virginio gli 
rispose ehe, considerando Fimponenza della proposta 
e delle inevitabili conseguenza, gli consigliava il 
rifiuto. 

Cosi fu. E il giovane, allora, si volse alle armi ehe 
aveva disdegnato e andö a comhattere in Oriente. Ma, 
alla morte del padre, nel 1615, tornö rapidamente a 
Roma dove assunse tutte le cariche del maggiorascato 
e torno alle dilette discipline intellettuali. 

Largo e generöse, riceveva ospiti illustri con roma- 
na grandezza: ospito con magnificenza a Bracciano 
il Granduca di Toscana e il Pontefice Innocenzo X. 
Spendeva e spandeva; era il suo divertimento preferito; 
e fini per intaccare seriamente il pur poderoso patri- 
monio. 

Tuttavia, non ambiva ne volentieri accettava pub- 
blici incarichi. Si piegö solo una volta, nel 1608, per 
recarsi a Gratz a consegnare l'anello in nome di Co- 
simo, figlio del Granduca Ferdinando, a Maria Mad- 
dalena d'Austria. Aveva sposato la principessa di Piom- 
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bino Isabella di Alessandro Appiani, vedova di Giorgio 
Mendoza conte di Binasco. Non ebbe figli legittimi, 
ma solo un figlio naturale, Ippolito, da una Camozzi 
ehe poi andö sposa a un cavaliere francese. Ippolito 
sposo una Picenardi e quindi una Pepoli: mori a Ro- 
ma, senza figli, nel 1699. 

Paolo Giordano era morto il 24 maggio 1656. 
Di lui anche, Ignazio Ciampi esalto le doti, dicen- 
dolo di perspicuo talento, di pronta percezione e 
volonta, si ehe ogni arte liberale gli £u familiarissima. 
E lo dice spirito destro neue cose ardue: conciliante 
nelle controversie si da comporre felicemente molti liti- 
gi, ehe aspri in quel tempo, e spesso per futili motivi, 
insorgevano fra i grandi. Si compiaceva di far coniare 
la propria effige, da artefici egregi, in medaglie doro 
d'argento e di bronzo, con eruditi emblemi allusivi 
a questa o a quella sua nuova impresa. Predilesse 
Famicizia dei dotti, riuni in volume anche undici Sa- 
tire col titolo « Parallele fra la cittä e la villa », si pro- 
v6 con drammi e poemi, fra cui una tragedia « San- 
t'Agnese », e numerose cantate sacre... 

Ma lo stesso biografo Ciampi mette poi in dubbio 
Fepisodio dellofferta e del rifiuto della corona regale. 
Scrive testualmente: « Nei tre regni scandinavi, Sve- 
zia, Norvegia e Danimarca, i Re sprovvisti d autorita 
erano dapprima in continua guerra coi lor vassalli: 
innalzati o gittati a terra secondo la voglia e la forza 
delle fazioni. In Norvegia, quando Magno VI (1163) 
di cinque anni fu incoronato, il regno fu pur dichiara- 
to elettivo. Nuovamente un secolo dope fu mutato 
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in ereditario da Magno VII (1263) figlio di Acquino 
VI, die ricorda a quel paese la sua piü bella etä. Nel 
1397 fu soscritto a Calmar l'atto d unione dei tre paesi, 
nel quäle fu stabilito ehe gli Stati dei tre regni doves- 
sero eleggere in comune, a successore dei re defunto, 
un figlio 0 una figlia, e in difetto di essi un personag- 
gio di qualitä; il quäl re non potea govemare ciascun 
regno die secondo le leggi particolari di esso. 

« Ma Tunione, a fatica mantenuta, poco meno 
ehe si sfasciö verso il 1448 e, piü di nome ehe di fatto, 
mutatasi in alterna oppressione, si trascinö insin ver- 
so il 1523, quando il Nerone dei Nord, Cristiano o 
Cristiemo IL il halocco della fruttivendola d'Amster- 
dam Sighrit Willins, madre della bellissima Dyveke, 
fu deposto; e in Danimarca Federico I duca d'Hol- 
stein, e in Isvezia regnö Feroe vendicatore dei nohili 
trucidati a Stockolm, Gustavo Ericson Wasa. 

« La Norvegia segui le sorti della Danimarca, an- 
zi fu sottoposta a questa, e ne pativa angoscia e riguar- 
dava ogni atto ehe veniva dal re danese siccome vio- 
lenta tirannide. Federico, ehe ne sospettava gli umori, 
chiese ai Norvegesi il giuramento di non accogliere 
mai altro re ehe quello eletto dai Danesi. La nobiltä 
norvegese, venuta a somma potenza, udi l'invito a 
malincuore. Ad ogni modo, si sottopose al giuramento. 
La Norvegia incorporata alla Danimarca, conservö le 
sue leggi e le sue assemblee nazionali. 

« Ora — argomenta concludendo il Ciampi — na- 
to rOrsini nel 1591, sarä andato senza dubbio in Nor- 
vegia di diciotto o vent'anni, e quindi verso il 1609 o 
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1610. Probabilmente tornö a Roma pochi anni dopo 
(vi tornö, infatti, nel 1615 per la morte del padre). Ma, 
pigliando anche piü largamente ehe si possa il tempo 
da lui occupato nel viaggio e nella residenza colä, noi 
rinveniamo ehe ciö fu sempre durante il regno di Cri- 
stiano IV, il quäle statte in trono dal 1588 al 1648. 
Sotto il suo governo splendidissimo, non vi fu elezione 
di re, ne la Norvegia potea farne ». 

II Ciampi, insomma, nega ogni solido fonda- 
iiiento alla tradizione della rinunzia ai trono norvege- 
sc da parte di Paolo Giordano II, duca VI di Braccia- 
no: non storia, ma leggenda; sebhene talvoka ci sieno 
leggende piü significative della storia. 

Fra i molti fratelli di Paolo Giordano, continuö la 
famigiia Ferdinande. Degli altri, Virginio e Cosimo 
railitarono in Germania, e il secondo mori di peste a 
Vienna nel 1619, e il primo tornö in Italia per farsi 
carmelitano scalzo, rinunziando a ogni diritto sull'ere- 
ditä domestica; Francesco fu paggio alla corte di Spa- 
gna, quindi Abate di Farfa e gesuita; Alessandro fu 
Cardinale a ventidue anni e, Legato in Romagna du- 
rante la carestia del 1621, acquisto fama di caritate- 
vole, finche, rinunziato alla porpora, chiese di farsi 
gesuita anche lui, ma si hmitö ad accettare l'ospitalitä 
della Casa generalizia dell'Ordine di Gesü: visse in 
comunione di spirito col grande Galileo, ehe gli dedi- 
cö la lettera sul « Flusso e rif lusso del mare ». 

Ma non possiamo lasciare questa numerosa e mi- 
rabile generazione, senza far cenno anche alle sorelle; 
a Isabella entrata nella famiglza Gonzaga:  a Felieita 

17. - G. B,  Colonna - Gli Orsini 
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cLe sposö Enrico di Montmorency decapitato in To- 
losa nel 1632 e cli'ella, fattasi monaca, onorö con un 
rnonumento su cui piangeva e pregava; soprattutte, a 
quella Camilla, vedova anch'essa e anch'essa monaca. 
Camilla era nata a Firenze ove i genitori si trovavano 
alla corte dei Medici, e giovanissima, secondo l'uso del 
tempo, era andata sposa a Marcantonio Borghese ne- 
pote del regnante Pontefice Paolo V, ehe celebro per- 
sonalmente il rito nuziale nella Cappella Paolina del 
Quirinale. La sposa, vestita di un abito di broccato 
bianco ricamato con oro e gioie, coperta di un gran 
velo, apparve quäle un fiore di modestia e di gentilez- 
za. Quasi non conosceva lo sposo die aveva accettato 
per Santa ubbidienza; ma fu moglie esemplare, sempre 
legata di tenero affetto al marito. Ebbe un solo figlio, 
Paolo, ehe a quattordici anni sposö la coetanea Paola 
Aldobrandini, e ehe mori giovanissimo lasciando cin- 
que bambini. La nonna Camilla, giä dedita alle opere 
di pieta e senza trascurare le opere di beneficenza e 
le periodiche visite agli ospedali femminili di San 
Rocco, di San Giovanni, della Consolazione, prese 
cura degli orfanelli e diresse instancabile lammini- 
strazione domestica con polso fermo e afFabile solleci- 
tudine. Specialmente cortese era con la servitü; ge- 
nerosa neH'elemosine sino al sacrificio de' propri gioiel- 
li, D'intorno si diceva: — Casa Borghese va come un 
orologio — e un giomo, nella chiesa del Gesü, poi 
ehe il predicatore raccomandava una « caritä con pre- 
mura », fu vista donna Camilla staccarsi dalle orec- 
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chie i pendenti e lasciarli cadere nella  Lorsa   della 
questua. 

Fattisi grandi anche i nipoti, ritenne compiuta la 
sua missione terrena, e si rivolse tutta al cielo. Chiese 
rifugio alle « Suore Ginnasie » presso la chiesa di 
Santa Lucia alle Botteghe Oscure; e li, nel silenzio 
del cliiostro, maturö piü vasto programma: la fonda- 
zione di un nuovo monastero per TOrdine dell'Annun- 
ziata, di recente creato a Genova. Chiamö il grande ar- 
chitetto Carlo Rainaldi e gli ordino l'edificio, ehe 
sorse infatti suirEsquilino, in via Sforza, ora txasfor- 
mato in caserma. Li, nel 1677, e cioe a settantatre 
anni, prese Tabito insieme alle sorelle, ehe furon dette, 
appunto per il colore della veste, « le Turchine ». 
Mori il 14 marzo 1685, e nell'anno stesso fu iniziato 
il processo di canonizzazione, ehe £u sospeso nel 1700, 
ripreso nel 1847, senza ehe venisse tuttavia definito. 
Da allora, Camilla Orsini Borghese principessa di Sul- 
mona e la venerabile Suor Maria Vittoria. La salma 
della pia donna, sottratta alla bufera giaeobina del 
1798 e oceultata nel Palazzo Orsini di Monte Savello, 
fu poi riportata nella chiesa delle « Turcbine », ed 
ora si trova nella Cappella Borghese a Santa Maria 
Maggiore; e li si trova sempre genuflessa qualche suo- 
ra dell'Annunziata, ehe prega e sospira perche la fon- 
datrice venga elevata presto alla gloria degli altari. 





XXIII 

LA BIZZARRA ANNA MARIA 

II falazz.0 di piazza Navona, reggia di tutte le elegcmze - Fi- 
ne del ramo di Braccicmo - II ramo di Limentana e dell'A- 
matrice - II congresso della Magione e il Governatore di 

Ctmdia. 

AUa morte di Paolo Giordano, i titoli di Duca di 
Bracciano e di Grande di Spagna furono assunti dal 
fratello Ferdinande, il quäle sposo una Orsini d'altro 
ramo, ehe gli portö in dote altre terre, altri feudi e pa- 
lazzi. Afflitto dalla podagra, non compi nulla di no- 
tevole, e si spense nel 1660. 

II figlio Virginio rinunziö alla primogenitura per 
darsi agli studi ecclesiastici, senza ehe ciö gli impedis- 
se, quäle Cavaliere di Malta, di portarsi da tuen sol- 
dato. Cardinale nel 1641 e Vescovo di Albano e quin- 
di di Frascati, ebbe fama di uomo pio e caritatevole. 
Dedico gli ultimi anni alle belle lettere, e scrisse il 
dramma musicale « L'anno Santo». Mori nel 1676. 

Altro figlio, Leho, si fece cappuccino, e anch egli 
scrisse drammi sacri e poesie latine; si ehe l'ereditä fu 
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raccolta nelle mani di Flavio nato nel 1620, ehe con- 
trasse due matrimoni con Ippolita Ludovisi, nipote di 
Papa Gregorio XV (1621 -1623) e con Anna Maria de 
la Tremouille, vedova di un Talleyrand cLe venne a 
morire in Italia. 

Figura bizzarra, avventurosa e sconcertante, ehe 
con gergo franco-itahano di cui non pote mai liberarsi 
si era ribattezzata da se « Princesse des Ursins »; ma 
anche seducente e deliziosa, quäle la rievoco lo stesso 
Diego Angeli nella conferenza alla quäle abbiamo ac- 
cennato: portava in se, le eleganze di Saint Cloud e di 
Fontainebleau e aveva in tutto l'aspetto un pö del 
riflesso di quel sole ehe splendeva nelle imprese aral- 
diche di Luigi XIV. Era anzitutto graziosissima ed ele- 
gantissima nei modi e nelle vesti. « Cetait une fem- 
me plus tot grande que petite » lasciö scritto di lei 
quel mirabile ritrattista ehe fu il duca di Saint Simon 
« brune avec des yeux bleus qui disaient sans cesse 
tout ce que lui plaisait, avec une taille parfaite, une 
belle gorge et un visage qui sans beaute etait char- 
mant, Fair extremement noble, quelque chose en tout 
son maintien et des gräces si naturelles et si continuel- 
les dans les choses les plus petites et les plus insigni- 
fiantes que je n'ai vu personne en approcher soit dans 
le Corps soit dans l'esprit dont eile avait infiniment et 
de toute sorte. Et avec ga flatteuse, caressante, insi- 
nuante, voulant plaire pour plaire, avec une conversa- 
tion delicieuse, intarissable, et surtout amüsante pour 
tout ce qu'elle avait vu de pays et de personnes ». 

Una incantatrice, come s'intende,   estremamente 
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pericoiosa per quanti si lasciavano prendere dalle sue 
grazie. E ehe vita straordinaria la sua: quasi regina in 
Spagna, quasi favorita in Francia, quasi ambasciatrice 
a Roma, divota sempre al suo Re e per lui sempre 
pronta in tutto a far suo il motte cosi orgogliosamente 
umile dei principi di Galles: Ich dien: lo servo. 

S'era sposata giovanissima, come abbiam detto, a 
un Tayllerand conte di Chalais, cbe dope pocbi mesi 
di matrimonio, in seguito a un duello nel quäle ebbe 
la sventura di uccidere ravversario, dovette abbando 
nare la patria, perdere i beni confiscati ed errare per 
TEuropa in uno stato ehe confinava con la miseria. 
Ed ecco ehe nel 1674 e a Roma, dove il conte lascia 
poco dopo la sposa per cercare di arruolarsi.a Venezia 
come ufficiale delle milizie mandate a guerreggiare i 
Turchi. Ma, giunto a Mestre, il Conte di Chälais 
muore di pemiciosa, e la bella Anna Maria rimane 
sola a Roma, forse disperata o forse piü probabilmente 
consolata dal pensiero ambizioso ehe andava a poco 
a poco nascendo in lei. Per consiglio deirAmbascia- 
tore D'Estree, ella si ritira in convento: ma e uno 
di quei conventi mondani ehe furono cosi numerosi 
in quella fine di secolo. Il diplomatico francese capi- 
sce quäle forza possa essere quella bella donna nel 
aiuoco sottile delle influenze ehe si andavano tra- 
mando intomo al trono pontificio. La contessa di Chä- 
lais poteva divenire un magnifico agente del Re in 
quella societa romana cosi frivola in apparenza e pur 
cosi gelosa delle sue prerogative e dei suoi diritti. Bi- 
soonava trovarle un marito e farla romana. La scelta 
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cadde su Flavio Orsini, grande signore di razza e ve- 
dovo anche lui, e fu cosi ehe, senza grandi sfoizi, la 
bella vedova divenne Duchessa di Bracciano e andö ad 
installarsi, regina della moda e dei cuori, in quell'ar- 
cigno palazzo turrito di Piazza Navona, ehe il suo 
buon gusto e la sua grazia dovevano trasformare in 
una repsia di tutte le eleoanze. 

Da allora, comineia per lei una vita ehe e quasi 
una novella delle fate. I suoi salotti divengono il cen- 
tro della vita artistica, politica e mondana di Roma. 
Le sale sono adorne di tappezzerie verdi o azzurre, i 
due colori ehe « dänno un senso di freschezza » come 
ella diee, e piene di bei quadri fra cui primeggiano le 
opere di V^n Dyek, di Alberto Dürer, del Bronzino, di 
Annibale Caracci, del Cavalier d'Arpino, del Bassano, 
del Tintoretto, del Tiziano, del Veronese, e di quel 
Cerquozzi ehe fu detto il Michelangelo delle Bam- 
bocciate. Due grandi ritratti di Luigi XIV e del Del- 
fino trionfavano nella sala del trono, di fronte al bal- 
dacchino papale. Sfondati i tramezzi, allungate le por- 
te a forma d'alcova, ella crea prospettive di salotti ehe 
hanno a sfondo il grande balcone « ä ringuiaire », per 
adoperare la parola da lei usata nel suo francese ita- 
lianizzato, da cui ella si affaccia sulla piazza Navona 
ehe le si stende dinanzi eome uno stadio. E ogni sera 
concerti di musica profana, cene sontuosissime, danze 
e commedie, ehe artisti e comiei italiani e francesi al- 
temavano eon una perfetta intesa. Tutti i gentiluo- 
mini di Roma, tutti i grandi stranieri di passaggio, 
tutti i Cardinali, tutti gli spiriti piü eletti vi si dänno 
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convegno. Ed ella e felice non tanto per il suo orgoglio 
personale soddisfatto, quanto per la propaganda ehe 
poteva fare a favore del suo Re e per le preziose ade- 
renze ehe gU procurava. 

Per il suo Re soprattutto, il quäle aveva mandato 
al principe Orsini il gran cordone dello Spirito Santo, 
insieme al privilegio d'innalzare le armi di Francia sul 
proprio palazzo: onorificenza e privilegio ehe Don 
Flavio accettö con assai scarso entusiasmo e ehe si af- 
frettö a rimandare con un bei gesto di fierezza roma- 
na, non appena, in seguito a nuove divergenze sorte 
fra la corte pontificia e quella francese, egli non esito 
a schierarsi dalla parte di quel trono di cui per diritti 
di ereditä egli ed i suoi erano Assistenti. Ma per al- 
lora, in quei primi anni, la bella Duchessa de Bracha- 
ne come si chiamava con quella disinvoltura ehe la 
spingeva a franceisizzare tutti i nomi, non pensava ad 
altro ehe ai suoi intrighi politici e sperando in un ap- 
poggio — ehe efFettivamente non ebbe — riusci a 
maritare la sua sorella minore col duca Lante e una 
mademoiselle de Thianges, nipote della ancora ogni- 
possente madama di Montespan, con lo Sforza. Poi, 
conquista alle idee francesi il vecchio Cardinale di 
Portocarrero e, con lui, poeo meno ehe la metä del 
Saero Collegio, insegnandogli a bere la cioccolata con 
grande seandalo del Santo Uffizio, ehe si riuni solen- 
nemente per decidere se quel « beveraggio d oltre mä- 
re » dovesse considerarsi di grasso o di magro! E pen- 
sare ehe i botanici avevano chiamata la preziosa derrata 
americana col nome di Theohroma: pane degli Dei! 
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Comunque fu proprio la Princesse des Ursins ehe per 
la prima la rese popolare a Roma; e si deve convenirne 
ehe il suo merito non e poco! 

Feste, dunque, e banchetti, a Roma eome a Fra- 
scati, a Bracciano come a Bagnaia, dove si rappresen- 
tavano le commedie musicaU del Lorenzani e dove si 
festessiava la vittoria sui Turehi con una serenata ehe 
fra i gradini irrigui della bella villa doveva rappresen- 
tare in anticipo un qualehe prestigioso emharquement 
'pour Cythere. E amori anche: ma eon quanta legge- 
rezza e con quanta inconsapevolezza! « Sono pazza- 
mente innamorata di Alessandro » ella serive un gior- 
no alla sorella « ma eredo ehe lui non voglia saperne •». 
« Non voglia saperne? » — risponde la duehessa 
Lante — « ma il piü stupito sarä lui, visto ehe due 
anni fa era pazzamente innamorato di te ed eri tu ehe 
non volevi saperne! » « Infatti, ora mi rieordo » —• 
ribatte la principessa — « me ne ero assolutamente di- 
mentieata! ». Fu in questa fantasmagoria di feste e di 
divertimenti ehe den Flavio improvvisamente mori, e 
ehe donna Anna Maria rimase una seconda volta ve- 
dova. La prima cosa ehe feee fu di rimettere lo stem- 
ma di Francia sul portone del palazzo. Non per que- 
sto intese rinunziare alla propria indipendenza pren- 
dendo il lutto alla romana (di violetto, o di lionato, 
eome si diceva) eontro le esigenze del Cardinale di 
Bouillon, ambaseiatore del Re di Franeia, il quäle vo- 
leva darsi arie da padrone, esigendo il lutto nero alla 
francese. 

Con la morte di don Flavio, finisce l'influenza po- 
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litica di Anna Maria della Tremouille, a Roma. Re 
Luigi la destina ad altri impieghi: ed eccola Camerera 
mayor della pallida moglie di Filippo V, in quella cor- 
tc- spagnola dov'ella fu la vera regina. Poi, per una 
di quelle fatalitä ehe la accompagnarono durante tutta 
la vita — i Romani la avrebbero chiamata con un 
altro nome prendendo tutte le loro precauzioni — an- 
che la sua grande amica la Regina di Spagna mori, e 
la nuova sposa del Re, ehe era una principessa italia- 
na di Casa Famese, preferi allontanare subito da se la 
pericolosa Camerera mayor, e lo fece con tale una vio- 
lenza ehe rasentö l'affronto. Tomata in Francia, cerco 
di farsi vendicare dal suo idolo: il Re. Ma i tempi era- 
no camhiati, Luigi XIV era invecchiato, Madama di 
Maintenon piü potente ehe mai lo teneva lontano da 
ogni possibile influenza; e perfino il regno era al tra- 
monto. La Principessa Orsini fu rieevuta bene ed ebbe 
i piü grandi elogi dal Sovrano ehe non si peritö a 
proclamarla son -plus fidele agent, ma furon paroIe; 
ed ella dove riflettere tristemente ehe non le restava 
altro ehe tomarsene a Roma nel suo bei palazzo di 
piazza Navona, dove, per qualehe'anno aneora, cercö 
di resuscitare le feste di un tempo, e dove mori in una 
malinconica sera autunnale del 1722. Ai suoi fune- 
rali, ehe furono solenni e si svolsero in San Giovan- 
ni in Laterano, nessuno dei tanti amici era presente. 
Appena morta, la societä l'aveva dimenticata. Solo il 
vecehio Giacomo III, il Re spodestato d'Inghilterra, 
ehe viveva in esilio a Roma nella sua villa di Monte 
Mario, volle rimaner fedele alla dolce amica; onde 
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colei ehe era stata quasi Regina fu accompagnata al- 
lukimo riposo da colui ehe era ancora quasi Re! 

Con la Princesse des Ursins, finisce quello ehe 
venne poi chiamato il « volto romantico » della fami- 
gha Orsini. Benedetto XIII fu eletto Papa due anni 
dopo, si ehe la povera principessa non pote godersi il 
trionfo della sua casa. Trionfo d'altronde relativo, al- 
meno mondanamente, perche quel sant'uomo, come 
vedremo nel prossimo eapitolo, £u tanto dedito alle 
pratiche religiöse, quanto alieno dalla soeietä, dalla 
politica e perfino dalle eure amministrative ehe lasciö 
completamente in mann ai familiari, con alla testa il 
famigerato Coseia. 

Cosi si vide questo stupefacente spettacolo: Tul- 
timo Pontefice di quella razza, la cui volontä era stata 
sempre tesa sino alle spasimo, fu un uomo debole e 
mite, tutto assorto nella vita monastica da cui proveni- 
va, incapace di far valere la propria opinione neppur 
quando sarebbe stato utile e necessario ai supremi in- 
teressi dello Stato! 

Flavio non ebbe figh ne dalla prima ne dalla se- 
conda moglie. Vivente il padre, aveva portato il titolo 
di Principe di Nerola; poi si chiamo Duca di Brac- 
ciano. Era un modello d'indolenza e di trascuratezza: 
la famiglia decadeva. Comincio a vendere; Campa- 
gnano ai Chigi, Bracciano agli Odescalchi, e anehe 
Galeria, ove gli Orsini avevano nel 1536 ospitato 
Carlo V, da Roma diretto in Toscana. Aveva poetato 
fra eli Arcadi col nome di Clearco Simbolico; e lasciö 
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opere in musica, commedie, sonetti e canzoni. Mori, 
ultimo del suo ramo, nel 1698. 

Ora dobbiamo rannodare il ramo dei Marchesi di 
Limentana e Principi deirAmatrice, come poi ranno- 
deremo quello dei Conti di Pacentro e Oppido e infine 
Tultimo dei Duchi di Gravina, risalendo rispettiva- 
mente ai fondatori Latino e Mario e Francesco, ehe 
nominammo al capitolo XVIII. 

Grande personaggio fu Latino. Canonico di San 
Pietro a dieci anni, fu preposto, appena diciottenne, 
alla chiesa di Santo Stefano di Aquileia. Quindi Ar- 
civescovo di Gonsa e di Trani; e finalmente, nel 
1448, Gardinale. Nel 1454 era Arcivescovo di Bari. 
NeU'anno seguente, si trova a Roma per prender par- 
te al conclave cKe elevö al pontificato Alfonso Borgia 
col nome di Gallisto III {1455-1558); e nel giorno del- 
Tincoronazione in cui, per una zufFa tra soldati, tutto 
il popolo fu in armi, si gettö coraggiosamente tra gli 
Orsini e i Golonna contendenti ristatilendo Tordine e 
la pace. 

Pio II Piccolomini (1458-1464) lo inviö Legate 
presso Ferdinando d'Aragona per riceveme il giura- 
mento di fedeltä, ed egli incoronö il nuovo sovrano 
con la corona di ferro in Bari e lo unse nella cattedrale 
di Barletta, dove Ferdinando s'impose le corona a'oro. 
Nel 1464 fu Legato nella Marca di Ancona. 

Nel nuovo conclave dell'agosto 1471, fu un gran 
sostenitore dell'elezione del Gardinale Della Rovere, 
ehe assunse il nome di Sisto IV e ehe riconoscente lo 
nomino Gamerlengo di Santa Romana Chiesa. Ma an- 



Gli Orsini 270 

ehe questa volta, nel giorno del corteo per la presa di 
possesso del Laterano, scoppiö una rivolta: ü popolo, 
col pietesto d'essere stato sospinto in malo modo dalla 
cavalleria, rispose a sassate, prendendo di mira la stes- 
sa lettiga ov'era il nuovo Pontefice. II tumulto, come 
al solito era provocato dai baroni, sempre insofferenti 
e malcontenti di ogni palese afFermazione dellautoritä 
papale. Ma di nuovo intervenne Latino Orsini ehe 
riusei a sedare, eon la propria autoritä, il pericoloso 
tafferuglio. 

Nel 1472, eol titolo di Legato e al comando delle 
galere pontifieie, veleggio eontro il Turco in soecorso 
della flotta veneziana, guidata da Pietio Mocenigo. 
Fondö in Roma la ehiesa di San Salvatore in Lauro, 
arricchendo Tannesso eonvento di una eopiosa hiblio- 
teca ehe andö dispersa nel Sacco. 

Sul punto di morire, chiese di vedere ancora il 
Pontefiee; e Sisto IV si recö al suo letto, accompagnato 
dall'intero Saero Collegio. Latino Orsini pronunciö la 
confessione dei suoi peecati e implorö di poter legitti- 
mare e nominare suo erede un suo figlio naturale, Pao- 
lo. Senzaltro, nella stessa camera del moribondo, il 
Pontefiee eonvoco il Coneistoro (caso unieo negli an- 
nali della Chiesa) e gli concesse la grazia richiesta. 

Piuttosto ehe non Latino, dev'essere quindi eonsi- 
derato capostipite del ramo di Limentana e dell'Ama- 
trice questo Paolo, ehe eosi inaspettatamente si trovo 
padrone di grandi rieehezze. Ebbe la signoria di Li- 
mentana e di molti altri castelli della Sabina, ai quali 
aggiunse il marchesato di Atripalda. Nel 1483 prese 
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servizio per la Santa Sede con ventitre elmetti. Riac- 
cesasi entro Roma la lotta civile JFra i Colonna e gli 
Orsini, si segnalö subito per violenze e devastazioni: 
aveva occupato Ponte Milvio di dove faceva scorrerie 
sanguinose attraverso i rioni cittadini, fincKe Innocen- 
zo VIII Cibo (1484-1492) non si intromise, imponen- 
do una tregua e quindi la conciliazione, firmata uffi- 
cialmente nel i486. 

Aveva anche battagliato, con i baroni, contro gli 
Aragonesi; ma presto abbandonö i collegati, si ehe Ro- 
berto Sanseverino ando ad incendiargli Limentana. 
Era a Firenze, al servizio di quella Repubblica, quan- 
do Carlo VIII, nel 1494, si accingeva ad attraversar la 
Toscana per raggiungere il regno di Napoli; e Pietro 
de' Medici lo spedi alla difesa dei conlini; ma £u 
battuto a Sarzana, dalle forze francesi cosi rovinosa- 
mente, ehe lo stesso Medici si vide costretto a con- 
chiudere una convenzione col Re e a ripiegare su Fi- 
renze. Allora il popold si'ribellö, cacciö il Medici, e li- 
cenzio l'Orsini, ehe tuttavia sostenne la retroguardia 
e accompagnö il signore fuoruscito sino a Bologna. 

Piu tardi, con Virginio Orsini, entrö nel regno di 
Napoli in appoggio dei Francesi contro gli Aragonesi; 
ma la sorte non favori i primi, e Paolo, assieme ad al- 
tri condottieri, si trovö assediato entro Atella. Scarseg- 
giavano i foraggi, e la cavalleria dovette uscire: con 
Paolo Vitelli, l'Orsini si pose audacemente alla testa 
dei cavaheri, traversando a spron battuto il campo ne- 
mico e ponendosi in salvo con buona parte de suoi. 
Conchiusasi una tregua tra Virginio e Gilberto di 
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Montpensier, Paolo si consegnö come ostaggio. Ma in- 
tervenne Alessandro ehe, diseonoscendo il trattato, pre- 
tese ehe tutti gli Orsini fossero imprigionati in Castel 
deH'Ovo. Cosi fu: e Virginio mori in earcexe. 

Frattanto Papa Borgia tento assalire i feudi degli 
Orsini; ma la battaglia di Soriano del 1497, della quäle 
abbiamo giä parlato, mutö le sorti della guerra e in- 
dusse Alessandro VI e piü miti eonsigli. Paolo fu libe- 
rato dalla prigionia, assunse servizio per i Borgia stes- 
si, e nel 1501, dopo la presa di Forli del Capodanno 
preeedente e la cattura di Caterina Sforza, entrö in 
nome del Valentine entro Bologna, dove intimo la re- 
sa a discrezione a Giovanni Bentivoglio e gli strappö 
il feudo di Castelbolognese, ehe tenne per se. 

Ed eccoci al famoso congresso della Magione, al 
quäle abbiamo giä accennato: i condottieri, ehe erano 
al servizio del Valentine e giä cominciavano a temer- 
ne la tirannia, si adunarono alla sua presenza in quei 
castello presse il Lago Trasimene: a vise aperto, Pao- 
lo Orsini peroro vivacemente la necessitä di stabilire 
un limite alle crescenti pretese del figlio del Pontefice. 
II Valentine ascolto sorridende, tempereggiö con lu- 
singbe e buone promesse, si ehe i condottieri illusi 
preseguirono, nell'interesse di lui, la guerra centxe il 
Duca di Urbine. Non appena, perö, fu presa Senigal- 
lia, il Borgia giudicö giunte il momento di togliersi la 
maschera: chiamö a se i congiurati, li ricevette onore- 
volmente; ma d'improwiso li fece arrestare: nella net- 
te stessa vennero fatti morire Oliverotte da Fermo e 
Vitellozzo Vitelli, genere di Paolo Orsini; questi e il 
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cugino Francesco del ramo di Gravina, portati a Cittä 
della Pieve, vi furono strangolati il 18 dicembre 1502, 
mentre a Roma Alessandro VI faceva arrestare e awe- 
lenare il Cardinale Giambattista del ramo secondario 
di Monterotondo, come abbiamo narrato al capitolo 
XIII. L'agguato di Senigallia rimase nella storia quäle 
« il bellissimo inganno ». 

Paolo aveva contratto due matrimoni con una Del- 
la Valle e una Santacroce; e aveva avuto, oltre Porzia 
sposa al Vitelli strangolato con lui, tre figli: Camillo, 
ehe continuö la famiglia, Fabio e Roberto. 

Fabio, condottiero ancbe lui, si trovo nel 1497 al- 
Tassedio di Palombara contro i Savelli; e quattro anni 
dopo alla presa di Capua: qui riconobbe Troilo Sa- 
velli ferito e prigioniero dei Francesi; lo riscatto e lo 
awiö a curarsi nelle proprie terre. Quando il padre 
venne strangolato nella rocca della Pieve, trovavasi con 
la sua compagnia a Cerveteri; e nulla pote fare. Covö 
il suo odio in silenzio per otto mesi precisi, finche gli 
giunse notizia della morte di Alessandro VI. Era so- 
nata Tora della vendetta: raduno soldati, scherani e 
vassalli e piombö furibondo a Roma, dedicandosi a 
Scannare quanti Spagnoli incontrasse, e saccbeggiando 
le loro case e i loro fondachi. Alla fine della giornata, 
volle lavarsi mani e viso nel sangue dei nemici. Ma la 
preda maggiore gli sfuggi: il Valentine s'era giä rin- 
serrato entro Castel Sant'Angelo; e per intercessione 
del cardinale Giuliano della Rovere, il lutturo Papa 
Giulio II, ebbe salva la vita. 

Fabio non va giudicato dallefferratezza spiegata 

18. - G.  B.  Colonna - GJi Orsini 
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nella vendetta secondo Tuso del tempo, ehe era altre- 
si colto e Studioso, si da ottenere il plauso del Polizia- 
no. Fu di ingegno vivissimo, e si narrava cKe sapesse 
dettare, come Cesare, a quattro segretari coBtempora- 
neamente. Recatosi a militare con Consalvo di Cordo- 
va, cadde sul campe al Ponte del Garigliano; aveva 
ventisette anni. 

II fratello Roberto si trovö al tentativo di rivolta 
contro Giulio II ammalato, di cui parlammo nel I ca- 
pitolo; fu in Francia alla corte di Francesco I e final- 
mente accetto k nomina di Arcivescovo di Reggio Cala- 
Lria, senza essere e senza volersi far prete. Leone X 
Medici (151B-1521) lo predilesse e lo inviö in Unghe- 
ria, Boemia e Polonia; poi alla dieta di Francoforte del 
1519, nella quäle doveva designarsi il successore di 
Massimiliano. A Leone X non riusciva gradito France- 
sco I e molto meno Carlo d'Austria; avrebbe preferito 
die la scelta cadesse su uno dei Principi minori d'Ale- 
magna. Ma Carlo risolse il protlema facendo avanza- 
re il proprio esercito sin sotto Francoforte, ove per- 
tanto, il 28 giugno, fu proclamato Imperatore. 

Roberto Orsini, rientrato a Roma senza aver assol- 
to il mandato papale, fu nondimeno accolto benevol- 
mente da Leone X cbe gli conferi i beni confiscati al 
fratello Camillo. E allora, rinunziato airarcivescovado, 
Roberto prese moglie (cbi dice una Marieri e chi una 
Colonna e chi l'una e poi l'altra) senza aver discen- 

denza. 
II ramo fu continuato, invece, da Latino, figlio na- 
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turale di Camillo. Ma occorre, anzitutto, parlare di 
questo. 

AUa morte tragica del padre, era stato condotto a 
Napoli e presentato a Ferdinando il Cattolico clie gli 
diede una pensione ehe poi gii tolse, percKe egli non 
volle rimanere ai suoi servizi. Nel 1508 era con l'Al- 
viano ehe combatteva per Venezia e si trovö al recupe- 
rc del Cadore. Nel 1513 fu alla coronazione di Leone 
X ehe lo feee comandante dei cavalleggeri. Nel 1517 
fu spedito ad assistere Lorenzo Medici nella rieonqui- 
sta del ducato d'Urhino; ma, ad istanza dei Baglioni 
suoi parenti, si ritiro. 

Quando, nel 1520, fu decapitato Giampaolo Ba- 
glioni SUD suocero, si ritiro a Cittaducale; ma Leone 
X, ehe non lo voleva nemico, mandö un Capodiferro 
e un Santacroce arbitri di offerte per impegnarlo a non 
abbandonarlo. Camillo fu perö infiessibile: troppo te- 
meva di essere sospettato eomplice nell'uceisione del 
suoeero eh'egli stesso, fidando nel Papa, aveva accom- 
pagnato al castello ove era stato decapitato. Preferi an- 
darsene a servire Carlo V nelle Fiandre; e allora il Pa- 
pa gli tolse quanto pote, donando tutto a Roberto, fra- 
tello di lui. Eppure Camillo tutto riebbe, piü tardi, 
con Clemente VII. 

Valorosissimo fu Camillo. .Quando, nelle Fiandre, 
gli era giunta notizia della morte di Leone X, subito 
si rimise in via per tomarsene in Italia a rimettere i 
Baglioni in Perugia. Invano, durante la sede vaeante, 
il Saero Collegio tento di difendere la cittä. Camillo, 
nella vigilia di Natale, passo la Nera a guado, sorpre- 
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se Agnolo da Todi e piombo su Perugia, conquistan- 
dola. Poco dopo, per conto di Venezia andava all'as- 
salto di Garlasco, ove rimase ferito da arma da fuoco. 

Nel 1524 era governatore di Bergamo. AI momen- 
to del Sacco, era a Roma, e difese bravamente quan- 
to vanamente i Borghi. Nel 1528, conquistava per ii 
Lautrec, al servizio di Venezia, tutte le cittä marittime 
da Brindisi a Manfredonia. Alk morte del Lautrec, si 
pose sulla difensiva; e i migliori capitani iraperiali non 
riuscirono a strappargli neppure una torre, fincbe, nel 
1529, ebbe l'ordine da Venezia di cedere le armi. 

Carlo V, ormai padrone del regne di Napoli, lo 
spogliö del marchesato di Atripalda. Camillo se ne 
andö a Venezia; e per la guerra contro il Solimano fu 
nominato Governatore della Dalmazia. Fu, quella, una 
infelice spedizione, sia per il disaccordo dei prowedi- 
tori veneti, sia per la ribellione delle milizie. Disgu- 
stato, si ritirö a Murano. 

Nel 1540 la Serenissima, quasi a compenso, lo 
fa Governatore di Verona. Ma egli aspirava alla carica 
di Comandante generale, ehe nel '43 fu data, invece, 
al Duca d'Urbino. 

L'impresa piü singolare, almeno per le inaspettate 
conseguenze, fu perö quella di Parma. Pierluigi Far- 
nese era stato ucciso, e Paolo III aveva chiamato a Ro- 
ma presso di se il figlio di lui Ottavio. Poi invito l'Or- 
sini a rimetter lordine entro Parma. Camillo esegui 
prontamente lordine papale. Ed ecco ehe Ottavio, 
mortificato di vivere al sicuro sotto le ali protettrici del- 
la Chiesa, sfugge alla sorveglianza del Pontefice e si 
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presenta a Parma a richiedere all'Orsini la consegna 
della cittä. Ma, contro ogni sua aspettativa, se la vede 
rifiutare. 

Molto soffri per questi awenimenti Paolo III, il 
quäle si indusse a spiccare un apposito hreve per la re- 
stituzione di Parma alla sua famiglia. Ma lo strano 
si e die Camillo non ubLidi neppure allora, e nean- 
che, dope la morte del Papa, si piego agli ordini del 
Sacro Collegio. Attese imperterrito Telezione di Giulio 
III Ciocchi del Monte (1550-1555) e solo a lui, final- 
mente, cedette Parma, e se ne tomö a Roma. 

Piü tardi, si trovo in contrasto anche con Paolo IV 
Carafa (1555-1559), per rientrare quindi nelle sue gra- 
zie. Ormai, pero, era alla fine: mori nel 1559, a ses- 
santotto anni. 

Era stato un guerriero imperterrito e sagace, colto 
nella scienza delle fortificazioni. Adopero molto nella 
guerra le spie, ehe giudicava utilissime. Odiava gli 
adulatori; non permetteva si giuocasse per denaro. A- 
mava la musica, era bei dicitore, splendido e magnifi- 
CD in tutto. Fondo un ospedale a Limentana. Sposö 
una Orsini, e poi la figlia di Giampaolo Baglioni di 
Perugia, die fu anch'essa donna virile. Allorche, nel 
1520, le fu decapitato il padre, e il marito se ne andö 
nelle Fiandre, come attiamo narrato, il Pontefice e 
il Vicere di Napoli mandarono ad assalirla in Cittadu- 
cale, per impadronirsi di un tal Grifone segretario di 
Camillo. Ma essa, alla testa delle donne della terra, 
respinse la forza con la forza, e poi si ritirö in un altro 
castello degli Orsini. 
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Attiamo detto ehe continuatore della famiglia fu il 
figlio naturale Latino, sebbene Camiüo avesse avuto 
anche altri due figli legittimi, Paolo e Giovanni, e due 
figlie, Giulia, grande veneratrice del cardinale Baronio, 
e Maddalena ehe fu beatificata nel 1668. 

Paolo fu condottiero non meno valoroso del padre: 
nella guerra di Siena del 1554, si trovö al combatti- 
mento di Marciano ove riporto nove ferite. Caduto in 
mano ai Fiorentini, fu costretto a rimanere a Firenze, 
prigione sulla parola. Risanatosi, circolava nella cittä 
liberamente; e il 4 dicembre di quello stesso anno ten- 
ne a battesimo il figlio di Benvenuto Cellini. Fu poi 
govematore di Perugia e deH'Umbria; nel 1556 si tro- 
vö alla difesa di Roma contro il Duca d'Alba; passö 
in Francia con Pietro Strozzi ehe vide cadere, nel 1558, 
alFassedio di Thionville; rientrato in patria, riparti 
per conto della Serenissima e prese parte all'espugna- 
zione di Navarrino. Aveva sposato una Franciotti ehe 
aggiungeva il cognome Della Rovere per essere stata 
l'ava paterna sorella di Giulio II: donna colta e fa- 
niosa per la propaganda spiegata contro la corruzione 
del clero e, forse per questo, accusata di eresia. Non ne 
ebbe figli. 

Giovanni, ehe aveva sposato una Cesi, ebbe una 
sola figlia, Olimpia, ehe entrata nella casa dei Cesi di 
Acquasparta sarä la madre di Federico Cesi, il fonda- 
tore della Accademia dei Lincei. 

Latino, il figlio naturale di Camillo, legittimato 
nel 1552 da Giulio III Ciocchi del Monte, sposö la 
figlia naturale del cardinale Bernardo Salviati. Con- 
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dottiero agli stipendi della Chiesa, presidio Bologna. 
Nel 1554 trovavasi alla difesa di Siena; due anni do- 
pe, combatteva contro il Duca d'Alta per difendere 
Roma. Nel 1569 fu spedito in Francia da Pio V Ghi- 
slieri (1566-1572) a sostenere Carlo IX contro gli Ugo- 
notti. Nel 1571 navigö contro i Turchi, e la Serenissi- 
ma lo nominö Governatore dell'isola di Candia, ehe 
egli, esperto di costruzioni militari, fortificö saldamen- 
te. AI tempo di Gregorio XIII Boncompagni (1572- 
1585) armeggio contro il Famigerato Alfonso Piccolo- 
mini Duca di Montemarciano, detto «il giovine Re 
dei banditi » ehe gli aveva devastato le terre; pol tor- 
nö a Candia; e mori come sembra, guerreggiando con- 
tro gli Infedeli. Lasciö vari volumi: una descrizione 
di Candia, il racconto della caduta di Negroponte e 
un trattato topogeografico ehe intitolö « Radio Latino » 
e ehe fu pubblicato nel 1583 a Roma dal matematico 
perugino Ignazio Danti. 

Dei figh, meritano menzione Fabio e Virginio. 
Fabio fu Reggente degh Archiv! pontifici e Referen- 
dario apostolico, letterato e amico di Torquato Tasso; 
fu ucciso da un vassallo di Incisa nel Monferrato, feudo 
di suo recente acquisto. Virginio, condottiero cogli Spa- 
gnoli nelle Fiandre, tomo in Italia, prendendo servi- 
zio presso la Serenissima e pochi anni dopo presso il 
Pontefice. Nello Stato della Chiesa, fece strage di mal- 
viventi tentando di ristabilire l'ordine; ma poi egli 
stesso sofBö nei torbidi, e Clemente VII ^lo scomunico. 
Cadde in una scaramuccia alle Grotte, nella Marca di 
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Ancona: la sua testa fu esposta pubblicamente a Ro- 
ma. Aveva ventinove anni. 

Dalla consorte Beatrice Vitelli ebbe vari figli e due 
gemelli: Latino e Francesco. Questi, alla morte del 
padre, abbandonö Roma per andare a servire la Repub- 
blica veneta ehe lo spedi in soccorso dei Gonzaga: pe- 
netrö audacemente in Mantova assediata; ma in una 
sortita fu circondato e fatto a pezzi, con la tenue scor- 
ta, dal conte di Collalto, il quäle, entrato a sua volta 
nella cittä, la pose a sacco. Latino, oltre ehe Signore 
deirAmatrice, si chiamö Duca di Selci: si hatte an- 
che lui, per i Veneziani, aH'assedio di Gradisca del 
1617 e cadde con le armi in mano contro una compa- 
gnia di corazze alemanne. 

II figlio di Latino, Alessandro Maria, assunse il 
titolo di Principe dell'Amatrice; e in tale suo feudo 
abruzzese, nel 1648, si disfece della moglie, una Caf- 
farelli, avvelenandola. Fatto arrestare da Innocenzo X 
Pamphili (1644-1655) trovo modo, come abbiamo ac- 
cennato nel capitolo VIII, di consolarsi anche in car- 
cere sposandovi, col beneplacito di Clemente X Altie- 
ri (1670-1676), una donna di bassa condizione, certa 
Grifaldi, ehe da Castel Sant'Angelo, ove era rinchiu- 
so, aveva ammirato « a mezzo di un occhialone ». 

Finalmente Innocenzo XI Odescalchi (1676-1689) 
gli commuto il carcere nella relegazione a Rieti. Mori 
nel 1692, ultimo del suo ramo; il principato dell'Ama- 
trice (essendogli premorto a Vienna il figlio Francesco 
Feiice, avuto dalla CafFarelli) passo al Granducato di 
Toscana. 



XXIV 

IL  MIRACOLO   DI   BENEVENTO 

11 ramo di Pacentro e Opfido e la derivazione di Barletta - 
Benedetto e ü favorito I^icola Cosda - Un poeta incoronato 

in Campidogiio. 

AI territorio del reame di Napoli appartenevano i 
feudi atruzzese di Pacentro e calabrese di Oppido, 
come quello pugliese di Gravina, die intitolarono ri- 
spettivamente i due rami di cui doLbiamo ancora occu- 
parci; e il primo si estinse nel 1712, mentre il secon- 
do e l'unico ehe tuttavia soprawive a tanta storia. 

Roberto, fratello di Napoleone capostipite dei Du- 
chi di Bracciano e di Latino capo dei Marcbesi di Li- 
mentana e Principi deH'Ainatrice, di cui abbiamo lun- 
gamente parlato, lasciö un solo figlio maschio natu- 
rale, Mario, affidandolo al Re di Napoli. E il Re stesso 
e il Duca di Calabria furono da Roberto cbiamati nel 
testamento quali eredi, con la tacita intesa ehe ogni 
possesso dovesse poi passare a tale suo figliolo. 

Cosi fu. II giovinetto fu allevato alla Corte con 
tanti riguardi e eure, da dare adito al sospetto ehe egii 
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fosse, piuttosto, un figlio naturale del sovrano mede- 
simo. Questi, infatti, lo predilesse sempre. Lo zio Na- 
poleone tentö diseredarlo; e il Re Ferrante, interverme 
a dirimere la controversia, persuadendo il pioprio pu- 
pillo a cedere le proprietä esistenti entro lo Stato ro- 
mano al cugino Gentil Virginio e compensandolo con 
la contea di Pacentro, ehe lo stesso Mario aeerebbe 
ben presto con la dote ricevuta da Caterina Zurla, pa- 
drona dei feudi di Oppido, Pietragalla e Casal d'Aspro. 

Alla morte di Mario, caduto nella guerra d'Otran- 
to contro i Turchi nel 1480, il figlio Roberto si intito- 
lö conte di Pacentro e, venti anni dopo, alla morte del- 
la madre, anche Signore di Oppido. Non basta: nel 
1521 acquistö da Vittoria Colonna marchesana di Pe- 
scara il castello abruzzese di Pescocostanzo, non lon- 
tano da Pacentro. Sposö una Sanseverino da cui ebbe, 
txa altri figli, Raimondo ehe continuo la famiglia con 
ben quattro maschi (oltre la figlia Lucrezia entrata in 
casa Caetani), uno dei quali, Lelio, sposö una Dentice 
e inizio il cosidetto ramo di Barletta, cittä nella quäle 
pose la propria sede. 

Ma quest'ultima derivazione non lasciö tracce no- 
tevoli: un nipote omonimo, generato dal figlio Mario, 
lasciö eredi gli Aff^aitati, mentre dal figlio Scipione di- 
scesero ancora varie generazioni con Ottavio (ehe nel 
1626 vendette Pacentro e tosto anche Oppido pur con- 
servandone il titolo) e Luigi e Antonio, il quäle non 
ebbe ehe figli naturali. Un fratello di Luigi, Giovan- 
ni, aveva sposato una Carafa; e il ramo si estinse con i 
figli di lui: Ottavio, ehe, pur chiamandosi sempre con- 
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te di Oppido, aveva ereditato dalla madre il ducato di 
Cancellara e il principato di Frasso, e fu celebre avvo- 
cato nel foro di Napoli ove mori nel 1704, e Antonio, 
erede del fratello, spentosi nel 1712. 

Non restava ormai piü ehe il ramo di Gravina, di 
cui parleremo a conclusione di questo nostro Studio 
e a cui spetta il merito di aver dato alla Chiesa ancora 
un Pontefice, il quinto deH'illustre prosapia. 

Nacque questi in Gravina il 2 febbraio del 1649, 
primogenito del Duca Ferrante e di una Frangipane; 
e nel 1658, alla morte del padre, ricevette l'investitu- 
ra dei feudi ereditari. Ma dieci anni dopo, appena di- 
ciannovenne, rinunziava ad ogni titolo e possesso a 
favore del fratello, per pronunziare i voti e vestire l'a- 
bito di San Domenico. Nessuno pote distoglierlo, nep- 
pure il Pontefice Clemente IX Rospigliosi (1667-1669) 
ehe, interessato dalla famiglia, lo aveva chiamato a se 
per saggiame la vocazione. Pronunzio i voti nel con- 
vento di Santa Sabina, lasciando il nome battesimale 
di Pier Francesco per quelle di Vincenzo Maria. Il 
Papa successivo, Clemente X Altieri (1670-1676), lo 
nominö Cardinale a ventitre anni. 

Il giovane domenicano aveva giä dato prova di pie- 
tä e di dottrina: aveva tenuto cattedra di filosofia a 
Brescia, di dove era passato a predicare a Bologna. Al- 
l'annunzio della porpora tentö di rifiutare e si sotto- 
mise soltanto agli ordini superiori; ma continuo a vive- 
re con lumiltä e la semplicitä di un monaco. Nel 1675 
fu nominato Arcivescovo di Manfredonia ove fondö 
un Seminario, il Monte di Pietä, un Ospedale, e sei 
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anni dopo Arcivescovo di Benevento, dove si trovö ai 
terribili terremoti del 1688 e del 1702. 

Nel primo di quei disastri, ehe funestaiono Tintera 
regione, perirono nella sola Benevento mille e treeento 
persone. Crollö anche il palazzo vescovile; ma il Pre- 
sule Orsini si salvö per un autentico miracolo, ch'egli 
attxibui al fatto ehe, mentre le mura rovinavano, una 
stampa rappresentante San Filippo Neri gli cadde sul 
capo, e l'arcliitrave di marmo ehe preeipitö poeo dopo 
lo sfiorö senza ferirlo ne soffocarlo, finö a ehe non giun- 
se il soecorso. 

Egii stesso volle lasciare l'attestazione deiraweni- 
mento con queste precise parole: « Ad onore di Dio 
Onnipotente, della Beata Vergine Maria e del mio glo- 
rioso Patrono San Filippo Neri, io fra Vincenzo Ma- 
ria Orsini, domenicano, cardinale di San Sisto e arci- 
vescovo di Benevento, attesto con giuramento ehe nel 
terremoto sopraggiunto il 5 giugno di quest'anno a 
ora de' vespri, trovandomi in una camera dell'episco- 
pio al secondo piano in compagnia di un gentiluomo, 
quella camera preeipitö coH'appartamento soggiacen- 
te e la tettoia in cantiha, dove giacemmo entrambi se- 
polti in un enorme mucchio di macerie. II mio com- 
pagno di sventura giacque schiacciato, io mi trovai sa- 
no e salvo; mi difendevano certe eanne formandomi 
come una soffitta sul capo con pertugi da poter respi- 
rare. Nella stanza dove precipitai trovavasi un cofano 
di noce con entro piegate e rotolate immagini rappre- 
sentanti i fatti principali del mio illustre .Protettore; 
quel cofano, scivolando sulle canne ehe mi riparavano, 
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si aperse e ne caddero le immagini ehe mi si sparpaglia- 
rono attorno, ed una mi si posö sulla testa: v'era effi- 
giato San Filippo in orazione, cKe guarda la Beata 
Vergine in atto di sorreggere una trave uscita di posto 
nella chiesa di Vallicella. Sul cofano piombo un ar- 
chitrave di marmo pesantissimo, e nientedimeno, ben- 
che fossi seppellito tra mderi, non m etbi a risentire 
il minimo danno... ». 

II aiorno dopo, per la solennitä della Pentecoste, 
il buon Pastore aveva ripreso a celebrare le sacre fun- 
zioni; e cosi quotidianamente anche nel rinnovato ter- 
rore del secondo terremoto di soli quattro anni dopo: 
elargi in beneficenza settecentomila scudi e pronun- 
ziö dal pulpito innumerevoli sermoni, cento dei quali 

vennero dati alle stampe. 
Nel 1701 fu Vescovo di Frascati e nel 1715 di 

Porto e Santa Rufina. Finalmente, il 29 maggio del 
1724, venne eletto Pontefice. Aveva settantacinque 
anni, e tutti, si puö dire, li aveva spesi in opere di cri- 
stiana caritä: dinnanzi alla suprema carica, tentennö 
perplesso e giä era per rinunziare, quando intervenne 
il Generale dei Domenicani ehe gli impose l'accetta- 
zione per obbedienza. 

Assunse il nome di Benedetto XIII, e seguito a vi- 
vere secondo il suo costume in una cameretta, come 
nella cella conventuale, esonerando le guardie da ogni 
servizio d'onore e congedando i dignitari di corte. 
Spesso si recava a pranzare al refettorio della Minerva 
o dell'Aracoeli, rivestito con Tantica tonaca domenica- 
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na, e non consentendo alcuna distinzione dai suoi 
compagni. 

Vari altri episodi del genere sono narrati dal Pa- 
stor, e tutti dimostrano la sua umiltä senza pari, la sua 
profonda bontä d'animo. Nel bancKetto seguito all'or- 
dinazione del Cardinale Ottoboni, volle sedere alla 
stessa tavola, dicendo ehe in quel giomo fra Vincenzo 
Maria mangiava col prete Ottoboni. Altra volta, men- 
tr'era a passeggiare verso la basilica di San Paolo fuori 
le mura, saputo ehe li presso c'era un vignaiolo moren- 
te, si reco al suo capezzale a portargli i conforti della 
religione e a lasciare una buona elemosina alla fami- 
glia. AI Collegio germanico, celebrö le sacre funzioni 
con gli alunni e al « bacio della pace » scambiö i'ab- 
braccio con gli alunni stessi, e dopo di tutti. Nel 1725, 
per le cerimonie pasquali, abusö talmente delle pro- 
prie forze ehe i prelati di Curia furono costretti ad os- 
servargli quanto ciö fosse perieoloso. Egli rispose ehe 
non avrebbe desiderato morte migliore. 

Aveva per Benevento, forse in memoria del mira- 
colo, una predilezione specialissima. A Benevento, il 
24 maggio 1727, si avvio nel suo primo viaggio aposto- 
lieo, senza aleuna pompa. Sostö ad Albano, ove JFu 
ospiste del Cardinale Lercari, ma rifiutö il lauto pran- 
zo imbandito in suo onore; il 26 era alla Torre Paola, 
in piena palude pontina, ove poco maneö non eadesse 
in mano ai eorsari ehe appunto in quel giorno fecero 
una scorreria nel vicino villaggio di San Feiice al Cir- 
ceo, di dove portarono via, schiave, ventisei persone. 
A Benevento tornö anehe due anni dopo, elargendo 
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grandi somme per beneficenza e onorando quella cat- 
tedrale col conferimento della Rosa d'oro. 

Curö la disciplina del clero, imponendo abiti lun- 
glii e corretti e abolendo le parrucche, ma consenten- 
do, quasi a compenso, l'uso del tabacco da fiuto (giä 
vietato da Innocenzo X) con la giustificazione ehe il 
tabacco « reprimeva i moti sensuali ». Nella lotta con- 
tro il Giansenismo e le astruse controversie e questio- 
Fii relative, si sentiva smarrito; ma sempre operö a fin 
di bene. Elevö agli onori degli altari vari santi, fon- 
dö nuove diocesi, istitui nel 1727 l'Universitä di Ca- 
merino, pose fine alla polemica intorno all'autenticitä 
del corpo di Sant'Agostino, fondö a Tarquinia (ehe 
allora cbiamavano Cometo) un carcere per sacerdoti, 
allo scopo di separarli dai condannati comuni. 

Ma degli affari del govemo non voleva sentir par- 
lare. Ai ministri rispondeva invariabilmente: — Fate 
voi — e « Fatevoi » lo chiamo per soprannome Pasqui- 
no. Il quäle, in altra circostanza, e cioe durante il Con- 
cilio provinciale romano, saputo ehe il Segretario di 
State Paolucci non aveva potuto conferire col Ponte- 
fice per diciassette giomi, annunziö ironicamente la 
Sede vacante. 

Fu assolutamente immune dalla troppo diffusa ta- 
be del nepotismo. Non elargi ai parenti, ehe in veritä 
non erano giä piü ricchissimi, niente altro ehe indul- 
genze e reliquie. Creo dodici Cardinali, e non un solo 
della sua famiglia. Nondimeno, predilesse e favori cer- 
to Nicola Coscia, figlio del suo barbiere beneventano: 
lo innalzö di carica in carica fino alla porpora e fini per 
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subime 1 arbitrio assoluto. Fu quella, la sola, per quan- 
to non lieve macchia ne' cinque anni, otto mesi e ven- 
titre giorni del suo pontificato. Fu provato con le cifre 
ehe, in tre mesi, il Coscia aveva riscosso arbitrariamente 
undicimila scudi, e il Papa dispose con autografo ehe 
la somma dovesse essere considerata come donatagli. 
E doni gli piovevano d ogni parte, ehe nulla si otte- 
neva se non per il suo tramite; gli stessi diplomatiei 
(come per le questioni di Sicilia e con Casa Savoia) 
provvedevano anzitutto a farselo amico a forza di 
denaro. 

Frattanto, si delineava il dissesto finanziario dello 
Stato. Ne si ricorreva ad aicun rimedio, ehe il Coscia 
sventava sistematicamente qualunque tentativo ehe 
potesse diminuire la sua potenza e i suoi guadagni. Be- 
nedetto non credeva ehe in lui, non sapeva vivere sen- 
za di lui. Basti dire ehe una volta, non avendolo visto 
arrivare per vari giorni in udienza, andö a trovarlo egli 
stesso e, siecome dormiva, aspettö pazientemente tre 
quarti d'ora passeggiando e dieendo il rosario... Cosi il 
Coscia eontinuava a rubare a man salva, spudorata- 
mente, eon frodi, estorsioni e firme false. Quant'odio 
avesse aceumulato, si vide alla morte del Papa. 

Benedetto XIII si spense nel pomeriggio del 21 
febhraio 1730. Era l'ultimo giorno di camevaie, e la 
sua fine fu tenuta celata per non interrompere la ma- 
scherata e le danze. Ne fu dato awiso a notte alta, alla 
chiusura degli spettacoli. AI mattino delle Ceneri, il 
Cardinale Annibale Albani, nella sua qualitä di Ca- 
merlengo, feee subito sgombrare dai Sacri palazzi il 
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Coscia, assieme al Cardinal Fini e a monsignor San- 
tamaria. II Coscia si affrettö a far trasportare la sua 
roba in casa del marchese Abbati sul Corso e per ti- 
more della folla, ehe lo aspettava urlando e imprecan- 
do, usci dal Vaticano di notte, nascosto entro una ba- 
rella per infermi. 

Perö, si riseppe. E il giorno dopo la casa dell'Abbati 
fu assediata in piena regola: una gragnola di sassi 
sfondo tutte le finestre, e la gente si gettava su ogni 
passante in cui credeva di riconoscere un beneventano. 
Gli amici del Coscia, il Ramone e il Negroni, furono 
portati in prigione, per salvarli dell'ira popolare, sotto 
buona scorta di cavalleria. II ponte Sant'Angelo venne 
sbarrato e presidiato militarmente. E nella stessa notte 
il Legato bolognese Aldobrandini e il Camerlengo 
prowidero a far scappare il Coscia da Roma a Cister- 
na, ove venne accolto a ricoverato dal Duca Caetani. 

A dimostrare meno tristamente, anzi piü gioconda- 
mente, l'eccessiva mitezza d'animo deirultimo Papa di 
Casa Orsini, puö valere forse meglio un altro episodio: 
quello del consenso strappatogli per Fincoronazione in 
Campidoglio di un poeta allora molto applaudito e ehe 
oggi nessuno ricorda. Si trattava deirimprovvisatore 
idillico e pastorale Bernardino Perfetti, nato a Siena 
il 6 settembre del 1681. 

La cerimonia ebbe luogo il 13 maggio del 1725. II 
poeta, tra valletti, trombe e tamburi, venne accompa- 
gnato al sacro colle da uno stuolo di bucolici confratel- 
li ehe, con barocca amplifieazione, si nominavano « i 
cigni del Tebro •». Di lassü, restemporaneo eantore ab- 

19. - G.  B.  Colonna - Gli Orsini 
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basso gli sguardi ai ruderi e agli archi del Foro per 
rialzarli ai lauri del prospiciente Palatino; toccö le cor- 
de di un liuto e sciolse un inno alla cittä immortale. 
Solennemente, quando si tacque, gli venne imposto, 
dal Senatore in carica, il serto di Apollo; e risonarono 
d'intomo le grida di giubilo e il reitirato clangore del- 
le trombe. 

AI buon Pontefice si lascio credere di aver rinno- 
vato Tapoteosi petrarcbesca. Ma quattro secoli non era- 
no trascorsi invano pel cielo di Roma. Ancora cin- 
quant'anni; e lo stesso Campidoglio vedrä la piü comi- 
ca incoronazione di Maria Maddalena Morelli Fernan- 
dez, passata allegramente alla storia con l'arcadico no- 
me di Gorilla Olimpica. 



XXV 

EPILOGO 

Le successive dhnore gentilizie - 11 norm dt I^apoleone tra- 
smesso ai Buona^arte - ha sappressione della Compagnta dt 

Gesü - Fine del Peudälesimo. 

Pochi conoscono, pur risiedendo a Roma, la piazza 
del Biscione. Si trova presso Campo di Fiori, dinanzi a 
quel Palazzo semicircolare, costruito sui ruderi del 
Teatro di Pompeo di cui abbiamo parlato al II capi- 
tolo, e ehe fu certamente una delle prime dimore gen- 
tilizie degli Orsini. E' anzi tradizione (sebbene qual- 
cuno abbia avanzato l'ipotesi cbe vi fosse nei dintomi 
un oste milanese ehe avrebbe alzato per insegna la 
biscia viscontea) ehe il nome della Piazza derivi dalla 
biscia araldica degli Orsini, e sia essa derivata dalla 
vipera nascosta nella bocca dell'orso marmoreo, o dal 
feudo di Anguillara sul lago di Bracciano. 

Ma, eon lascensione del ramo di Gravina al mag- 
giorascato della famiglia, le sorti della casa presero al- 
tra direzione. Venduto l'edificio del Biscione, vendu- 
to il palazzo di piazza Navona, piü tardi abbattuto e 
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ricostruito dai nipoti di Papa Braschi come ancor og- 
gi si vede, venduto il palazzo di Monte Giordano ehe 
passo ai Principi Gabrielli e da questi ai Taverna... 

Questa monumenale costruzione ha una grande 
storia, sempre fastosa, dall'etä di mezzo alla nostra: la 
fondo e le diede il nome Giordano Orsini elevandola 
a fortilizio sui detriti e i frantumi delle distruzioni ope- 
rate da Roberto il Guiscardo; ma ciö non impedi, come 
attesta l'Infessura, ehe nel contrasto delle fazioni il pa- 
lazzotto non venisse, nel 1485, « preso bruciato e in 
parte distrutto ». Risorse; e il maniero assunse forme 
rinascimentali, si ehe, ingentiliti i tempi, risplende di 
luci e di eleganze nel 1506 pel matrimonio di un al- 
tro Giordano della stessa stirpe con la nobile don- 
zella Feiice della Rovere. E vi abitarono Cardinali 
ed Oratori. Nel 1549, lo ebbe da Camillo, ad vitam, 
Ippolito II d'Este, figlio di Lucrezia Borgia, ehe vi 
ospito Bemardo Tasso e Torquato. Questi, nell'estate 
successiva, era ospite dei Colonna nei giardini del 
Quirinale, mentre l'irrequieto Ippolito disegnava, h di 
fronte, quel soggiorno estivo ehe doveva diventare reg- 
gia d'Italia, per passare, governatore di Tivoli, a creare 
la magnifica Villa d'Este. 

A Montegiordano dimoro il Cardinale Maurizio 
di Savoia ehe, per festeggiare l'ascesa al trono dell'Im- 
peratore Ferdinando III, spese trentamila scudi nel- 
laddobbo dei saloni. I giovani patrizi giocavano a palla 
nella corte; lotte e corride si inscenavano nell'antistan- 
te piazzetta. Dice un Avviso del 26 luglio 1629: « Do- 
menica dopo pranzo fu lottato nella piazza di Monte 



293 Epilogo 

Giordano un palio di seta fatto a spese di quei vicini 
per dare trattenimento al popolo ehe vi coneorse ». 

I Gabrielli, eome raceonta il Roiseeeo nella sua 
Gtiida del 1765, aggiunsero al deeoro antico « alcuni 
stipiti di alabastro di Sicilia, assai vaghi negli apparta- 
menti », oltre a quadri e seulture innumerevoli. Vi 
abitö Luciano Buonaparte, ehe brillante ufficiale ave- 
va seguito il padre principe di Canino al Campo di 
Carlo Alberto nel 1848; poi aveva abbraceiato la vita 
eeelesiastica, e Pio IX gli aveva dato la porpora 
nel 1868. 

II salotto dei Gabrielli a Monte Giordano ospitö, 
dopo la caduta di Napoleone III, quasi tutti i parenti 
Buonaparte. La principessa Augusta dominava la con- 
versazione, e nel 1877 ospitö anche l'Imperatrice Eu- 
genia. Vogliamo ricordare ehe Luciano, allora soltanto 
prelato, aveva una grande ammirazione per Giuseppe 
Gioacchino Belli. A tale proposito, il conte di Campel- 
lo lasciö scritto: « Mi trovai piü volte a desinare da 
mio cognato monsignor Luciano Bonaparte, ed erano 
quelle serate, per ragione sua (del Belli) piacevohssi- 
me. Sorbendo il cafFe, dopo essersi fatto un po' pregare 
ci recitava quei suoi sonetti ehe noi dicevamo proibiti. 
Pareva egli non potesse recitare a modo, se non sede- 
va comodamente e non metteva in capo un berrettino 
di seta nera, ehe durante la recitazione veniva rigirando 
sul cranio. Non era possibile non smascellarsi dalle ri- 
sa soprattutto per la serietä a cui atteggiava il suo volto 
sbarbato e per se stesso severo sul quäle avresti invano 
aspettato un sorriso... » Ghissä, se il poeta romanesco 
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disse mai, in tali convegni, il suo sonetto sul Teatro 
di Marcello> 

Sur l'anticaja a piazza Montanara 
Cianno scritto:  « Teatro de Marcello ». 
Bisogna ave pancotto pe' cervello 
Pe' di 'na buggiarata accusi rara! 

Dove mai li teatri Hanno un modello 
In forma d'una panza de callara? 
Dove tiengheno mai quella   sfilara 
De parchetti de fora come quello?... 

E concludeva sostenendo die non poteva trattarsi 
di un teatro, ma di anfiteatro, anzi addirittura di un 
Colosseo. Comunque, su quella « panza de callara », 
SU quella « sfilara de parchetti de föra », doveva tro- 
vare la novella sede la famiglia Orsini. Monte Savello, 
come si chiamava dai Savelli, passo ai nuovi proprie- 
tari il 26 ottobre 1716. Dice il contemporaneo « Diario 
di Roma »: « La Congregazione dei Baroni hieri mat- 
tina deliberö quel grandioso palazzo Savelli con tutta 
l'isola delle botteghe (nei fomici dell'antico Teatro) 
al Duca di Gravina Orsini per il prezzo di scudi 29 
mila, onde e probabile ehe questo signore prenda an- 
ehe un feudo in queste vicinanze e si tratterra a Roma 
con concedergli anche il Soglio, essendo discendente 
degli Orsini di Casa Orsina ». 

Era, quella, la fortezza piantata dai Pierleoni nel 
1086, era l'abitazione dei Savelli sin dal 1368, e ehe 
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nel secol d'oro, tra il 1523 e il 1527, Baldassarre Pe~ 
ruzzi aveva trasformato in appartamento sontuoso. 
Nel 1712 era passata agli Sforza Cesarini e quindi alla 
Congregazione dei Baroni. Sui pilastri del cancello, 
gli Orsini elevarono i due orsi rampanti ehe ancora 
vi si vedono. 

Frattanto, dicevano, a Monte Giordano, passato 
dagli Orsini ai GaLrielli, abitavano i Buonaparte, on- 
de, per avere questi ultimi dato asilo al pittore Coc- 
chetti ricercato per imputazioni politiclie dalla polizia 
pontificia, si videro affrescate, per riconoscenza, tutte 
le pareti deH'appartamento con eleganti decorazioni 
di Stile impero, come per meglio incorniciare la deli- 
ziosa figliola di Luciano, Lolotte, futura principessa di 
Prossedi, feudo a cento chilometri da Roma. Li si spen- 
se, nel 1895, il principe Luciano, cardinale vescovo di 
Santa Prassede. Si ehe, per una di quelle singolari 
coincidenze non rare nella storia, era venuto a morire 
in una casa degli Orsini rultimo dei Buonaparte roma- 
ni, uno di quei Buonaparte a cui quattrocento anni pri- 
ma un Napoleone Orsini aveva dato in retaggio il suo 
nome vittorioso. 

A tale Orsini ehe, se fu un valente condottiero, 
non rappresentö tuttavia un esemplare di perfezione 
morale, abhiamo giä accennato al Capitolo XVIII: 
sembra ehe, combattendo le guerre di Corsica, si in- 
contrasse con un gentiluomo venuto neirisola da una 
vecchia famigha toscana di San Miniato al Tedesco, e 
gli avesse tenuto il figlio al fönte battesimale. A tre 
secoli di distanza, non manco chi volle vedere in tutto 
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ciö un palese presagio di Roma: un fortissimo uomo 
d'arme del nostro Cinquecento aveva iniposto il segno 
della gloriosa tradizione alla famiglia ehe avrebbe ri- 
dato al mondo rultimo Imperatore romano! 

Ma il curioso si e ehe un San Napoleone nel ca- 
lendario non c era; ed anche questa e da raccontare, 
magari fra parentesi. Deficienza grave; e rautoritario 
Imperatore dei Francesi prowide con l'abituale disin- 
voltura assegnando il suo nome al 15 agosto, senza 
troppo preoccuparsi ehe quel giorno fosse giä dedicato 
all'Assunta. Un santo per decreto imperiale? Bisognava 
pur rimediare; e il condiscendente Papa Chiaramonti 
prowide. C era, nei primi tempi dell'era cristiana, un 
Santo ehe, per la condizione sua e le vicende della sua 
vita, non appariva troppo discordante dal condottiero 
di Casa Orsini e dal monarca francese. Anche quel 
Santo, infatti, era stato soldato. Sen'endo nell'esercito di 
Alessandria, aveva confessato la sua fede ed era morto 
fra i supplizi. Senonche il soldato martire di Alessan- 
dria non si chiamava afFatto Napoleone, ma Neopo- 
lus. Poco male. Quando fu prociamato l'impero e si 
giudicö indispensabile ehe Timperatore avesse un pa- 
trono nel cielo, Neopolus divenne Napoleone, e Pio 
VII dette ordine al cardinal Caprara di rendeme edotti 
i vescovi di Francia. 

Anche la scelta della data, fatta dal Buonaparte, 
puö avere il suo significato. Il mese era quello intito- 
lato ad Augusto, il giorno era dedicato alle ferie di 
Auguste, onde il Ferragosto. E, come Flmperatore ro- 
mano faceva con tale data larghe elargizioni, l'Impera- 
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tore francese ordinö ehe venisse corrisposto il sopras- 
soldo a tutte le sue truppe. 

II superstite ramo di Gravina risale a quel Fran- 
cesco di Giovanni ehe nominammo nel eapitolo XVIII 
e ehe fu ucciso in Cittä della Pieve per ordine del Va- 
lentine assieme al cugino Paolo di Limentana, eome 
abbiamo narrato nei capitoli XIII e XXII, mentre il 
Cardinale Giambattista di Monterotondo veniva fatto 
sopprimere in Castel Sant'Angelo da Alessandro VI. 

Dei figli di Francesco, Ferdinande, Giovanni e 
Giannantonio, ebbe lunga discendenza soltanto il pri- 
mo, ehe edifico in Napoli, presso Monteoliveto, un pa- 
lazzo ehe aveva piü apparenza di fortilizio, si ehe susci- 
to i sospetti degli Spagnoli dominatori e del Vicere Ugo 
di Moncada. Il nuovo Vicere Principe d'Orange gli 
confiscö addirittura il palazzo e i beni; ma piü tardi 
Ferdinande Orsini, facende appello a Carle V a mezzo 
del celebre giurecensulte Decio, riusci a riscattare tut- 
to, pagando la non lieve somma di quarantamila scudi 
d'oro. 

Dalle due censorti, una Ferille e una della storica 
casa albanese Castriota Scanderbech, ebbe, eome dice- 
vame, numerosa prole: Antonio, ehe da una Sanseve- 
rine ebbe lo State di Lucania in dote e quindi larga di- 
scendenza; Virginie, il cui figlie Giannantonio si chia- 
merä Principe di Scandriglia; Flavio ehe Fu detto eccle- 
siasico e Vescevo di Mure e nel 1565 Cardinale Arci- 
vescovo di Cosenza eve combatte invano, giusta le pre- 
scrizioni del Concilie di Trento, il concubinato dei 
sacerdoti; e OstiHo ehe spesö una Caracciolo e una Del 
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Tufo e il cui figlio Pietro si intitolerä, nel 1620, Prin- 
cipe di Solofra. 

Da questo Pietro, sposato a una Orsini, derivarono 
Carlo primogenito, ehe con una compagnia di cavalli 
a proprie spese andö in Germania al servizio imperiale 
e cadde alFasesdio di NortKlinguen nel 1632; e Ferran- 
te, il quäle, al titolo di Duca di Gravina ereditato dal 
fratello, ne aggiunse molti altri, fra cui quello di Prih- 
cipe del Galluccio: nei tumulti di Masaniello ebbe in- 
vasi dal popolo e saccKeggiati il palazzo di Napoli e il 
feudo di Gravina; fincKe, ristabilito l'ordine, non soffri 
altre molestie se non quelle del Duca d'Atri per le so- 
llte questioni di precedenza. 

Dalla moglie, una Frangipane di Tolfa, ultima di 
sua casa, ebbe due figli, quel Pier Francesco ehe fu il 

domenicano Vincenzo Maria e quindi il Pontefice Be- 
nedetto XIII, e Domenico ehe assunse il titolo di Duca 
di Gravina. A questo sarebbe stato ofFerto, dall'ultimo 
degli Orsini di Bracciano, anehe la successione ai vari 
feudi di quel ramo, purche lo liberasse dai molti cre- 
ditori. Ma la somma neeessaria era cosi forte, ehe Do- 
menico non volle o non pote darla; e Flavio Orsini ce- 
dette allora il ducato di Bracciano agli Odescalchi, co- 
ine abbiamo giä narrato. 

Da due mogli, una Paluzzi-Altieri e una Tocco, 
ebbe varie figlie ehe si fecero religiöse e due maschi: 
uno lo ehiamö, con i nomi originari, Mandilla Orso, e 
fu Arciveseovo di Corinto e poi di Capua e quindi Pa- 
triarca di Costantinopoli; Taltro Filippo Berualdo, ehe 
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contrasse due matrimoni con una Caracciolo e con una 
Marescotti-Ruspoli. 

Filippo Berualdo, anche per l'estinzione degli altri 
rami e per il pontificato dello zio, raccolse in se titoli 
e onori grandissimi: Duca di Gravina, Grande di Spa- 
gna di prima classe, Assistente al Sacro Soglio e Gen- 
tiluomo di Carlo di Borbone Re di Napoli. 

Alla sua motte, awenuta nel 1734, gli successe il 
figlio Domenico, Gentiluomo anch'egli del Re di Na- 
poli. Sposo una Odescalchi; ma, rimasto vedovo nel 
1742, accettö di vestire la porpora e nel 1759 assunse 
la carica di Ministro Plenipotenziario per le Due Sicilie 
presse il Pontefice. Nemico acerrimo dei Gesuiti, mol- 
to perorö contro di essi presso Clemente XIII Rezzo- 
nico (1758 -1769) senza nulla ottenere. Ma seppe at- 
tendere; e, nel nuovo conclave, caldeggiö Telezione di 
Giovan Vincenzo Ganganelli cKe col nome di Clemen- 
te XIV (1769 -1774) soppresse, infatti, la Compagnia 
di Gesü. Domenico Orsini vagheggio anche una confe- 
derazione dei Principi italiani sotto la presidenza del 
Papa, sebbene tale suo sogno non suscitasse alcuna eco 
nel clero ne altrove. 

II figlio Filippo Berualdo prese il titolo di Duca di 
Gravina allatto stesso cbe il padre vestiva la porpora 
cardinalizia, e assunse le cariche di Gentiluomo del 
Re di Napoli e di Assistente al Soglio. 

La famiglia Orsini splendeva in tutto il suo fasto: 
il padre Cardinale e Oratore, il figlio Assistente al So- 
glio. Avevano lasciato la propria dimora per il Palazzo 
Farnese; ed e interessante vedere, attraverso la descri- 
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zione del Diario dt Roma del 1760, n. 6780, il coreo- 
grafico corteo, anzi i coreografici cortei con cui essi si 
recavano al Quirinale per rendere omaggio al Ponte- 
fice: « Sua Eccellenza il Signor Don Filippo Orsini, 
martedi mattina, all'efFetto di portarsi all'udienza della 
Santitä di Nostro Signore, parti dal palazzo regio in 
piazza Farnese, ove dimora l'E.mo Orsini suo genitore, 
ministro plenipotenziario di S. M. il Re delle Due Si- 
cilie, con treno nobile nuovo di carrozze, fiocchi d'oro, 
ombrello e servitü in pomposa nuova livrea di scarlatto 
rosso ben guarnita di trina, e camisciuole gallonate 
d'argento, e con suoi paggi in una delle carrozze di se- 
guito riccamente vestiti, e con tal decorosa comparsa si 
condusse al Quirinale, ove quasi contemporaneamente 
giunse ancora in altro treno nobile il signor Cardinale 
suo padre, secondo il giomo e Tora all'eminenza sua 
accordata quäle entrata all'udienza di Nostro Signore. 
Essendosi fermato in anticamera d onore sua eccellen- 
za il signor Duca di Gravina suo figlio, fu poi fatto 
passare da inonsignor maestro di Camera nella Came- 
ra segreta, e di li, quando la Santitä Sua comandö, fu 
introdotto con ispada e cappello all'udienza di Sua 
Santitä, presentandolo lo stesso signor Cardinale al 
Papa come nuovo Duca di Gravina. Consegnandosi co- 
si alla Santitä Sua il signor Duca, fu accolto con atti 
di somma clemenza, come pure il signor Cardinale suo 
padre; e datogli Sua Santitä il congedo, si condussero 
unitamente prima alla visita dell'Em.mo Rezzonico ni- 
pote di Nostro Signore, indi a quella deH'Em.mo Tor- 
regiani segretario di Stato nei loro rispettivi apparta- 
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menti nello stesso Palazzo Quirinale; e, trattenutisi 
qualche tempo in discorso coi suddetti porporati, si re- 
stituirono ciascuno coi loro treni di carrozze separata- 
mente alla loro suddetta residenza in piazza Farnese. 
Come poi sogliono praticare i novelli principi di por- 
tarsi nel giomo stesso il dope pranzo alla visita di San 
Pietro in Vaticano, e deirE.mo decano del S. Collegio, 
vi andö l'eccellenza sua verso le ore 22 nella medesi- 
ma forma ». 

Questo don Filippo Bernualdo, dopo essere stato 
ambasciatore in Toscana, entrö nella Marina napole- 
tana, e fu quindi Colonnello del Reggimento reale, e 
Generale, finche nel 1784 fu nominato aio del Prin- 
cipe ereditario, primo cavallerizzo della Regina e ca- 
valiere di Maria Antonia di Napoli ehe accompagno a 
Barcellona incontro allo sposo, Principe delle Asturie, 
per quindi condurre in Italia Flnfante Donna Isabel- 
la, la quäle veniva sposa al Principe ereditario. Fu no- 
minato ancHe Maggiordomo maggiore. Mori nel 1824. 

Dalla moglie, Faustina Caracciolo, ebbe, tra gli al- 
tri figli, un Domenico ehe gli premori, nel 1790; ma, 
pochi mesi dopo, nasceva dalla giovane vedova Carac- 
ciolo il nuovo erede, al quäle fu imposto lo stesso nome 
del padre teste defunto. E da questo nuovo Domenico, 
ehe sposö Maria Luisa Torlonia, nacque, il 10 dicem- 
bre del 1842, Filippo, diciannovesimo Duca di Gra- 
vina, padre ed avo dei nominati al capitolo VIII. 

Ma giä dal 19 gennaio del 1807, Gravina era stata 
eretta in Comune libero. E fu il crollo definitivo del 
Feudalesimo. 
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