
Nel ricordo di Soiferino

Si tratto insomma di un'adesione spontanea e eonvinta, favorita
in partieolare dalla perdurante emozione provoeata dalle sconvol-
genti rivelazioni di Jean-Henry Dunant,2 ehe nel suo libra Un souve-

nir de Soiferino aveva saputo rievoeare, in termini quanta mai crudi e
realistiei, Ie fasi pill eruente di quell a storiea battaglia:
E una lotta corpo a corpo, orribile, spaventevole; austriaci e alleati si eal-

pestano, si uccidono a vicenda sui cadaveri insanguinati, si accoppano con
il calcio dei fucili, si spaccano il cranio, si sventrano con Ie sciabole e con la
baionetta; e una lotta senza quartiere, una carneficina, un combattimento dt
belve feroci, fmiose e assetate di sangue; anche i feriti si difendono fino al-
l'ultimo anelito: chi non ha pili un'arma si avventa suI suo avversario dila-
niandogli la gola con i denti.

E una lotta spietata, che diventa pili spaventosa per il sopraggiungere di
uno squadrone di cavalleria che passa al galoppo: i cavalli schiacciano sotto
i lora piedi ferrati i morti e i morenti; un povero ferito ha 1amascella aspor-
tata, lUl altro la testa schiacciata, lm terzo, che non e stato possibile salvare,
ha il petto sfondato. Ai nitriti dei cavalli si mescolano Ie vociferazioni, legri-
da di rabbia, Ie urla di dolore e di disperazione. Piu lantana l'artiglieria, che
ha Ianciato a grande velocita i suoi. traini, segue la cavalleria; essa si apre un
passaggio attraverso i cadaveri e i feriti che giacciono indistintamente; si ha
allara la visione di cervella spappolate, di membra spezzate e can torte; i
carpi sana resi irriconoscibili, Ia terra si abbevera)etteralmente di sangue e
la piana e seminata di resti urnani.
Leposizioni degli austriaci sono eccellenti, trincerati come sono nelle case e

nelle chiese di Medole, di Solferino e di Cavriana. Ma niente arresta, sospende
a diminuisce la camefieina: qui si uceide su vasta scala e in piccoli settOl'i;ogni
piega del terrena e conquistata con la baionetta, i trinceramenti sono disputati
palma a palma; i villaggi strappati casa per casa, podere per podere, ciascuno
di essi diventa una specie di tremendo tribunale in cui porte, fi.'1estre,cortili
non sono altro che scene di una orrenda confusione di sgazzamenti ,..
I eroati sgozzano tutti quelli ehe incontrano, prendono i feriti dell'armata

alleata e li fanno morire a colpi di mazza, mentre i tiratori algerini, malgra-
do gli sforzi dei eapi per calmare la loro feracia, colpiscono anch' essi gli in-
felici morenti, ufficiali 0 soidati austriaci, e si lanciano sulle file avversarie
con ruggiti selvaggi e grida spaventose ...
A San Martino, un ufficiale dei bersaglieri, il capitano Pallavicini, e ferito.

I suoi soldati 10 sollevano e 10 portano in una cappella per apprestargli Ie
prime cure; rna gli austriaci momentaneamente respinti, ritornano aHa cari-
ca e penetrano in questa chiesa. I bersaglieri, troppo poco numerosi per resi-
stere, sono obbligati ad abbandonare iJ lora ufficiale; subito dopo, alcuni
croati, scagliando delle grosse pietre che si trovano vicino alla porta schiac-



ciano la testa del po':r2rocapitano, il cervello del quale si spande sulle divise
(dei suoi assassini). E in mezzo a questi combattimentj cosi diversi e senza
qllartiere, che si sentono imprecazioni dalla bocea di uomini di nazioni di-
verse e molti dei quaJi sono costretti a essere omicidi a soli venti anni'3

I primi scontri S1 ebbero nella mattinata del 24 giugno 1859 e si
svolsero con alterne vicende, rna la fase decisiva deTIabattagliaebbe
luogo nel pomeriggio: i franco-piemontesi e gli austriaci si scontra-
rono, come ricorda un quotidiano dell'epoca, «in un urto che e con-
siderato tra i piu tremendi non solo del secolo, rna di tutti i tempi,
sia per l'entita delle forze in campo che per la tragica gravita delle
perdite riportate dai contendenti, nonche per l'importanza delle
conseguenze storiche e politiche che ne scaturirono)}.
Quasi 16.000caduti e oltre 24.000 tra feriti e dispersi costituirono

il tragico bilancio della battaglia che decise la guerra e contribui in
maniera determinante a rendere till fatto compiuto l'unita d'Italia.
E il2S giugno quando mette piede a Castiglione delle StiviereJean-

Henry Dunant, un uomo d' affari ginevrino poco piu che trentenne, in
quel periodo agente di una societa agricola-industriale che operava in
Algeria. Per dirimere alcune difficolta burocratiche incontrate dalla
sua impresa, egli aveva deciso di contattare direttamente l'imperatore
Napoleone III, facendosi ricevere in udienza, magari mentre era al .
campo, per esporgli i suoi progetti e averne appoggio e protezione.
La visione terrificante della battaglia (a detta degli storici piu auto-

revoli la piu cruenta che l'Europa abbia conosciuto dapo Waterloo),
sovrastata dalla furia di un temporale scatenatosi contemporanea-
mente, colse Dunant «avvolgendolo nel suo turbine di ferro, di fuoco
e di sangue. Al riparo della sua vettura di posta egli aveva seguito
per lunghe ore la tragica lotta senza quartiere e senza pieta, al cessare
della quaIe un velario di desolazione venne a stendersi, funereo, sui
relitti di quella specie di naufragio ove, per un'intera giornata si era-
no inabissate le migliori doti e Ie virtu dei protagonisti della vicenda,
illustri e umili che fossero, per dare posto alIa feracia, all'odio, al
trionfo disgustoso della belluina ferinita di Caino».4
Quando il crepuscolo seese sui campi, ebbe inizio il penoso calva-

rio degli scampati alIa ricerca dell'ultima salvezza, finche il sole del
25 giugno «illumino uno degli spettacoli piu spaventosi che si pos-
sono immaginare» come ebbe a scrivere 10 stesso Dunant, venutosi a
trovare di fronte a oltre 9000feriti accatastati l'uno sull'altro lungo il
sentiero che porta aHa chiesa Maggiore di Castiglione, dalla quale
ormai da ore, nella nmetta per 10 scolo delle acque piovane, conti-
nuava a scorrere il sangue.



.....

In uno scenario apocalittico reso ancor pili terrific ante dall'incro-
ciarsi di gemiti, lamenti, imprecazioni, singhiozzi e invocazioni di
aiuto neUe lingue e nei dialetti pili divt;rsi (dall'ungherese al france-
se, dall'austriaco al piemontese), Dunant si prodiga come puo de-
stando e richiamando attomo a se Ie energie degli abitanti del1uogo,
soprattutto delle donne, di «quelle donne che, cooperando con lui
ne1 soccorrere chiunque di qualsiasi nazionalita fosse stato, Ianciaro-
no que1 grido sublime "Tutti fratelli!" che ancora oggi risuona negli
orecchi non immemori dei posteri».
Con I~ieta c'e un a1tro sentimento che cresce in Dunant: 1Qsde-

gno. Sulle labbra di tutti i feriti, che egli non abbandona ne giomo
rurrlotte, una frase ritoma senza tregua: «Ah, signore, noi ci siamo
battuti bene, e ora ci abbandonano!».
Ecco cio che maggiormente sconvolge Dunant: l' abbandono suI

campo di battaglia. A ma1apena viene mandato qua1che mulo a cer-
care i feriti. Gli altri sono lasciati agli sciacalli che, a notte fatta, non
esitano a spog1iarli di tutto ..Moriranno di sfinimento e di sete.
Quanto ai feriti che hanno 1a fortuna di trovare un commi1itone
compassionevole 0 che riescono a trascinarsi verso i luoghi dove
sperano di trovare delle cure, 1a 10ro sorte e di poco migliore. Du-
nant 10sa bene: per curare i 9000 feriti affluiti a Castiglione egli puo
disporre soltanto di 6 medici militari francesi. I'gon si tratta di un ca-
.so sfortunato. Con orrore egli apprende che accade sempre cOSIoLa
sproporzione mostruosa e dovuta al £atto che i servizi di sanita delle
armate sono irrisori, quasi inesistenti. Il§Qldatq che non e pili in gra-
do di battersi non interessa pili,nessuno. i

11suo esempio fu seguito aHora non soltahto dalla gente de1luo-
go, rna anche da a1tri personaggi, qua1i i1sacerdote don Lorenzo Bar-
ziza, che «guid6 altre anime generose prodigatesi nell' assistenza e i1
soccorso di tanti infelici», il pastore don Cesaro, don LuigfCherubi-
ni, i camilliani 0 figli di san Camillo (la cui opera tra i feriti di Solferi-
no fu attestata da un diploma di benemerenza inviato alloro supe-
riore di Verona dall'imperatore d' Austria), l'industria1e do1ciario
Filippo Suchard che, oltre a recare suI campo materiali di soccorso, si
adopero anche nella scrivere Iettere ai familiari dei feriti «sobbarcan-
,dosi, egli gia anziano, una dura, continuata fatica» e, ancora, il medi-
1Cosvizzero di origine italiana Luigi Appia,5 che si prodigo nel soc-
correre i feriti poi ricoverati a EresCla e cfie doveva successivamente
~~ffiancarsi a Dunant nelle conferenze di Ginevra del 1863 e del 1864,
quale membro autorevole insieme a Moynie;:, Dufour e Maunoir del
Comitato intemazionale della Croce Rossa di Ginevra.6



II viaggio dell'uorno d'affari Jean-Henry Dunant si e rivelato un
fallimento. II colloquio tanto sperato con Napoleone III non c'e stato.
Ritornato a Parigi, egli riprende la lotta contra l'inerzia della buro-
crazia, rna il ricordo della terrificante carneficina alla quale ha assi-
stito 10 perseguita, diviene un incubo, un assillo che ne pervade i
pensieri e i sentimenti, tanto da indurlo ad accantonare ogni altro
irnpegno e interesse per far conoscere al mondo inter~ Ie emozioni e
gli stati d' animo vissuti nel corso di quella spaventosa esperienza. In
pocm giorni nasce cosi Un souvenir de Soljerino. che si riveled qual-
cosa di pili di un successo editoriale. Saranno in molti, infatti, a par-
lare di capolavoro e fra i tanti vanno ricordati i fratelli Goncourt, che
nelloro diario avrebbero annotato: «Queste pagine ... accendono di
emozione, del sublime che tocca a fondo l' anima. Sono pili belle,
mille volte pili belle d'Omera, della ritirata dei diecimila, di tutto ...
Si esce da questo libro maledicendo la guerra»: OJ

Anche Dunant ha ma1edettoe male dice la guerra, rna non si fer-
rnacerto a questo. Egli intende denunciare a tutto il mondo l'infa-
mia di quei soldati, eliquegli uomini che, messi fuori combattimen-
to, vennera lasciati morire come cani fra indicibili stenti e atroci
sofferenze.
Lagiffusione pressoche simultanea del suo libro in Germarua, In-

ghilterra, Oland a, Italia e Svezia sortisce un effetto che va ben oltre
l'indignazione generale alla notizia che almeno 5500degli oltre 23.000
feriti erano periti unicamente per la mancanza di soccorsi e cure me-
diche adeguate. Nasce COS! il problema - sollevato da una testimo-
nianza tanto lucida e sofferta - eli intervenire efare CUl<:llcosaperche
f.~.ttidel genere non debbano pii:tscuotere -esconvolgere le-coscienze
di mezza Eluopa. Hvecchlo continente non puo ignorare oltre iLR.@5
§ante kt.Yito·deltg.l!!.~~ potentiCleI tempo affiIlche Sl mcontrino e
formulino, a livello universale, un qualche principio che, una volta ac-
~(i£, possa serVire'~e a~oc1ehr
,iliSoccoi~oper 1feriti nei dive~aeSi eurupel. _

Il pensiero e l'opera di Jean-Henry Dunant

Dunant sa fin troppo bene che nessun sovrano 0 capo di Stato ne-
.gherebbe il proprio sostegno a una simile proposta, che nessuna na-:
zione rifiuterebbe di accordare la sua protezione a coloro che cerca-
no ill tal modo di preservare la vita di cittadini utili ai loro paesi. E si
domanda se non ci sarebbe modo, in periodo di pace e di tranquil-
lita, di costituire societa eli soccorso con il compito eli far prestare Ie
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.cure necessarie ai feriti in tem a di erra, da parte di volontari so-
lerti e ben a estr.2.ii,dediti espressamente a ta e v
L'autore dl Un souvenir de So ermo lncontra nel connazionale Gu-

stave Movnier, studioso di problemi sociali e presidente di societ!cri'
pubblica utilita, non solo un attento e sensibile lettore del suo libro e
un fervido sostenitore delle sue idee, rna addirittura l'iniziatore del-
1'0J?eranecessaria a realizzarle. . ~r'r?
E da questa connubio che, nel febbraio 1863,pasce il~rimO tbmit,§: ~/l

to l1strettQ.(cheprendera ben presto il nome di Comitato intemaziCF}
nale di soccorso ai militari feriti), incaricato di approntare un vero e
proprio progetto operativo, il~rimo passo consistera nell'accert::'
!~se e fino a che punta govemi e stati ma .a i siano dis ti a er-
~ettere a presenza illvolontari, ossia di civili, sui caIlJpidi battaglia.
Affermare oggi, a distanza di oltre un secolo, che ilmerito princi-

pale di Dunant consiste «nell'aver travato il mezzo di porre fine a
situazioni alIa stesso tempo omicide e assurde», adottando un sim-
bolo, emblematico soprattutto del concetto . «neutr lita» da ri-
conoscersi e rispettarsi universalffien e, puo ap re per certi versi
ipersino riduttivo. Si rischia infatti di relegame in secondo piano di-
versi altri, a partire dall'impegno profuso nel superare Ie tante diffi-
colta, riserve e resistenze incontrate nell' affermazione di un'idea di
tale portata.
In efietti, dal momento stesso in cui decide di scrivere a tutti i so-

vrani d'Eurapa per coinvolgerli e invitarli a farsi rappresentare a
una conferenza indetta a Ginevra, fino a quando, nel corso della
stessa (i126 ottobre 1863),incoritra in via o¥.stufficiosa ora ufficiale Ie
diverse delegazionipresenti - dalle quali riceve solo complimenti
per il suo libra - ~gli non fa che re8istrare dubbi e perplessita su
g,uesto concetto di neutralita, spesso e volentieri consideIato con so-
spetto e diffidenza, e comunque accolto molto freddamente. Le alte
gerarchie militari, in particolare, appaiono tutt' altro che entusiaste,

;~ .. , -----.. .ma la novlta nesce a mcunOSIre, e persmo a mteressare, una nstretta
cerchia di persone, disponibili a sottoscrivere Ie risoluziOni e le rac-
comandaZlOnl esposte m un documento ronaamentate, redatto iI 29
oUObre1863, documento che costituisce il vero prologo aHanascitiL
della ClOceImssa.

J; dl aI~settimane dopo, l~ fondazione, nel Wiirttemberg;in
-Germania, dellawrima£ocieta di.lsoccorso;essa precede solo di poco
la costituzione, VIaVIa,dl artre analogfie associazioni' nel ducato te-
desco di Oldenburg, in Belgio, in Russia e quindi in Francia, in Italia
(a Milano), nel Mecklemburg, in Spagna e ad Amburgo.

('"
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La ConJerenza e la Convenzione di Ginevra '

[;£8 agosto 1864\ rappresentanti di tali societau<1isoccorso si rifw- "'
. ano a Ginevra per una conferenza alIa uale eranostati invit' .-
ti gli tali europei e americani, rna che registra 1apresenza di solo 16
paesi. Gli alf!i non nascondono Ie loro perplessita sulI'iniziativa, so-
prattutto per l'aperta ostilita delle alte cariche militari, timorose di
contralli e interferenze. Gran Bretagna, Stati Uniti, Sassonia e Svezia
non avevano conferito ai loro rappresentanti i pieni poteri per la fir-
ma, riservandosi di aderire in un momento successivo; Brasile, Gre-
cia, Messico e Turchia espressera il loro rammarico per non essere
giunti in tempo a nomL.11.arei propri delegati; la Russia aderi, rna il
suo rappresentante non arrivo in tempo per l' apertura dei lavori.
L'Austria diserto l'evento sostenendo che Ie sue strutture sanitarie
gia rispondevano a tutte Ie esigenze e che, fra le questioni all'ordine
del giorno, alcune apparivano inconciliabili con gli interessi militari.
Nel gira di Roche sedute i delegati degli Stati aderenti trovarono
un'intesa e dopo una quindicina al~mi venne varato il ro etto
ell accordo elaborafO da oynier, costituito da una prima Conven-
.z16Ite diCf!':Ci'l,!~i. c~e sanciva anzltutto 11prmClplOal ~<etm;ersL:
non considerare nernicoll nemlCOtento e blSOgnOSOal asslstenza e,
g.umdl, l'eguaglianz:dt a~emici davanti a1male e alIa neces-
sita di aSslstenza».
. L'aspetto pili Interessante del documento rimane tuttaviajlnuo-
vo significato ~ibuirsi all'emblema della Crace Rossa:Se fino a
'poco tempo ~.Dm~ ilifatti,2!..simbolo serviva unicam.ente a ricono-
scere !}.J?er~~~~lev?l9.ntario della Soc!~~adi.S9~c.QI~~~~~J~Ei!i~~
conferiva achi 10.£ortava, al veicolo che ne era munito 0 all'impian-
to che designava, uno status particolare, p'roteggendoli in virtu di
~ ip"pegno solenne sottoscritto dalle oten . 22 a osto 1864,os-
sia la-Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle sorti ei
~ilitari feriti nelle armate in campagna.:-
~~lTi:p(j cheittomltato centrale di Milano si attiva
prontamente e non solo si prodiga per la diffusione (tramite stampa,
conferenze e scambi epistolari) dei principi e dei concetti sanciti dal-
la Convenzione, rna interviene ancne, in collaborazionecon il comi-
tato gE:t.e.!::rinQ,12~liTor;;Qlazi2t:l:~<iell~SUerisoluzlonCSignificall)
va-ill guesto senso e la questione sollevata-i:irca iTmantefiirnento dei
v'clontari in zona operativa, che Ginevra aveva inizialmente previ-
sto a completo caric0Cfei7omitati e a proposito della quale Milano
fece puntigliosamente osservare che, pur disponendo dei fondi ne-



cessari, sarebbe state impossibile per i volontari procurarsi il neces-
sario in aree e tra popolaZlOIti scollVolte dalronflitto.7
, Quando 1 delegati itallam ana conferenza r:lentrano in patria e ri-
feriscono delle sue conclusioni e deliberaziom, non incontrano diffi-
colta a fame comprendere la portata storica, politica e sociale, oltre
che morale, nonche a trasmetterne 10 spirito e i criteri informatori a
taluni ambienti cittadini, soprattutto scientifici e sanitari, trovando
peraltro un terreno gia fertile e pronto a recepire il senso piu autenti-
co e profondo del messaggio di Ginevra.

La vicenda Corsini e altri precedenti

Se e vero, infatti, che sull'onda di un pari entusiasmo gia nel1863,
a Firenze, un accorato appello di Guido Corsini - della stesso tenore
di quello di Dunant - era caduto completamente nel vuoto (non cer-
to per insensibilita dei suoi concittadini quanto, piuttosto, per un di-
fetto di comunicazione e la scarsa attenzione della stampa), e altret-
tanto certo che la simultanea e decisa iniziativa dell' Associazione
medica italiana poteva annoverare in fatto di solidarieta non pochi e
quanta mai illustri e memorabili casi.
n piu recente di essi riguardava un «comitato di soccorso per un-

.gheresi» costituito, sempre a Milano, nel marzo 1864 al fine di avvia-
re una pubblica sottoscrizione «per alleviare Ie sofferenze e i disagi
causati in Ungheria dalla siccita e dalla carestia». Ma i piu remoti ri-
salivano a circa vent'anni prima, e precisamente al1848-49.
Basta riferirsi alle vicende belliche che in queglit.anni segnarono il

sofferto percorso che avrebbe portato all'umta d'Ita1ia per imbattersi
in episodi e iniziative che, per quanto locali e isolate, testimoniano
ripetutamente la pratica quotidiana dei val~ri che avrebbero ispirato
e ammato l' opera di Dunant e dei suoi seguaci e sostenitori." ...
Nell'aprile 1848, per esempio, si era combattuto a Governolo, pres-

so Castiglione, e la gente delluogo, dopo la sconfitta, aveva raccolto
con carita fratema i nemici feriti che, con ogni possibile riguardo, fu-
rono trasportati all' ospedale di Ostiglia, dove vennera assistiti con
cure adeguate. E della stesso periodo la costituzione, a Bergamo, di
un «comitato per la sussistenza per bisognosi superstiti agli eroi ca-
duti per l'indipendenza nazionale e a favore dei feriti e dei mutilati
per S1 nobile causa», mentre non va dimenticata l'impresa di cui fura-
no ispiratrici e protagoniste a Novara, in occasione della battaglia
della Bicocca (nel marzo 1849), Giuditta Agnelli e un nutrito nucleo
di volontarie Ie quali, raccolte bende, fasce per neonati, medicinali e

---~-------~----------------------------------------------------------------



generi di conforto, si recarono fra i combattenti per sottrarre alia mi-
scma e alla morte certa i feriti piu gravi, e questa quando l'esercito
non disponeva ancora di un proprio servizio di assistenza sanitaria.
Soprattutto a partire dalla seconda meta degli anni Cinquanta

dell'Ottocento sono tutt' altro che infrequenti, specie nel Lombardo-
Veneto, Ie «disposizioni» e gli «ordini di viaggio» emessi da autorita
e deputazioni comunali per l'allestimento di mezzi (cioe carri e car-
rette trainati da cavalli) da adibire al trasporto di militari ammalati e
feriti, senza preclusione di origine e bandiera. Altrettanto consuete
sono Ie segnalazioni di mobilitazione spontanea del genere del Comi-
tato femminile di soccorso ai feriti della guerra italiana, sarto a Torino
nel settembre 1860, oppure della Commissione di beneficenza per i fe-
riti dell' armata italo-franca comparsa a Cremona nel 1848 e rifiorita
nel1859, a ridosso della guerra d'indipendenza.
E di qualche anna dopo, infine, 10 slancio di Florence Nightingale

(antesignana e autentica ispiratrice di quello che sarebbe stato qualche
anna piu tardi il Corpo delle infenniere volontarie della Croce Rossa)
all'origine di una vera e propria impresa ill soccorsi, realizzata appun-
to alIa testa di un nutrito gruppo di infermiere volontarie che dall'In-
ghilterra raggiunsero la Crimea (1854-56)per soccorrere i feriti e gli in-
. fermi di quel confiitto. La Nightingale si muoveva sulla scia, e
l'esempio, di quella Cristina Trivulzio di Belgioioso che guido Ie prime
infermiere volontarie durante la gloriosa Repubblica romana del 1849.

r Ferdinando Palasciano, il vera precursore

II precedente senz'altro iu illustre e autorevole e costituito, tutta-
via, dall' operato d,iFerdinanda Palasciano, giustamente e unanime-
mente consideratol~ltico precursore della Crace Rossa, in
quanto :gropugnatore di una vera e propna svolta epocale nell'affer-
mazione e nella valorizzazione ~ialcuni suoi principi fondamentalL
primo fra t~ti quello che sancisce il rispetto e la tutela del ferito in
guerra, a prescinaere dalla baItdiera dl appartenenza.;..
- La flgrrrn e la viCenda dl questa cfiirurgo napoletano meriterebbe-
ro di essere rievocate ben pili estesamente di quanto sia qui consen-

", tito, e cio non solo per i meriti soprattutto morali che gli vengono
ascritti, rna anche per la determinazione e la passione a dir poco
straordinarie con cui manifesto e difese con coerenza Ie proprie idee.
II suo nome venne alIa rib alta, sia pure limitatamente all'ambien-

te militare, in occasione dell' assedio di Messina, quando egli svolge-
va l'opera di medico militare nell'esercito dei Borboni di Napoli, che



avevano posto l'assedio aHacitta siciliana in rivolta. Anche Messina
infatti, aderendo aH'insurrezione di Palermo contro il dominic dei
regnanti napoletani, si era levata in armi e. aveva affrontato con co-
raggio il bombardamento della £lotta borbomca. IlL~
tuttavia, il generale Filangieri ne vinse la resistenza ed entro in citta.
II generale in persona, per umiliare i ribelli sconfitti, aveva dato or-
dine ai medici militari di non curare ne raccogliere 0 medicare i feri-
ti sopravvissuti al combattimento.
Ferdinando Palascianq (gia autore di un' opera dal significativ~ ti-

tolo MIsericordia per la vita degli infermi) &!ifiuto di obbedilCea un or:....
dine COS1 perverso distinguendosi nel curare e medicare· ra!l

co e g 1avversari, orbonici e liberali, napo etani e messinesi
con 10stesso spmto e fa stessa dedizione. C..N.~"tlli!!O a rapporto dar
generale, dopo essere state piu volte redargtiito anche in pubblico e
invitato a non persistere oltre in quel suo comportamento, pena il
deferimento per insubordinazione al tribunale di guerra, replico fer-
mamente convinto che i feriti, a qualsiasi esercitoappartene~
~rano per lui «sacri e non otevano essere considerati nemici». Cio
g . valse 1'imme lato deferimento alIa giustizia militate da parte del
generale, che ne chiese la fucilazione.
Ferdinando di Borbo~, che conosceva e stimava Palasciano, respin-

se ra-proposta d.i Filangieri riducendo la pena a un armo di carcere da
scontarsi a Reggio Calabria. In pngrone «eb15efucancoill soccorrere i
'fefif:iCreTI'esercltonapoletano che i battelli marittimi portavano da sot-
to Iemura di Messina, e fu con passione che egli correva al porto, a ri-
lcontro di quei disgraziati e lavotava 1ftsenza tregya e senza riposo».
Quando il processo di unificazione del Paese ebbe eliminate an;

che il dominic borbom~pafasclano pote tornare a proc1amare la
riropna-tdea deIIa «neutralit.i dei feriti in guerra» c~:mtinuand<?,a oc~
cuparsl ctlprablerru samtari e raccogliendo consensi e riconoscimer:.:.
n sia neil' ambito accademico sia presso Ie istituzio~ .
·-II tema delIa cura del tenti, su cui Palasciano, membro dell'Acca-
demia pontiana, torno piu volte in quella sede, fu esplicitamente ar-
ticolato in un discorso tenuto nel gennaio 1861,-< Qiscorso che fe~
,e oca giacche vi si enunciava la proposta destinata a costituir 1'i a
portante e aura race ossa:« isognerebbe che ·tutte Ie poten-
'ze beHigerann, nella dlchlarazione di guerra, riconoscessera recipra-
camente. il princi2io di neutralita dei combattenti feriti 0 gravemen-

I
'te infermi per tutto il tempo della lor.o cura; e che adottassera
rispettivamente quello dell'aumento illimitato del personale sani§:"
rio durante tutto il tempo della guerra»L



Antenore Frezza, in un suo ritratto del personaggio, osserva che
«non si poteva essere pili chiari e pili espliciti nel delineare il princi-
pio che fu, tre anni dopo, base della Convenzione di Ginevra e nel
'aelilleare anche Ia caratreTIstica del personale sanitario e del nu'iii'e'rO
illimI '!..., ,_ nnCl ' , '::t::t.tct::tU, ule LU que \ lStltUto c e

...i>fittamasidella Croce ossa»,
Proseguendo nel suo-aiscorso, Palasciano non si nascondeva che

«questi principi incontreranno l' opposizione di antiche abitudini,
rna quando nei consigli che regolano i destini delle Naiioni entrano
un Re Galantuomo e un Napoleone III, l'uno e raltro guerrieri invit-
ti, non sara vana la parola che si prop one ilmiglioramento della sor-
te di chi cade combattendo e la diminuzione dei dolori e delle cru-
delta della guerra»,
Dopo averla profetizzata, dunqu~egli pote assistere all'attuazio-

ne C1ellasua idea attraverso la Convenzione di Ginevra de122 agostC!.
'1M4, accolta entuslastlCamente da molti come leipanacea di tutti i
'mali della guerra, e da tanti criticata e considerata invece alIa stre-
gua di un'illusione dottrinaria.
«A noi basta che la conferenza intemazionale riunitasi a Ginevra

abbIaadottato i nostri p~cipl della neutralita delcombattente feri=.
to e dell'aumento illimitato del personale sanitario in tempo d! gu~1
. ra»l1 si limito a commentare Palasciano dopo aver riferito all' Acca-
.demia pontiana' gIi esiti degrrm.cofi1fi"edeIre'i'luru.'orirCfrGmevra'e·

. ----:---------:--:----..---.sop~ttutto, aveme segnalato aIcune carenze nguardantI ill partIco
lare la-sor:te dene vlttime delle battaglie navah (problema ribadito '
un congresso medico di Lione in queUo stesso 1864), invocando 1
revisione della Convenz~ .' "" .
Il govemo italiano, presieduto da Urbano Rattazzi, su sollecita-

zione di Palasciimo si fece subito promotore di questa richiesta, alIa
quale i128 ottobre 1868 aderirano quattordici potenze,
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