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G A P I T O L O V I L 

Znnah amento a l trono, e ttramita di MassU 
mino: ribellions miV ^íffrica , e ne//' Italia 
autorizzata dal Senato: guerra ctvtli i & 
sedizioni: moni violente di Massimino e del 
suo figlio , di Massimo , e di Balbino , e de i 
tre Gordiani : usurpazione, e giuoihi seco-
lari di Filippo. 

b Ra i diversi Governl stabiliti nel mon-Rid;CG 
Av» do j quello di una monarchia eredita- loap-

ria^ pare che sia piü d' ogni altro ridicolo. paren 
Puó egli dirsi senza un riso sdegnoso, che tC' 
alia morte del padres la proprietá di una na-
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% LtorU deíla decadenta 
zione simile a quella di un vi lé armento f!. 
cada aiT infante suo figüó, ignoto al genere 
umano, ugualmente che a se medesimo, e 
c&e i piú coraggiosl guerrieri, ed r pi^ sag-
gi ministri rinunziando al Joro naturale di-
ritto alT Impero, sí accostino alia culla rea-
ie colle ginocchia piegste, e con proteste 
di fedeltá inviolabile ? La sátira e la. decía-
mazione possono dipingere questi quadri fre-
quenti con i colorí piü viví ; ma noi cotí 
mente piá serla rispetteremo un utile pre* 
giudizio, che pone una regola di successío-
ne indipendente dalle passioni degli u o m í n i , 
e con placeré accetteremo questo espedien
te (qualunque egli sia ) che togüe alia moL 
titudlne i l pericoloso, e veramente idéale 
potere di eleggersi da sé stessa un padrone* 

solidí . ^11'0m^ra fresca del ritiro si possono 
vantag. ^^mente inventare diversi sistemi di go-
gideikverno, nei quali lo scettro debba costante-
succes. mente essere accordato al membro píu de» 
S u - ' 8no dal libero ed íncorrotto sufFragio deil* 
i¡a, íntera nazione, L'esperienza rovlna questi 

aerei edifiz], e mostra che in una gran so-
cietá i'elezione di un Monarca non puó mal 
dipendere dalla piü saggia o dalla piü nu
merosa parte del popólo. L a milizia é i i 
solo ordine d'uomíni sufficientemente uniti 
per accordarsi in un medesimo sentí mentó 3 
e potente assai per farlo adottare al resto 
dei loro concittadini. Ma il carattere dei sol-
dati avvezzi alia víolenza insíeme , ed alia 
schiavitú li rende troppo incapaci di essere i 
custodi d' una léga le o anche civile costítu-

aio-



D d t l m p m Zomanoé Cap, V I L $ 
z/oiie. La gíust iz ía. I' umani tá , o la pru-
á m z z política sonó qualitá troppo ignote a 
Joro perche le rispettino aegli a l tr i . I I co-
raggio soltanto acquistera Jastiina loro, e la 
Jiberalitá cornprerá i loro voti; ma il primo 
di questi meriti ápesso si trova nei petri piu 
feroci, e il secondo non si pqó dimostrare, 
che a spese del pubblico , e i' ambizion di un 
íntraprendente rivale puó rivoltarli ambidue 
concro II possessore del trono 4 

L a superiore prerogativa della nascita, La sua 
confermata dal tempo e dall' opinione pa-"^"^; 
polare 3 é la piü semplice, emeno invidiata impera 
di tutte le distinzioni tra g!i uomini. U n r l - 'produ» 
conosciuto diritto estingue le speranze della ce ^ 
fazione^ e la coscíenza dellapropria sicurez-^irait* 
2a disarma la crudeká del Monarca. Noidob- m i t a . 
Mamo al saldo stabilimento di questa idea la 
successione pacifica , e la moderata ammini-
strarione delle monarchie Europee . Alia 
mancanza di questa medesima idea si deb-
bono attributre le frequenti guerre civili 
colle quali un Despota Asiático é obbligato 
di farsl strada al trono dei suoi antenati . 
Puré ancora in Oriente la sfera della conte
sa é per lo piü ristretta tra i Principi della 
famiglia regnante, ed appena il fortunato 
preténdante si é disfatto dei suoi fratelll col 
ferro e eolia corda, non ha piü gelosia del 
sudditi inferiori. Ma 1' Impero Ro mano , 
quando 1' a uto rita del Senato piü non fu r i -
spettata, divenne un vasto teatro di confu-
sione. Le famiglie reali e nobili ancora del-
le 1 rovincie erano state gran tempo avarití 

A 2 con-



4 íslorta dellá 
rondotte iñ trionfo dinanzi al carro del síM 
perbí Repubbücani. Le antiche famiglie Ro
mane sí erano successivamente estinte sotto 
Ja tirannia dei Cesari, e fino a tanto che 
que i Principí fu roño vincolati dalla forma 
repubbiicana , e sconcertati dalla replicáis 
estinzione dellá loro posterita ( i ) s. fu im-
possibííe s che al cuna idea di successione e-
reditaria potesse radicarsl • nelle mentí del 
loro sudditi. Ciascuno ripeté dal proprio mé
rito un diritto a quel trono , al quale niu-
«o per nascita poteva aspirare. Le audaci 
speranze delT ambizione rimasero sciolte dal 
salutevol freno delle leggi e dei pregiudizj, 
Allora i! piü vile tra gli uomini poteva, sen-
za esser tacciato di follia , sperare d* innal-
zarsi col valore e eolia fortuna ad un cerco 
rango militare , nel quale un sol delitto lo 
rendesse capace di acquistare lo scettro del 
mondo , átr'appandolo di mano ad un padrone 
debole ed aborrito. Dopo i'assassinio di A -
Jessandro Severo, e 1'innalzamento di Mas-
si mino nluno imperatore poté credersi sica» 
ro sul trono , ed ogni bárbaro contadinp del
le frontiere poté aspirare a quel posto augu
sto e pencó los®, 

T r e n 

ce i ) Non v i era ancor stato esempío di tre generaz í s -
«1 successive sul trono? sr eran soltanto veduti tre fi.'|l¡ 
governar 1' Impero dopo la mortc dei loro padr i . Non o» 
stante i l divorzio , i matrimonj dei Cesari generalmente 
fu roño inf ru t rnos i , 



Massi-
m i n o . 

'De¡¡3 Impero Romano, Cap. F l h 5 
Trentadueanni in circa 3 prima di q u e U ' ^ ^ ^ 

evento, 1' Imperator Severo ritornando daeform» 
ima spedizione oriéntale , si fermó nella T r a - na di 
cía per celebrare con giuochl militari i l gior- %< 
no natalizio di Geta suo figlio minore. Quei 
popoli vennero in folla a vedere 11 loro So-
vrano , ed un giovane bárbaro di gigantesca 
statura istantemente domando nel suo rozzo 
dialetto il favore di essere ammesso a con-
correre al premio deila lotta. Si eco me la di-
gnitá delía disciplina sarebbe stata avvilita , 
?e un pastor della Tracia avesse atterrato 
un soldato Romano, lo fecero combattere 
con i piíi robusti serví del campo , sedici dei 
quali fu roño da lui successivamente abbattu-
t i . Fu ricompensato il suo valore con alcu-
ni piccoli doni , e con la permissione di ar. 
roláfsi nelle truppe . J l giorno dopo quel for-
tunato bárbaro si fece distinguer tra le altre 
reclute, esultando e saltando alia maniera 
del suo paese. Appena si accorse di essersi 
attirata 1* attenzione deli' Imperatore, corsé 
immantinente dietro al di lui cavallo 3 e lo 
seguito a piedi in un lungo e rápido corso 
senza apparenza di stanchezza veruna . ss O 
Trace a, disse Severo maravigliato „ sei tu 
adesso disposto a lottare ? Volentierissimo „ 
rispóse l' instancabil giovane, e quasi in un 
momento atterro sette dei piú forti soldatl 
dell' armata . Una collana d' oro fu il preínío 
dell' impareggiabil sua forza ed a t t iv i tá , e 
fu immediatamente destín ato a serviré tra 
le guardie a cavallo , che sempre accom* 

A 5 pa« 



€ Istcrta delta decadente 
pagnavano la persona del Sovrano ( i ) . 

S n o i i m . Massiraíno , che tale era 11 suo no me , 
pieghi , benché nato sulíe terre deir Impero 3 discen-
cdono . dea £ja una m|sta ra2za di barban, Suo na-
litan» dre era Goto, e saa madre della nazione de. 

g ü Alani . Mostró in ogni occasione un va
lore eguale alia su a robustezza 5 e la pratica 
del mondo moderó ben presto, o mascheró 
la sua nativa fierezza. Sotto i l regno di Se
vero e del figlio ottenne i l rango di centu-
rione col favo re e colla stlna di ambidue 
questi Principi 3 il primo dei quali era ec-
cellente conoscitore del m é r i t o . L a gratitu-
dine impedí Massimino di serviré sotto 1' as-
sassino di Caracaila, e 1' onore g l ' insegnó 
ad evitare gil effemminati Insultl diElioga-
balo. All ' avvenimento di Alessandro ritornó 
alia corte, ed ottenne da quel Principe un 
posto utile al pubblico servizío , ed onore-
vole a sé medesimo. L a quarra legione, 
della quale era stato fatto Tribuno, presto 
divenne sotto la di lui cura Ja meglio disci-
plinata di tutto I* esercito . Con il genérale 
applauso dei soldad, che davano al Joro fa-

l- vorito Eroe i nomi di Ajace e d'Ercole, c-
l gli fu successivamente promosso al primo 

militar comando ( 2 ) , e se non avesse sem-
pre 

C i ) Storía Ang. p. i j g . 
( 2 ) Stor. Aug. p. 140. Erod. I . V I . p. aaj . Aure!. v í t -

tore . Paragonando questi au to r i , sembra che Massimino 
avesse i l comando particolare della cavalleria Triball iana, 
c j a commissione di disciplinar le r é d a t e di tutta Far -
jnata. I I suo biógrafo avrebbe dovuto pií i accuratamente 
sndicare le sue impresc, cd i divcrsi g rad i , pei quali e-



m í ? Impero Komano, Cap. F I L • | 
fte rltenuto un po' troppo la rozzezza del. 
Ja su a barbara origine , forse T Imperatore 
avrebbe data la sua propria so reí la in con-
sorte al figlio di Massimino ( i ) . 

Questi favori , in vece di accrescere laConp;u. 
fedeí tá , servirono solamente ad accendere 1' ra d i ' 
ambízione di quel pastor della Tracia , che Massi. 
riguardó la sua fortuna come ineguale al suo mmo* 
m é r i t o , fino a tanto che gli convenne rico-
noscere un superiore. Benche privo di una 
vera prudenza, la sua naturale sagacitá gil 
fece conoscere , che i' Imperatore ave a per-
duto 1'aíFetto dei soldati, e gl' insegnó ad 
accrescere il loro disgusto a suo proprio van-
taggio . E" facile alio spirito di fazione ed 
alia calunnia di spargere il loro veleno suli' 
amministrazione dei migliori Principi, ed 
accusare ancora le loro virtu artificiosamen
t e , confondendole con quei v iz) , con i qua-
l i esse han no una prossima affinitá. 1 solda
ti ascoltarono con piacere gli emissarj di 
Massimino. .Arrossirono essi della vergogno-
sa pazienza, colla quale aveano per tredict 
anni sofferta la fastidiosa disciplina imposta 
loro da un effemminato Siró , il tímido schía-
vo della madre e del Senato. Era tempo, 
gridavan egiino, di distruggere il vano fan
tasma della potenza civile, e di eleggere 
per loro Sovran genérale un vero soldato 
educato nel campo , esercitato alia guerra, 

c h e 

C i ) Ved. la lettera oiiginale d i Alessandi© Sevcio• 
Stona Aug. p. 



8 Istoria delía decddenzd 
the sostenesse la gloria dell'Imperó' i e fie 
dividesse i tesori coi suoi compagni, Una 
grand'armata era a lio ra accampata sulle r i -
ve del Reno sotto il comando dell' Impera-
tore medes ímo, che quasi immediatamente 
dopo il suo ritorno dalla guerra Persiana era 
stato obbligato a marciare contro i barbará 
della Germania . Era a Massimino affidata la 
cura importante di addestrare e rivedere le 
fiuove redute . U n giorno , entrato egli nel-
Ja piazza degl' esercizj, le truppe o per mt 
moto improvviso 3 o per tramata congiura, 
lo saíutarono Imperatore: colle loro alte ac-

Á. D.c'amaz5on^ posar silenzio ai di luí ostinati 
ip .rifiuti, e si afFrettarono di compire la ribel-

marzo. ij0ne coll' assassinio di Alessandro Severo. 
Mortedi Le circostanze di questa morte vengono ) 

A l f s ' riferite diversamente, Gl* Istorici, i quali 
sandro , , , . , . , , 1 
severo, suppongono 5 ch egh monsse nell ignoranza 

* dell" ingratirudine3 ed ambizione di Massi
mino , affermano , che dopo aver preso un 
pasto frugale alia vista dell' armata, si riti-
i ó a dormiré , e che verso la settima ora 
del giorno , alome delle sue proprie guardie 
entrarono impetuosa nella tenda Imperiale s 
e con molte ferite assassinaroao il loro vir
tuoso e tranquillo Sovrano ( i ) . Se si pre-

- i , 7 -sta. 
C i ) Stor. Aug. p. 135. Ho modérate alcune delle p i k 

ímptobabi l i circostanze riferite nella sua v i t a , per quan-
to se ne pub giudicafe dalla narrazione del di lu i infcÜ. 
ce biógrafo : i l buffone d i Alessandro entro a caso nella 
sua tenda, mentre ei dormiva, e lo sveglio. I i t imorde! 
castigo 1' indusse a peisuadere ai malcontenti soldati d i 
commetter quell ' assassinio. 



De/f'Impero Romam, Cap» F U , $ 
k a fede ad un altro 5 e quasi piCt probabil 
racconto 3 Massimino fu rivestito della par-* 
pora da un numeroso distaccamento a quaí-
che miglio di distanza dal quartier genéra
l e ; ed egli cóncava piá sopra i desider) se-
cret i , che sulle pubbliche dichiarazioni della 
grande armata. Alessandro ebbe bastante 
tempo di risvegliare nelle truppe un debole 
sentimento di fedeltá; ma le loro vacillsnti 
proteste súbitamente svanirono all'apparir di 
Massimino, che si dichiaró i* amico s ed i i 
protettore dell* ordine militare, e fu unani-
raamente riconosciuto Imperatore dei Roma, 
ni dalle applaudenti legioni. II figlio di Mam-
mea tradico ed abbandonato , desideroso al
meno d' involare gli ultimi suoi momenti 
agí i insulti della moltitudine, si ritiro nella 
sua tenda. Lo seguitarono súbito un tribuno 
ed alcuni centurioni ministri di morte, ma 
invece di ricevere con risoluta costanza 1' 
inevitabil colpo, con pianti e suppliche inu-
tili di sonoro gli estremi della sua vita , e 
cangió in disprezzo qualche parte di quella 
giusta p í e tá , che la sua innocenza e le sue 
dísgrazle doveano risvegliare. La di luí ma
dre Mammea , all'ambizione ed all* avarizia 
della quale egli altamente imputava la sua 
rovina, peri con l u i . I suoi piü fidi araicl 
caddero vittime del primo furore de' soldati; 
altri furo no riservati alia piü deliberata cru-
deltá dell' usurpatore i e quelli, che prova-
roño un trattamento piú dolce , furono de-
gradati dal loro impieghi , ed ignominiosa

mente 



so Jstwm della decadenza 
mente aílontanati dalia corte e da!!5 armara 
( i ) -

Ti ran - I prlml tiranni Calilgola e Nerone 9 Com-
m& di modo e Caracalla furono tutti gíovani dísso-
Massi- jutj inesperti ( 2 ) , ed educati nella por-

* pora e corroti dair orgogiio dell'Impero s dal 
Jusso di Roma, e dalla pérfida voce dell'a-
dulazione. L a crudelta di Massimino avea 
una diversa origine; il ti mor del disprezzo s 
Benché egli si fidasse all' affetto dei soldad 9 
che lo amavano per le virtü simili alie lo
ro , sapea che la su a vile e barbara origine, 
la sua rozza apparenza, e ia sua totale i -
gnoranza delle arti e dei precerti della vita 
civile ( 5 ) formavano un contrasto moito 
svantaggioso cogí i amabili costumi dello sven-
turato Alessandro. Egli si ricordava, che 
«ella sua bassa fortuna avea spesso aspetta-
to avanti alia porta dei superbi nobili Ro
mán i , e che gli era stato spesso negato 1" 
ingresso dall" insolenza dei loro schiavi. Ram-
mentava ancora i' amicizia di pochi 3 che a-
veano sollevata la sua poverta , ed assistite 
le sue nascenti speranze . Ma e quelli che 
aveano sprezzato, e quelli che aveano pro-
tetro 11 Trace , erano colpevoli dello stesso 
delitto 1 e questo era la cognizione della di 

< 1 > Erod. 1. V I . p. 227. 
( 2 ) Calligola i l maggiore dei quattro , non avera che 

a?, anni quando ascese al trono j Caracalla ne avea 23. i 
Commodo 19. , e Nerone 17. solranto. 

> C j ) Sembra c l i ' egli ignorasse interamente íl Greco, 
linguaggio universalmente es teso, e lo studio del quak 
facera una. parte cssenziale dell'educazione. 



DsIPImpero Romano. Cap* F I I . 
luí oscura origine. Molti furono per questá 
colpa messi a morte , e Massimino colla stra-
ge di molti suoi benefattori pubbücó a ca-
ratteri di sangue i'indelebile istoria della sua 
v iká , e della sua ingratitudine ( i ) . 

L ' animo cupo e sanguinario del T i r a n -
no era aperto ad ogni sospetto contro i sud-
diti piu illustri per nascita o per m é r i t o . 
Ogni volta ch'egl í temea di qualche tradi-
mento , i'implacabil sua crudeltá non avea 
alcun ritegno. Fu o scoperta o inventata u-
na congiura contro la di luí v i ta; e Magno 
Senator consolare ñi accusato di esserne i l 
capo . Senza testimonj, senza processo, e 
senza aver luogo a difesa, Magno con 4000. 
dei suoi supposti complici fu messo a mor
te; e 1' Italia , anzi tutto F Impero , fu in-
festato da un numero incredibile di sple e 
di delator!. Per una leggerissima accusa i 
primi tra i nobili Romani , che aveano go* 
vernate le Provincie, comándate le á r m a t e , 
e pórtate ancora le insegne del consolato e 
del trionfo, erano incatenati su i pubblici 
carriaggi, e portati in fretta alia presenza 
dell'Imperatore. L a confiscazione, l'esilio , 
o la semplice morte si consideravano come 
Insoliti esempj della sua clemenza. Alcuni 
di que! «venturati erano per suo ordine cu-
citl dentro le peíli di bestie recentemente 
wccise, altri esposti alie fiere , ed altri con-
..7 • dan-

( 1 ) Stor. Aug. p. 141. Erod. I . V I I . p. a j y . Ingiusta-
fnente si accusa quest' u l t imo Storico di avcr nascosti i 

di Massimino. 



t% Istorta delta dec&dsnza 
datinati ad esser battuti con le vérghe fine 
alia morte. Nei ere anni del suo regno non 
si degnó di visitare né R o m a , ne 1' Italia * 
I I suo campo, trasferito per al cune circo* 
stanze dalle rive del Reno a quelle del Da
nubio, era la sede del suo bárbaro dispotis-
mo, che calpestava ogni principio di legge 
e di giusEizia, ed era sostenuto dail'arbi
trario potere della spada. Egl i non soffriva 
appresso di sé alcun uomo di nobil nascita , 
di beile doti, o perito negli affari civi l i ; e 
la corte di un Imperatore Romano risveglia -
va 1' idea di quegii antichi capí di schiavi e 
di gladiatori, la cui seivaggia potenza avea 
lasciata una pro fonda impressione di teirore 
e di detescazione ( i ) . 

oppres. Finché la crudeita di Massimíno fu rr-
sione stretta a g í ' illustri Senatori , o ai temetarj 
rrovin. awenturieri ^ che nella corte e nell' armara 
cie. si esponevano al capriccio della fortuna, il 

popólo in genérale contempló con indiffe-
renza, e forse con placare , i loro supplizj r 
Ma 1' avarizia del Tiranno , stimolata daU' 
insaziabile avidita dei soldad > invase final-

men-

( i ) Veníva páragonato a Spartaco, e ad Atenione ? 
Sror. Aug. p. 141. Alcune volte per altro la moglic d i 
Massiraino sapeva con i su o i sav} e do 1c i consigli r imet , 
tere i l tiranno sulla vía della verita e dell* umani tá .Ved . 
A m . Marrel l ino i . XIV. c. i . , dove fa allusione a «juella 
circostanza, ch ' egli ha piíi estesamente riferita sotto i l 
regno d i Gallicno. si puo vedere dalle medaglie , che 
quella benéfica Imperatrice si norainava Paulina : i l t i to lo 
d i Diva indica ch'essa morí avanti M a s s i m í n o . ( Va« 
io i s , dd he, dt, Anim, ) Spanhem. de V. & P. N. tüis» 
Í I . p. j e e . 



jDetf Impero Homano . Gap* P°Iíe 13 
mente i be ni del pubb'ico . Ogni cltta deli* 
Impero possedeva una rendita indipendente 
destinata a provvedere il grano per la mol-
titudíne , ed a supplíre aile spese dei giuo-
chi e deí d ivert íment i . Con un atto solo di 
autoritá 1* inte ra massa di queste ricchezze 
fu in una sola volta confiscata per uso del 
tesoro Imperiale. I tempj fu ¡o no spogliati 
delle piü ricche offerte d' oro e di argento , 
e le statue degli D e i , degü E r o i , e degl* 
Imperatori fu roño liquefatte e convertite in 
nioneta . Ordini cosí empj non si poterono 
eseguire senza tumulti e stragi, poiché in 
molti luoghi i popoli voller piuttosto morí-
,re difendendo i loro altari a che vedere In 
mezzo alia pace le loro citta esposte alia 
rapiña, ed alia crudeltá della guerra . I sol-i 
áati stessi, ai quali veniva distribuito queí 
•sacrilego bottíno 3 lo ricevevan con ro$sore; 
e benché induritl negli atti della violenza , 
temeano i giusti rimproveri dei loro amicí 
e parenti. Tutto il mondo Romano alzó uní 
clamore genérale d' indignazione , gridando-
vendetta contro il tiemico comune del gene
re umano . Finalmente un atto di privata op-
pressione eccitó una Provincia pacifica, e 
disarmata a ribellarsl contro di lui ( 1 ) . 

I I Procuratore deU'AfFrica era un minL Ríbei* 
stro degno di un tal Sovrano 3 che conslde-
rava le tasse e le confiscazioni dei ricchi co* a . d , 
me uno dei pi& fertili rami dell* éntrate Im- *37» 

pe-

í z } Exod, 1, v i l . p, 238, ¿ zosimo I , I . p . 15» 



14 IstorU della decadenZá 
periali. Era stata pronunzlata un' iníqua .-en. 
tenza contro alcuni ricchissimi giovani Af-
fricani, resecuzione della quale dovea pr¡-
varli della maggior parte del loro patrimo
nio . In qiieir estremítá si risolsero disperal 
tamente di compire o di prevenir© Ja loro 
rovina. 11 respiro di tre giorni y ottenuto 
con difficoltá daí rapace Tesoriere s fu im-
píegato a raccogliere dalle loro tefre un 
gran numero di schiavi, e di contadiní c ié-
camenre addetti ai comandi dei loro padro-
í i i , e rústicamente arinati di bastoni e di 
scuri . I capí della congíura aramessi all' u-
dienza del Procuratore lo trucidarono con 1 
pugnali, che aveano nascosti ; ed assistiti dal 
loro tumultuoso seguito s'impadronirono del-
Ja piccola cittá di Tisdro ( i ) , inalberando-
vi i' insegna della ribeilione contro il Sovra-
no del Romano Impero. Appoggiavano le 
loro speranze suIT odio genérale contro Mas-
simino 3 e prudentemente si risolsero di op-
porre a quel detestato T i ramio un Impera* 
tore , che colle sue doíci virtu avea giá ac-
quistato i'amore e la stima dei R o m á n ! , e 
la cu i autor itá su quella Provincia potea dar 
peso e stabilitá all' impresa. Gordiano loro 
Proconsole, ed oggetto della loro scelta, r i -
cusó con una sincera ripugnanza quel peri-

C9-

( i ) Nel fertile t e r r i to r io diBizacena a cento c inquar-
ta migl ia da Cartagine verso mezzogiorno . Fu probabil-
mente Gordiano, che dctte i l norne di Colonia a questa 
c k t a , c v i face fabbricare un anfiteatro, che i l tempo ha 
rispetrato. Ved. itineraria Wesseling p. «9, cd i visg^i di 
Skavv pag. i i 7 . *• 



Dell'Imph» Romano, Cap» Víh %$ 
coloso onore , e piangendo Ji supplicó di 
sciafgH terminare' \n pace una vita lunga e i 
innocente , senza macchiare col sangue civi-
ie la siia debole eta« Le loro minacce lo 
costrlnsero ad accettare la por pora Imperia-
Je, per luí ormai único refugio contro ja 
gelosa crudelrá di Massimino ; giaeché se-
condo la 'massima dei Tiranni chiunque ¿ 
¿tato ripatato degno del trono, merita la 
morte j e colui che delibera , si é giá ribel-
lato ( i ) . 

L a famiglia di Gordiano era una dellecamre-
piu illustri del Senato Romano : per parterecdin-
di padre discendeva dai Gracchi , per quella ̂ ' " j 
poi della madre daJ' Imperator Trajano . Un dei due 
gran patrimonio gli dava campo di sostene-Gcmü*-
re la dignitá della sua nascita, ed el logo-nl* 
deva mostrando un gusto elegante, ed un 
benéfico carattere . II palazzo in R o m a , an-
ticamente abitato dai gran Pompeo , era sta-
to per varíe generazioni posseduto dalla fa
miglia dei Gordiani ( 2 ) . Era esso adórna
te d' antichi trofei di vittorie nava l í , e de-
corato di pltture moderne. L a di luí villa 
sul cammin di Preneste era celebre per i ba-
gni di singolar bellezza ed estensione, per 

tre 
*ii*f^*'-~~mammammmm0mmtwmt • l i i i i i in i i i i i i i i i i i in m i IMIMHHII mmmm 

< i > Erod. 1. V I I . p. 239, , Stor. Aug. p. 153. 
ri*"Í Sí0r* A ^ " • P* JS^., Marco Antonio s' impadroni 

della bella casa di Pompeo, f» cAtmls. Dopo la mortedel 
T m m v i r o , essa fece parte de! dominio I m p e l í a l e . Traja-
no permise ai Scnatori opulenti di comprare questi ma-
gnifici palazzi gia divenuti i n u t i l i al Principe c Plinio Pa-
negu. c. 50.) A l i o ra probabilmcute i l bisavoio di Gor-
<l¡ano a c q u u t ó la easa di Pompeo. 



s6 Istoria delta átcadenzet 
tre magnifiche sale di loo.pledi di lunghez-
z a , e per un superbo pórtico sostenuto da 
2 0 © . colonne delle quattro piu ra re e piu 
stimate specie di marmo ( 1 ) . I pubblici 
spettacoli fatti a sue spese , e nei quali i l 
popólo fa divertico da molte centinaja di 
flete e di gladiator i ( 3 ) , sembrano supe-
riori alia condizion di un privato, e men
tre la íiberalita degli altri Magistrati si r i -
stringeva a poche solenni feste in R o m a , 
la magnlficenza di Gordiano, quand' egli era 
"Edile, f u rinnovata ogni mese neli'anno, 
ed estesa nel di lui Consolato alie principa-, 
ü cittá dell' Italia. Fu due volte Consolé 
sotto Caracalla e sotto Álessandro, perché 
egli possedeva il raro talento di acquistare 
la stima dei Principi virtuosi , senza eccita-
te la gelosia dei T iranni . Egli innocente
mente passo la lunga sua vita negli studj 
delle lettere 5 e nelle pací fiche dignita di 
Eoma j e sembra che prudentemente evitas-

se 

t i ) Qucste quattro sperie d i marmo crano i l claudia-
n o , i l numidico, i l caristio, ed i l sinnadio: non sonó 
stati moho ben descritti i loro rolori_ per pot?r l ¡ csat t» . 
mente xiconoscere. Sembra pero che i l caristio fosse un 
verdemare, c che i l sinnadio fosse un bianco mischiato 
d i macchie di porpora ova l i . Ved. Salmasio, ad HUt. 
tAu<r. p. ií<}.. 

( a ) Stor. Awg. p. 151. 152. Faceva talvolta companr 
s i i l l ' arena cinquecento eoppie di g lad ía to r i , e non raai 
metió d i centocinquanta: dette egli una volta per 1' uíO 
del c i r c o cento cavalli Siciliani ed altret tanti della Cap-
padocia. Gl i animali per le caccie erano o r s i , cignali ,_to-
r i , cervi , a l c i , asini selvaggi ce. Pare che i Iconi e g l i c-
iefanti fossero l iservati per g l ' Imperatoxi, 



Dsil ' Impero Romano . Cap. F / j . f» 
se il comando delle ármate 9 ed il governo 
delie Provincie , finché la voce del Senato 
e i'approvazione d'Alessandro lo fecero Pro-
console deil'Affrica ( i ) . Questa Provincia, 
mentre visse queir Imperatore, fu felice so t í 
to l'amministrazíone del suo degno R e p r e 
sentante. Dopo che íl bárbaro Massimino eb-
be usurpato il trono 3 Gordiano alleggeri 
quelle calamita che non potea prevenire e 
Quando accettó contro sua voglia la porpol 
ra avea piü di 8o. ann í , ultimo e pregevol 
avanzo del felice secólo degli Antonini, le 
cui vjrtu ravvivó nella sua condótta , e ce-
lebro ni un elegante poema di 30. l ibri . I I 
figlio che avea accompagnato quel rispetta-
bile Proconsole nell" Affrica, come suo Luo-
gotenence, fu insleme col padre dichiarato 
imperacore. 1 costumi di questi erano me-
no p i m , ma avea un carattere amabile al 
pan di quello del padre. Ventidue concubi-
ne nconosctute, ed una librería di sessanta-
due mi!a volumi attestavano la varletá del 
le sue inclinazioni. E dalle produzioni, che 
Jascio dopo di s é , apparisce che' le donne 
ed 1 libri erano veramente per uso e non 
per ostentazione ( 2 ) . II popólo Romano 
ntrovava nei tratti del giovane Gordiano 

u n a 

ra origínale 
la 

c h c ' m o T Í ' " ' í ! ' •St0r* AU?- P- lSa- ,a Ie«era orlo 
ene mostra e i l nspetto di Alessandro peí Senafo . 
sua s lma peí Proconsole designaro da q u c i r S b l e a 

U ) I I giovane Gordiano ebbe tre o quatrro {¡Tu a ' 
Sm concubina i le sue n m H n , í « „ í i quat.tro hih da o. 
í« minor numero n ^ L ^ d a 7 ; l e t t e r a r í e ' ^vegnache non seno 4a aisprezzaisi. 

TOMO 11, T> ' 



i t Istoria deíla decadema 
una rassovniglianza con 1' Affricano Sciplonei 
rammentavasi con placeré che la di lu i ma
dre era ñ ipó t e di Antonino P i ó , ed appog-
giava le pubbliche speranze su queile ñas-
coste v i r t u , che fin' allora , come si lusin-
gava, erano rimase occulte nel iusso indo
lente di una v i t a pr ivata . 

soiicei . Appena i Gordiani ebbero calmato lí 
tano-k primo tumulto di una popolare e lezione, 
mTdei' tra3ferirono â loro corte a Cartagine, v i 
^ i loxo forano r icevut i eoll' acclamazioni degli A f -
autori- frican! , che rispettavano le loro v i r t í i , e 

w. ¿a Adriano i n poi non avean mai ve-
duto i l maestoso aspetto di un Imperatore 
Romano . Ma queste vane acclamazioni non 
avvaloravano, né confermavano i l t i to lo dei 
Gord ian i . Essi per massima e per interesse 
vollero sollecitare i 'approvazione del Sena-
t o , e fu immediatamente spedita a Roma 
una deputazione dei piu nobil i Provincial! 
per r i fe r i re e giustificare la condotta dei lo 
ro conci t tadin i , i quali avendo lungamenre 
sofferto con pazienza, si erano finalmente 
xisoluti ad ag i r é con vigore . Le lettere dei 
nuovi Principi erano modeste e rispettose. 
Si scusavano sulla necessita 5 che l i aveva 
obbligati ad accettare i l t i to lo Imper ia le , 
xna sottoponevano la loro elezione ed i l lo 
ro destino al supremo giudizio del Senato 
( i ) . 

Le 

C i ) Erod. 1, V I I . p. «43 . J Stor. A u g , p. 144. 



BeirimpSTo T^omam* Cap» P'lf, 19 
L e inclinazíoni del Senato non furono 

Incerte, né divise. I Gordiani per la nascí-
ta e per ¡e nobil i alieanze erano intimamen- fica re
te congiunti colle famiglie piu i l lus t r i di Ro-dle.zione 
ma% Le rrcchezze a vean creato loro mol t i ¿¡^¡x ' 
dipendenti in quel corpo , ed i l m é r i t o mol-
t i amic i . La loro dolce amministrazione pre
sentó i l iusinghiero aspetto del ristabilimen-
to non solo del governo c i v i l e , ma del re-
pubblicano ancora. I I t imore della violenza 
m i l i t a r e , che avea prima costretto i l Sena
to a dimenticar la morte di Alessandro , e é 
a ratificare l 'elezione di un bárbaro p a s t ó t e 
( i ) , produsse allora un eftetto contrario , 
e 1* an imó a sostenere i v io lad d i r i t t í della 
l iberta e delF umani tá . L ' odio di Massimi-
ÍIO verso i l Senato era manifes tó ed impla-
cabile : le píü umi l i soramissioni non avea-
no mit igato i l d i luí furo re , e la plu cau
ta innocenza non potea dileguare i sospett i ; 
i n somma la cura della propria salvezza ob-
hllgb i Senatori a prender parte i n u n ' i m 
presa^ nella quale, se non riusciva felice , 
eran sicuri di dover essere le prime v i t t i -
rae. Queste considerazioni, ed altre forse 
d'una piú privara natura, furono esaminate 
in una previa conferenza dei Conso l i , e dei 
Magis t ra t i . Appena che fu la loro risoluzio-
ne decisa, convocarono t u t t i i Senatori ne i 
Tempio di Castore, con un' antica formula 

di 

< i ) Quod tamen fatres dura perkulosum exlstlmant } ir.tr. 
'* *rm*tt r^htert a ^ r e b a v í r u n t . Ame!, y i t í o r . 
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ao Jstofla asila decadenzd 
di secretezza ( i ) , istituita a r i svegüare h 
loro attenzione s e celare i loro decrec í . 
5J Padri coscrí t t i disse i l Consolé Sillano „ 
ss i due Gordianl 5 ambi di consolar dignita , 
3J uno vostro Proconsole, e 1* altro vostro 
í3 Luogotenente , sonó stati d k h l a r a t í I m -
3) peratori dal genérale consentimento de 11* 
5, Affrica. Rendiamo grazle „ ( seguitó co-
?> ragglosamente ) alia gioventu di Tisdro ; 
3, rendiamo grazle al fedel popólo di Car-
3, tagine , che cí han no generosamente l i -
„ berati da un orrido m o s t r ó . Perché m i 
„ ascoltate con tal freddezza e timore per-

che v i r íguarda te con tanta inquietezza > 
„ perche du bit ate Z Masshnino e un pubbli-
„ co nemico. Possa la sua inimicizia pre-
3, sto spirar con luí , e possiam noi lunga-
j , mente godere della prudenza e deíla feli» 

cita di Gordiano i l padre 3 e del valore e 
„ della costanza di Gordiano i l figliuolo (2) „ . 
11 nobile ardore del Consolé ravvivo i l lan-

Dichia . guido spirito del Senato . Fu con decreto l i 
sa Mas- nanime ratificata 1' elezione dei Gordíani ; 
s,If^.0 Massímino , i l sao figlio , ed i suoi aderenti 
co ne. futono dichiarati nemici della pat r ia , e fu-
m i c o , roño promesse generóse ricompense achiun-

que 

i'.-s»n»imiiiiiiiiiii 

C 1) Glí V f ñ i h l l del Senato erano esclusi, ed i Senatori 
esercitavano essi medesiini le funzioni di Cancelliere ce. 
Siam dchitori alia Stor. Aug. p. 159. di questo curioso c. 
sempio del!'ant'co uso osservato nel tempo dalla Repubblíca. 

C z ) Qiiesto discorso, degno di un zeknte cittadino, 
pare che sia stato estratto dai registri del Senato, e tío» 
^asi inscrito sella Sto ría Aug» p. i s ^ . 

m 



Deit Impero Kmdm* Cap, F I L u 
que aVesse i l c o r a g g í o , o la fortuna di uc^ 
c i d e r l í . 

Ne l l ' assenza dell' Imperatore, un d i - Prerd* 
staccamento delle guardie Pretoriane restava ^ co-
I n Roma per proteggere la Capitaie, o piut- JJf^ 
tostó per mantenerla in dovere . 11 Prefetto ma c ' 
Vi taüano avea segnalata la sua fedeltá per del.r I -
Massimino colla prontezza nell eseguire , ed tal}a * 
ancor prevenire i crudeii ordini del T i r a n -
no . La sua morte sola potea liberare i ' au-
to r i t á del Senato s e le vi te dei Senatoridal 
pericolo e dall' incertezza . Prima che tras-
pirassero le loro r í so luz ion i , fu data com-
missione a un Questore, ed a varj Tribuna 
d i uccidere quell' esecrato Prefetto . Esegui-
roño 1' ordine con parí ardite e «uccesso , e 
tenendo i n mano i sanguinos! pugnali , cor-
sero per le strade, annunziando altamente 
al popólo ed ai soldati la nuoya della for¿ 
tunata r ivoluzione . L ' entusiasmo della l i 
berta fu secondato dalla promessa di un ge
neroso donativo in terre e danari: fu ron o ab-
fcattute le statue di Massimino.- la Capitaie 
dell ' Impero riconobbe con trasporto l'auto-
r i t á dei due Gordiani , e del Senato ( i ) : ed i 
resto dell* Italia seguitó V esempio di R o m a . 

U n nuovo spirito erasi risvegllato i n 
quell' adunanza, la cui lunga pazienza era e sí 
stata insultata dallo sfrenato dispotismo, e Pre/*ra 
dalla licenza mi l i t a r e . I I Senato prese le re- o u e r í í 
din i del governo, e con una ferma in t rep i - c i v i k , 

d i -

C í ) Esrod. 1, v i l . p. 24.4, 



Isíorht del/a decadema 
dita si p reparó a sostenere c o i r a r m l la cau
sa della liberta . T ra i Senacori consolad per 
m é r i t o , e per i loro servizj favork i dall ' 
Imperatore Aiessandro , fu cosa facile lo sce-
glierne venti capaci di comandare un' a m a 
ta ' , c d i regolare una guerra. Fu a questi 
affidata la difesa delT Italia ; fu ciascuno de-
stinato ad a g i r é neí suo respettivo dipar t i 
mento , autorizzato ad a r ro l a re , e discipli
nare la g ioven tú Italiana 3 ed istruito a for
tificare i p o r t i , e le strade maestre contro 
1 ' ímmínen te invasione di Massimino. D i -
ve rsi Depu t a t i , sceltl t ra i Senatori e Ca-
val ier i piü i l l u s t r i , fu ron o spediti neí tem* 
po stesso ai Governa tor í delle diverse Pro-
v i ncie , per vivamente esortarli a correré, 
al soccorso della pa t r i a , e per rammentare 
alie nazioni i loro antlchi v incoü d i a m i c i -
zia col Senato e coi Popólo Romano. 11 
fispetto genéra le , con i l quale fu roño r ice-
vu t i queí Depu ta t i , e lo zelo deli ' I ta l ia e 
delle Provincie in favore deí Senato prova-
no bastantemente, che i sudditi d i Massimi
no erano r ido t t i a quell* estreme angustie, 
nelle quali i l popólo tutto ha piu da t e m e r é 
dal i ' oppressione , chs dalla resistenza. L ' e-
videnza di questa trista v e r i t á inspira un 
grado di furore costante, che raramente si 
t rova i n quelle guerre c i v i l i . Je quali si so
sten gono artificiosamente da pochi capi se-
diziosi ed intraprendenti ( i ) . 

Ma 

( i ) Erod. I . V I I . p. ¿4-7.í L V I H . p . 277.5 Stor .Aug. 
iS«íf S58, 



DeltImpero Romano. Cap. F I L 23 
Ma neí tempo che con ardore si graii-D!sfattai 

de era la causa de i Gordiani abbracciaca , c m o r t e 
p i ú non vi ve vano i Gordiani. La debol cor- deidue 
te di Cartagine fu spaventata dal cé le re ar- ^ f 1 ^ " 
r i vo di Capeliano Governator della Maurita- 2 3 7 / j * 
n í a , che con una piccola truppa di ve te ra -Lug i io . 
n i , ed una armata di barbari feroci assali 
quelia fedele , ma imbelle Provincia. I I gio-
vane Gordiano usci per incontrare 11 nemico 
alia testa di poche guardie e di una indisci-
plinata molcitudine , allevata nel pacifica 
Jusso di Cartagine. I I suo inúti l valore ser-
v i soltanto a procurargli una morce onore
volé sul campo di battaglia. I I vecchlo sao 
padre, dopo aver regnato soli trentasei gior-
n i , si tolse la v i t a alia prima nuova della 
disfatta. Cartagine priva di difesa apri le 
porte al v i n c i t o r e , e 1' Affrica fu esposta 
alia rapace crudelta di uno schiavo , obbli-
gato a soddisfare i l suo irnplacabií Padrone 
con una immensa quan t i t á di sangue e d i 
tesori ( 1 ) . 

l i fato del Gordiani riempii Roma di un nscna-
giusto ma inaspettato terrore . 11 Senato toe ieg . 
convocato nel Templo della Concordia aflét*^*138" 
tava di trattare g l i affari ordinarj di quel Baíbino! 

..„::,,,•.•„,„„.,„:.,.,.! • . ^ ^ . ^ ^Ü» • 
WWW ' • - - ^ 

C i ) Eród, 1. V I I . p. 2 S 4 - í Stor. Aug. p. 150. iSo. la 
vece di un anno c sai mesi peí regno d i Gordiano , i l 
clie e assurdo, bisogna kggere nel Casaubono e nel Pan. 
vinio un mese e sei g i o r n i . ved. Commcnt. p . 193. í Zo-
símo riferisce con unaj strana ígnoranza della Storia, o 
per uno serano abuso della metáfora ( I , í . p, 17.) che i 
due Gordiani periiono ¡n una tempesta ia mcízo alia lo 
ra naviaaz,ioae, 

B 4 



i 4 Istorla delta dscadenza 
giorno, e parea che tremante ed kquletcf 
evitasse di considerare i l proprio ed i l pub-
blico pericolo. Una tacita costernazione a-
vea sorpreso ognuno, finché un Senatoredei 
nome e della famíglia di Trajano ríscosse i 
compagni dal lor funesto letargo. Rappre--
sentó che la scelta di cante diiatorie misure 
non era da gran tempo piu i n lor potere ,* 
che Massimino, implacabiie per natura 3 ed 
inasprito dalle ofFese, si avanza va verso 1* 
I ta l ia alia testa della forza mil i tare del l ' I m 
pero e che per Joro rimaneva la sola al
ternativa o d' incontrarlo coraggiosamente 
l a campo, o di aspettar vilmente i tormén» 
t i e Ja morte ignominiosa, riservata ai r i -
bell l i n fe l i c i . „ Abbiamo perduto „ prose
guí e g l i , 3, due eccellenti Principia ma se 
5, noi non abhandoniamo noi stessi, le spe-
,3 ranze della Repubblica non sonó perite 
35 con i Gordiani . V i sonó moJti Senatori 
'á, degni del trono per le Joro v i r t u , e ca-
5J paci di sostenerne co' lor talentl Ja d igni -
,> t a . Eleggiamo due Imperatoria uno del 
• i , qualí possa diriger la guerra centro 11 
„ pubblico nemico, mentre i l suo collega 
3, rimane In Roma a regolare I I governo 
3, c i v i l e , l o di buona voglia m i espongo al 
„ pericolo ed al l 'odíosi tá della scelta, e do 
5J i l mió voto i n favor di Massimo e di Bal-
3, b ino . Ratifícatela , o Padrí coscr i t t i , o 

r5> proponete in lor vece a l t r i piü meritevo-
Ji deJl'Impero „ , I I t imore genéra le fé 

tacere le voci della gelosia; i l mér i to dei 
candidati fu generalmente r iconosc íu to ; ed 

i l 



Dell'Impero 'Romano Cap, F U . 2 5 
11 templo risuono con sincere acclamazioni 
di 5, Junga vi ta e victoria agí ' Imperator i 
„ Massimo e Balbino . V o i siete felici per 
„ sentenza del Senato j e possa la Repub-
j , blica esser felice sotto i l vostro governo 

Le v i r t u e ía riputazlone dei n i i ov i^0^? ' 
Imperatori giuscificavano le piíi ardenti spe-
ranze dei Romani . Dalla varia natura dei 
Joro talenti parea fatto ciascuno peí suo par-
ticolar dipartimento di pace e d i guerra, 
senza dar Juogo ad una gelosa emuíazione . 
Balbino era un oratore s t imato , un poeta 
i l l u s t r e , ed un saggio magistrato , che avea 
esercicata con ín tegr i t á e con applauso la 
c i v i l giurisdizione in quasi tutte le interne 
Provincie deli' Impero . La sua nascita era 
nobíle ( 2 ) , ricco i i suo patr imonio, l ibe-
r a l i ed aífabili le sue maniere. L ' amor del 

pia-

( 1 ) Ved. Stor. Aug. p. 166. sul l 'autori ta dei registri 
del Senato. La data e sicuramente falsa j ma e fací le d i 
cór regger questo sbaglio, j i f ie t tendo che si celebravano 
allora i giuochi Appo l l ina r i . 

C i ) Discendeva da Cornelio Balbo, nobilc Spagnuo1os 
c figlio adottivo di Teofane storico Greco. Balbo otteru 
ne i l d i r i t t o di c i t tadinanzá peí favor d i Pompeo, e lo 
conservo per Teloquenza di Cicerone ( Ved. erat . prt C o m , 
Balbo ) . .Vamic iz ia d i Cesare, al quale egli rende in se» 
creto dei serviz} importanti nella guerra c i v i l e , g l i pro. 
curo le dignita di Consolé e di Pontefice, onori dei qua-
Ü niun forestiero era síato ancor r ives t i to . l l ñ ipóte d i 
questo Balbo t r ionfó dei Garamanti. ved. i l p i z i o n a r í o 
di^ Baile alia parola B a l b t . Questo giudizioso scrittore d i -
stin^ue varj personaggi di questo ndme, e r i íeva con la 
sua ordinaria esattezza gli sbbagli di coloro che han t r a l -
tato lo steíso soggettú , 



I§ htorta delta decadenZá 
placeré era in lu i corretto da un sentlmen-
to di digni tá i e gli agí non l 'avean priva-
to deIJa capacita necessaria per g l i af tar i . 
L ' anim» di Masslmo era alquanto p iu roz -
zo . Dal piu basso stato si era con i l valore 
c co'talenti innalzato alie prime cariche del-
5o stato e deíí* armara. Le sue v i t t o r i e cen
t ro i Sarmati ed i Gennani , i ' aus ter i tá del-
la su a v i t a , e la r ígida imparzialita della 
sua giust izia , quando fu Prefetto deila cic-
t á , g l i acquistarono la stima di un popólo , 
i l cui affetto era impegnato ira favore deile 
p iu araabili qual i tá di Balbino. I due ¿olie-
ghi erano ambidue stati Consol i ( ma Bal-
bino due volte ) ambidue erano stati nomi-
eati tra i venti Luogoteneñt i del Senato, 
ed avendo uno sessanta, V altro settantaquat-
tro anni ( i ) , erano giunti ambidue alia 
plena tn a tur irá degli anni e dell ' esperienza. 

t o ™ 1 ' Dopo che i l Senato ebbe conferito a 
Roma. Massimo ed a Balbino una eguai porzione 
1I. P'» della potes tá consolare e t r ibuniz ia , i l t i t o -
GoJdhí '0 dí padri della patria , ed i) congiunto uf-
r o e d i . fizio di supremo Pontefice, monta roño essi 
chiara- aí Campidogl ío per render grazie agli D e l 

protet tori d i Roma ( 2 ) . I d t i solenni del to Cesa 
re 

. . . - 1: . sa-

{ 1 ) Zonara 1. X I I . p . 6 2 2 : . ma come possiamo fidar-
cí della a i í tor i ta di un Greco si poco is tmiro della Sfo
l i a del terzo secólo , che crea diversi immaginaij Impe-
xa to r i , e confunde i Pr incipi clie haono realmente e s i s t í t o . 

( a ) Erod. 1. V I I . p . 255., supponc che i l Senato fosse 
prima convócate) nel Campidog l ío , e lo fa parlare con 
mol ta eloquenza. La Stor. Aug. p. n i , sembra moka 
p í a autentica. 
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sacrifizio ftirona disturbati da una sedlzione 
dei popó lo . La sfrenata molti tudine non a~ 
mava i i rígido Massimo, e poco temeva i l 
moderato ed umano Balbino. Crescendo in 
numero, circondó i l Templo di Giove; so-
stenne con oscinati clamori i l suo natura! 
dir i t to di consent i ré al i ' elezione del proprio 
Sovrano, e richiese con una moderazione 
apparente , che ai due Imperatori scelti daí 
Senato si aggiungesse un terzo della fami-
glia dei Gordiani 9 come glusta ricompensa 
di gratitudine per quei P r inc ip i , che avea-
no sacrifícate le loro v i te per la Repubbli-
ca . Massimo e Balbino alia testa dei Preto-
r iani e dei glovani Cavalieri tentarono d i 
farsi strada a traverso la sediziosa m o l t i t u 
dine . Qiiesta armata d i bastoni e di pietre 
ü rispinse nel Campidogllo. E* prudenza i l 
cede ré , quando la contesa ( qualunque essec 
ne possa 1' eslto ) dev'esser fatale ad ambe 
le p a r t í . U n ragazzo d i soli tredici anni 
pronipote del vecchio Gordiano e ñ ipó t e del 
giovane fu presentato al popólo r ivest i to 
degli ornamenti e del t i to lo d i Cesare. 
Questa fácil condiscendeiiza acquie tó i l t u 
multo ; ed i due Imperatori 9 pacificamente 
riconosciuti i n R o m a , si apparecchiarono a ^ J - . 
difender T I ta l i a contro i l nemico comune. prepara 

Mentre in Roma e nel l ' Affrica le r i vo - a feria 
luzloni si succedevano con si m a r a v i g l i o s a j ^ r r a 
rap id i ta , i 'animo di Massimino era agitato t0} e¿ 
dalle piu furiose passioni. Dicono che rice- ainuo-
vc la nuova della ribellione dei Gordiani e 
del decreto del Senato centro d i l u i , non f " ^ 9 ' 

eolio 



t i Istcría M í a decadetiti 
eolio sdegno proprio di un u o m o ¡ ma cúñ 
la rabbía di una bestia feroce j e non po~ 
tendo sfogarla contro i l Senato Jontano, m i -
íiaccló la vita del proprio figlio, degü ami -
c i , e di chiunque osava accos ta r segü . La 
grata notizia della morte dei Gordiani fu 
presto seguitata dalla certezsa che i l Sena
to , disperando afFatto dei perdono o di ac-
comodamento , aveva creati i n lor vece due 
í m p e r a t o r i , i l cui mér i to non glí era igno
to . La vendetta era 1* única consolazione r ¡ -
masta a Massimino , e la vendetta potea so
lo ottenersi con le a r m l . Alessandro avea 
raccolta da tut te le part í del!'Impero la for-
za delle legloni , Tre campagne felici con
t ro i Sarmati ed i G e r m a n í , aveano aumen-
tata la loro r iputazione, invigor i ta la disci
p l ina , ed accresciuto ancora i l lor numero >. 
che si era compito col fiore della barbara 
g i o v e n t ú . Massimino avea passata la v i ta 
alía guerra, e la severa slnceri íá della sto~ 
ría non puó negargli i l valor di un soldato „ 
e T abiíitá di un esperto Genérale ( i ) . £ ' 
naturale i l credere che un Principe di que» 
sto carattere, i n vece di lasciar coli" indu-
gio^ prender vigore alia ribe!lione3 marcias-
se immediatamente dalle rive del Danubio 
a quelle del Teve re , e che le sue v i t to r io -

se 

/ i ) í n Erod. !. V I I . p. 249., e nelJa Storia Aug. ab. 
biamo tre diverse arringhe di Massimino alia sua anua, 
ta per la r ibdl ione dell'AfFrica e di Roma. Tillemont ha 
osservato che non sonó cocrenti tra l o r o , nc s' actorda-
no con Ja v e r i t i , Stur, dcgl ' imperaron tora. I I I . p. 79», 
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se truppe anímate dal disprezzo verso I I Se-
nato , e desíderose di saccheggiar 1' I t a l i a , 
ardessero d' impazienza di terminare quella 
facile e ricca conquista. Ma per quanto c i 
possiamo fidare ali'oscura cronología di quei 
secólo ( i ) , pare che le operazioni di qual-
che guerra straniera facesser differire la spe-
dizione in Italia sino alia primavera seguien
te . Dalla prudente condotta di Massimino 
possiamo comprendere che i rozzi t r a t t i del hyll^\ 
suo carattere sonó stati esaggerati da una itaik 
penna di partito j che le sue passioni, ben- A. D. 
che impetuose, eran frénate dalla ragione ;Fac3b8¿a. 
e che quel bárbaro avea qualche parte del jo. ' 
generoso spirito di Si l la , i i guale soggiogo 
i nemlci di Roma, prima di pensare a ven-
dicarsi delle sue private oífese ( 2 ) . Qaan-

do 

( 1 > L'inesattezza degli Scri t tor i di questo secólo c i 
pone in un grande imbarazzo; I . Sappiamo che Massimo 
e Balbino furono uccisi nel tempo dei giuochi Capi to l in i 
<Erodiano 1. V I H . p, 285.) L ' au to r i t a di Censoriano (</<-
á'ie ntitali c . 18.) c' insegna che qnesti giuochi furono 
celebrati neU'anno 238., ma noi non sappiamo ne i l me
se ne i l g io rno . I I . Non si puo dubitare che Gordiano 
non sia stato eletto dal Senato i l 27. di Maggio j n\3. é 
difficile di sapere se c ió fu nello stesso anno o nel pre
cedente. Tillemont_ e Murator i , che sostengono le due 
opposte o p i n i o n i , si fondano sopra molte autor i ta , con-
gc t tu re , e probabi l i tá . L ' uno ristringe Ja serie dei f a t t i 
tra queste due epoche, 1* altro l'estende al d i l a , esem-
bra che ambidue sí allontanino ugualmente dalla ragione 
c áalla Storia. E' per altro necessario di seguiré uno dei 
due. 

O ) Vellejo Tatcrcolo 1. I I . c. 34, 11 Presidente d i 
Montesquieu nel sue dialogo tra Silla ed Eucrate espri
me 1 sentimenti del D i t t a t o í e i n ana maniera sublime ed 
Jngegnosa, 



Ijtor'ia de Ha decddsnza 
á o le truppe di Massimino avanzando ín buon 
ordine fu ron giunte ai piedi delle A l p i Giu-
l i e , rimasero atterrite dal silenzio e dalla 
desolazione che regnavano nelle frontiere 
del!' I t a l i a . A l loro arrivo i v i l laggi e le a-
perte c i t t á erano state abbandonate dagli a-
bitanti , g i l armenti condotti v í a , le prov-
visioni t r a spó r t a t e o d is t ru t te , r o t t i i pon-
t i , milla fu in somma lasciato, che dar po-
tesse asilo o sussistenza ad un invasore« 
Questi erano srati g l i ordini prudenti dei 
Generaü del Senato , i l cu i disegno era di 
mandare in lungo la gnerra 3 per rovinar f 
armata di Massimino con i lent i progressi 
della fame, e consumar la di l u i forza ne-
g l l assedj delle c i t t á príncípali deli ' I t a l i a , 
ch' essi aveano plenamente munite di uo-
m i n i e d i p rovvis ion i , sprovvedendone le 

Assedíocampagne. Aquileja r icevé ed a r r e s tó i l p r i -
diAqui-m0 jmpe£0 deli ' invasione. I fíumi, che sgor-
e|a* gano dalla cima del golfo Adriát ico , gong 

dalle disciolte nevi del vcrno ( i ) opposero 
un 

< i ) Mura to r i Ann . d ' I t a l i a torn. TI. p. 294.. crede che 
lo feioglimento delíe nevi indichi piutrosto i l mese d i 
GÍugno o di L u g l í o , <.he quel d i Febbrajo. L ' opínione d i 
uno che passava la vita t ra le A l p i e g l i Appcnnini , e 
senza dubbio di gran peso : convicn per al t ro osservare » 
I . che i l lungo invernó , sul quale si fonda i i M u r a t o r i , 
non si t i ova ehenel la vcrsioRc La t ina , e che i l testo 
Greco di Eiodian© non ne fa menziore. I I . che le piog-
ge ed i l s o l é , al quale fu roño i soldati d i Massimino e-
sposti successivamente (Erod. 1. V I H . p. 277. ) indicano 
piuttosto la primavera che la state. Sonó queste l ed ive i -
sse correnti che ínsieme l i un i t c foimano i l Tiaiavo , d i 

. - ' x - . , cvi i 
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un ostacoío inaspettato alie armi di Massi-
n i í n o . Finalmente sopra un ponte d i larghe 
botti srngoiarmente costruito con avteediffi , 
colta t raspor tó la sua armata ali ' altra r i v a , 
svelse tutte le be lie vigne delle vicinanze 
d i Aquile|a} demol í i subborghi, e si serví 
di quei materiali per le macchine e per Je 
t o r r i , con le quall assali la cittat da ogni 
par te . Le mura quast rbvinate neila sicurez-
za di una lunga pace erano state m í r e t t a 
ristaurate i n quel súbito frangente; ma la 
piu salda difesa d i Aquiieja era la costanza 
dei suoi c i t t ad in i , i quali t u t t i erano ani-
mat i , anzichc a t t e r r i t i , dali'estremo peri
co lo e dalla cognizione del carattere impla-
cabile del T i r a n n o . I I loro coraggio era so-
scenuto e regolato da Crispino e da Menofi-
i o , due dei venti Luogotenenti del Senato, 
i quali con un piccolo corpo di truppe rego
la r i si eran gettati nella piazza assediata. 
L 'armata di Massimitio, fu r íspinta i n d i -
ver si a t tacchl , le sue macchine distrutte dai 
fuochi d i a r t i f i z io , ed i l generoso entusias
mo degli abltanti si cangió in confidenza d i 
buon successo per V oplnione, che Beleño 
lor nume tutelare combattesse personalmen
te in difesa dei suoi miseri adoratori ( i ) . 

V I ra -

c u ' Vi rg i l io c i ha data una descrizíoíie tanto poé t i ca , 
prendendo questa parola in t ima la sua estcnsione. Le 
I q i o acque scorrono a dodici naiglia in circa lontano'fda 
Aquiieja , Ved. Cluvcrio Italia, ^intiq. rom. I . p. 189,5 

( 1J) Eíodiano 1. V I I I . p. 272, La d iv in i ta Célt ica fu 
sup-



3* Istorla delta decadenzá 
CondoN L ' Imperatore Massimo, che si era a-

ta di vanzaro fino a Ravenna per fortificare quei-
Massi. ia piazza importante, ed affrettare i prepa-

mo' ra t iv i m i l i t a r i , vide 1'esito della guerra ne l 
fedelissimo specchio della ragione e della 
política . Sapea troppo bene , che una sola 
c i t tá non poteva resistere ai continui sforzí 
di una numerosa armata s e te mea che i i 
remico stancato dall ' ostinata resistenza d i 
Aquileja , lasciando ad un trat to quell' i n u t i -
le assedio, non marciasse direttamente ver
so Roma. Conveniva allora commettere al 
caso d i una ba t tagüa i l destino deJi' Impero 
e la causa della liberta : e quali armi pote-
va egli mai opporre alie veterane legioni 
del Danubio e del Reno ? Poche truppe re-
centemente reclutate tra la nobile i ma sner-
vata g ioventü deii ' I t a l i a , ed un corpo d i 
Germán! ausi l lar j , sulla fermezza dei quali i 
era pe rico lo so fidarsi neU'cra del conflitto . 
I n mezzo a questi glusti te r ror i i l colpo d i ' 
una congiura domestica puni i del i t t i di Mas-
s imino , e l iberó Roma ed i l Se nato dalle 
calamita , che avrtbber sicuramente accom-

U c c í - pagnata la vi t tor ia di un bárbaro furibondo, 
MTSSÍ1^ 11 popólo di Aquileja avea appena pro» 
mino e vat:e a^ciine delle ordinarie angustie di un 
ddsuo assedio; i magazzini erano abbondantemen» 

l o . i e 

supposta essere Apo l lo , e sotto questo nome g l i rende 
graz íe i l Senato. si fabbrfco ancora un tempio a Venere 
calva per eternare la gloria delle donne d i Aquileja, le 
quali aveano in quell* assedio generosamente sacíiíicatí i 
loro capc l l i , facendoli serviré aile macchinc d i guerra, 
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te ptqwisti , e dív^rse fontane dentro le mu-
;ra J'assicurar^no d'una inésauribile sorgente 
Ai acqua . 1 soldad di Massímino erano ai 
contrario esposti all ' inclemenza della stagio-
ne3 alie malattie epidemiche, ed agl i o r ro-
r i deHa fame. I I paese aperto era rovinato ; 
i fiumi pieni di cada veri e t int í di sangue. 
Cominció a diffondersi tra le truppe lo spi* 
r i to di disperazione e di maievolenza; slc-
come era loro impedita ogni corrispondenza 
al di f u o r í , fácilmente credettero che tut to 
1* Impero ayesse abbracciata la causa del Se-
naro, e ch'esse íbssero abbandonate , come 
v i t t ime des t ína te a perire sotto le 'inespu-
gnaWli mura di Aquileja . I I fiero carattere 
del i i ranno era inasprito da quei sconcerti 
ch' egli attribuiva alia codardia deH'armatal 
e la sua sfrenata e mal temuta crudelta 
Jiivece d'inspirare t e r ro re , destava odio ed 
nn gmsto desiderio di vendetta . U n distac-
camento di Pre tor iani , i quali tremavano 
p ^ 3e. ior mos!i e fíglluoli aeí campo d i 
Alba vicino a R o m a , eseguirono la senten-
za del Senato. Massimino abbandonato dalle 
sue gnardie fu trucidato nella sua tenda con 
Jl íiglio ( ch egli aveva associato agli onori 
della porpora ) col prefetto Anuimo e con 
í prmcipali minis t r i della sua tirannia ( i ) . 

La 

pió £ r e ! ' ' ^ i 7 9 ' St0r- AUg- P' Ell t ro" 

c o r r o í ; O 0 Í " e d " C ^ ú í e " o di quesro aurore non ^ 

sione GreoaPdfpeeal :rI§InaIe ̂  coila ver. 
TOMO I I , Q 



54 Istoria dslla decadentci 
l a vista delle loro t e s t é ^oftate sopra ! é 
lance persuase i c í t tadini di Aqui le ja , che 

Tassedio era finito: fnrono aperte le porte 
deíla c l t t á , furono Jargamente dispensaté le 
provvlsioni alie affamate truppe di Massimij 
n o » e tutta V armata si un^ con solenüi p í o -
teste d i fedelta a! Senato ed al popólo Ro-
mano, ed ai suoi l eg i t t imi Imperatori Mas-
simo e Balbino. Questo fu i l giusto tato di 
un selvaggio bruta le , privo , come é stato* 
generalmente rappresentato, di ogni senti-
m e n t o , che distingue un uomo civi l izzato 
da un bárbaro , e perfino un uomo da un 

sao r l . t r u í o . 11 suo corpo era conforme al l 'an!-
t r a t t o . mo . La statura di Massimino passava la mu 

sura di otto p i ed i , e si raccontano esempj 
quasi incredibil i della sua impareggiabil for-
za e vorac i tá ( i ) . Se fosse vissuto i n utr 
secólo raeno i l lumina to , la tradizione e Ja 
poesía 1' avrebber potuto rappresentare co
me uno di quei mostruosi g i g a n t i , che fe-
cer sempre uso della forza lo r soprannatu-
rale per distruggere i l genere umano. 

M í e - É' piú fací le di concepire che di descrí-
ddrim.vere Ia g*10)3 universale del Romano Impe-
pcroRo". ro alia caduta del Tiranno.4 le nuove della 

qua-mano 

C s ) Ott© piedi Romani e un te rzo , Ved. i l trattato d i , 
Gracves sul piede Romano . Massimino potea bcre in un 
giorno un* amphora d i v i n o , e mangiare trenta o quaran-
ta libbre di carne. Potcva strascinare una rarretta carica, 
romper J con un pugno la gamba ad un cavaIlo, stritolaie 
con le man i le pietre, e svellcrc dei piccoli a lber i . Ved. 
la sua vita nclla Stor. Aug. 
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|uale si dice essere scate pór ta te ict ^uat-
tro giorni dá Aquileja a Roma. I I ritorno 
di Massimo fu una processione t r ionfa le , I I 
Suo Collega ed i l giovane Gordiano esciroiio 
ad incontrarlo, ed i tre Pfíncipi fecero íl 
Joro ingresso nella Capka!eá accompagnati 
daglí Ambasciatori di quasi tut te le c i t t á 
deir í ta l ia s otiorati con splendide offerte di 
gratitudine e di superstiziorte i e r icevuti 
con sincere acdamazioni dal Senato e daí 
Popólo j che si persuadevano di veder suc-
cedere i l secol d'oro a un secólo di ferro 
( í ) Í Lá cortdótfa dei due Imperaron corris-
posé á queste espettative * Rendevan essi Ja 
giustizia in perdona* ed i l rigore deli* uno 
veniva temperato dalla clemenza de l l ' a le ro . 
Le tasse eccessive , con le quali aveva Mas-
Siffiino aggravato i dir ict i delle e red i t á e 
delle successioni i fu roño aboliré o almen 
m o d é r a t e * Si r i s tabü i la disciplina, e col 
consiglio del Senato furorto p romúlga te m o l -
te leggi dai suoi Imperial i m i n i s t r i , i quali 
procuravano di ristabilire Ja eivile costitu-
zione sutle rovine delta tirannia mi l i t a re i 
» QusI ricompensa possiamo aspettarci per 
3, aver íibefata Roma da un mos t ró ? 3J áU 
mandó Massimo in un momento di J ibertá 
e di confidenza. Balbino immediatamente 
r i spóseí iy L ' a m o r del Senato, del P o p ó l o , 
n e di tut to I ! genere umano Ah imé „ 

t u 

i i ) Ved. nella Síor. Aug. la letrera d i congratulazionc 
s:n rta «í*1 consele Claudio Gi i l iano ai due I m p e r a t o r í . 

G a 



I 36 htoría dslla decadentá 
rlprese i l suo piü penetrante Collega ¡j ahí . 
me . „ lo pavento 1 odio de i soldad, f d i 
„ funesti effetti del loro risantimento „ 
( 2 ) . ÍS evento giustificó pur troppo i suoi 
t i r aor i . 

. Ne l tempo che Massimo si preparava á 
ne ' in^dife^^^r I ' I tal ia con tro i l común nemico, 
Roma. Ba lb íno , rimasto in Roma , si era trovato 

impegnato i n qualche scena di sangue e d' 
intestina discordia. La diffidenza e la gelo-
sla regnavano nel Senato , e nel tempj stessi 
dove si adunava: ogni Senatore portava del-
le armi palesi o nascoste. I n mezzo alie 
joro d e ü b e r a z í o n i , due veterani delle guar-
dle , mossi dalla curio si ta o da qualche reo 
disegno , entrarono audacemente nel templo, 
e si avanzarono verso 1' altare della Vi t to 
r i a . Gallicano Senator consolare, e Mecena-
te Senator pretoriano videro con isdegno la 
loro insolente intrusione, snudatí i loro pu. 
gnali uccisero quei spioni (che tal i l i r i puta-
vano ) a piedi dell ' altare; ed avvanzandosi 
poi alia porta del Senato esortarono impru
dentemente la molt i tudine a trucidare i Pre-
t o r i a n i , come secreti aderenti del Tiranno. 
Q u e r i , che sfuggirono al primo furor de! 
tumulto , si rifugiarono nel campo , e lo di-
fesero con un vantaggio superior® con tro 1 
le i tera t i assalti del popólo assistíto dalle nu
meróse turme dei gladiator! appartenenti ai 
ricchi n o b i l i . La guerra civile duró moltí 

gior-

<2) Stor, Aug. rjx-
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'glorni con perdica o confusioné infinita á' 
ambe le p a r t í . Ma ro t t i i canal!, che por-
tavano l'acqua ai campo, i Pretorlani fu ro
ño ridotti ad intollerabií i angustie: dal can
to loro per altro fecero disperatamente del-
le sortite nella c i t tá , incendiarono un gran 
numero di case, e fecero per le strade cor-
rere 11 sangue degli ab i tant i . L ' Imperator 
Balbino ten tó con vani ed i t t i e t r egüe pre-
carie di reconciliar le fazioni in R o m a . Ma 
la loro animosita , benché mitigata per i m 
poco , arse poi Con raddoppiata violenza . 1 
soldati detestando i l Se nato ed i l p o p ó l o , 
disprezzavano la debolezza di un Principe ' 
Che non avea né coraggio, nc forza da farsi 
ubbidir dai suoi sudditi ( í ) . 

Dopo la morte del Tiranno la sua f o r - i P r e t a , 
midabile armata avea piü per necessitá che liani 
per elezione riconosciuta Tautor ícá di Mas."'^'?"* 
simo s che si t r a spor tó senza indugio al cam- 1' 
po di Aquileja . Appena ebbe egli ricevuto 
i l giuramento di fedeltá , parló con te rmini 
pieni di dolcezza e moderazione; deploró } 
anzicché r improverafe , i fieri presentí d i -
so rd i ni 3 ed assicuró i soldati che i l Senato 
obbliav'a tu t t a la lor passata condotta, non 
ricordandosi di altro che della lor generosa 
deserzion dal Tiranno , e del lor volontario 
t i t o r n ó al proprio dovere. Masslmo avvalo* 
r ó queste esortazioni con un generoso do-
nativo 5 purificó i l campo coíi un solenne 

sa-

Ci> Erod. 1. yin. p. 258. 
c í 



j g Ltoria delta decadenza 
sacrífizío espiatorio a e rimando poi nelle 
loro diverse Provincie le legioni p e n é t r a t e , 
com'ei sperava, da un vivo sentimento d i 
gratitudine e di ubbidienza ( i ) . Ma niente 
pote riconcilíare g l i a ni mi orgogliosl dei 
Pretor iani . Essi accompagnarono gl ' Impera-
t o r i in quel giorno memorabile del loro pub-
blico ingresso in Roma ; ma i n mezzo alie 
universa'! acclamazioni i l trace e cupo con-
tegno dei medeslmi Pretoriani mostrava ba
stantemente che si consideravano piuttosto 
come gil o g g e t t i , che come i compagni dei 
tr lonfo . Quando Tintero corpo e d i quel l i 
che a vean seguí tato M a s s í m i n o , e d i quelli 
ch' eran rimasti in R o m a , fu riunito n e l l o -
to campo , si comunicarono insensibilmente 
i loro lamenti e t i m o r i . G!'Imperatort scel-
t i dair armara erano ignominiosamente. pe-
rU) ; e quegli elet t i dal Senato sedevano in 
trono ( s ) . La lunga discordia tra la poten
za c iv l le e la mil i tare era stata decisa con 
una guerra , neila quale avea la prima otte-
nuta una piena v i t t o r i a . I sol ati dovean 
dunque adottar nuove massime di ubbidien
za al Senato; e qualunque clemenza afFet-
tasse qnella politica assemb'ea, essi teme-
vano una lenta vendetta a colorita col no me 
d i discio'ina , e giustificata col bel pretesto 
del pubblico bene. Ma stava sempre nelle 

l o r 

< i ) Erod. 1. V I I I . f. 215. 
C * ) I l Senato avcv.v imprudentemente fatta questa osser-

fa l ione5 e lo «o t a rono i soldati come un insul to . Star, 
Aug . p . Z70, 
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íor maní la sorte l o r o , e se avevano i l co-
raggio di disprezzare i vani t e r ro r i di una 
impotente í iepubblica 3 pptean fáci lmente 
convincere i l mondo, che i padroní delle 
armi eran padroní del gpverno ancora edel-
lo stato. 

Quando i l Se nato elesse due Principi 3TJrrísjo^ 
é probabile che , oltre I'esposta raglone di ne di 
provvedere alie diverse emergenze della pa* Massi. 
ce e della guerra, aves^e ancora ¡1 secreto JJ0^ 
desiderio d' indebolir con la dívlsione 11 d i - binoV 
spotismo della suprema Magistra tura . Fu 
eíficace la loro política s ma diyenne fatale 
agí ' Imperatori e a loro medesimi. La geio-
sia deli 'autori ta fu presto inasprita dalla d l -
versi tá del cara t ter i , Massimo disprezzava 
Balblno come un nobiíe dissoluto, ed era a 
vlcenda sprezzato dal suo Collega come un 
oscuro sgldato. Benché non sí vedesse la lo
r o tacita discordia, puré ognun l ' intendea 
( 1 ) ; ma la not izia dei loro scambievoll 
sentimenti 11 distolse dall ' unirsi per pren
der v igoróse misure di difesa contro i Pre-
to r í an i loro comuni n e m i d . Tut ta la ci t ta A. D. 
era occapata neí giuochi Capitolini s e gi'238-
Imperatori eran rimasti soli neí loro palaz- Lugl10* 
2 0 . Furono ad un trat to a t te r r i t i a l l ' a r r i v o 
di una truppa di disperati assassini , Ignar i 
dei disegni e delle situazioni scambievoll 
( giaeche sempre oceupavano appartamenti 

lon-

C i ) DUcordiae tacltae, & quae IntelUgerentar f otlits 
quam viderentur , Stor. Aug. p. 170. questa felice espres-
sione c probabilu^cruc presa da qualchc paiglioxe scrittore» 

- C 4 



iú Istorla del/a decadenéd 
lontaní ) temendo di daré o di ricevere i ¿ 
juto3 perdettero quei moraent í importatitt 
ín vane dispute , ed i n r improver l ínutili „ 
L ' a r r i v a delle guardie t e rminé lá vana con
tesa , Presero quegl' Imperatori del Senat© 
( che cosí l i chiamavano con maligno dis-
prezzo ) l i spogliarono dei Joro ornamenti , 
e l i s t rasc ínarono insolentemente in tfionfd' 
per le strade di Roma , risoluti di far sof-
frire a quei Principi sventuratl una morte 
lenta e crudele. I I t imore che ie fedeli guar
die Germaniche non corressero a l iberarll 5, 
abbrevió i loro t o r m e n t i ; ed i loro corpi 
Jacerati da mil le ferite furono abbandonaü 
ag í ' insuíti o alia compassione deíia plebe 
( 1 ) . 

1! tcr- Nel/o spazio di pochi mes! se i Principi 
dilno1'erano sfati assasslnati. Gordiano, che a v e a 

iesta gia rlcevuto ií t i to ! d i Cesare, fu i l solo 
soioim-che i soldatl credessero degno di occupare 
pemo. trono vacante ( 2 ) . Lo condussero al cam

po , ed unanimamente lo salutarono Impera-
tore ed Augusto. I I suo nome era caro ai 
Senato ed al Popólo | la sua t e ñ e r a e t á pro-
metteva una lunga impuni tá alia mil i tare l i -
cenza j e la sommissione di Roma e delle 
Provincie alia scelta fatta dai Pretoriani sal
vó la Repubblica ( con danno per aitro del-
la sua liberta e della sua autor i tá ) dagli 

C 1 ) Erodiano I . v i l ! , p, 287. 288. 
< a ) ê ula non ulitis ir a i w { r aettntl. Stot, AAí 



bell'Impero Romano. Cap, F I t U 
'útxoti di uña nuova guerra civile n d cuof 
della Capítale ( i ) * 

Si eco me 11 terzo Gordiano mor i i n e t á inno-
di diciannove a n n i , lá storla della sua vi ta , c.cnf3c 
benché ci fosse stata descritta con maggior ^ ¿ i j 1 
esattezza} conterrebbe poco piü che i i r a g - n o , 
guaglio della sua educazione e della condot-
ta del niinistr í 3 che a vicenda rególárono \k 
semplíce ed inesperta di l u i gioventú , oche 
íie abusarono» Súbito dopo i l suo avveni-
mento cadde nelle mahi degli eunuchi di sua 
madre , perniciosa peste o r i é n t a l e , che dal 
regno di Eliogabalo in poi a ve a sernpre i n -
festata la corte Romana. Qiiesti sceüera t i 
con un'artificiosa congiura avevan t irato un 
impenetrabil velo tra i 'innocente Principe e 
gl i oppressi suoi sudditi . Fu tradita la v i r 
tuosa disposizion di Gordiano5 e senza di 
lu i saputa , benché pubblicamente s si vende-
tono le cariche deli ' Impero ai piú inde-
gni t ra g l i u o m i n i . Non ci é noto p e í 
qual for tuná to accidente 1' Imperatore si 11-
berasse da quella vergognosa schlavitú , Q 

- desse 

( i ) p l i n t o Curzio ( 1, X. c. 9.) si rallegra c o l i ' Impe¿ 
tatore, perche nclla felice sua assunzione al trono ha dis-
sipato tante tufbolenze , sáldate taüte piaghe, é sédate le 
discordie , che laceravan lo Stato. Dopo avere attentamen. 
t e pésate tur te le paÉoI? di ejuesto pásso , non vedo in tu t -
ta la Jstoría Romana akr ' época , alia quale possa meglio 
iconvenire ehe a l l ' i nna lzaménto di Gordiano. In questo 
caso si potrebbe determinare ií tempo in cu i ha scritto 
quinto Curzio . Que i , che lo pongono sotto i p r i m i Gcsa-
x i j si fondano sulla p u r i t i e salí* elígaftza del- suo stile | 
rna non possono spiegare i l silenzio di Quintiliano , che' cr 
ha data una lista esattissima degli Stótici Román i senzá 
fax menzioue deir autor della vi ta di Alessaridro. 



A . D . 

íi istra-
zione 
d i M i . 
s i t co . 

Guerra 
Persia
na. A.D, 
242. 

AÍ Istoria della decadenza 
áesse poí la sua confidenza ad un min i s t ro , 
i cui prudentí conslgli non avevano altro og. 
getto che la gloria del Sovrano e la felicita 
del popólo . E' probabile che 1' amore ed i l 
sapere procurassero a Misiteo i l favor d i 
Gordiano, 

I I giovanetto Principe sposó la figliadel 
suo maestro di ret tor ica, e promosse i l sao-
cero alie prime cariche de l i ' Impero . Esisto-
no ancora due a m m i r a b ü l lettere che t ra 
loro si scrissero. I I Ministro con que! nobil 
coraggio che viene inspirato dalla coscienza 
delía propria v i r tü , si congratula con Gor
d iano , perché si é liberato dalla t i rannia 
deglí eunuchi ( 1 ) , ed ancor piü perche e i 
senté e conosce la propria sua l iber ta . L ' 
Imperatore confessa con un' amabile confu
sione gli error i della sua passata condotta ; 
e con eloquenti espressbni deplora la sven-
tura di un Monarca, a cui viert sempre na-
scosta la ve r i t á dalla venal turba dei cor t l -
giani ( 2 ) . 

^ Misiteo ave va passata la v i t a nella pro-
fessbn delle le t tere , e non delle armi j ma 
si pieghevole era i l talento di quei grand' 

uo-

( 1 ) Storiji Aug . p. i í r. da alcune particolarita con te-
ñu t e in queste due lettere, io pensó che g l i eunuchi fos-
sero scacciati dal palazzo con qualche violenza, e che i l 
giovane Gordiano si .contentó di approyar la loro disgrazia 
senza' acconsentirvi. 

_ < 3 ) Duxit uxorem filiam Mhlthit , tjuem caussa ehqne*-
tlae dlgnum parentela, sua, p u t a v i t 7 & praefetfum statlm 
fec lS} p»st f w d ; m n puerlle j a m & ctnUmptibils vldeba-
tur ¡mperlum . 



Dell' Impero Romano. Cap, F1L A% 
nomo, che quaiiJo fu creato Prefetto del 
Pretorio , soddisfece ai suoí doveri m i i k a r l 
con pari vigore ed ab i l í t á . Aveano i Pers.ia-
n i invasa la Mesopotamia , e minacciavano 
Ant iocb ia . Al ie persuasive del suocero i l 
giovane Imperatore lascio le delizie di R o 
m a , apri ( per 1' ult ima volta di cui faccia 
menzione la storia ) i l Tempio di Glano , e 
marció in persona verso V Or ien te . A l suo 
arrivo con una numerosa armata levarono i 
Persiani le loro guarnigiotii dalle c i t t á , che 
aveano giá prese j € si r i t i rarono dall ' Eu-
frate fino a í T i g r i . Ebbe Gordiano i l place
r é di annunziare al Sen ato i l primo succes-
so delle sue a r m i , ch' egli con dovuta mo
destia e g ra t i tud íne at t r ibuiva alia prudenza 
del suo padre e Prefe.tto. Veg l ió Misi teo , 
durante quell* impresa, alia salvezza e dis
ciplina del soldad , e prevenne le lor perL 
colose lagnanze, conservando una continua 
abbondanza nel campo, e mantenendo i n 
ogni c i t t á della frontiera degli ampj ma-
gazzini provvis t i d i aceto , d i carni sá la te * 
d i p a g l i a d i orzo € d i grano ( i ) . Ma la 
prosper i tá di Gordiano spiro con M i s i t e o , 
che mor i di una d i sen te r í a non senza grave 
sospetto di veleno. Filippo suo successore 
nella Prefet tura, era Arabo d i nascita, e á 
era stato per consejguenza nel suo! p r i rn i 

' • . , ..' , annji 

< i ) Stor. A u g . p. t 6 i . , Aurc l . V i t t o r c , Torfir ío in vt-
ta Phtinl A?. Fabrkium , blhñoth. graeta I . IV . c. 3^. I l fi
losofo Platino accompagnb 1' armata , mosso dal dcsidcrip 
d ' I s t r n i i s i , c di pcnetiaxe neli* I n d i a . 



'44 ÍMría de/la decadente 
ánní íadro di professione. I I sao i n n a í z ^ 
memo da uno stato si oscuro alie prime ca-* 
riche dell ' impero , é una prova del suo ar-
d i ré e della sua abilita . Ma 1" ardir suo lo 
fece aspirare al t r o n o , e la sua abilita fu 
impiegata a rovinare , non a se rv i ré i l suo 
indulgente padrone . I r r i tó g l i animi del 
soldati introducendo artificiosamente nel cam
po la c a r e s t í a ; e V angustia delle truppe fu 
attr ibuita all ' incapacita del giovane Pr inc i 
pe. Non é possibile di rintracciare i suc-
cessivi passi della secreta congiura, e de l l ' 
sperta sedizione • che divenne finalmente 

Assassi. funesta a Gordiano. Fu ínna lza to un mo-
mmen. numento sepolcrale alia di luí memoria sul 
Gordía- íuogo ( i ) ov' egli rimase ü c c i s o , vicino ai 
no.A.D.confluente dell ' Eufrate 3 e del piceoío fiume 
Maíío. Ab,ora ^ 2 ) - 11 Fortunato Filíppo- Ínnalzato 

' all ' Impero dai vo t i del soldati fu pronta
mente riconosciuto dal Senato e dalle Pro-
vincie ( 5 ) , 

sistema ^ o t í posso tratterietm! di t rase r i ve re F 
Repub- ,ngeg«osa , benché alquanto immaginaria de-

biíca scr izíone s. ebe un celebre Atitore moderncf 
Iftilitare, Aj-p' 

Til-|llllllirai|HMIIil|l i||IIÉll >i|i;i lillliniiiMUI IIIMP lliill imi IiiMIIMIHHIIII I ||i| ii 1 ...iij XÍZ uT -T-r^ywfowtM^flawiyg 

C t ) A diciotto miglia inci r ra dalla piceoía cl t ta d i Cir« 
cesio sii i . confini dei due Imperi i 

( a ) : L ' i j c r í z i o a e , che conteneya an curioso equivoco ^ 
fsi cancellata per ordire di L ic in io , i í quaíe vantsvá 
qua ícné grado di párentela con Filippo ( Stor. Aug. pa?. 
J í 5 . ) í ma i l tumulus o ií mont i re l lo d i t é r r a , che for» 
mava i l scpolcro, sussisteva nel tempo d i Giuliano. Ved, 

/ á m m . Marcellino X X I I I . 5. 
(3 ) Aurelio y i t t o r e , EutrOp. lt. s . j Orosio VÍÍ . ao. 

Ammia. Márcel l . X X I I I . Zosimo I . i . p, I0 , pi l ippo era 
nato a Bastía e nori aveá al lorá che verso quarant" a n n i , 



Dell* impero Romano, Cap, F I I . 4 5 
¡ha fatta del mil i tar governo dell' Impero' 
Romano. „ Quelia potenza ( egli dice ) a 
jí caí si da va in quel secólo i i no me d ' I m -
5J pero Romano, non era che una Repub-

j blica irregolare quasí simile alia Aris to-
5, crazia ( i ) di A l g e r i , ( a ) do ve le m i l í -
^ zie hanno la sovranita, creano e depon-
„ gono un magistrato , che ha i l nome d i 
9J Be l . Si puo forse con ver i t á fissare per 
2J raassima g e n é r a l e , che un governo m i l i -

ta re , é per alcuni r iguardi piú repubbl í -
„ cano che monarchico . Ne si puo diré che 
J} i soldati abbian parte al governo solamen-
5, te per la loro disubbidienza e per le l o r 
„ r i b e l l i o n i . Le par ía te che lor faceano 

gl* Imperatori non eran elleno finalmente 
„ della stessa natura che quelle fatte una 
„ volta al popólo dai Consol i , e dai T r i b u -
5) n i E benche le á rmate non avesser né 
„ luogo certo , né forma regolare per adu» 
35 nars i , benché brevi fossero le loro dispu-
„ t e , improvvisi i lor moti , e le loro r i -
5J soluzioni raramente dettate da una placi-

da riflessione , non disponevano esse con 
arbitr io assoluto della pubblica serte ? E 

,.che 

55 

< i ) l l termine d i aristocrazia pub egli esserc giusta» 
mente applicato al governo d' Algeri ? Qgni governo m i 
litare ondeggia fra g l i esrremi di una assoluta monarchia 
c di una feroce tozzz democrazia. 

( 2 ) La Kepabblica militare dei Mammalacchi neli ' E» 
gi t to avrebbe somministrato al Signore di Montcsquieti 
< v. Confiderat'ont sur la grandeur & la décadence dtt 
Jtomains cap, j 6 , ) un parallelo p i i i gius*o e piu nobile t 



4S ístoríá ddla decadentd 
che altro era I* ímpera to re i se non 11 m U 

a «iátro di un governo violento electo per 
s, la privata ut i l l tá de'soldati ? 

3, Quando í' armata ebbe e le t tó Filippcí 
j j ch' era Prefecto del Pretorio del terzo 
a. Gordiano, questi richiese di esser'egii I I 
3» solo ^Imperatore s né lo poté o t í e n e r e * 
3) Richiese che fosse i l potere ugualmente 
a, fra loro d iv i so ; 1'armata ñon dieJe oree-
5> chio alie sue parole: si conten tó di esser 
s, abbassato al rango di Cesare ; gli fu rica-
3J sato queseo favo re ; pregó di essere alme-
3J no fatto Prefecto del Pretorio i furono r i -
Si gettate le sue preghlere. Dimandó final-
*> mente la v i t a . L" armata in quesci d i -
3, versi gludiz} esercitava la suprema Magi -
a» á t ra tura ¡ 3) Secondo lo Storico , i l cu! 
dubbio racconto e adottato dsl Presidente d i 
M o ñ t e s q u i e u , Fliíppo che in tut to quel iíe-
gozía to avea tenuto un ostinato süenzio in» 
clirtó a risparmiare 1'innocente vita del suo 
benefattore; finché ricordandosi, che la di 
l u í mnocenga poteva risvegliare una perlco-
iosa compassíone neí mondo Romano, co
m a n d ó , senza riguardo a 'di luí supplichevo-
11 g r i d i , che fosse preso 3 spogliato 5 e con» 
dotto immantinente alia m o r t e . Dopo urt 
momento di pausa fu eseguita 1* inumana 
sentenza ( i ) . 

i K i ~ 

C i ) La steria Augusta ( p. 1 Í 4 . ) ñon pnb ia 
q 11 esto pasjo conciliarsi con se medesima , re con la pro-
bab i l l t á . Come potca Fil ippo «ondanrarc i l $HO prede 

CCS. 
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Ritornato dall 'Oriente i ti R o m a , FiJíp-

po desideroso di cancellare la memoria dei ^efff 
suoi del i t t i s ed acquistarsi 1'amere del po-lippo. 
p o l o , celebró i giuochi secoiari con infinita 
pompa e magnificenza . Da che g i l ave a 
Augusto o i sd tu i t i o r is tabi l i t i ( 1 ) , erano 
scati celebrad da Claudio, da Domiz iano , 
e da Severo, e furono allor r lnnovat i per 
la quinta v o l t a , terminando Tintero perio
do di mille anni dalla fondaizione di Roma . 
Ogni partiColaritá dei giuochi secoiari era 
mirabilmente adattata a destare una vene- . 
tazione solenne e pro fonda negli animi su-J^oíarl 
perstiziosi . I I lungo loro interval lo ( 3 ) A. D. 
eccedeva 11 termine della vita umana; e co-2'*8-.21 
me niuno degli spettatori 11 aveva veduti 3 Aprllc 
rosi niuno si potea lusingare di r iveder l i d i 

nuo-

cessore , é c ío non estante consacrarne la m e m o r i a C o 
me potea egli mat far pubblicamente m o r i r é i l giovane 
Gordiano, e scriveudo poi al Senato discolparsi della tac-
cia della d i l u i raorte ? f i l i p p o benche asurpatore ambi
cioso , non era pero un furioso t i ranno. Gli acati occhi 
d i Ti l lemont e del MuratOri .hanno ancor essí scoperte 
alcune cronoldgiche difficolta in questa pretesa associa-
zione d i f i l i p p o a l l ' Impero . 

C 1 > Sarebbe difficile di fissare 1' época re l i a quale fu» 
icifio celebran per 1'ultima volta questi g i u e c h i . In que-
sta nota fa 1' auto re uno strano paragone del GÍubbileo 
ins t i ta i to da Bonifacio V I I I . co 'g iuochi secoiari. Poco 
impor t a , che 1' uno e g l i a l t r i convengano nel tempo, i n 
cui si dovevano celebrare. 

( a ) Qiiesto intervallo era di cento, ó centddiec! anni . 
Varronc e L iv io adottarono la prima opiníone , ma l ' u f -
tima fu consacrata dalla infallíbile autorita delle s ib i l l e . 
(Censorino de die Natal, c. 17.) Gl ' Imperator i Claudio 
c í i l i p p o non si confermarono agli ordini dcH'oracoIo. 



4^ Jstoria della dscadenta 
«uovo . SI cilebravano per t re Hotti i mi , 
stíci sacrííizj sulle r ive del Tevere j ed 11 
campo Marzio risuonava di suoni e di ba l l i , 
f d era llluniinato da una quanri tá innume-
rabile di torce e di lampad i . G i schiavi e 
gl i stranieri non potean in verun modo es-
sere a parte di quelie nazionali cerimonie . 
U n coro di ventisette nobili g lovanet t i , e 
di altrettante nobili v e r g i n i , che non a-
vesser perduto i l padre o la madre 3 i m -
ploravano dai Nurai propizj i l loro favo-
re per la presente e per la futura genera-
zione, suppiicandoü con inni devoti a coa-
servare ( secondo la fe de degli antichi ora-
coli ) la v i r tu , la felicita , e 1" impero del 
Popólo Romano ( i ) . La magnificenza de
gli spettacoü di Filippo abbaglió gli occhi 
della mokitudine . I devoti erano ín te ra-
mente occupati neíle religlose cerimonie, 
mentre i pochí pensatori rivolgevano neí le 
loro ansióse raenti la storia passata ed i l 
futuro destino de l l ' Impe ro . 

Dcra- Eran gia scorsi mil le anni da che Ro-
den^a molo con una piccola truppa d i pastori e di 
deli,Im'banditi, venne a stabilirsi sulle coíline v i c i -
Roma- no al Tevere ( 2 ) - Ne i quattro primi se, 
*i0. c o l i , i Román i aveano acquistate le v i r tu 

milí-

C 1 ) L ' idea dei giuochi secolari si licava meglio da!i' 
«de d* Orazio e dalla descrizíone di Zosimo 1. I I . p, 167, ec, 

( 2 ) L ' adotato calcólo di Varrone , assegna alia fon-
dazione di Roma un 'Era , che rorrisponde all'anno 754, 
avanti G. C. Ma cosí poco contó puó farsi del la crono
logía Romana nei p r i m i secoli, che i l Cav. Isacco N e w -
ton ha traspórtala la medesima época ali" anuo 627. 
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jmílitari e civil i nella laboriosa scuola della 
povercá . y igo ro í amen te usando di quelle 
vlr.tú 3 ed assiscici dalla for tuna, ottennero 
nel corso dei tre susseguenti secoli 1' impe
ro assoluto sopra molte regioni deil' Euro
pa 3 e del l 'Asia , e deil' Affr ica. Gi l u l t im i 
trecento anni eran passati in una prosperi-
tá apparente ed in una interna decadenza. 
Quella nazione di soldati , di magis t ra t i , e 
di legislatori , che componeva le trentacin-
que t r ibu dei popólo Romano, si disciolse 
neiia massa genérale degli u o m i n i , e r ima
se confusa tra tant i mi lio ni di v i l i Pro vi n-
c l a l i , che avean ricevuto i l nome , senza 
adottar lo spirito de' R o m a n í . Una armata 
¿nerceiiaria reclutata tra i sudditi ed i bar* 
barí delle frontiere fu i ' único rango d i uo-
m i n i ^ che conservasse la su a indipendenza , 
ed ancor ne abusasse . Con tumultuarle e-
Jezioni furono da Joro innalzati al trono di 
Roma un Siró , un Goto , ed un Arabo , e 
r ives t i t i di ua potere dispotko sopra le con
quiste e la patria degli Scipioni. 

V Impero Romano si stendea tu t t av ía 
dall" Océano occidentale fino al T i g r i \ e dai 
monte Atlante fino al Reno ed al Danubio. 
Filíppo sembrava all'occhio poco penetrante 
del volgo un Monarca non meno potente d i 
Adriano e di Augusto, La forma era anco
ra la stessa, ma la robustezza e la forza 
animatrlce mancavano. L' industr ia del po-
polo era scoraggiata ed infiacchita da una 
Junga serie di oppressioni . La disciplina 
Melle legioni , che sola, dopo r estinzion d i 

TOMO 11. D ogni 
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ogni aí trá v i r tu , avea sostenuta la grandez-
za dello Stato, era corrotta dail ' ambizione, 
o rí lassata dalla debolezza degl' Impera to r i , 
La forza del íe f ront iere , che prima consi-
steva nelle a r m i , piü che nelle fortificazio-. 
n i , si era indebolita insensibilmente i ed e-
ran le piú bel le Provinde esposte alia rapa-
cita o al!* ambizione dei barban 3 ch€ presto 
si accorsero della deéadenza de l f ímpefo Ro
mano . 

C A P Í T O L O v m . 

Stato della Tersia dopo U ristabiltmento de 11 a 
Monarchia per opra di ^írtaserse 

/ ~ \ U a I u n q u e volta Tác i to si compiace ín 
oriente V < A^'1 M i l i episodj, nei quali rapporta 
e del quajche domestico interesse dei Germán! o 
Soné' dei Parti > 11 suo oggetto principale é di Sol-

' levare 1" attenzion del lettore da una scena 
uniforme di vizj e di sciagure. Dal regno 
di Augusto al tempo di Alessandro Severo i 
nemici di Roma erano nel di le i seno , I 
t i ranni e i soldad; e la di le i p rosper i tá 
aveva un interesse ben debole e remoto 
í iel le r lvoluzioni , che potevano accadere al 
d i íá dali'Eufrate e dal Reno . Ma quando 
le mi l i z ie ebber ridotto in una funesta a-
narchia i l potere del Principe, le leggi del 
Senato , e la disciplina istessa del campo, 
i barban del Settentrione e dell ' O r i e n t e , 

t h e 
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cfie fin'allora avevan fatte delle scorrerie su 
i confini 5 assalirono arditamente le Provin-
ele d i un Impero cadente. Le loro inquie
te incursioni divennero i r ruzioni formidabi-
l i , e dopo una lunga vicenda di scambievo-
11 calamita, molte t r ibu di quei v i t to r ios i 
invasor! si ristabilirono nelle Provincie del l ' 
Impero Romano. Per avere una piú chiara 
notizia di questi grandi avvenimenti , pro-
curerem di dar prima una idea del caratte-
r e , delle forze , e del disegni di quelle na-
z i o n i , che vendicarono i l fato di Annibale 
e di M i t r i d a t e . 

N e i pr ími secoli del mondo quando le R jvo i i i , 
selve che coprivan 1' Europa servivano di r i - V ^ } 
t i ro a pochi vagabondi selvaggi , gl i abita- s :a .A" 
t o r i dell" Asia erarto gia r i un i t i in c i t tá po-
pola te , e r idot t i sotto vasti i m p e r i , sedi 
delle a r t i , del lusso , e del dispotismo. Gl i 
Assiri regnarono nell ' Oriente ( 1 ) 5 finche 
l o scettro di Niño e di Semiramide cadde 
dalle mani del loro deboli successori . I 
Medi ed i Babilonesi si divisero ¡1 loro i m 
pero , e furon essi stessi assorbíti nella mo-
narchía dei Persiani, le cui armi non pote-

roa 

C i ) U n anticoj Cronalogista citato da Veilefo Paterro-
lo (1 . Uc. G.) osserva che g l i A s s i r i , i Medís i Persia-
m , ed 1 Macedoni regnarono nell* Asia per i l corso d i 
1995. anm, dall 'avvenimento di Niño alia disfatta d i An-
tioco per opera dei Romani . siccome q u e s t ' n í t i m o me. 
morabile successo seguí iz9. anni avanti Gesíi Cr is to , i í 
primo puo nferirsi all 'anno 2184.. ínnanzi 1'época sud-
detta. Le osservaztoni astronomiche tróvate da Alessan-
dro m Babilonia coraínciavamo 50, anni p r ima . 

D 2 
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ron contener si negli angust í confiní dell' A-
sí a . Serse , i l dlscendente di Ciro , seguí-
tato , come si dice, da due mil ioni d' uomí-
n i ínvase la Grecia . T r e n t a m í l e soldatí 
comandatí da Ale jandro , figliuol di F i l ip . 
po , a cu i i Greci avean affidata la loro glo
r i a e vendetta, servlrono per soggiogar la 
Persia. I Principi della famiglia di Seleu-
co usurparono e pe rd ero no 1' impero Mace-
done dell' Or ien te . QuasI nel tempo stesso 
che con un vergognoso trattato cedevano ai 
R e m a n í i l paese , che giace di quá dal Mon
te Tauro , fu roño scacciati dai Par t í , oscu
ra t r ibu d1 origine Scitica , da tutte le Pro-
vincie dell ' Asia superiore. La formidabil 
potenza dei P a r t í , che si stendeva dall' In
dia alie frontiere della Siria s fu distrutta a 
vicenda da Ardscir o Artaserse, fondatore 
di una nuova d i n a s t í a , la quale sotto i l lió
me di Sassanidi g o v e r n ó la Persia fino all' 
invasione degii A r a b i . Questa gran rivolu-
z í o n e , di cu i presto sentirono i R o m á n i la 
fatale influenza, seguí nel quarto anno di 
Alessandro Severo, duecento vent iseí anni 
dono ( i ) ! ' Era Cristiana . 

Ar -

C i ) L'anno 538. deil'Erft d i Seleuco. Ved. Agatia, 1. 
IT. p . 6 j . Questo grande avvcnimento e r iferi to da Eu-
t ichio (tanta e la negligenza degli Or i cn ta l i ) all'anno 
décimo del regno di Commodo , e da Mose di Corene al 
icgno di F i l i p p o j Ammiano Marcell . lia preso da buont 
sorgenti le cose appartenenti alia storia dell 'Asia i ma ha 
seguitato si servilmente gíi ant i rhi monumenti da luí ve. 
d u t i , che non ha dubitato di asseriie che la faraíglia de-

m 
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Artaserse avea servito con moka r ipu- La 

tazione nelle á rma te di Artabano f ul t imo narchia 
Re dei Pa r t i , e si vede che 1' ingratitudine Peisia-
regia ( sólita ricompensa del mér i to supe- "¿^¡V 
r iore ) io rendette esule e r i b e ü e . Oscura ta ¿aAr^ 
era la di lui nascita , e questa oscuritá die- taserse, 
de egualmente luogo alie satire dei nemici s 

alT adulazione degli aderenti. Se diamo 
fede alie accuse dei prhni , Artaserse nasce-
va dall ' adulterio della moglie di un concia-
tore di pelli ( 1 ) con un soldato comune. 
Gli u l t i m i poi lo rappresentano come d i 
scerniente da un ramo degli antichi Re d i 
Persia , benché i l tempo e le disgrazie a» 
vesser a poco a poco r idot t l i suoi antenaci 
a l l ' umi le condizion di pr ivat i c i t tadini ( 2 ) . 
Come erede per discendenza della monar-
chia } sostenne i suoi d i r i t t i al trono , e 
prese i l nobile impegno di liberare i Per-
siani dall ' oppressione 3 sotto la quale geme-
vano per piü di chique secoli dopo la mor-
te di D a r í o . I Parti furon disfatti ín t re 
gran battaglie. NelT ultima di queste perí 
i l loro Re Artabano , e con essp fu ab-
battuto per sempre lo spirito della nazio-

ne 

g l i Arsacidí regnava ancora in Persia verso la meta del 
quano secólo . 

( ' ) I l n©me di questo conciatore d i peí!i era Babee > 
•quello del soldato, Sassan i dal prinu» c stato preso í i 
nome d i Babegano dato ad Artaatrse, e dal secondo , 
quelb di Sassañidí dato a t u t t i i discendenti di quef 
Principe. 

( a ) D'Erbelot. Biblioteca Ovicnt, ^Ardshlr. 
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oe ( i ) . L* autor i tá di Arrasarse fu ricono-
sciuta solennemente in una grande adunan-
za tenuta a Balch nel Korasan. Due piü 
giovani rainpolli della rea! famiglia di Ar . 
sace furon confusi tra i Satrapi u m i l i a t i , 
U n terzo piü rícordevole dell ' antica gran-
dezza che deíía presente necessi tá t e n t ó di 
r l t i r a r s i con un se güito numeroso di vassal-
Ji verso i l Re di Armenia loro congiunto j 
ma queila piccola armata di disertori fu sor
presa e distrutta dalla vigilanza del conqui-
statore ( 2 ) che prese arditamente 11 dop-
pio diadema, e i i t i t o b di Re dei R e , che 
avea goduto i i di luí predecessore . Ma que-
sti pomposi t i tolí i n vece di contentar la 
vani tá del Persiano, serviron solamente a 
ratnmentargli i i suo dotere , e a des ta rg l í 
i n seno l 'ambizione di rendere alia r e l ig io -
ne e all* impero di Ciro i l suo primo splen-

nifbt. dore ; ¿ , , 
ma del . I . Durante la lunga serv i tü della Persia 
la r d i . sotto i l giogo dei Macedoni e dei Pa r t í le 
SJe nazioni dell'Europa e del!' Asia ave vano ad-
M a g i . dottate e corróete le superstizioni una dell* 

altea. Gli Arsacidi osservavano, é v e r o , 
i l culto dei M a g i ; ma lo disonoravano raac-
chiandolo con vario mescuglio di straniera 
i d o l a t r í a . La memoria di Zoroastro antico 

prp- . 

C i ) Dionc Cassio 1. XXX. j Erodiano I . v i . p. 307. 
Afculfaragio Dinast. p . 80. 

í a . ) Ved. Mose Coren en. 1. 11, c. «5. 7 I . 
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profeta e filosofo dei Persiani ( 1 ) era sem-
pre venerara nell 'Oriente j ma i l linguag-
erXo antiguato e misterioso nei quale era 
composco lo Zendavesta í 2 ) apriva un cam
po di controversie a settanta Sette diverse, 

*ehe variamente spiegavano le dottrine fon-
damentali della lor re l ig ione , ed eran tutte 
egualmente de r i se da una moltitudine d" i n -
fedeli i i quali rigettavano la divina missio-
ne ed i miracoli del Profeta. I I pío Ar t a -
serse chiamo i Magi da tut te le parti del 
suo Impero per sopprimere gl ' i d o l a t r i , r i u -
nire gl i scismatki , e confutare gl' increduli 
con T infal l ibi l decisione di un concilio ge
n é r a l e . Que i preti che si lungamente a-
vean gemuto nel disprezzo e ne l l ' oscur i t á , 
obbedirono al grato i n v i t o ; e i n numero d i 
quasi ottantamila comparvero t u t t i nel gior-
no prefisso. Ma siccome le discussioni d i 
una assemblea cosí tumultuosa non avrebber 

po. 

( 1 ) Hide e Prideaux fabbr¡cando una storia molto cu-
liosa sopra le leggende Persiane e le loro proprie con?, 
getture, rapprescntano Zoroastro come contemporáneo di 
Dar ío Istaspe. Ma basta osservare che g i i scr i t tor i Cre
c í , i quali vivevano quasi nel secólo di Dar io , si u n i . 
scono nel rifcrire 1'Era di Zoroaltro a pia di centinaja 
ed ancora migliaja di anni avant i . l l sig. Moi l e , c r i t ico 
giudizioso, conobbe e sostenne contro Prideaux suo zio 
1'antichita del Profeta Persiano. Ved. le sue oper, vo l . I I . 

( i ) QjxeH'antíco idioma fu chiaraato Xend. I l l inguag-
gio dei commentarj, Pehlvl, benche molto p iu moderno, 
non e pero da mol t i secoli in poi una lingua v i v a . Qiic-
sto fatto solo (se fosse autentico) basterebbe a provare 
1'amichu a di qUegli sc r i t t i , che i l Sig, d'Anqueti). ha 
portati in Europa, e t radot t i i n Franccsc. 

D 4 
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pótu to esser regolate dalla auto ri ta d e l k 
ragione o dirette dall' arte della política ¿ 
i l sínodo Persiano fu con successive opera! 
Eioni ridotto a quarantamila 3 a quattromL 
la., a quattrocento , a quaranta 3 e í inalmen-
te a sette Magi i pift rispettabili per la l o 
ro scienza e pietá . Erdavirabo , uno d i 
essi, prelato giovane, e tenuto per s a n t o / 
ricevé dalle mani dei suoi fratelli tre tazze 
di viho sopor í fe ro , e bevutolo, súbito cad-
de in un sonno lungo e profondo. Sveglia-
to appena raccontó al Re ed alia crédula 
mol t í tudine i l suo viaggío al C ie lo , e le 
sue intime conferenze con la D í v i n i t á . O-
gni dubbio fu quietato con questa sopranna-
turale testimonianza , e gli art icoli della 
fede di Zoroastro fu ron fissati con eguale 
ñ u t o n t á e precisione ( i ) . U n breve qua-
dro di quel famoso sistema sará utile non 
solo per conoscere i l carattere dei Persiani s 
ma ancora per ischiarire molte delle loro 
azioni le piü important i in pace ed in guer
ra con I ' Impero Romano ( 2 ) . 

ii£Ja I I grande e fondamentale artlcolo del 
;duc sistema era la celebre dottrina dei due pr in-

princi. c ip j i ardito e irragionevole sforzo della fi-
l o . 

( 1 ) Hyde . JDe Jielig. -jet. Persar. c. a i . 
( a ) l o ho tratto questo dettaglio principalmente dal 

Zsndavest* del Sig. d 'Anquc t i l , e dal Sadder anncsso al 
trattato d i Hyde . Conviene con fes sa re per altro che Ja 
studiata _ oscurita di un Profeta, lo sti íc í igurato deglí 
Or ien ta l i , e ral terazione di una tradu?.ione' Flanee se' o 
l a t i n a , possono avermi indotro in qualche errore nel 
fare i l compendio della Teología Persiana, 

Teología 
Persia 
na 
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iosofía Oriénta le per concillare 1' eslstenza 
del ni ale físico e morale , con gl i a t t r ibut i 
di un benéfico Creatore e Rettore dell' ü -
niverso . L ' Ente primo e origínale , ne l 
quale o per ,íl quale 1" universo esiste , é 
hominato negli scritti di Zoroastro Tempa 
senza l i m i t i ; ma convien confessare , che 
questa sostanza infinita sembra piuttosto u -
na astrazion metafísica della mente, che un 
oggetto rea le dotato della cognizione di sé 
stesso, o rlcolmo di perfczioni moral i . Da l 
la ciera^ dunque o iritelligerite operazione di 
questo Tempo infinito , che ha una grande 
affinita con i ! Caos dei Greci 3 fu ron ab ae~ 
temo prodotti i due secondarj ed a t t iv i Prirt-
cijjj dell 'universo Orsmud 5 e ^Ahuman, a-
vente ciascuno la potenza creatrice3 ma'cia-
scuno disposto, per la suá invariabil natura , 
ad esercicarla con mire diverse . I ! p r inc l ! 
pió dei bene é eternamente assorío nella 
luce; quello del ma'e é eternamente sepol-
to nelle tenebre. La saggia beneficenza d i 
Orsmud formó 1' uomo capace di v i r tu 3 e 
provvide abbondantemeñte la sua bella abi-
tazione di material! per Ja fe l ic i ta . Dalla 
sua vigilante provvidenza si mantengono e 
i l mpto dei p iane t i , e 1'ordine delle sta-
gioni 3 e la temperata mescolanza degli ele-
ráenti. Ma la malizia di Ahriman ha da 
gran tempo rot to 1 novo di Orsmud 1 o i n 
a l t r i t e r m i n i , ha violata l 'armonia delle sue 
opere. Da queila fatale rottura in poi j le 
piu minute particeíle del bene e del male 
sonó intimamente frammlschiate e agí ta te 

fra 
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fra l o r o ; tra le piante piu salutifere ger-
mogliano F erbe piú velenose i i d i l uv ) , i 
t e r r e m o t i , gl* incemij indi cano i.l conflitto 
delía natura, e i l piccol mondo deli'uomo é 
perpetuamente agkato da! yizío e dalle scia-
gure . Mentre i l resto del genere umano é 
tratto prigione nelle catene da! suo infernal 
nemico, i l fedel Persiano soitanto riserva 
la sua religiosa adorazione per i l suo amico 
e protettore Orsmud , e combarte sotto la 
sua bandiera di luce, con la piena confiden-
za che nei giorno fina le sará a parte del 
suo glorioso trionfo . I n quel giorno deci
sivo , 1' i l luminata sapienza della bonta ren
de ra la potenza di Orsmud superiore alia 
furiosa malizia del suo r i va l e . Ahriman ed 
i suoi seguaci disarmati ed oppressi piom-
beranno nella nativa loro oscur i t á j e la v i r -
tü conservera eternamente la pace e 1' ar
monía delT universo ( i ) . 

c u i t o Gli stranieri e la maggior parte ancora 
r d i - dei suoi discepoli intendevano confusamente 
gioso. ja teología di Zoroastro; ma gl i osservatori 

ancor me no attenti ammiravano la filosófica 
semplici tá del culto Persiano. „ Questa na-
„ z ione , dice Erodoto ( 2 ) , r igetta 1' uso 

^ . ^ ^ ^ . . . . ^ ^ ^ . ^ l ^ .ir 

( 1 ) I Persiani modern í ( cd i l Sadder in qualche par. 
t e ) riconoscono Orsmud per prima edonnipossente cagio-
ne , mentre degradarlo Ahriman come spirito inferiore e 
l ibeí le . Ií desiderio d i adulare i Maomcttani pub aver 
contr ibuito a raffinare i l loro sistema teologice. 

( 2 ) Erodoto 1. I , 131. Ma i l D. Prideaux crede, e ron 
lagione, che 1' uso dei tempj fosse poi permesso nella rc-
ligione dei M a g i . 
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de' t empi , dél le o r e , e deí simulacri , e 

3) derlde Ja fbijia di quei p o p o ü , i quali s" 
J3 immagziiano che g l i Dei derivitio -dalla 
3, natura umana o abbian con esse qualche 

affinitá. Le cime delle piñ alte monta-
3, gne sonó i luoghi destinati a' sacrifiz). 
S) Gí ' inni e le precl sonó i l culto prlncipa-
„ l e . I I supremo N u m e , che riemple i l 
„ vasto cerchio del c ie lo , é 1* oggetto a cui 

s' indirizzano s>. N e l tempo stesso pe
r o , da vero poli teís ta 11 accusa d i adorare 
la t é r r a , 1'acqua, i l fuoco, i v e n t i , i l solé 
e la luna . Ma i Persiani hanno i n ogni se
cólo smentita una tale accusa, spiegando la 
condotta equivoca, che sembrava accreditar-
la . G l i elementi , e piú speclalmente 11 
fuoco , la luce ed i l solé , da essi chiamato 
Mi th ra , erano g l i oggett i della loro re l ig io
sa venerazione, perché 11 conslderavano co
me i siraboli p iú p u r i , le produzioni p iá 
n o b i l i , e gl i agenti piá grandi della poten
za e natura divina ( 1) . 

Ogni re l ig ione , per fare una impres-cerímo-
sione profonda e durevole nello spir í to u- nic c _ 
mano , deve esercitare la nostra obbedienza f16"" ' 
imponendo pratiche di derozione 5 delle qua-"10" 
l i non possiamo assegnar ragione veruna , e 
deve acquistare Ja nostra stima inculcando 
massime moral i analoghe ai dettami del no. 

stro 

S1} de rellg. Per$. Nonostante tatte le loro d i -
stinz,ioní e proteste, che scmbrano alquanto sincere, i 
Maomettani loro t i ranni l i aptóo costantemcntc c redu t í 
34®latri adoratoii del fuoco. 
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stro cuore. La reiigione di Zoroastro ab-
bondava moltíssimo delle p r ime , e sufficlen, 
temente de l l ' akre . I I fedel Persiano giun
to alia pubertá era adornato d i una miste
riosa c in tura , pegno deila protezione d i v i 
na i e da que! momento in poi tutte le a-
z'ioni della sua vi ta s ancora le piú indiífe-
r en t l o Je piú necessarie i eran santifícate 
da particolari preghiere i giaculatorie, o ge-
nuflessloni, 1' ommisslone delle quali i n qua-
lunque circostanza era un grave peccato, 
non inferiora alia violazione dei doveri mo-
r a l i . I mora í i doveri pero di gmstizia , di 
misericordia, di liberalita ec., erano ancor 
essi necessarj a' discepoli di Zoroastro , l 
quali desideravano di fuggire dalla persecu-
zione di Ahriman e vivere con Orsmud i f i 
una beata eternita , dove i l grado di f e l i c i 
ta sara esattamente proporzionato al grado 
di v i r t u e di pietá ( i ) . 

gimen?' Ma v i sonó alcuni passi rlmarchevoli ^ 
ta deila nei quali Zoroastro non piú profeta , ma le-
agricoi . gjslatore mostra per la pubblica e privata 
tHra' felicita un generoso interesse , che raramen

te si trova nei mesebini o visíonarj sistemi 
deila superstizione. I I dígiuno ed i l celiba
t o , g i l ordinarj mezzi per acquistarsi i l fa

vor 

( i ) Ved. i l Sadder, lá piü p i rcóla parte del quale con
siste in precetti m o r a l i . Le cerimonie inse t i tev í son© 
frivole cd inf in i te . Quindici genuflessioni , quindici pre
ghiere ec. erano necessarie ogni volta che i l divoto Per
siano si ragliava 1c unghie o che orinava j cd Ogni volta 
che si metteva i l sacro c in to . Sadder. a i t , 14. 50. 60, 

f 



Dell'Impero Komano. Cap, P U L 6 t 
vor d i v i n o , sonó da luí con error condan-
nat í3 come un colpevol rifiuto dei m i g l i o r i 
doni della provvidenza . I I santo, nella re-
j ig ion dei M a g i , é obbligato a procreare 
figliuolí, a plantare alberi u t i l i 3 a distrug-
gere gli animal i nocivi 5 a condur 1' acqua 
nel terreni aridi della Persia , ed a lavorar 
per la propria salvezza, non omettendo ai -
cuna delle fatiche deiT agricoltara. Si puo 
r i cava re dallo Zendavesta una masslma sag-
gia e benéfica che compensa molte assurdi-
t á . 3> Que gli che semina i l terreno con at-
#a t e n z í o n e e dil igenza, acquista un capitale 
5} piu grande di mér i t o re l ig ioso , che se 
3Í ripetesse diecimila orazioni ( i ) . O-
gni atino per primavera si ce íebrava una 
festa destinata a rappresentare la p r i m i t i v a 
nguaglianza, e 1' attuale connessione de g i l 
u o m i n i . I superbl Re d i Persia , cambian
do la vana lor pompa con una piu sincera 
grandezza} si frammischiavano liberamente 
con i piu u m i i i ed i piu u t i l i insieme del 
loro sudditi . I n quel giorno g l i agr icol tor l 
erano ammessl senza distinzione alia tavola 
del Re e dei Satrapi. I I monarca riceveva 
le loro suppliche , esaminava le loro quere-
l e , e conversava con essi con la maggior 
f amig l i a r i t á . „ Dalle vostre fatiche 5> solé-
va égli d i ré „ ( e dirlo con verita se non 
con sincerita ) no i riceviamo la nostra 

sus-

( i ) Zenduvesta tom. I . p. 224,, cd i l Compendio del 
sistema di Zoroas t ío tom. I I I , 



i z Istorla deíia dectídéníd 
jé sussístenga j voi dovete la vostra quie té 

j , alia vigilanza nostra j giacché noí siamo 
3, scambievolmente necessarji 1' uncí a i í ' al-
I , t ro , viviamo insienie come frateíli in 
„ concordia ed amore ( i ) „ . Una tal fa
sta i n un opulente e dispotico Impero do-
vea , per vero di ré s degenerare in una rap-
jjresentanza teatrale ; ma era almeno una 
commedia ben degna della presenza sovra-
n a , e che potea talvolta Imprimere nella 
mente di un Principe giovane una lezion 
salutevole. 

ddSa- ^e avesseZoroastro in tut te le sue i s t i -
g i . " tuzioni sostenuto invariabilmente questo su

blime carattere, í i suo nome meriterebbe 
un posto accanto a que 11 i di Numa e di Con-
fucio , ed i l suo sistema meriterebbe giusta-
mente t u t t i g i l applausi, che alcuni tra i no-
st r i teologi , e tra i filosofi ancora si son 
compiaciuti d i dargii . Ma i n quelía mista 
composizione dettata dalla ragione e dalla 
passione, daü ' entusiasmo e dai m o t i v i per-
sonali , alcune v e r i t á u t i l i e sublimi sonó 
degráda te da un mescuglio della piü v i l e e 
pericolosa superstizione. I Magi o si a I ' 
ordine sacerdotale s erano numerosissimi 9 
giacché ( come abbiam di sopra osservato ) 
ottantamila se ne adunarono i n un concilio 
g e n é r a l e . Le loro íb rze si accrebbero con 
la disciplina. Fu stabilita in tut te le Pro-
vlncie della Pers ía una regolar Gerarchia ; 

e 

C l > Hide de r d í g , P t r t . c. 19. 



Deir impsn liomano. Cap, FUL 6$ 
e I* Arcimago che risedeva a Baich, era r i -
spettato come i l capo vlslbiíe della chiesa ¿ 
ed i l legi í t imo successore di Zoroastro ( i ) ! 
Era considerabííe i l patrimonio dei Magi * 
Ol t re al meno invidiabíl possesso d i m lar
go tracto delle terre p i i f e rd l i della Me-
día ( 2 ) , levavano una tassa genéra le su i 
beni e sull' industria dei Persiani ( 5 ) . ,5Seb-
bene le vostre buone opere „ dice f i n t e -
ressato Profeta „ superassero in numero le 
„ foglie degll a lber i , le gocciole della piog-
» gía > stelle del c i e lo , le arene del í i -
3, d o , saranno tutte inuti l í per voi , se ac-
33 cettate non sonó dal Destor o sacerdote. 
3S Per ottener 1'accettazione di questa gui-
33 da alia salvezza , dovete fedelmente pa-
3> gargli le decime di tuttocio che possede-
>i te> vostri beni 3 dei vostr l t e r r en i , 
i5 € del vostro denaro. Se i l Destor sará 
„ soddisfato 3 i 'anima vostra sea m pe ra dai 
„ torment i inferna l i ; e v i assicurerete glo-
» r ía i n questo mondo , e felicicá ne l l ' a l» 

" tro 

( 1 ) Detto cap *8. HÍde e Prideaux affemno d i ap» 
pl care alia gerarchu dei Magi i termini cansacrati a l L 
cr is t iana. / 

f:m,nÍ:ino Marcei5- X X I I I . 6 .c \ informa C per ooan. 
to se gh p ú a prestar fede ) di due curióse p a r t i c o l a m a í 
1. ciie 1 Magi dovevano alcune delle lor piu seare j dot-
trme a Bracmam del? India ,• e i r . ch'essi erano una T r i 
bu o sia farnigha ugualmente che un ordine. 
la l i l e m^-"3 1StÍruzÍ.one deIle decime l la stessa r e í . 
r o n S ; ? *ICa-' COme ,n di zoroastro. Quesra 
P esaTtM0S;,Sp,eSa COn S « P P - ^ che i M a , i abbiano 
Profeta ^ prCCCtt0 ú u t ' ú ^ attribuendolo al la r 



€4 htorla delía decfídenta 
, t r o . Perché i Bestoñ sonó maestn della 

„ re l igione; essi san tut to a e liberan tuttí 
„ gl i uomini ( i ) „ , 

Queste comode massime ái venerazlone 
e di fede implicita erano con gran cura im. 
presse 'come certissime nelle teneri menti 
della gloventú ; giacché i Magi erano i di. 
i e t t o r i deü ' educaz ione in Persia, e i figü 
rnedesimi della famiglia reale erano affidaíl 
alie loro maní ( 2 ) , I sacerdoti Persiani 
che aveano un talento speculativo, conser-
vavano ed investigavano i segreti dell'orlen, 
ta l filosofía; ed acquistavano o per una scien-
za , o per un arte superiore , la riputazío-
ne di essere molto versati i n alcune scien' 
ze occulte 9 che devono ai Magi i l lor nome 
( 3 ) -! Quelli di piü att iva disposlzione si 
mescolavano col mondo nelle cort i e nelle 
c i t t á ; e sí osserva che 1' arnminístrazione 
di Artaserse era i n gran parte regolata dai 
consigli deU 'ord íne sacerdotale, alia cui di-
gn i tá avea quel Principe o per política . o 
per divozione restituito Tantico splendore 
( 4 ) . 

spmto I I primo consiglio de! Magi fu conve» 
stcu"' n^ente al i ' índole insociabile della lor religlo 
zione „ ne; 

Ci ) Sadder art. 8. 
( a ) Piaron, in A k i b i a d . 
( 3 ) Plínio stor. Nat. 1, XXX. c. i . osserva «he la 1M 

gia legava g l i uomini con la t r ip la carena della .tcligi* 
ne , della medicina, e del l ' a s t r o n o m í a . 

< * ) Agatia I . IV, f . 



Dsi? Impzro Romano, Cap, F i n , 65 
ue ( 1 ) , air uso deglí antichi Re ( 2 ) , ed 
ancora ali'esempio dei loro Legis ía tore , che 
era caá uto vitcima di una guerra di re l ig io-
ne , suscitata dali ' intollerante suo zelo ( | ) . 
Artaserse con un editto proibi severamente 
J'esercizio di ogni akro c u l t o , che queÜo 
di Zoroastro. I tempj del P a r t í , ed S si-
mulacri dei loro divinizzati monarchi furo-
íio ignominiosamente ábbat tut t ( 4 ) . La 
spada di Aristoti le ( tale era i l nome dato 
dagli Orientali al pol i te ísmo ed alia filoso
fía dei Greci ) fu fáci lmente spezzata ( 5 ) ; 
le fiamme della persecuzione distrussero hen 
presto i piü ostinati Ebrei e Cristian! ( 6 ) , 
n é fu perdónate agli eretici delía proprla 
nazione e rel igione. La maes tá di Orstnud , 
ch" era gelosa di un r iva l e , fu secondata da? 
dispotismo di Artaserse, che non potea sof-
frire un r ibe l l e ; e g l i scismaíicl di tucto 
quel vasto impero furono i n breve ridotcl 

a i l a 

C O 11 Sig. H ü t n e , nella Sror. Nat, della R e l i g í o n e , 
sagacemente osserva, che le p iñ raffinate e pia fiíosoficiíe 
Sette sonó costantemente le p in in to l le rant i , 

( 2 ) Cher» ¿e legih. I I . xo. Serse, per consigl ío dei 
M a g i , distrtisse i tempj della Grecia. 

< 3 ) Hyde de Reí , Pcrsar. c . a j . 2<f. D'Herbelot Bíblíot. 
Oncnt. Zerdusht, Vita d i Zoroastro nei tom. » . del zen-
davesta. 

54-) Confrontisi Mose di Corene 1. I I . c. 74. con A m -
mian._ jsiarcell. X X I I L 6. Da qu i avanti io faro uso d i 
questi passi. 

<S ) Rabbi Abraham nal Tar ikk Schickard p. IO?. I09. 
< « ) B*sn.age, Hlstolre des Juif, 1. V I I I . c. j . Sozomen 

1. I I . c. i . Manes, che soffri una morte ignominiosa si 
puo nguardare come un Erético del Magi non mmo 'che 
dei Cnsnam. 3 

T©MO I I . E 



66 htorla falta decadenza 
alio spreglevole numero di o t r an tamí l a (1)1 
Questo spirito di persecuzione copre d i d i -
sonó re la r e ü g i o n e d i Zoroastro 5 ma sicco-
ir.e non produsse verana turbolenza c iv i le , 
ser?i a fortificare la nuova monarchia, r i u -
nendo t u t t i i diversi abitatori della Persia 
coii 11 légame dello zelo d i r e ü g i o n e , 

stabíli- Í I . Artaserse > con i l suo valore e l i 
x™™0 su a condotta , avea to l ío lo scettro de i i 'O-
totiS" diente alfantica real famiglia dei Par t i . V i 
icalc restava ancora i5 impresa plú difficile di sta-
seik bi l i re per tut ta la vasta estension della Per-
i k j i n ' SIÍL una amminíscrazione vigorosa ed unifor

m e . Gl i Arsacidi per Una debole compla
ce nza a vean accordate ai Joro figli e ai fra-
t e l l i le principali Provincie e le cáriche le 
piCt Importanti del Kegno come beni eredi-
t a r j . I Fhassi > ovvero 1 diciotto satrapi 
piü potent i , ave ano i l pr iv i legio d i portare 
i i tico! di R e ; ed i l vano orgogl ló del Mo
narca era ben lusingato dal dominio d i puro 
fióme sopra tant i Re suoi vassalli , I bar
bad stessi nelle loro montagne, e le Gre-
che c i t tá dell* Asia superiore ( 2 ) ^ dentro le 

loro 

C i ) Hydc de Rel íg . tersar, c. áé* 
C 2 ) Qiicste Colonie erano numcrosisr.ime. Seíencó N i -

cato re fondo trcntanove r h t a > alie quali tutte egli dette 
o i l suo proprio nome, o quello di alcuni parehti (Ved. 
Appian. in Syriac. p. 124.. ) L 'Era d i Scléuco C tuttora 
«sata dai Cris t ianí orientali ) par che combini con í ' a n . 
«o 508., d i Cristo 195., sul'c medaglic delle citta Gre* 
che nelFImpero dei P a r t í . Ved. Je opere di Moíle yol. 
í . p. 273. ec. c i l S'i<r. Freret Mim, dt V-^Académii tom, 



beíl* Impero Romano Cap, F i n , 6> 
loro m u r a , ríconoscevano áppená un supe» 
riore , o gli ubbidivano raramente; e r i m 
pero dei Part í presentava sotto altro tiome 
una viva immagine del sistema feudale (1)5 
che poi sí stabiii nel l ' Europa . Ma 1' att ivo 
v i n cito re visi tó in persona alia testa di un 
esercito numeroso e discipünato tutte le Pro-
vincie della Persia. La disfatta dei piü au-
daci r í b e l l i , e la riduzione delle piazze p\h 
foríi ( 2 ) diííusero i l terrore delle sue armi , 
e aprirono la strada al pacifico riconoscimento 
della sua a u t o r í t á . Una resistenza ostinata 
era fatale ai c a p í ; ma i loro seguaci eran o 
clementemente t ra t ta t i ( 3 ) . Una volonta-
ria sommissione era ricompensata con r ic -
chezze ed onori j ma i l prudente Artaserse 
non soffrendo che al t r i fuori di •luí prendes-
se i i citol d i Re ^ abolí ogni intermedia po
tenza fra i l trono ed ií p o p ó l o . 11 sao re-
gno, quasi uguale in estensione alia Persia ^ " ' c 
moderna , era da ogni parte circondato dal popóla , 
mare o da fiumi considerabili; dal l 'Eufrate , zione 
dal T i g r i , d a l i ' Á r a s s e , d a l l ' O x o , e da l l ' I n - pe£"-aí 

do; 

Persiani modcrni chiamano quel Periodo la Dina
stía dei Re delle Naz ion i . ved. Plin. Stor, Nat . V I . ¿5 . 

( 2 ) Eutichio ( tom. I . p. 357, 371. 375. > liferisce V 
assedio dell ' Isola di Mcsene nel T i g r i , con alcune c í rco-
stanze ñon diverse dalla Storia di Niso e di Sci l la . 

< 3.) Agatia I I . 164. I Principi del Segestan difesero per 
moln anni la loro indipendenza. siccome i románzi ge
neralmente trasportano ad un* época antica g l i avvcnimcn-
n dei loro tempi , non c ímpossibi le , che le favolosc 
Jmprese di Rustan Principe del Segestan sieno s í a t e , per 
cosi d i r é , innestate a cjucsta vera Istoria. 

E 2 



6S Isíoría deÜa decaáenl* 
á o ; dal mar Caspioj e dal golfo Pé r s i co ; 
Neí l ' ultimo seco!o quel paese si pretendeva 
che contenesse cinquecento clnquantaquattro 
ci t tá , sessantamiia v i l a g g i , e quasi qua-
ranra mil ioni di sudditi ( i ) . Se parago-
niamo i l governo dei Sassanidi con quello 
delia famiglia di Sefi , e la política influen
za deila re i ígione dei Magi con quelia delia 
Maomettana} ne dedurremo con moka pro-
babiii tá , che i ! regno di Artaserse contene-
va almeno un numero uguale di c i t t á , d i 
v i l laggi , e di abitatori . Ma convien con-
fessare alrresi che in ogni secólo la man
can z a di po t t i di mare , e la scarsezza d i 
acqua doke nelle Provincie in terne , hanno 
molto impedito i l commercio e 1' agricoltura 
dei Persiani j e semhra che nel calcólo del 
Jor numero, essi abbiano usato uno dei piü 
meschini, benché comuni artif izj delia vani-
t á nazionale. 

k í c a g í - Appena che 1' ambizloso Artaserse ebbe 
toiazjo-trjonfato de!ia resistenza dei suoi vassalli. 
nc delia , , , , . . . . . . 
guerra commcio a mmacciare gh stati v i c m i , ene 

tía i durante i l lungo letargo dei suoi predeces-
:p?rn e'J sori aveano impunemente insultata )a Per-
mani, s ia . Ottenne diverse facili v i t t o n e centro 

i barbari Sciti s e gl i effemminati Ind ian i ; 
ma i Romani erano nemici s che per le of-
fese passate e per la potenza presente esi, 
gevano tutto lo sforzo dalle di lu i a r m i . A l 
ie v i t to r ie di Trajano erano succeduti qua-

rant* 

x ) Chardin topi . I I I . c. i . s. 
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í an t ' anni di tranquill i tá , frutto del suo va* 
lore e della sua moderazlone. N e l l ' in ter-
valío che passó dal principio del regno di 
Marco Aurelio al regno di Alessandro , v i fu 
due volee la guerra tra i Pa r t í ed i Roma
ní ; e benché gl i Arsacidi impiegassero tut te 
Je Joro forze contro una parte delle m i l i z i e 
di Roma , quesea fu per Jo piú v i t t o r i o s a . 
Macrino fflosso dalla sua precaria situazlone 
e dalla sua pusi l íanimitá compró Ja pace peí 
prezzo di quasi quattro mi l ion i di zecchini 

ma i generali di Marco A u r e l i o , V 
Iraperator Severo ed 11 suo ííglio eressero 
m o k i tro fe i nell" Armenia , nella Mesopota-
m i a , e nella S i r ia , D i tutte Je loro i m 
prese ( T imperfetca reJazion delle quali a-
vrebbe intempestivamente interrot ta Ja se
r ie piü importante delle domestiche r i v o l u -
zioni ) noi riferiremo soltanto le repl ícate 
calamita delle due grandi c i t tá Seleucia e 
Tesifonte , 

Seleucia, situata sulla r iva occídentale c í u 
del T í g r i , quasi quarantacinque miglia a d'.Se-
settentrione dell ' antica Babilonia , era Ja d i r S ! 
capitale delle conquiste fatte dal Macedoni fonte ," 
Ineü 'As ia superiore ( 2 ) . M o l t i seéoll dopo 
a rovina del loro impero , Seleucia conser-
vava i genuini caratteri di una Greca Colo

nia , 

( 1 ) Dione 1. X X V I I I . p. i j S 5 . 
( 2 ) Per la precisa s i tuazíone di Babilonia, Seleucia, 

Ctcsifone , Modain, e Bagdad, c i t ta spesso confuse Tima 
con I ' altra^; Ved. un eccellente Trattato Geográfico del 
Sig. d* A n v í ü c , nelle Mcmor. delP Accadem. tom. XXX. 

E ? 



¿o Istorta dtlla decadenza 
11Í3S d o é Je belle ar t í 3 i l valor mil i tare } e 
] ' amor del'a l i be r t a . Quesea indipendente 
Repubblka era governata da un Senato di 
trecento n o b i l i ; i cittadini erano i n numero 
di seicentomila. Fort i erano le sue mura , 
e finché tra i diversi ordini dello stato re. 
gne la concordia, essl riguardarono con dis-
prezzo la potenza dei P a r t í . Ma i l furo re 
di una fazlone fu diverse volte incitato ad 
implorare ií pericoloso ajuto del comune ne. 
m i c o , che stava quasi alie porte della colo
nia ( i ) . I monarchi P a r t í , come i sovra-
n i Mogol l i dell ' Indostan) facevano la vi ta pa-
storale degl! Scití. loro antenati; ed 11 cam
po imper ía le era spesso attendato nella pia-
nura di Tesifonte , sulla riva o r ién ta le del 
T i g r i s a tre solé miglia di lontananza di 
Seleucia ( 2 ) . Gl ' innumerabili se guací del 
lusso e del dispotismo concorrevano alia cor. 
te , : ed i l piccolo villaggio di Tesifonte di
v e n t ó insensibilmente una gran citta ( 5 ) . 
Sotto 11 regno d i Marco Aurelio , i Generali 

r.i ; ::: : ( í • ; 1 .. . í R o - ; j 

1 ( s ) Taci t . Annal. X I . 42. Plinio Stor. Nat. V I . aa-. 
( 2 ) Questo si pao dedurre da Strabone 1. X V I . p. 
( 3 ) Bernier , quel curiosissimo viaggiatore ( V e d . Stor, 

del viaggi tom. X . ) che segaitó i l campo d i Aurengzebc 
da Dehli a Cashmir, descrive con grande esattexza 1' im-
mensa ambulante c i t t a . La guardia della cavallería era di 
trentacinquemila uomini ,• quella de l l ' in fanter ía di cento. 
m i l a . Fu calcolato che i l campo conteneva ccntocir.quan-
tarnila cava l l i , muí i ed elefanti i cinquantamila cammelli j 
cinquantamila buoi e t rccen tomüa e quatrrocentomila 
persone. Quasi tu tro Dehli seguitava la Corte , la cui ma» 
gnificenza ae manteneva 1' i sdus t i i a . 
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Román i penetrarono sino a Tesifonte e Se*A»D.i<ís« 
Je acia . Furono essi ricevuti come amici da 
quella Greca Colonia , ma attaccarono come 
nemici la sede del P a r t í ; 1' una e 1' altra 
c i t t á ricevé i l medesimo trat tamento. 11 
saccheggio e 1'incendio di Seleucia , con la 
sera ge di trecencomila abicanti, osea ra roño 
Ja gloria del trionfo Romano ( 1 ) . Seleu
cia 3 gia indebolita per la vicinanza di un 
rivaíe troppo potente, dové soccombere sen-
2a riparo al colpo í a t a l e ; ma Tesifonte , A . D . I 9 3 , 
quasi dopo trentatre anni avea r i cu per ate 
fbrze bastanti per sostenere un ostinato as-
sedio contro 1' Imperator Severo. La c l t t á 
per altro fu presa d'assalto; 11 Re che la 
difendeva in persona prese precipitosamente 
Ja fuga j e centomila prigioni con un ricco 
bottino ricompensarono le fatiche del solda-
t i Romanl ( 2 ) . Nonostante questl disastri 
Tesifonte successe a Babilonia ed a Seleucia, 
come una delle gran Capitall de l l 'Or i en te . 
Nell* escate i ! monarca Persiano godeva a 
Ecbatano i l fresco vento del mont i della 
Media ; e rpassava i ' invernó nel piú dolce 
clima d i Tesifonte. 

Da 

( 1 ) Dione 1. L X X I . p. 1178. Stor. Aug. p, 38. Eutrop, 
V I I I . 10. Euseb. in Chronic. Qiiadrato ( c i tato nella Stor, 
Al ig . _) tentó di vendicare i Rornani, allegando, che i 
cittadini di Seleucia aveano i p r imi violata la fede l o r o . 

( z ) Dione 1. LXXV. p. I I Í J . Erodian. !. I I I . p. lao. 
Stor, Aug. p. 70. 

E 4 
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CáKfaL quesee feliel i f lcumoñl per al tro non 
sea di r k iva roao I R o m á n ! a'cim reale o durevol 
CĴ 5E vaniaggio i raé tentaiono d i conservare qnel-
daino. ê reinQte conquiste s che un immenso deser

to separara ¿al ie Provlncie dell* Impero ¿ 
La riduzione del regno d i Osroene fu una 
conquista' meno gioriosa é vero } ma di plíi 
solido vantaggio , Quel píceolo stato com
prende va la parte settentrionale e píú fer-' 
t i l e della Mesopotamia, tra 1' Eufrate ed i i 
T i g r i , Edessa su a capitale era iu distanza 
di guasi vent i migl ia d i iá dail'Eufrate5 ed 
I I sao popólo fino dal tempo d i Alessandro 
era u n mescuglio d i Greci s di A r a b í , d i Si-
r i 5 e di Arrt ieni ( 1 ) . I deboii Sovrani d i 
Osroene posti fra I pericolosi confiní del 
due iraperi r ival i i erano per inclinazione 
parziali del P a r t í ; ma la potenza superiore 
é l Roma eslgeva da loro un forzato o tóag-
giOj che viene tut tora attestato dalle loro 
medaglie . Finita sotto Marco Aurelio la 
guerra dei Parts, fu giudícato prudente co
sa 1' assícurarsi della lor dubbia fede con dei 
niezzi piu cer t i* Furono percíó costruiti i n 
v a r i é partí del loro paese diversi f b r t i , ed 
una guarnigione Romana fu posta nella for-

tis-

c a l « c i t t ad in i di Antiochia nominavano quelli 
d i Edessa tin iKCscuglio di barbari. Era pero un qualche, 
pregio, che Ü dialetto ^Armem , i l plíi puro ed i l p i i i 
elegante dei tre dialetri del Siriaco, si parlasse in Edes
sa. I l sig. Bayex ( stor. Edess. p, 5. ) ha rica va ta questa 
«Mtscrvazione da ü io rg ío di Malaria, scritrore s ir iaco. 



Betf Impero Komam Cap» F U L 73 
tissima piazza di Nisibe. Nella confusione 
che accompagnó la morte di Commodo, i 
Principi di Osroene procurarono di scuotere 
II giogo; ma V austera política di Severo as-
sicuro Ja Joro dipendenza ( 1 ) , e la perfidia 
d i Caracal Ja compi la fácil conquista * Áb-
garo ultimo Re di Edessa fu mandato a Ro
ma in catene, i l su o regno fu ridotto la 
Provincia, e Ja capitale onorata col t i to ¡o 
d i Colonia. Cosí i Romani quasi dieci an
uí avanti la rovina del f Impero deí Pa r t í 
acquistarono d i la dall'Eufrate un fissa e per
manente srabilimento ( 2 ) , 

La prudenza insieme e la sete di gloríaArtasci. 
avrebbe potuto giustificare la guerra per par- á n d e l e 
te di Artaserse, se le sue mire si fossero p rovin-
í imitate alia difesa, o air acquisto di una cicdeir 
vantaggiosa frontiera. Ma T ambizloso Per-^.sl*. c 

• ^ . <Ucnia* 
siano apertamente manifestó un disegno mol- ia ia 
í o piú vasto di conquistare , e si crede di guerra 
poter sostenere J'alte sue pretensioni con le ai 30fc 
armi della rag ioñe insieme e della forza . ^an¿* 
C i r o , egli dtceva, avea i l primo soggiogata ajo. 
e á i suoi successori avean possednta per 1 un-
go tempo tutta l'estensione dell'Asia fino 
alia Propontide ed al mare E g é o ; sotto i l 
loro impero, le Provincie della Caria e dell' 

Jo-

< r ) Dione l . LXXV. p. ia+8. 1249, 1250. I l SÍg. Baycí 
lia trasrurato di far uso di un passo cosí importante. 

( 2 ) Questo regno, da Osrhoe, che detteun nuovo no-
me al paese , fino a l l ' u l t imo Abgaro avea durato 350. 
anni. Ved. l 'e íudi ta opera del sig-Bayer , Uist»rÍAOsTbitf,M 
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Jonja erano state governate dai satrapi Per, 
s iani , e tut to l 'Eg i t to fino ai confini de!!1 
Etiopia avea riconosciuta ia loro sovranita 
( i ) . Una lunga usurpazione aveva sospe-
s i , ma non dís t ru t t i questi d i r i t t i ,* ed ap. 
pena egli ebbe rlcevuto i l diadema Persía. 
n o , che la nascita ed i l Fortunato valore 
avean posto sulla sua testa, i l principal do-
veré del suo posto lo r ichiamó a ristahiüre 
g l i antíchi l i m i t i e i ' antico splendore della 
monarchia. I I gran Re pertanto ( tale era 
i l superbo stile delle sue imbasciate all ' I m . 
peratore Alessandro ) comando ai Romani di 
f i t i ra rs i immediatamente dalle Provincie del 
suo i antenati 3 e cedendo ai Persiani 1' Impe
ro dell' Asia, contentarsi della tranquilla pos> 
sessione dell'Europa . Questo aitiero coman-
do fu fatto da quattrocento del pid a l t i , e 
piü belli Persiani , i quali con i loro super-
bi c ava l í i , colle armi lucen t i , e col magni. 
fico treno ostentavano 1' orgoglio e la gran-
dezza del loro Padrone ( 2 ) . Una tale im-
basciata era piuttosto una dichiarazione di 
guerra , che un principio d i t ra t ta to . Ales
sandro Severo , ed Artaserse , radunando 
ambidue le forze mi l i t a r i de' loro Imper i , 

risol-

f 1 ) Senofonte, íiella prefazvons alia C í roped ia , da una 
chiara e magnifica idea dell'estensfone del l ' Impero di 
C i r o . Erodoto ( l . I I I . c. j 9 . c c . ) entra in una curiosa 
e particolar descrizione delle venti grandi Satrapie , nclk 
quali 1' impero Persiano fu diviso da Darío Istaspc, 

( 2 ) Erodian, V I , 205», z i z , 
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risolverono di comandare in persona j e loro 
á rmate in quelia importante contesa. 

Se di amo fede a quelia che sembrereb- supp-o. 
be la piü autentica d i tutte le memor ie , sta v i r . 
che é a diré a un'orazione ancora es i s ten-^J*1 
t e , ed inviata dalT Imperatore medesimo al Sandro 
Senato, dobblamo confessare che la v i t tor ia severo, 
di Alessandro Severo non fu Inferiore ad al» 
cuna di quelle riportate una volta sopra i 
Persiani dal figlluoi di Filippo . L ' armata 
del gran Re era di centoventimila uomin i 
a cavallo vest i t í con 1' intera armatura d i 
acelajo: di .settecento elefanti , che portava-
no sul dorso delle t o r r i piene di arcieri , e 
dí mille ottocento carrl armati di f a i c i . Que-
sto formidabile esercito, simile al quale mal 
non si trova nella storia degíi O r i e n t a l i , ed 
é appena stato immaginato nel loro roman-
zi ( 1 ) , fu sconfitto i n una gran battaglia , 
nella quale i l Romano Alessandro si mos t ró 
in t r ép ido soldato ed abilissimo Genéra le . H 
gran Re fu messo i n fuga dal di l u i va lo re ; 
e un immenso bottino e la conquista della 
Mesopotania fu reno gl* immediati f ru t t i d i 

que-

( 1 ) V i erano dugento car t i armati d i falci alia batta. 
glia d i Arbella nell'armata d i Darío . Nel numeroso eser-
cito di Tigrane, che fu visto da L u c u l l o , d íc iasse t temik 
cavalli soltanto erano interamente a rmat i . Antioco messe 
i n campo contro i Romani cinquantaquattro elefant i : con 
le sue frequenti guerre e negoziazioni con i Soyrani dell ' 
I nd i a , egli avea una volta raccolti centocinquanía di quei 
grandi animali i raa si puo me*tcre in dubbio se i l piíi 
potente monarca de l l ' Indostan formasse mai in battaglia 
una linea di settecento elefanti. 
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quesea segnalata vi t tor ia . T a l i sonó le cfri 
costanze di questa fastosa ed improbabile 
relazione de trata 3 come troppo chiaramente 
apparisce , dalla vanitá del monarca , com-* 
posta dalla sfacclata adulazione dei cortigia-
n i , e ricevuta senza contradizione dai Ion-
t a ñ o , ed ossequioso Senato ( i ) . Lungi dal 
credere che le armi di Alessandro r i por tas-
sero alcuti memorabil vantagglo sopra i Per. 
siani • slarao indotti a dubitare che tutta 
questa luce d i gloria immaginarla fosse d i -
retta a nascondere qualche vero dlsastro. 

R c k z i o . Son confermati i nosrrl sospetti dail'au-
proba- t o r i ^ di uno storico con temporáneo , i l qua-
b ü e d e l - l e parla con rispetto delle v j r tü di Alessan-
ia gucr-dro ) e con s incer i tá dei suoi d i f e t t i . Egli 

descrive i l giudizioso piano , ch' era stato 
formato per la condotta di quella Guerra, 
Tre á rma te Romane doveano invader nel 
tempo stesso, e da tre diverse parti laPer-
sia, raa le operazioni deila campagna ben-
che saggiamente concertate non furono ese-
guite con a b i l i t á , o con successo . La pr i 
ma di quesee á rma te appena si fu inoltrata 
nelle paludose pianure di Babilonia verso F 
artificíale confluente e deli 'Eufrate, e del 
T í g r i ( 2 ) , fu circondata dal numero supe-
riore dei nemic i , e distrutta dalle loro saet
ee» L ' alieanza d i Cosroe Re dell* Arme

nia 

( i ) Stoi. Aug . p. 135. 
C * > I l Sig. de Til le inont há g i i osservato che la gco, 

gíafia di Erodiano e alquanto confu ía . 
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tila ( 1 ) , e i i Jungo tratto di montuoso paese , 
fiel qnale poco agiva la cavaíleria Persiana, 
apri un libero ingresso nel cuore della Me
dia alia seconda armata Romana. Quesee 
brave truppe devastarono le Provincia adja-
cen t i , e con diversi feliel combattimenti con-
tro Artaserse diedero un debo! colore alia 
vanicá del monarca Romano, Ma la r i t l r a -
ta di questo esercito victorioso fu impruden. 
t e , o almen infelice. Ripassando i mont i 
un gran numero di soldaci peri per la diffi-
coltá delle strade, e peí rigore del verno . 
Era stato r i so lu to , che mentre questi due 
«umeros i distaccamenti penetravano negii 
opposti confini dell ' Impero Persiano, i l gros-
so dell'esercito sotto i l comando di A!es-
sandro medesimo sostenesse i loro assalti 
facendo un' invasione nel centro del Regno . 
Ma l 'inesperto glovane sedotto dai consiglí 
della madre , e forse dai suoi t i m o r í , ab-
bandonó quei coraggiosi soJdati , e i i bel 
prospetto della vic tor ia ; e dopo aver consu-
mato nella Mesopotamia un es tá te in un o-
2I0 inglorioso ricondusse ad Antiochia un 
armata diminuita dalle malat t ie} ed i r r i t a ta 
dai cattivo successo . La condotta di Ar t a -
serse era stata ben differente . Correndo 
ráp idamente dai monti della Media alie pa-

ludi 

< i ) Alose di Coi-ene CStor. Armen. 1. I I , r . 71.) i l l u -
stra quesra invasione della Media, sostenendo che Cosroe 
Re del l 'Armenia , disfece Artaserse c lo inseguí fino ai 
confini d e l l ' i n d i a . Le imprese di Cosroe sonó sratc csa-
gerate i ed egli agí come dipendente alicato dei Romani . 
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ludí deirEufrate^ si era da per tutto Ojjpai 
sto in persona agí ' invasori ; e nell* una e 
nell ' altra fortuna avea imi to ad una saggia 
condotta la piü intrépida risolutezza. Ma 
i n diversi ostinati confl i t t i contro le legio-
n i Veterane di Roma 3 i l monarca Persiano 
avea perduto i l flore delle sue t ruppe. Le 
sue vi t tor ie medesime aveano indebolite le 
sue forze. I n vano si presentarono alia sua 
smbizione le favorevoli occasloni dell ' assen-
za di Alessandro} e della confusione, che 
successe alia morte di quell ' í m p e r a t o r e . 
I n vece di scacciare i R o m á n i ( com' ei pre-
tendeva dal continente deli' As i a , non gl i fu 
possibile di togliere dalle loro man i la pie-
cola Provincia del.'a Mesopotamia ( i ) . 

Carattc- í l Regtio di Artaserse 3 che duró sola-
lecmas.mente 14. anni dopo 1* ult ima disfattá dei 

Par t í s é un ' época memorabile nella Storia 
se. A.' Or ién ta le , e ancora nella Romana. Sembra 

D. a+c. che i l di íui carattere abbia avuto quell' e-
spressione ardita ed imperiosa, che distin
gue generalmente 1 conquístator i dagli ere-
di di un Impero. Fino a l l ' u l t imo periodo 
della monarchia Persiana, i l códice delle di 
Iui leggi fu rispettato come i l fondamento 
della loro costituzione civile e religiosa (2) . 

M o i - : 

( í ) Per i l ragguaglíq di questa guerra, vedi Erodiano 
1. V I . p. 209. a 12, G l i antichi abbrcviatori , ed i compi-
la tor i moderni han no ciecamente seguitato Ja Stor, August, 

( 2 ) Eutichio tom. I I . p. t í o . vers. Pocock. I l gran 
Cosroe Noushirvvan mando i l Códice d i Artaserse a tur. 
t i i suoi Satiapi, per invariabil regola della loro cor., 
do t ta . 

v 
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Molte delle sue sentenze si sonó conserva* 
t e . Una di queste part icolármente mostra 
una profonda cognizione della costituzione 
del governo . „ L ' autorita del Principe ( d i -
ceva Artaserse ) deve esser difesa dalla 
„ forza mi l i t a re ; questa forza non puo man-
3, tenersi che colle tasse ; tutte le tasse de-
3, vono finalmente cadere sull* agricoltura; 
3> e 1' agricoltura non puo mai fioflre se non 
3} é protetta dalla giustizia e dalla modera-
>, zione ( i ) ¿ji Artaserse lascio a Sapore, 
figlio degno di un si gran Padre, i l Suo nuo. 
vo Impero ed i suoi ambiziosi disegni con-
t ro i Rom a n i , ma questi di.segni erano trop-
po vasti per le forze della Per si a, e servi-
rono soltanto ad involgére ambedue le na-
zioni i n una lunga serie di sanguínose guer. 
r e , e di scambievoli calamita* 

I Persiani giá da gran tetopó -civilizza- ^ p r u 
t i e c o r r o t t i , erano ben Jungi dal possede- "J11^ 
re quella marziale indipendenza, e queiTin- ^ t t t h l 
trepido ardire di animo e di corpo s che han- " i . 
no renduto i barbari del settentrlone padro* 
n i del mondo * La scienza della guerra ch' 
era la piú ragionata forza della Grecia e d i 
Roma 3 come adesso lo é deli* Europa, non 
fece mai progressi considerabili nell* Orien
te . Quelle regolari evoluzioni che fanno 

agir 

C i ) D ' H e r b í t o t Bibliotcc. Orient. alia parola ^Ardshlr, 
Possiamo osservare, che dopo un antico periodo di fa-
Tole, ed un lungo intervallo di os rurka , le storie mo-
cierne della Persia comindano con la Dinastía d d Sassa-
nidi a prendere un' aria di v c r t t i . 
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agir di concertó ed animano una confusa 
moi t i tudine , erano sconoscíute ai Persianj. 

DSDO. Ignoravano parimente T arte di costruire, 
3ezza aásediare , e difendere le regolari fortifica, 
xo in.0° zion' • Si fidavano piú nel numero che ne! 
fante- c o r a g g í o , e piu nel coraggio che nella di-
lia« sciplma. L ' infantería era una truppa di con. 

tadini codardi , ed armsti a meta , reclutati 
i n f re t ta , ed addescati dalla speranza del le 
prede , e che ví t tor ios i o v i n t i egu al mente 
si disperdevano. I I monarca, ed i nobili 
portavano al campo la vanita , ed i l lusso 
del serraglio. Le mi l i t a r i operazioni erano 
impedí te da un treno inabile di donne , di 
eunuchi, di cava l l i , e di cammell i ; ed ia 
inezzo ai successi di una fortunata campa-
gna I ' esercito Persigno era spesso disperso, 
o distrutto da una fame improvvisa ( i ) . 

cavalle- Ma i nobili Persiani nel seno del kfci 
m,1ec' so , e del dispoíismo con ser va vano un forte 
te> sentimento di personale bravura , e d o no re 

nazionale. Dalí ' e tá di sette anni erano av-
vezzati a dir sempre la v e r i t a , a maneg-
giar 1' arco, ed a cavalcare; e per confes» 
sione universale aveano fatt l in queste due 
ult ime ar t í dei progressi jncredibili ( 2 ) . 
La gioventü piu illustre era educata sotto 1' 

oc-

( 1 ) Erodian. í ib . V I . p. 214, Ammiano Marcell. lio. 
X X I I I . c. í . Son da osservarsi alcunc difterenze tra que- \ 
sti due s t o r i c i , conseguenze naturali dei cambiamcnii 
prodotti da un secólo e mezzo . 

( a ) I Persiani son tuttavia i piíi abili cavalcatoti, ed 
i loro caval l i , i p i u bel l i d' Oriente. 
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occhio dei monarca. Face va gü esercizj dí -
nanzi alia porta del di luí palazzo , ed era 
severamente avvezzata alia temperanza, ed 
airobbedienza nelle lunghe , e faticose 'cac-
c í e . In ogni Provincia i l Satrapo mantene-
va una simile scuoia d i v i r t i i mi l i t a re , I 
nobili Persíani ( tanto naturaie é 1'idea dei 
be ni feudal i ) ricevevano dalla generosita 
del Re case, e terreni coll" obbJigo di pre-
stargli servizio i n guerra. Alia prima chía-
mata montavano prontamente a cavallo, e 
con un guerriero e magnifico treno si uní» 
vano ai números ! corpi di guardie, ch'era-
no diligentemente scelte tra gli schiavi v\h 
í o b u s t i , e tra i piü coraggiosi venturieri 
dell As ia . Quest í eserciri di cavalleria e 
grave e leggiera, formidabile per l ' impeto 
del primo assalto non meno che per la ra-
piditá^ delle sue evoluzioni 3 minacciavano 
lina vicina tempesta alie Provincia oriental! 
del decadente impero Romano ( i ) . 

C A 

rh l rVín ^ f r 0 d o t 0 ' Senofonte, Erodlano , Ammiano, 
b i l t i P ?' estratto alciine í r o b M i not íz ie sulla no-
-oln „ n ! ^ ' ^ . l ^ 1 1 sembrano o comuni ad ogni se. 
0010' o P a " í c o l a n a cuello dei Sassanidí. 

X^MO I I . p 
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Stato de 11 a Germanía fino a//' invasione det 
Barbari a l tempo dell Impsrator 

Decio-i 

"¥ L governo s e la religlone delía Per si a 
í L hariiio m e r í t a t a qualche attenzione per 
Ja lor connessione colla decadenza, e rov i -
11 a delT Impero Romano . N o i faremo acci
dentalmente menzione degli Sciti s e del Sar-
i n a t i , che colle loro a r m i , e co ' loro caval-
i i , con i g r e g g í j e gli a rment i , colle mo-: 
g l i 3 e famigiie andavano errando per le im. 
mense pianure , che sf stendono dal mar Ca
spio alia Vis to la , dai cowfiní deüa Persia a 
quelli della Germania. Ma i guerrieri Ger-
m a n i , che dopo aver resistito al l ' occidental 
monarchia dei Romani , ne dlvennero gl ' in-
v a s o r í , e poi i d i s t ru t t o r i , occuperanno m 
luogo piCi importante in questa Stor ia , ed 
lianno un d i r i t to maggiore, e ( se dir si 
puó ) piü domestico per richiamare la no-
stra attenzione . Le piü civilizzate nazioni 
della moderna Europa escirono dalle foreste 
della Germania, e nelle rozze istl tuzioni di 
quei Barbari si possono rintracciar tuttavia 
gl i or iginal i-principj delle nostre l e g g i , e 
dei nostri costumi present í . Táci to ií p r i 
mo tra g l i storici che applicasse la filosofía 
alio studio del f a t t i . ha con occhio pene

tran-



'Del/'Impero Romano, Cap, I X , s3 
erante considérate» i Germani neJ loro p r i 
mo stato di sempliclta 5 e d' indipendenza, 
e g i i ha deÜneati coi solkl t r a t t i del suo 
eccellente penne l ío . Nel suo Incomparabil 
trattato ( che forse contiene piú idee;, che 
parole ) egli ha fatta una descrlzíone del 
costu mi dei Germani , la qiral ha per V &d~ 
dletro esercitato Ja diligenza d' innumerabili 
antiquar;, ed impiegato in appresso J' inge-
gno ; e la penetrazione dei moderni filosofí 
s t o r i c í . ' Qiiesto soggetto benché v a r i o , e 
importante é giá stato discusso Cosí spesso , 
COSÍ dottamente, e con tanto successo 3 che 
é divenuto orín a i famigliare al let tore s e 
sterlle alio scr i t tore. C l contenteremo per-
tanto di osservare, o ( per meglio diré ) di 
xipetere alcune delle piú important i circo-
stanze del clima , dei costumi 3 e delle i s t i -
tuzioni, per le quali i rozzi barbari della 
Germani a di ven ñero nemici tanto formidabi-
Ji alia potenza Romana. 

L ' antica Germania, escludendo da! suo! ^ ^ n -
jndipendenti confini 1'occidentale Provincia J,"0 
del Reno che gia era soggetta al giogo Ro- cenL-
manos comprendeva una terza parte dei i ' " ia . 
Europa. Quasi tutta la moderna Germania , 
la Danimarca, la Norveg ia , la Svezia, la 
Pinlandia, la L i v o n i a , la Prussia, e la mag-
gior parte della Políonia erano popolate dal
le diverse T r ibu d i una numerosa nazione 
le quali nel colore , nei cos tumi , e nel l i n -
guaggio indicavano una comune o r ig ine , e 
conservavano una forte rassomiglianza. AW 
occidente i l Reno separava r antica Germa-

F 2 nia 
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tila dalle Galliche Provincie dell' Impero , « 
al mezzo giorno i l Danubio la dividea da!, 
le l l i i r i c h e . La catena del mont í Carpazj, 
che cominciavano dal Danubio, copriva la 
Germán i a dalla parte della Dacia , e del] 
Ungheria . La frontiera or iénta le era de
bo 1 mente segnata dai t imor i scambievoU dei 
Ge i maní e dei Sarmati , e spesso confusa 
per i l mesenglio delle due confinanti nazio-
n i , era nemiche ed ora confedéra te . Nella 
r i mota oscuritá del Settentrione g l i antichi 
descrivevano imperfettamente un Gelato O-
ceano , che giace di la dai Bá l t i co , e dalla 
Penisola , ovvero dall ' Isole ( i ) della Scan-
dinavia . 

Clima, A'cuni ingegnosi scri t tori ( 2 ) han sos-
pettsto che ] ' Europa fosse prima molto pió 
fredda di que! che si a di presente, e le piü 
antiche descrizio i del clima della Germania 
tendono moltissimo a confermare la loro teo
r í a . Poco forse meritan di esser considera-

te 

< i ) I moderni filosofi dellaSvczia sembrano accordarsí 
a credeic che le acque del Báltica gradatamente scemano 
i n una regolar p roporz íone , ch ' essi si sonó azzardati a 
valutare mezzo pollice ogni anno. Ven t i secoli addietro 
í l bassoterreno della Scandinavia deve essere stato coper» 
ÍO dal mare i mentre le rerre piu alte sovrastavano alie 
arque come altrettante Isole d i forme e dimensión! di-
verse. Tale difatto e l5 idea che Me la , P l in io , e Tácito 
t i danno delle vaste contrade intorno al Bál t ico . Ved* 
nella Blbllothéque ralsonníe , tora, XL . e XLV. un Itingo 
cstratto della storia di Svczia di D a l i n , scritta in lingua 
Svezzese. 

( a ) Particolarmente i l sig. Hume, 1' Abate du Eos > ed 
I l Sig. Pellouticr Stor. dei Celt i t om. I , 
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te le general! lagnanze d* intenso gelo , é 
d i perpetuo i n v e r n ó , giacché non abbiamo 
un método di ridurre all ' esatta misura del 
t e r m ó m e t r o i sensi, o le espressioni di un 
oratore nato nelle piu fortúnate regioni del-
Ja Grecia o dell ' Asia . Ma io sceglieró due 
xímarchevoli e meno equivoche prove . L 
I due gran fiumi, che coprivano le provín-
cie Romane 2 i l Reno ed i l Danubio , erano 
spesso ge la t i ) e capaci di sostenere i pesi 
piü eno rmi . í barbar i , sceglíendo sovente 
queila rígida s tag íone per le loro incursio-
n i } passavano senza t i mor o perico lo , con 
Je lor numeróse á r m a t e , con la cavalleria 
e con i loro pesanti Carri sopra un vasto e 
stabil ponte di ghiaccio ( i ) . 1 secoli mo-
derni non ci hanno dato alcun esempio di 
somigliante f e n ó m e n o . I I . I Rangi fe r i , que-
g j i animali si útil i , da cu i ricava i l sel va g-
gio del settentrione i m i g l i o r i sol l ievi della 
sua orrida v i t a} sonó di un temperamento 
che soffre , anzi richiede 11 freddo piü i n 
tenso . Si trovano suglí scogii di Spitzberg 
dentro dieci gradi -dal polo ; sembrano d i* 
lettarsi delle nevi della Lapponia e della 
Siberia; ma adesso non possono v i v e r e , e 
n- mol-

' f i ) Diod. Síc. 1. V. p. 340. cdiz. Wessel. Erodiano 
l._ V I . p. m i . Jotnandes c. 55. Sulle r íve del Danubio i l 
Vino quando era portato in íavoía , ven iva ghiacciato i n 
grossi pez 2,1, frusta, vi ni O vid. Epist. es ponto 1. IV . 7, 
9. io. V i r g i l . Georg, 1. I I I . 355. i l fatto ^ confermatoda 
un sol dato filosofo, che avea provato p intenso fredd® 
della Tracia . Ved. Scnofontc, Anabasis 1, v i l - P- S í c . 
Cduionc Hutchinson. 

í I 
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molto meno moltiplicare i n alcun paese al 
mezzo giorno del Bakico ( i ) . A i tempi 
di Cesare i Rangi fe r i , come puré la gran 
bestia ed i l toro saivatico , eran naturali del-
la selva Erc in ia , che allora occupava una 
gran parte della Germania e della Pollonla 
( 2 ) , í moderni migliorainenti. spiegano 
abbastanza le cagioni della diminuzione del 
freddo. A poco a poco si sonó abbattüt i 
quei boschi immensi , che toglievano al suo-
lo i raagi solari ( 5 ) . ;Si son seccate le pa-' 
l u d í , ed a proporzione che 11 terreno é sta* 
ío coi ' t ivato, l ' a r i a é divenuta piü tempe-
rata , I ! Canadá ai giorni nostri e V esatto 
quadro del la antica Germania. Benché si
túa t e sotro i l medesimo paralello colle piü 
belle Provincie della Francia e deil ' Ingh i l -
terra , sofFre que! pa.ese i l freddo piu r igo
roso. Vi sonó ín gran numero i Rangife
r i ; la t é r r a é coperta di nevé alta e dure
volé ; ed i l gran fiume di S. Lorenzo é re-
golarmente gelato in una stagione , nella 
quale le acque della Sen na e del Tamig i 

Saoief- sonó ordinariamente sciolte del ghiaccio ( 4 ) , 
f emso . E' difficile i l determinare. , e facile J ' in . 
natura, grandire F influenza del clima della antica: 
ü dd Ger-
faese * 

C 1 ) Buífon Stor. Nat. tom. i a . p. 79. 
( 2 ) Caesar de bello Gallico V I . a j . ec. I piíi cui iosi 

esploratori tra i Germaní ne ignoravano gl í u l t imi con. 
finí, beache m o l t i di essi v i avessero vhggiato per p í a 
d i «o. g iorn i di camino . 

O ) "cluverio (Germania Antiqna 1. I I I . c. 4 7 . ) l i i * 
traccia i piccoli dispersi avanzi della- foresta Erc in ia . 

{ 4 ) Charlevoix HUtolre du Canadá,. 
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Cíemm»ia sopra g l i spir l t i e sopra i corpí 
de í naz íonal i . Mol t i scrittori hanno suppn-
seo, e molcissimi hanno afFermato ( benché, 
per quanto sembra, senza alcuna adeguata 
prova ) che i l freddo rigoroso del settentrio-
ne fosse favorevole alia Junga v i t a , ed alia 
íbrza generatrice ; che le donne fossero piA 
feconde, e la specíe umana piu prol i f ica , 
che nei el i mi piu caldi o piu temperati (1) . 
No i possiamo asserire con maggior confidan-
za che i 'ar ia pungente della ¿ e r m a n i a for-
inasse le gfandi e maschie merabra dei na
zíonali , i quali erano in genérale d i una 
piu alta statura, che i popoli del mezzo* 
giorno ( 2 ) ; desse loro una specíe di forza 
meglio adactata ai violent i eserciz), che al* 
Ja pazlente faclca ,• ed inspirasse un valor 
macchínale , che e T eífe t to dei nervi e de-
gl i s p l r i t i . L ' asprezza di una campagna d* 
i n v e r n ó , che agghiacciava i i coraggio delle 
truppe Romane, era appena sentita da quei 
ro'ousti figli del settentrione ( 9 ) i quali e-
rano a vicenda incapaci di resistere ai calo, 

r i 

C 1 ) Olao Rndbeck sostiene che le donne Svezzesi ge. 
nerano sovente dicci o dodici figli, c non e straordina-
i i o i l numero di ventt o Ái trenca; ma i ' autorita d i 
Rttdbeck si deve avere per moho sospetta . 

( 2 ) fo hos artns , in baec corpora, quite mlramur , 
encrescunt. Tacit Germán. 3. ao. Ciuver. 1. I . c. 14. 

( j ) Plutarch, in M a r i o . I CÍmbri per divertimento 
apesso sdruccíolavano dalle montagne di nevé sopra i loro 
gtandi scudi, 

F 4 



SS Istorla de lia áecademá 
Yi e s t í v í , e cadevano in lartguidezza ed \n~ 
fermitá sotto i raggi d'un sol d ' I t a l i a ( i ) s 

origine Non v ' é in tut to ü globo un largo trar-
deicer-to di paese, che sia stato scoperto privo d* 

aa1, abi taron, o la cui prima popolazione possa 
fissarsi con quaiche grado di storica certez-
za . E ció non oseante, si eco me g l i s p i r k i 
piü filosofici possort raramente trat terersi 
dall'investigare 1' infanzia delle gran nazic-
n i , la nestra curiositá si consuma i n fatícosi 
ed inu t i l i s í o r z i , Q,uando-Tácito consideró 
Ja pur i tá del sangue Germano, e i l r ibut-
tante aspetto del paese, si d e t e r m i n ó a d i -
chiarar quei barbari Indtgeni 3 ovvero na t iv i 
del suolo, Possiamo asserire con sicurezza 
e forse con ve r i ta 3 che Fantica Germania 
ston fu originariamente popolata da a'.cuna 
colonia straniera, giá riunita in societá po
l í t ica ( 2 ) , ma che íí nome e la nazioneri-
ceveron Tesistenza dalla lenta unione dei 
vagabondi selvaggi delle Ercinie foreste, I I 
sostenere che quei selvaggi erano una natu
ra l produzione della t é r ra da loro abitata 

sa-

( 1 ) Fecero i Román i la guerra di t u t t i í c l imi v e 
cón l'eccellente 3or disciplina si conservarono in eran 
parte 3a salute ed i l vigore. E' da osservarsi, che I^uo-
mo e i l solo animale, i l quale possa vivere e mol t ip l íca-
ie ogn? paese dall ' Equntorc ai P o l i . Sembra che iu 
questo privilegio i l porco si avvicini piíi d ' ogni al t ro 
animale alia riostra specie. 

( 2 ) Tacit. Germán, c. j . I Galli neíla loro e m í g r a z í o . 
ne seguitarono i l corso del Danubio , e si sparsero celia 
Grecia^ e ne l l 'Asia . Táci to non pote rinvenire che una 
sola p'ccola T r i b u , la quale conservasse alciine mece d i 
una Gallica or igine . 
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sarebbe una temeraria d o t t r í n a , condannata 
dalla religione, e non sostenuta dalla ra-
gione. 

U n dubbio cosí ragíonevole mal si com- Favoie 
bina eolio spirito della vani tá popo la re . Le e con-
n a z i o n í j che adottarono la storia MosaicaS61"1"-
dei mondo, han fatto dell ' Arca di Noé quell' 
uso medesimo che fecero una volta i Greci 
€ i Romani dell ' assedio di T r o j a . Sulla an» 
gusta base di quella riconosciuta ver i t á 5 é 
stato innalzato un vasto ma uniforme edifi-
zio di favole ¿ ed i l rozzo Irlandese ( 1 ) 
non me no che i l T á r t a r o selvaggio ( 2 ) po-
trebbero indicare qual fu tra i figli d i Jafet 
quegl i , da cui direttamente discesero i lor 
maggior i . L ' u l t imo secólo fu fertile di dot-
tissimi e creduli antiquarj , 1 quali colla dub-
feia scorta delle leggende e dalle t r ad i z ion i , 
dalle congetture e del!e etimologie , condus-
sero i discendenti di Noé dalla Torre di Ba
bel fino alie es t remi tá del Globo. T r a que-

stl 

( i ) Sécondo i l D o n . Keating. (Stor. d ' I r landa t j i 
34-.) i l gigante Partolano, ch ' era ñnWo d i Sea ra, f igl io 
di Esra, figlio di Sru, figlio di Framant , figlio di Fa-
thaelan, figlio d i Magog, figlio di Jafet, figlio di N o é , 
approdb alia costa di Munster, l i i 4 . Maggio 1'annodel 
Aondo 1978, Benché egli avesse un felice successo n e ü a 
saa grande impresa, la rilassata condotta della su a moglig 
rendé la sua vi ta domestica molto infe l icc , e lo i r r i t o a 
un segno, che uccise . . . . . . di lei favorito ve l txo . Que» 
sto , come i l dotro stor ico osserva , fu i l primo esempio 
di falsitá c d ' infe l ic i t^ femminile che mai si conoscesse 
ne l l ' i r l anda . 

( z ) Stor. Genealog. dei T a r t a r í , d i Atu lghaz iEai i lduf 
Khan c 



9© Istorta delta decadema 
aci cr i t ic i giudiziosl, O'ao Rudbeck, Profes. 
so re dell* Unívers i tá di üpsa l ( i ) , é i ! piü 
d í l e t t evo le . Queseo zelante cittadino r i f e ru 
sce a!la sua patria tu t to c í o , che v i ha di 
celebre nella favola o nelía storia. Dalla 
Svezia ( ch"era una parte considerabüe del-
Ja Germania ) rice ve roño i G»eci i l loro al-
fabetto , la religione , e 1 'as t ronomía . Qu el
la amena regione, che tal pareva agii occhi 
di un nazionale , avea dato luogo alie debo-
][ ed imperfette copie del! 'Atlantide di Pla-
tone, del paese degli Iperborei} degli o r t l 
Esper idi , de lie Isole f o r t ú n a t e , e del campí 
E l i s i . U n clima si p ródigamente favorito 
dalla natura non potea rimaner lungo t em- . 
po disabitato dopo i ! d i l u v i o , I I dotto Rud
beck concede alia famiglia di Noe pochi an^ 
n i per n o l t ipüca re da otto solé persone a 
v e n t i m i l a . L i disperde quindi in diverse 
piccole colon i e per popolar la t é r r a e pro
pagare !a specie uraana. I I distaccamento 
Germano o Svezzese ( che , se non m' in-
ganno , marció sotto i l comando di Askenaz, 
figlio d i Gomer figlio di Jafet ) si distinse 
con una s t raordinar ía diligenza nel prose-
guimeíi to di questa grand'opera. I I setten-
trionale alveare mandó i suoi sciamí nella 
maggior parte dell ' Europa, dell' Affrica e 
de l l 'As ia , e ( per servirsi della metáfora 

dell* 

C i ) La sua opera ín t i to la ta ^Atlántica, é larissima} 
í a y l e nc ha fatto due curios! cstxatt i , Jlrpal/Uque da 
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áeir autore ) Ü sangue to rnó indietro daile 
escremitá ai cuore. 

Ma tutto quesfco íngegnoso sistema del- 1 Ger* 
le Germane ant ich i tá é distrutto da un sem- 1113115 
plice fatco troppo bene attestato per metter- noscT.' 
lo ín dubbio, e troppo decisivo per dar luo- vano r 
go ad alciina replica. I Germani ai tempi usodeL 
dí Tác i to non conoscevano i'uso delle le t te-
re ( 1 ) ; e J' uso delle lettere e l a principale 
circostanza che distingue una culta nazione 
da un gregge di selvaggt incapaci di scienza 
o riflessione. Senza questo ajuto art if icíale, 
I* umana memoria perde presto o corrompe 
le idee affidatele; e le facolta piu nobil i del-
la mente, non piu ajutate dagii esempj o 
dai ma te r i a l i , perdono a poco a poco la lo • 
ro a t t iv i t á : Tintendimento divien debole ed 
assopito 3 V immaginazione lánguida o i r r e -
golare. Per meglio comprendere una v e r i -
tk si importante, procuriamo di caicolare, 
i n una societá civiiizzata 3 1* immensa distan-

( 1 ) Taci t . Gcrm. I I . 19. Lítterarum secreta, vlrt f a r U 
fer ac foemlnae Ignorant, possiam contentarci d i quesía 
decisiva autor i ta , senza entrare nelle oscurc dispute con» 
cernen t i 1' antichita deí cara t te r í R u n i c i . I l dotto Celsio, 
Svezzese , • letterato e filosofo, era d ' op in íone che que? 
caratteri al t ro non fossero che íet tere Romane, con le 
curve cangiate ín linee rette per la facilita, del l ' incisio-
r e . ved. Pellouticr Stor, dei Cel t i I . I I , c. 11. Di&íonaire 
Dlplomat. tora. I . p. z z j . Possiamo aggiugncrc che le 
p i u antiche iscr izioni Runiche si credo no esser del ter-
zo secó lo , ed i l piu. antico scrittore che le r a m m e n t í , e 
Venanzio Fortunato (Carm. V I I . 18,) i l quale viveva ver
so la fine del sesto secó lo , 

Sarbtra fraxinsU fmgatur mjM.U tabellh , 



cjz Jstófld della dsúdentd 
za s che passa tra I' uomo scienziato ¡ éd 11 
contadino ignorante. 11 primo con la letj 
tura e con la riflessione, moltiplíca la sua 
propria esperienza, e vive in secoli ed in 
paesi remoti j mentre il secondo attaccato 
ad un sol pezzo di cerra é confínate a po-
chi anni di esistenza, e supera, ma molto 
poco j neli'esercizio delle facoltá della men
te , i! bove compagno di sue fatiche, Si 
trovera la medesima diíFerenza, e forse an
cora piu grande, fra le nazioni che fra g'r 
individui j e si puó con sicurezza asserire, 
che senza qua'che genere di scrittura ni un 
popólo ha rnai conservato i fedeli annali 
della sua storia, né fatti progressi conslde-
Tabili nelle scienze astratte, né mai posse-
duto in un grado tollerabile di perfezione 

j afJe artí utili , o dilettevoli per la v i t a . 
tí nelle" V i queste arti eran míseramente privl 
a r t í c gli antichi Germanl. Passavano la vita nel-
sricor 0̂ stat0 d' ignoranza e di p o v e r t á , che al-
í u r a V c u n * declamatori si son compiacíuti di de

corare col no me di virtuosa semplicitá . L a 
moderna Germania si dice conteneré quasi 
duemila trecento cittá cinte di mura ( i ) . 
In una piü vasta estensione di paese, 11 
geógrafo Tolomeo non poté discoprire piü 
di novanta luoghi $ ch' el decoró col nome 

di 

C O Rechtrehts Philosoph. sur les lAmírle, tfttn. 111. psg. 
a i 3 . L 'at i tore di questa bella opera c ( se r o n sonó m»-
le informato) Tcdesco d i nasc í t a . 
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di citta ( 1 ) i quantunque ( secondo le no-
scre idee ) mal meritassero quello splendido 
t i t o l o . Si puó soltanto supporre che fosse-
ro informi fortezze costruite nel centro dei 
boschi, e des t ína te a porre in si cu 10 le don-
ne , i ragazzi , ed i l bestiame } nel tempo 
che i guerrieri delle t r ibu escivan fuori a 
respingere un' irnprovvisa ínvasione ( 2 ) . 
Ma Tác i to asserisce, come fatto ben noto , 
che i Germani de l l ' e t á sua non aveano c i t -
t á ( 3 ) i ed aífet tavano di sprezzare le ope
re deli ' industria Romana , come luoghi piut-
tostó di prigioma che di sicurezza ( 4 ) . Le 
loro case non eran né contigue, né dis tr i -
buite i n regolari v i l laggi ( 5 ) ; ogni bárba
ro físsava la sua indipendente abitazione ne l 
s i t o , ai quale una pianura, un bosco, o u -
na sorgente di acqua dolce lo avea indotto 
a daré la preferenza. I n quei deboli abi tu-
r i non s' impiegavano pietre 3 né mattoni s 

né 

C 1 ) I l geógrafo Alessandrino e spesso c r i t í ca t e dal l ' 
esatto Cluver io . 

( 2 ) Ved, Cesare ed i l dotto Sig. VVliitaker nella sua 
storia d i Manchester v o l . I . 

( 3 ) Taci t . Germán. 15. 
C4) Quando i Germani ordinarono agli U b i i d i Colo

nia di scuotere i l gjogo Romano, e ripigliare con la 
nuoya lor l iberta g l i antichi loro cosrumi, insisterono 
sulP immediata demolizione delle mura dclla Colonia . 
Postula-Mus a vobls, muros ctlonlae, munlmenta servitH 
detrahatis j etla>n fera animalla , si clausa tmeas , •virtv.th 
tbllscuntur ., Tac i t . Hist . IV. 6+. 

(5 ) G i l sparsi v i l laggi della Slesia si estendono pee 
awerse miglia di lunghczza, Ved, cluver 1, L c. i j i 
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ne tegole C i ) ' Non eran d i fatto p!u ch? 
husss capanne di drcotare figura , fabbricate 
d i rozzo legno) coperte di strame 3 e apar
te i n cima per lasciare un passo libero al 
fumo . N e l piú rígido invernó i l duro Ger
mano si contentava d' uno scarso vestito fat, 
t o della pelle di qualche a n í m a l e . Le na-
z ion í che abitavano verso i l settencrione si 
coprivano di pellicce j e le donne si face-
van per loro uso delle vestí di un l ino as-
sai rozzo ( 2 ) . La cacciagione di va r í e sor-f 
t e , di cuí eran píene le foreste della Ger-
mania , serví va a nu t r i r é ed eserc í tare i 
suoi abitatori ( 3 ) . I loro numerosl bestia-
m i , piíi u t i l i invero che belli ( 4 ) , forma-
vano la lor ricchezza principale . Una' píe-
cola quant í t a di grano era i ! solo prodotto 
di quelle contrade . L ' uso dei prati e de-
g l i o r t i era sconosciuto ai Germani ; nc si 
poteva sperare alcun progresso nell* agricol-
tura da un p o p ó l o , le cuí possessioni soffri-
vano ogni anno una general mutazione per 
Ja nuova divisionc delle terre arativej e 
che in que!la strana operazione evitava le. 
dispute, lasc'iando una gran parte dei te r re» 
n i nuda ed inculta ( 5 ) . 

L ' oro % 

C 1 ) Centoquaranta anni dopo T á c i t o , furono erette 
alcunc fabbriche p i i i regelari vicino al Reno e al Danu-
bi®. Erodiano 1. V I L p. 234. 

( 2 ) T a c ú . Genri. 17. 
( 3 ) Tacit. Germán. 5. 
<4> Caesar de b c l l . Cal i . V I . a i . 
< s > Tacit. Germ, *6, Caesar V I . az» 
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I ' oro j J' argento, ed i l ferro erano ra-Non 

rlssimí nella Germania. I saoi barbari abi- nosce!" 
tatori non a ve va no né a b i l i t á , né paztenza van i 'u-
per investigare queile ricche vene di argén so á?}. 
to , ene nanno ricompensata si generosamen
te l'attenzione dei Principí di Brunswick e 
de/ía Sassonia. La Svezia, che ora dispen
sa i l ferro all* Europa , non eonoscea neppur 
essa le proprie ricchezze ; e T aspetto dell ' 
armi dei Germani era una pro va bastante 
della piccoía quanti tá di ferro v ch' essi po-
teano implegare neli'uso da- lor creduto i l 
f i n nobile. I varj t ra t ta t i di pace e di guer
ra aveano introdotte akune monete Roma
ne ( specialmente d' argento) tra gli abitan-
t i delle r íve del Danubio e del Reno; ma 
je t r ibu piu remote ignoravano affatto i ' u -
so della moneta^ faceano i l íor piccol traf
i c o con ií cambio delie merci a e tanto st i -
m a vano i rozzi lor va si di t é r r a , quanto 
que lü di argento s che i l o ro .P r inc ip í , ed 
Ambasciatori rlceveano in dono da Roma 
( 1 ) . Uno spirito rií lessivo r icaverá mag-
giore istruzione da questi fat t i p r inc ipa l i ; 
che da una tediosa serie d i minut i racconti , 
La moneta é stata ist i tuita dal general con
senso per rappresentare i nostri bisogni 5 ed 
i nostri b e n i , come Je lettere fu ron o i n 
vénta te per esprimere le nostre idee; ed 
ambedue queste istituzioni dando alie potenze 
6 alie passioni degli uominí una piü attiva 

ener-

< í > Tacit. GcriT). 6. ^ 
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energía , hanno contribuito a moltiplícare 
gl i oggetti cu i fu roño dest ínate a rappresen, 
tare . L ' uso de l i ' o ro , e deli argento é in 
gran parte f a t t i z io ; rna sarebbe impossibile 
di enumerare i diversi ed importan t i van-
taggi che 1* agricokura e tutte le ar t i han-
no ricevuti dal ferro t empéra lo e manipola
to dal fuoco , e dalla industiiosa mano dell" 
nomo. La moneta , in una parola , é 1'in
citamento plú universale; ed i l ferro é i l 
piü potente srrumento dell 'industria umana; 
ed é molto diíficile di concepire come un 
popólo non animaro dal primo , né seconda-
to daU'altro sorger potesse dalla piu rozza 
barbarie ( i ) . 

indo0 Se conrernpüamo una nazlone selvaggia 
Unza"'in qua'uttq116 parte del Globo, vedremo cha 

' i l suo earattere genérale é una supina indo» 
lenza e non curanza delTavvenire. I n uno 
stato c iv iüzzato 1' uorao esercí ta , ed esrende 
ogni su a facoka; e la gran carena dei hiso-
gni scambievoli lega e rlunisce i diversi 
membri della soc ie t á . La maggior parte di 
essa é impiegara in lavor l perseveranti ed 
útil i . Que i pochi che la fortuna ha messi 
al di sopra della necessitá , pos so no per ate 
tro occuparsi nel cercar i ' interesse o la glo-

• - • • > • r í a Ü 

( i ) Dices? che i Messícaní ed i rcruviani senza 1' uso 
d i moneta ne del fe r ro , han fatto un grandissimo pro-
grcsso nelle a r t i . Questc a r t i , ed i monumenti da es-
se prodott i sonó stati moltissimo esagctati. yed, Mf 
thcrchei sur les JLmérlc&lm tora. I I , p, 153, ce. 



Dell'Impero Komano. Cap. i x . 9? 
nel migiiorare i l loro patrimonio o i l 

loro intendimenco, nei dover i , nei piaceri 
e neile follie ancora delJa vita sociale. Non 
aveano i Germani tant i compensi . 1 v e o 
chi e i m a l a t í , le donne e gli schiavi avea
no i l governo della ca^a e delJa famiglía e 
la cura delle terre e degli a rmen t i . GU o-
zmsi guer r ie r i , p r iv i di ogni arte c h e po-
tesse impiegare Je ore ¡oro disoccupate pas-
savano i giorni e le no t t i negli anima!eschi 
piaceri del s o n n o e del c ibo. £ ció non-
postante per una maravigliosa con t ra r iecá 
di natura ( secando 1* osservazione di uno 
scritcore che é penetrato nei di Jei piá os» 
cur i recessi ) i barbari stessi sonó a vicen-
da i piú indolen t i , e piü a t t iv i degli u o m K 
m . Amano la pigrizia , detestan© la tran-
quiluta ( j ) . L ' anima illanguidita ed op-
pressa dal suo proprio peso ansiosamente r i -
cercava qualche nuova e forte sensazione : 
e la guerra e i pericoii eran i soli t rat tenU 
men t í adeguat í al suo fiero carattere. La 
tromba che invitava i l Germano alie armi 
em grata alie orecchie di l u í . Lo scuoteva 
dal suo tnsto le targo, gl i dava un at t ivo 
V i g o r e , e col forte esercizio del corpo e 
cohe scosse violente dell*animo, ravvivava 
m esso i l sentimento della propria esisten-
?a Neg!. oziosi in terval l i di pace, q u e ! 
barban s abbandonavano con eccesso al giuo-
€0 ed al bere: e queste due occupazioni, la 

< i ) Tacit. Germ. i j . 

T o m o I U g 



95 Istorut della decadentet 
prima íftfíammando le loro passionl, Tatti-a 
cstinguendo la loro raglone > egualmente 11 
liberavano dalla pena di pensare . Si van-
tavano di passare g í ' i n t e r i giorni e le no t -
t i alia mensa ; ed W sangue degii amici e 
del parenti spesso macchíava Je numefose 
loro e in t emperan t í assemblee ( í ) . Pa^a-
vano i loro debiti d i onore ( giacché in qué^ 
Sto aspetto d hanno trasmesso i'uSo di r i -
guardare quelli del giuoco ) éon la piá m -
manzesca esattezza ( s ) . 11 disperato giuo-
catore, che avea arrischiato la Su a v i t a e 
la sua liberta a un ult imo t i ro di dado, ub-
bidiva con pazienza alia decisíone della for
tuna , e soffriva d i essér l ega to , castigato ^ 
e venduto schiavo in luoghi rerhoti dal áuo 
piü debole , ma piú Fortunato avyersario . 

L o í g u . La birra g á g l i a r d a , liquore estratto con 
f i i quo .poch i s s ímo art if izio dal g rano , o d á l T o r z o ^ 
i i for- e corrotto ( secondo la forte espressione d i 
« . T á c i t o ) ad una certa somigUanza col vino , 

bastava alie grossolane dissolutezze dei Ger-
m a n i . Ma quelli che aveano gustati i pre-
ziosi v in i deil" I t a ü a , e poi della Gal i ia , so-
spiravano per quella piü. deliziosa sorgente 
d i ubbr iáchezza . Non tentarono per a l t ró 
( come dopo é stato eseguito con molto suc-
cesso ) di far germogiiar le ví t i súüe r ive 
del Danubio e del Reno j né procurarono di 

ac-
^ « ^ « ^ ^ ^ 

( i ) t a c í t . Germ. aa. j j . 
C 2 ) i d . 24. Potcano i Germani ave re apprcse dal Re* 

man i le arti del giuoco , ma la p asiionc di esso e mira» 
bümer.te inernte alT urna na specie. 



'DeifImpero 'Romano» Cap, I X , 99 
Aquistare con 1'industria i m a t e r i á l i d i un 
vantaggioso commereio. I I procacciarsi can 
ía fatica ció che rapir s¡ poreva con le a rmi 
si ripucava cosa indegna di uno spirito Ger
mano ( r ) . L inestingulbil sete di i i quo r i 
fo r t i spesso costrinse quei barban a invade-
re quelle P rov inc íe 3 alie quali i a natura o 
l ' a r t e aveva accordati quei tanto i nv id i a t i 
don!. I I Toscano, che abbandono Ja sua pa
t r ia alie Celtiche naz ion i , le attrasse i n I -
talia col hell ' aspetto dei preziosi f ru t t i , o 
dei del iz ios í v i n i , produzioni d i un c l ima 
plú fortunato ( 2 ) . E nelía stessa maniera 

I Germani ausiliarj ch iamat í in Francia ne l -
I e g ' j e r r e c i v i l i nei sedicesimo secólo , faro-
no a l le t ta t i dalla promessa di avere abbon-
danti quartieri nelle Provincíe della Sciam-
pagna e dslla Borgogna ( 3 ) . L'ubbriachez. 
;a . ' 11 Pm vilQ> ma non ií píÚ pericoloso 
dei nostr i v i z j , fu qualche volta capace d i 
écc i t a re una battaglia, una guerra, o una 
nvoluzione tra g l i uomini i n uno stato men 
c u l t o . 

I I lavoro di dieci secoli dal tempo di stato 
Cario Magno ha raddolcito ií cl ima della ^ 
Germama, e ferti l izzato i l t e r reno . La m ^ ^ o h 
desima estensione di paese che adesso man- ZIOnc 
t iene nell* agio e nell'abbondanza un m i l l o . 

ne 

< 1) Tacit. Germ. 14. 
Plutarc. in Cami l lo . T í t . LÍv. V. 33. 

9yt ) Dtlbos' Stor, della Monarc. Francese tom. I . pagt 



too íjíoria M U decadentd 
tie di agricoltorí e di ar tef ic i , non era p t U 
ma capace di fornire a centomila oziosi guer-» 
í i e r i le solé cose necessarie alia vita ( i ) « 
I Germani lasclavano le loro humense fore
ste per i" esercizlo della caccia, impiegavano 
t iei pascpli la raaggior pane dei loro terre-
tú 3 davano una rozza e indolente cultura al 
piccolo resto, ed accusavano p o l l a scarsez^ 
za e la s ter i l i tá d i un paese, che n o n ' ba-* 
uta va a mantenere la molt i tudine dei suoi 
ab i t a to r i . Quando i l r i torno della cares t ía 
severamente gli avvertiva della necesská 
delle ar t i , la nazlonal miseria s' allegeriva 
talvol ta con 1' emigrazione d i una terza 3 e 
forse di una quarta parte della sua gioventu 
( 2 ) . I I possesso ed i l godimento di un pa-̂  
t r i m o n i o sonó i v incol i che rltengono un po
pólo c m í i z z a t o i n un paese incu l to . Ma i 
Germani , che seco loro portavano ció che 
p iu stimavano , le a r m i , i l bestiame, e le 
donne, abbandonavano con placeré i l vasto 
silenzio dei loro boschi per le i l l imi ta te spe-
ranze di preda e di conquista, G l ' innum©*, 
f! • . . ,• . (<• «i •» • ^ • . •;*•- o»' -«' ra- ñ 

C i ) La nazione Elvetica che usci dal paese chiamato 
Megll Sviz,zjerl, conteneva trecentosessantotromila persone 
d i Ogni eta e d ' o g n í sesso ( Caesar de bell, Gall. 1. 29. ) 
Adesso i l numero degli abitatori nel fay$ de Vaux (p ie -
c o l distretto salle rive del lago Lemano, molto p iu illn» 
se re per la cultura che per- 1' industria > ascende 3112591. 
Ved. un ecccllente tratrato del s ig. M u r e t , nclle Atem. 
de Ha Societa d i Berna. 

C 2 ) Paolo Diácono c. 1. a. j , Machiavello, Da v i la , ed 
i l restante dei seguaci di Paolo, rappresentano queste c-
ía'graz-ioni come disegni troppo regolari e c o n c e m t i , 



'De//'Impero Komrao, Cap. I X . j o s 
fabilí sciamlj che uscirono, o parvero usci-
re daí grande alveare delle üazioni 5 fu roño 
moltiplicati dal t imore dei v i n t i 3 e dalla 
creduli tá dei secoli successivi. E sopra fac-
t i cosí esagerati, a poco a poco si stablD f 
opiníone sostenuta da varj scr i t tor i di r ipu-
tazíone distinta , che neí secólo di Cesare e 
di Tácito^ g!i abitanti del settentrione eran 
moito piú números ! che non lo sonó a' d i 
nostri ( i ) . U n piu serio esame sulle cau
se della popolazione par che abbia convinco 

i moderni filosofi della fa l s i t á , anzi deli ' i m -
possibllica di questa siipposizione. A i noml 
di Mariana e di Macchiavello ( 2 ) , possia-
mo opporre i non meno i i lustr i no mi di Ro» 
bertson e di Hume ( 3 ) . 

Una nazion bellicosa come i Germán! i-'ber. 
senza c i t t a , l e t t e re , ed ar t i , ¿ seoza m o ! ^ da 
neta , trovava quaiche compenso a questo s t a - n T ^ 
to selvaggío neí godimento delia l ibe r ta . La 
Jor pove r t á assicurava la Joro indipendenza 
giacché i nostri desiderj e i nostri possessi 
sonó le piú for t i catene del dispotismo. 
5, T r a 1 Suloni , „ dice Táci to i ricchi 
„ sonó onorat i , Sonó pe reto soggetti a un 
„ assoluto monarca, che invece di permet-

tere 

< i ) Gugliclmo Temple e Montcsquieu s! sonó , sti 
questo soggetto, lasciati trasportare dalla sólita v lvác i t i 
della lor fantasía. 

C a ) Macchiavello Stor. d i Firenze 1. I . Mariana Sto. 
Spagnuola. í. y . c. I . 
poVtÍ>ciRObCm0n' Ylta á l Carl0 Q i " n t 0 ' Hume, Saggí 



l Ü Jstma ddld decadema 
tere al suo popólo i l libero uso delle ar* 

„ m i 5 come si pratica nel resto tíella Ger» 
3> m a n í a , le confida alia sicura custodia non 

di un cittadino , o di un l i be r t o , ma di 
„ uno schiavo . I Sitoni v lc in i del Suioni [ 
^ onpressi dalla s e r v i t ú , obbediscono ad u-
3> na'donna ( i ) „ . N e l r i fer i re queste ec-
cezioní , quel grande storico riconosce ba
stantemente la general t e o r í a del governo, 
Quello che non possiamo concepire , é come 
le ricchezze e i i l dispotismo penetrassero 
i ti una remota centrada del settentrione, ed ! 
estinguessero la generosa fiamma che arde-
va can tanto vigore sulla frontiera delle 
P rov ínc i e Romane; o come gl i antenati di 
que i Danés; e N o r v e g i , cosí i l l u s t r i nei se
co 1 i successlvi pe í loro indomabile sp i r i to , 
petesseto abbandonare cosí tranquillamente 
i l gran carattere della Germana liberta ( 2 ) . 
Alcune T r i b v i , per a l t r o , sulle coste del Bal-

< i ) Tacit , Germ. 44. 45. Frenshemius (che dedico i ! 
suo supplemento a L i v i o , a Cristina d i Sv íz ia ) crede 
proprio di esser molto sdegnato con quel Romano che 
m o s t r ó cosí poco rispetto per le Regine del Settentrione. 

( 3 ) Non sarebbe egli da sospettarsi che la supersti. 
z,ione generasse i l dispotismo? Dicesi che i d i s renden t í 
d i Odino ( l a cuí stirpe non si estinse finoall' anno io6c,y 
i-egnarono nella Svezia per piíi di mi l l e ann i . I l tempio 
d i IJpsal era T antica sede della Religione e dcll" Impero . 
Nel l 'anno 1153. r i t r o v o una legge singolare, la quale a 
t u t t i proibisce 1'uso ed i l possesso delle a r m i , eceettua^ 
te le guardie del Re , Mon e egli probabile che fosse 
questa legge colori ta col pretesto d i ristabilire una aór
t ica istituzione ? Ved. Dal in / Storia d i Svezia nel laBibl io . 
teca Ragionata tora. X L . e XLV. 



D i l f impero Romam, Cap, I X . 103 
tico , rlcoaoscevano 1' auto r i ta dei Re , ma 
senza r inunzíare ai d i r i t t i degli uomini ( 1 ) ; 
nella maggior parte dei'a Gemian í a pero 11 
governo era una deraocrazia moderata , e 
frenata non tanto dalle leggi generali e po-
sitive , quanto da!!' accidéntale ascendente 
della nascita, o del va lore , dell'eloquenza 
o della superstizione ( 2 ) . 

I governi civilí nella lor prima i s t i tu - Assem-
zione sonó volontarie confederazioni per d i - b!ee 
fesa scambievole. Per ottenere 11 fine de- de!¿0' 
s í d e r a t o , é assolutamente necessario che o-p010° 
gni individuo si creda obbligato a sottopor
te la su a opinione e le sue azioni p r í v a t e 
al giudizío del maggior numero dei suoí 
compagni . Le "Jnbu Germane eran conten
te di un rozzo , ma non servile abbozzo d i 
polí t ica s o c i e t á . Appena che un g íovane 
nato da genitor i l iberi era giunto a l l ' e t á v i -
r i l e v e n í v a introdotto nel consiglio gene-
rale dei suoi conci t tadin i , solennemente á r 
malo d i uno scudo e di una lancia, e adot-
tato come uguale e degno membro di quella 
mi l i t a re repubblica . L ' assemblea dei guer-
r i e r l della t r ibu si convocava i n cer t i t empl 
s t a b i l i t i , o nelle subite eraergenze si deci-
deva dal suo voto inappellabile i l processo 
delle pubbliche oíFese, i ' elezione dei magi-
s t r a t i , e íl grande affare della pace e della 
guerra . Talora pe ró queste impor tan t l que-

stio-

( 1) Taeit . Germ. c. 43. 
( a ) T a c ú , Gwm, %% n , tz . i j . ec. 

9 4 



io4 Istcrh delta iecadenza 
stioni erano previamente esaminate \ c pfé-3 
pá ra te in un piü scelto consiglio dei principáis 
capltani ( i ) . I Magistrati potevan delibe
rare e persuadere; i l popólo solo poteá r i -
solvere . ed eáéguire j e le risoíuzioni del 
Germartt erano quasi sempre pronte e vio»' 
Jen t e . Qiiei barban avvezzi a far cons'ster 
Ja liberta nel snddisfare la presente passlo-
ffíes ed i l coraggio nel disprezzare tutee le 
conseguenze fu tu r e , rigettavano con isde-
gnoso disprezzo íe rapprescntanze della gm« 
stizia e della po l í t i c a , e solevano dimostra
re con un confuso bisbiglio la loro avversio-
fie pe' timorosi consigli . Ma qualorá un piu 
gradito oratore proponeva di vendicare Y i n -
fimo cittadino di una offesa straniera o do-
ínest ica , qualora esortava i suoi concitra-
dini a sostenere 1'onore della nazione, o 
ad abbracciare un'impresa piena di perirolo 
e di g lo r i a , un alto srrepito di scudi e d i 
Janee esprimeva f á r d e n t e applauso dell'asa 
semblea. I Germani di fatto si radunavano 
a r m a t i ; ed era sempre da temersi , che unaí 
sfrenata moltitudine infiammata dalla faz jo
ne e dai fo r t i i iquori non si servisse di quel-
le armi per dichiarare o per avvalorare Je 
sue furiose r i s o í u z i o n i . Ricordiamoci quan-
to spesso Je diete della PoJlonia sonó state 
niacchiate di sangue, ed i l partito piü r¡u-

rne-

C i ) Crozio muta una espressione d i Táci to , pertraSau* 
tur in praetraUantur, l a correaionc é güjsta non xnct» 
che ingegnosa, 5 



Deit 'Imperó Romanó, Cap. I X . í ' 6 | 
tnfroso é stato tostretto d i cederé al p i i 
violento e sedizioso ( i ) , 

Un Genéra le della Trib'ü s! e leggevaAutor í i 
a l l ' occasione d' un pericoio ; e se queseo era ^ . d^ 
pressante ed esteso, diverse Tr ibu concofre- p - 1 " ^ 
V a n o nella scelta del medesimo G e n é r a l e . Magí-
11 guerriero piú bravo era nominato a gui- s u a t í , 
daré nel campo i suoi concittadini piú co l f 
esempio che col comando. Ma questo pote-
r e , benché r i s t r e t t o , era sempre invidiato» 
Finiva con Ja guerra , e i n tempo d i pace 
Je Ge imane Tr ibü non riconoscevano alcun 
Capo supremo ( 2 ) . Si creavano peró nel
la gené ra l e assemblea alcun! Vrincipi , per 
amministrar Ja giustizia , o piuttosto per 
comporre Je Jit i { 5 ) nei loro rispett ivi d i -
s t r e t t i . Nella scelta di questi Magistrati si 
aveva riguardo alia nascita come al m é r i t o 
( 4 ) . 11 pubbüco dava a ciascuno d i essl 
una guardia e un consiglio d i cento perso
ne ; e sembra che i l primo d i questi T r incU 
f i godesse una preeminenza d i rango e d i 
onore , per Ja quale furono talora tentat i 
i Romani di complimentarlo coi titoJo re
gio ( 5 ) . 

( 1 ) Nel nestro antico parlamento ancora, i baroní so-
tente d'ecidsvano una questione non tanto col numero del 
t o t i quanto con quello dei loro seguaci. 

( a ) Caesar. de bell. Gall. V I . a j . 
í 3 ) Minwtnt cintrovcrslas, h una felice espressione d i 

Cesare. 
) Meges ex noLUltat* , duces «x mrtute mmunt, Ta

c ú . Germán. 1. -. -
Cs) Cluvei . Gcrm, Ant. 1, I . c, 38. 



tóS Istorm delta cUcadenz*. 
f i í t as» ^ solo paragone della diversa ^utorlta 
« o k u i dei magistrati in due articoli importanti ba-
* i ^ h é s£a Per esPorre tu t t0 ^ sistema dei costumi 
"suSg6 della Germatiia . Da loro assolutamente di-
p.ersonc pendcva la distribuzione dei terreni situati 
deiGeE.ne ' r¡Spetr.ivi d i s t r e t t i , distribuzione ch essi 
™au facevano ogni a n n o secondo una nuova d i -

visione ( i ) . Ma nel ternpo stesso , non 
potevano essi né punir con la mor t e , né 
imprigionare a n é percuotere un cittadlno 
pr lvato ( 2 ) . Popoli tanto gelosi delie io -
ro persone s e si poco dei loro beni , devo-
no essere stati affatto pr iv i dell ' industria e 
de í le a r t i , ma animati da un sentimento 
profondo di onore e d'indipendenza. 

obMíga- i Gerraani rispettavan queí doverl s o l -
voion1. t a n t 0 » s'imponevano da loro stessi. 11 
ta r i c . piú oscuro soldato resisteva con disprezzo 

a i r a u t o r i t á dei magis t ra t i . }, I piü nobíll 
3, giovani non arrossivano di esser contat! 
35 tra i fedeli compagni di qualche illustre 
5, capo ai quale consacravano le loro armi 
3S ed I loro servigj . Regnava tra questi 
5, compagni una nobíle emulaz íone di ot te-
„ nere i l primo posto nella stima del loro 
„ Capo, e tra i c a p í , d i acquistare i l nu-
3, mero maggior di valorosi compagni. L ' 
3, ambíz ione e la forza dei capí consistevs 

C x ) Caesar. VI . aa. Tacit, Gsim, 
(*:) Tacit, Geim, 7, . 



Detrimpero Romano, Cap, I X , s o / 
nel í ' csser sempre accompagnati da una 

, truppa di scelti giovani , loro ornamento 
„ jn pace } e loro difesa i n guerra. La 
„ gloria di eroi cosi i l lus t r i si difíbndeva 
}) oltre g i l angust í confini delia lor propria 
3, T r i b ú . Con regali e con ambasciate si 
s3.ricercava la loro amicigia ; e la fama del-
„ le loro arml assicurava sovente la v i t t o r i a 
5, a que! partito ch' essi abbracciavano. N e l l ' 
„ ora del pericolo era vergogna pei Capo V 
„ esser supéra te In valore dai suoi compa-
„ g a i ; e per quest í era vergogna 11 non 
„ guagllare i l valore del loro C á p o . I I so-
3) pravvivere alia caduta di luí nella batta-

j , glía era una eterna infamia . I I p iu sa-
3, ero dei lor doveri era i l proteggere la d i 

luí persona e adornare la d i luí gloria 
^ con i trofei delle proprie gesta. I capí 
„ combattevan per la v i t t o r i a , i compagnl 
j , pe í capo. I piü nobil i gue r r i e r i , qualora 
3) i l lor paese nativo era Immerso nell* ozia 
i5 della pace, raantenevano le numeróse l o r 
3f truppe i n qualche remota scena d' azione , 
3, per esercitare i l loro instancabil corag-
j , g'ro, e per acquistar fama in que i vo lon-
„ tarj per ico l i . I I feroce destr iero, la san-
j , guinosa ed inv i t t a lancia, doni ben degni 
„ d i un soldato, eran le ricompense, che í 
3S compagni esigevano dalla l iberal i tá del lo -
3, ro Capo. La rustica abbondanza della sua 
55 mensa espí ta le era Tún ica paga ch*egli 
33 potesse accordare , e ch' essi volesser rice-
3, v e r é . La guerra , la r a p i ñ a , e le volon-
j , tar ie offerte dei suoi amici í b r n i v a n o i 



iú% I s l m a ddla decadentá 
mater íal i di questa munificenzá ( i ) S3-

Questa js t í tuzione per quanto potesse acci
dentalmente indebolire le diverse Repubbli-
che dei Germán i , invigoríva pero i l general 
carattere della n a z í o n e , e conduceva ancora 
a m a t u r i t á t ü t t e Je v i r tü , delie quali i bar
ban son c a p a d . Ja fede, 1" ospital i tá , e Ja 
c o r t e s í a , v i r t i \ tanto cdspicue gran tempo 
dopo nei secoll della cavalleria. U n inge-
gnoso scrittore ha supposto , che gl i onore-
v o l i doni accordati dal Capo ai suoi valorosl 
compagni , con ten gano i prirni rudimenti 
dei feudi d is t r ibui t i dopo la conquista delle 
Provincle Romane dai barbari Signori ai lo
ro vassalli con un obbligo somigiiante di m i -
l i tar serviglo ed omaggio ( 2 ) , Queste con-
dizioni son pero ripugnanti alie massime de-
g l i antichi Germani , che si fncevan con pia» 
cere del doni scambievoli, ma senza impor* 
re o ricevere i l peso delle obbligazioni ( 3 ) . 

castía 5) Al tempo della cavalleria , o per me-
níaríi"'9' glio dir > dei romanzi 3 tu t t i gl i uomini e-

„ rano va loros i : tutte le donne eran ca-
3, ste } , j e benché quest 'ult ima vírti\ si ac-
quis t í e si conservi con maggior difficoltá 
della prima 5 vien per altro a t t r ibu i t a , quasí 

s e n -

C 1 ) Tac i r . G e m í . i j . 14. 
( 2 ) Esprit des hlx 1. XXX. c. 5, l a bril laotc JmmsgL 

nazione di Montesquieu e pero corretta dal seiiiplicc e 
freddo ragionamento delT Abate di M a b l y , Osseivazioni 
sulla storia d i Francia tom. I . p. 356. 

O ) Gaudent muneribus , sed nec data ímpHtant, nec 
aceeftis vhligantnr : Taci t . Gcim. c. 21. 
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senza eccezione , alie mogl i degíí antichi 
Germán i - Non era i n uso la poligamia che 
tra i Pr incip i , e questo soltanto per m o i t i -
plicar le loro párentele . I costumi piü che 
le leggi proibivano i d i v o r z ] . Gli adulterj 
eran puni t l come de l i t t i rar i ed inespiabi l i ; 
ne l'esempio o la moda ( i ) giustificavan la 
seduzione. Fácilmente si vede che T á c i t o 
si lascia trasportare dali ' onesto piacere d i 
mostrare i l contrasto della barbara v i r t u c o t i 
Ja dissoluta ¡condotta delle Dame Romane; 
ma puré v i sonó alcune circostanze moho < 
rimarchevoli , che danno un'ar ia di ve r i ta , 
0 almen di p r o b a b i l i t á , alia fede e castiía. 
conjúgale dei Roman i , 

Benché i l progresso della cultura abbia 
indubitatamente contribuito ad addolcire iecagioaí« 
piü fiere passíoni della natura umana, sera- 3 
bra che sia scato raen favorevole alia v i r t u 
de lia c a s t i t á , i l cu! pi i \ pericoloso nemico é 
Ja raollezza deli* animo . I raffinamenti del
la v i t a corrompono , mentre rendono p l á 
gentile la corrispondenza dei due sessi. I I 
grossolano appetito deli ' amore d iv ien piui 
pericoloso , quando é subl ímato , o piuttost© 
i n ve r i t á mascherato dal sentimento. L ' e» 
leganza del ves t i r é , dei mot i 5 e dei costu
m i da un risalto alia bellezza, ed infiamma 
1 sensi per via della immaginazione. Libe-

< 1 ) L ' adultera veniva fmstata per i l villaggio , Ne k 
licchczza o la bclta potevano ispiiar compassione ,0 pro* 
caxarle un sccondo mai i to s 



f i o Jstorta dslia decadsnza 
n d i scor s í , balíi notturni 5 e l icenzíos l spet 
tacol i p resentanó ía t e r T t a z i o n e e !e occasio. 
n i a!Ia fragili tá f emminüc ( i ) . Lá pover-
í á , la soíi tudine , e le penóse cure della v i , 
ta domestica assicuravano da t á í i pericoli le 
túzzQ mogl l dei b a r b á r i . Le capanne Gef-
tóane dá per tut to apferte ali" occhio de l l ' i n -
discretezza o délla ielosla custodívan meglld 
la fedelta con júga le , che le mura , le chis-
v i , e g l i eunuchi di un serraglio Perslan® . 
A questa ragione un'al tra se ne puo agg-iuñ-
gere di piú onorevoí natura . 1 Germán! 
í r a t t a v a n o le loro mogl i con ist ima e confi. 
denza, lé cónsul ta vano- i n ogni Importante 
occasione, e decamente credevafto che rise-
desse nei loro pet t i una sant i tá e prudenza 
sovrumana . Alctrne d i queste interpret i 
del fato , come Velleda nella guerra dei Ba-
t a v i , governavano a nome della Div in i t á Jé 
piu feroci nazioni della Germania ( 2 ) . Le 
altre senza essere adóra te come Dee 3 erano 
tlspettate come libere ed uguali compagoe 
del soldati 1 assodate ancora dalla cerimonia 
del matrimonio a una vita piena d i f a t k a , 
di per icolo, e di gloria ( 5 ) . Nel le Joro 
grandi invas ion i , i l campo del barbar! era 

— ^ m w - v » | j iu auaitaio a i iun i rc ie beJlcz 
ze d i Roma e indur íe alia tencrezza ed alia scnsualiti ( 2 ) Tac i t . Stor. l y . fii, 

< J ) I doni nuzial i consistevano in boví , caval l í , ed 
armi * vcd- Germ' c. 18. Tác i t o e alquanto pomposo m 
aucsto soggetto, 



Detl*Impero Homano Cap. I X . n i 
iipiefto di una rnoltitud'mé di donné clie sta-
vansi ferme ed ín t rep ide in mezzo ai suon© 
deíle a r m i , ai diversi aspe t t í della distruzio^ 
n e , ed aüe glor ióse ferite dei loro figli e 
ínar i t i ( i ) . Piú di una voí ta i f ugg i t i v i 
é e r m a n i son© stati r icondotti contro I I ne-
mito dalla generosa disperazion. delle donne 
f á atterri te dalla schiaví tu che dalla mor» 
te . Se la batraglia era i r r e p a r a b ü m e n t e per-
dnta, sapevan ben con le proprie m a n í l i 
berar se stesse ed i figli dagl ' insult i del virt-i 
cltore ( 2 ) . Eroine di questa tamprs m e r í -
taño e vero la noát ra ammirazione, ma sí-
cufamenté non eran né amab i l i , né m o l t ó 
capaci di amore. AíFettando d i emulara í e 
maschie virtCi degli u o m i n i , doveano aver 
rmunziato a quella seducente dolcezza, nel la 
quale prindpaimente consiste l ' incanto e la 
debo lézza della donna . I I proprio orgogli© 
avea avvezzate le donne Germane a sopprl-
mere ognl t e ñ e r a commozione contraria a l 
lo to onore ; ed I I primo onore del sesso é 
sempre stata la c a s t i t á . I s en t imen t l , e la 
condotta di quelle coraggiose matrone pub 
esser conslderata ne l tempo medesimo t o m é 
una causa, un efFetto, e una prova^del ca-
rattere genérate della naaiione . I I coraggio 

fem-

^ ( S ) La mutaaíone d i e x í g e r e i n esugere e una c o n e » 
zione eccs!lente . 

( 2 ) Tacit . Germ. c. 7. Plutarco in M a r i o . í r i m a che 
Je vedo ve dei Ten ton i si distruggesscro da se stesse con 
i loro figM, si erano offerte a rendersi, coa si patto d i 
esses xicevute come schiavc delle Vestali , 

M i 



11% ístoria detla decadmzd 
f e m m i t i i l e , per quanto sia animato daí fa» 
natismo , o confermato dall' abito , non pu6 
esser che una debele ed ímperfe t ta imitazio-
ne del valore degli uomlni , che íllustranQ 
11 secólo s o i l paese 5 nel quale essi v i v o n o . 

R c i í g i o . I I sistema religioso del Germani ( se pur 
n t ' le rozze opinioni dei selvaggi meritan que

seo nome ) era dettato dai loro b í sognl , dai 
loro t imor i , e dalla loro ígnoranza ( i ) . 
4doravano i grandi oggetti vls ibi l i ed agen-
t i delia natura , i l solé e la luna , i l fuoco 
e la t é r r a , insieme con quelle immaginarie 
divini tá 5 ie quali si supponevano presedere 
alie piu importanti oceupazioni delTumana 
•vita . Erano persuasi di poter colle r idico-
le ar t i della divinazione Indagar la vojonta 
degli esseri superior!, e credevano che i sa-
crifizj umani fossero le piü preziose a e gra-
dlte ofíerte ai loro altari . E' stato con 
troppa fretta fatto applauso alia sublime idea, 
che que! popoll avevana della d i v i n i t á , non 
confinata da loro dentro le mura di un tem-
pio , né t appresen ía t a sotto alcuna ligura u -
mana j ma quando si riflette che i Germani 
erano imper i t i nelP architettura , ed igno-
ranti affatto nella scultura, presto t rovere-
mo la vera racione d i uno scrupolo, deri-

van-

C i 3 Tác i to ha ímpiegato pocke r ighe , c Cluver ío r en . 
to vtnt iquat t ro pagine su questo oscuro soggctto , I l p r L 
mo ri t rova nella Germánia i Dei della Grecia e di Ro. 
m a . L ' u l t imo decide che sotto gl i emblemi del so lé , 
della l u n a , e del fuoco , i suoi deveti ancenati adorava* 
no la T i i n i t a ne i run i t a , 



Dsll'Impero ílomano Cap, IX . n g ^ 
vante non tanto da superior í tá d ' in te l le t to , 
quanto da mancanza d? ingegno . I sol! tem-
pj della Germania erano g!i oscuri ed ant i -
chi boschi consacrati dalla venerazione di 
v a r i é generazioni. I I Jor tenebroso silen-
zio , 1' immagínar ia residenza di un i nv i sibil 
potere, non presentando alcun distinto og-
getto di terrore o di aciorazione , imprimea 
n e ü a mente un pro fondo sentiraento di er
ror religioso ( i ) j ed i sacerdoti, rozzi ed 
ignoranti com"erano, avevano appreso dali* 
esperienza Tuso di t u t t i quegü artifizj , che 

.potessero conservare e fortificare le impres-
sioni si bene adattate ai loro proprio inte-
resse, u n ; . . . 

La stessa ignoranza, che rende i Barba- suoíef , 
»i incapaci di comprendere i l bene , o di fetti 
accettare i ' ú t i l freno delle leggi ^ 11 espo- " ^ c . 
ne nudi e disarmatl ai ciechi t e r ro r i deíla 
süpers t i z ione , I . sacerdoti Germani aumen
tando questa favorevol disposizione dei loro 
iConcittadini, avevano usurpara ancor negli 
aífari t emporaü una giurisdizione 3 che i Ma-
gistrati non avrebbero ardito di esercitare, 
ed i l superbo guerriero pazientemente si sot-
toponeva alia sferza della co r r ez íone 3 quan
do veniva non da aloma potenza umana, 
ma dall' órdine immediato del Dio della guer-
ra ( a ) . A i difet t i della política civile sup-

' pl í . 

( 1 ) 11 sacro hosco, descritto con sublime erro re da 
"¿ucano, era nelle vicinanze di Mars i l ia j ma ve n ' erano 
i n o l t i della stessa specie nelia Germania. 

( 2 ) Tacit. Germán, c. 7» 
T o m o I I . H l 



a u Istorla delta aecadenza 
pliva talora 1' interposlzione delía éccle í la . 
stica autorita . V ultima era coá tan temente 
impiegata a mantenere i l silenzio e Ja de» 
cenza nelle assemblee popolari ; e sí estén-
déva talvolta ad interessi piú importanti per 
la pubblica p r o s p e r i t á . Fu per qualche ca
sual circostanza fatta una so'enne processio-
ne nei paesi or conosciutí sotto i nomi d i 

emburgo , e d i Pomerania. L ' igno to 
símbolo de!la Te r r a , coperto con un denso 
velo , f u posto sopra un carro t i ra to dalle 
vacche; e in questa guisa la Dea , che rise-
deva ordinariamente nell ' ¡sola di R u g e n , 
v is i tó le diverse circonvicine T r i b u dei suoi 
adors tor i . Durante i l suo viaggio f u ac-
quietato ogni rumore di guerra, le discor-
die sospese , !' armi deposte e gl ' inquiet i 
Germani ebber 1' occasion di godere i beni 
del ía pace e della concordia ( i ) . La tre
gua d i Dio 3 cosí spesso ed invano prodama-
ta da! clero del!' undécimo secólo , era u i f 
ovvia imi taz íone di quell' antica usanza ( 2 ) , 

^ N e i k Ma 1' influenza della religione era mol -
guara, to capace d" í n f í a m m a r e , che di modera

re le feroci passioni dei G e r m á n ! . L ' i n t e -
resse ed i i fanatismo spesso fmossero i suoi 
jn in l s t r i a santificare le piu temerarie ed 
i n g i ü s t e imprese coIT approvazione del cielo, 
e colíe sicure promesse di un felice succes-
so . Le sacre insegne lungamente v e n é r a t e 

nei 

( 1 ) Tac. c. 4. 
( a ) Ved, Robeitson vi ta d i Cario V, Vo l , 1. nota i« 



Deli*Impero Romanó, Cap. JX, 1I3 
nel boschi della superstlzione eran messe a l 
ia fronte delía battaglia ( i ) - e l 'armata 
nemíca era consacrata con orribiJi impreca-
zioni agü De i della guerra e del fulmine 
( 2 ) . Nella credenza dei soldati ( e t a l i 
erano i Germam ) Ja codardía era íi plü i m -
perdonabile di t u t t i i peccati. U n nomo 
coraggíoso era i l degno favorito delle Joro 
raarzialí d i v i n i t á ; lo sciagurato, che avea 
perduto i l suo scudo, era bandito dalle re-
iigíose e dalle c i v i l i assemblee dei suo i con-
c l t t ad ln i . Sembra che alcime Tr ib i t setten-
tr ionali avessero abbracciata Ja dot t r ina del
la trasmigrazione ( 3 ) , ed altre imaginato 
un material paradíso di perpetua ubbriachez-
2a C4) • Tu t t e pero convenivano che Ja v i 
ta spesa nell" a r m i , ed una gloriosa morte 
m battaglia erano i migl ior i preparat lvi per 
un felice avvenire i n questo, o i n un al tro 
mondo . 

L - i m -

( 1 ) T.1cít. Germ. r , 7. Questi stendardi a l t ro non 
erano che teste di anímali fe roe i . 

( a ) Vedi un esempio di questo costame i n Taci t . 
Annal. X I I I . 57 , 

O ) Cesare, DÍodoro e Lurano sembrano a t t r í b u í r c 
questa dottrina ai Gall í , ma i l SÍg. Pelloutier (Stor . dei 
ecui_ l . x m . c. 18.) si sforza d'interpretare le loro es. 
pressioni m un senso p i u ortodosso. 

C4) Riguardo a questa grossolaua, ma seducente do t . 
tnna dell Edda, vedi la favola XX. nella curiosa tradu. 
w L -q ,lbro> P"bblicata dal SÍg, Mallet nella su» 
Wtroduaionc alia stotia d i Danimarca. 

H 2 



i i € htor ía delía decade fiza * J | 
f járá; L ' í m m o r t a l i t á cosí vanamente promess» 

daí sacerdoti, era in qualche modo con fe r i 
ta dai Bar d i . Qiiest' ordine singolare di uo-
m i n i ha meritamente occupata 1' atten^ione 
d i t u t t i co loro , che hanno tentato d' inve
stigare le an t ich i tá dei C e l t i , degli Scandi-
n a v j , e dei Germani. I I loro genio , ed i l 
loro carattere, come ancora la venerazione 
portara al loro importante uffizio , sonó sta-
te bastantemente i i lus t ra te . Ma non si puó 
con ugual facilita esprimere, e nejipur con-
cepire 1' entusiasmo di armi e di g l o r i a , ch' 
essl accendevano nel petto dei loro u d i t o r i . 
Tra un popólo culto i l gusto per la poesía 
é piuttosto un trattenimento dalla f an ta s í a , 
che una passione del! ' animo . Pu ré , quan-
do i n un. tranquillo r i t i r o si ri'eggano la 
battaglie descritte da Omero e dal Tasso, 
siamo insensibilmente sedotti dalla finzione , 
e pro vi amo un momen táneo trasporto di ar
dor m i l i t a r e . Ma quanto mai debole , e 
quanto fredda é mai la sensazione, che da 
uno studio solitario puó rlcevere un animo 
quieto! Nel momento della battaglia, o neí-
Ja allegrezza della vi t toria celebravano i Bar-
di la gloria degli antichi Eroi , antenati di 
que i bellicosi Capi tan i , che ascoltavano con 
trasporto le loro sempl i c í , ma anímate can-
z o n i . La vista dell ' armi o del pericolo i n -
grandiva gli effetti dei canto mi l i t a r e , e le 
pass íon i , che si volevan con quello eccitare, 
la sete di gloria , e i l disprezzo della morr 
t e , erano gl i abitualí sentimenti di un ani-
jno Germano. 

Tale 



Dsll'Impero Komam Cap, I X , 117 
T a l é era Ja condizione, e ta l i i costu- Cao?ô  

mí degli antichi Germani . U lor c l ima , 1* ni.'f i¡ 
igtioranza loro delJe scienze , delle arc i , e cluali 
dalle leggi , le loro idee di onore, di vaio-Impcdl': 

, , . t iono t 
re , e di religione , i ! lor sentimento di l i - p r o . 
berta3 1*avversione alia pace, e la sete di gressi 
nuove imprese, tutto i n somma contr ibuí a de'̂ .cr" 
formare un popólo di Ero i m i l i t a n . Ma ' 
í ionostante si vede che per piú di dugento 
cinquanta anni 3 che passarono dalla disfatta 
di Varo al regno di Decio , questi Barbad 
formidabili fecero pochi consjderabili tenta-
t i v i , e ni una riguardevole impresa nelle dis-
solure o schiave Provine/e del!' Impero . I í 
loro progresso fu impedito dalla mancanza 
d' armi e di disciplina , ed i l loro furo re d i -
ver t i to dalle intestine díscordie delT antica 
Germanía ( 1 ) . 

I . E' stato ingegnosamente osservato, e M a n , 
non senza ve r i t á , che una nazione padrona Jfnza., 
del f e r ro , diventa ben presto padrona de l l ' ml* 
oro . Ma le se!vagge Tr ibü della Gerina
nia , prive ugualmente d ' ambídue questi s t i . / 
mabil i metal) i , eran r idotte a lentamente 
acquistare colla non secondata lor forza i l • 

pos--' 

C i ) Ved. Tác i t o Germ. c. j . Diod. Sicul. 1. V. Strab. 
1. IV. p. 397. I l dotto lettore puó ralnmcntarsi i l rango 
di Demodoco nella Corte Feacia, e 1'ardore infuso da 
Tir tep negli a v v i l i t i Spartani . v i e per altro poca pro-
babi l i t a , che i Greci ed i Germani fossero una stessa* 
nazione. Quante erudite fole si risparmierebbero, sjí 
volessero i nostn antiquarj riflettere , che si tuazioni si» 
m i l i prodwramio naturalmente simil í costumi, 

H 3 



s i 8 Jstoria della decadínza 
possesso deH'uno e del l ' altro . V aspetto di 
una armata di Germani mostrava Ja loro pe
nuria dei ferro . Raramente poterono far 
uso delle spade s e delle lancle piü lunghe. 
Le loro framee ( come essi nella lor lingua 
Je nominavano ) erano Junghe aste, che i n 
cima aveano un ' acuta e stretta punta di fer
r o , e ch 'essi , secondo roccasione, o lan-
ciavano da lontano, o maneggiavano com-
battendo a corpo a corpo. La loro cavaile-
r i a non aveva altre a r m i , che quest' asta e 
uno scudo. Una molti tudine di dardi sca-
g l i a t i con incredibil forza ( i ) era que! d i 
p iü che avesse 1 ' i n f a n t e r í a . L ' a b i t o m i l i 
tare 3 quando puré 1' avevano, altro non era 
che uno sciolto mantel!o. Una v a r i e t á d i 
color í era i ' ún ico ornamento del loro scudi 
fa t t i di legno o di giunco. Pochi t ra i ca
pí eran dis t ln t i dalla corazza, e niuno quasi 
dair elmo . Benche i cavalli della Germani a 
non fossero né b e l l i , né v e l o c i , né avvezzi 
allfe artifician evokizioni della cavaileria R o 
mana , puré diverse di queile nazioni furo- '' 
no rinomate per la loro cavalleria; ma ge
neralmente la principal forza dei Germani 
consisteva nel l" infanter ía ( 2 ) , che si o r d i -
nava i n diverse profonde colonne, secondo 

Ja 

( O M l s s i l i a spargi fut . Taci t . Germán, c. S. O qucsto 
Storíco sí e servito di una indcterminata espressíonc, o 
fea voluto d i ré che erano gettati a caso . 

< a ) Era qaesta la loro principal d i s t inz íone daí Sar. 
msti, i quali generalmente combattevano a c á v a l l o . 



m i l ' Impsro Ttémano , Ca-pt I X . 119 
k dlstinzione de!le T r ibü e delle f a m i g ü e . 
Impazient í della fatica o déH'ÍRdpgio qaesti edi di. 
guerrieri mezz í armati correvano aiía batta- scípli. 
glia con dissonaati strida e i n disordinate nae 
file ; e talvolta eolio sfoizo del valor natu-
yale saperavano la forzata e piú artificial 
bravura dei mercenarj Roman i . Ma si cro
me i Barbarí perdevan tutto i l loro vigore 
nel primo assalto , non sapevan fié come rior» 
dinarsi , ne come r i t i rars i . Una resistenza 
ímprovvisa cagionava la loro disfatta ; e la 
disfacta era quasl sempre una total disrru-
zione . Quando noi riflett iamo all ' intera 
armatura del soldad R o m a n i , alia loro d i 
sciplina s agli esercizj s all" evoluzioni * ai 
campi fortificati j e alie macchine m i l i t a r i , 
r i m a n g h í a m o giustamente sorpresi) che i l 
tiudo e non assistito valore del Barbarí o-
sasse incontrare in campo la forza delle le-
gioní , e delle díverse truppe ausiliarj , che 
secón da va no le loro operazioni. Troppo fu 
ineguale i l conflitto , finché i l lusso non eb-
be snervato i l vigore del!' á rma te Romane , 
e lo spirito di disubbidienza e di sedizione 
non ne ebbe corrotta la disciplina. L ' ín -
troduzione dei Barbarí auslliarj in quelle á r 
mate fu un passo accompagnato da mol t i ov-
v) perico! i , giaeché COSÍ poterono i Germa-
n i a poco a poco instruírsi nelle a r t i della 
guerra e della po l í t i c a . Benché v i fossero 
ammessí i 11 piccol numero e con le maggio-
r i precauzioni , l'esfempio di Civi le fu pro-
prio a convincere i Romani che i l pencó lo 
m ñ era immaginar io , e che le lor precau-

H 4 zioni 



t r ó Istorla delta decadema 
zloni noft erano sempre bastanti ( i ) . NeU 
le guerre c i v i i i , che accompagnarono la mor-
te di Nerone , que! artificioso ed in t répido 
Batavo, che i suoi nemici medesimi para-
gonarono ad Annibale ed a Sei torio ( 2 ) , 
formó «11 gran disegno di liberta e d i am-
bizione . Ot to coorti Batave, rinomate nel-
l e guerre della Britannia e deíl ' I tal ia cor-
sero sotto i l di luí stendardo. Egl i condus-
se un' armata di Germani nella Gallia 3 fece 
ahbracciare i i suo par t í to alie potenti c i t t á 
di Trever i e di Langres, disfece le legioni 3 

' distrusse i loro campi for t l f i ca t i , ed imple
gó contro i Romani quella scienza m i l i t a r e , 
c h ' e g í i avea acquistata ne.l loro servizio * 
Quando finalmente, dopo una ostinata resi-
stenza, cede al potete dell" Impero , Civí ie 
assicuró sé stesso e la patria con un trat ta-
to onorevole . I Batavl continuarono sem
pre ad occupare le iscle del Reno ( 5 ) , co
me alleati 3 non come schiavi della Romana 

Dísscn- Monarchia. 
s i o n i c í . I I . La forza dell ' antica Germani a par 
j ^ ^ ' f o r m i d a b i i e , quando considerlamo gl i effetti 
mania'.' g l i un l t i sforzi della medesima avrebbe-

ro 

C i ) La ^ relazioric d i quista impresa c crup a una gran 
parte dei ¡ibri quarto e quinto della storia di T á c i t o , cd 
c p;u. pregevo'e^per r e í o q u c n z a , clie per la chiarezza, 
Enrico Savillc v i ha osscryatc molte negligenze. 

C á ) Tácito Stor. I V . , i j . Avca come cssi peiduto un 
occhio. 

( 3 ) Eran comprese tra i duc rami dell ' antico Reno, 
Come cssi sussistevano prima che Parte e Ja natura can» 
glasseio i 'aspetto del paese. Ved. Cluver, Germán. A n t i q , 
X I I , c. j o , 37, 



Í ) e i t í m p m Ro/mno . Cap. IX* n t 
ro pótuto p r o d u r r é . Quella vasta estenslo-»' 
jie di paese poceva conteneré un mil lón d i 
guerrieri 3 giacché chiunque v" era in e tá d i 
portar le arrai } era ancora disposto di usar
l e . Ma qtiesta feroce moltitudine , incapace 
di concertare , o di eseguire alcun piano di 
grandezza nazionale, era agitata da diverse 
e spesso nemiche fazioni. La Germania e-
ra divisa in piu di quaranta stati indipen-
denti ; ed in ciascuno di questi stati ancora 
1' unione delle di verse T r i b u era assai debo-
le e precaria . Que i Barban fáci lmente si 
sdegnavano; non sapevano diraenticare un ' 
ingiuria , e molto metió un insulto ; i loro 
r i sen t íment i erano sanguinos! ed implacabi-
l i . Le dispute casuali , che si spesso insor-
gevano nelie Joro tumul tuóse compagnie o 
cacciando , o bevendo , eran bastanti ad ac-
cender g!i ai l imi d' intere nazioni i la priva
ra nimicizia di due considerabili capltani si 
d iñbndeva tra i loro se guací ed í loro al-
l e a t i . I I castigare gl ' insolent i , (o i l sac-
cheggiar gí' indifesi erano eguali m o t i v i d i 
far la guerra. Gl i stati piú formidabili del-
la Germania si studiavano di circondare i lor 
terr i tor j con una larga frontiera di solitudi-
ne e devastazione. Cosi quella spaventosa 
distanza 11 assicurava dai loro vicini 5 atte-
stava 11 terror delle loro a r m i , e i n qualche 
modo l i difendeva dal pericolo d' inaspetta-
te incursloni ( i ) . 

O ) Caesas de Bell. Gaí l . 1, V I . a j . 



t ica Ro. 
mana 

xzz Istorta del/a decadema 

remen. » 1 Bruter i ( ¿ Tác i to che paría ) %. 
t a t « d a i . „ ron totalmente esterminati dalle v i cine 
^ poli- ^ Tr ibu ( i ) provócate dalla loro insolenza, 

lusingate dalla speranza del bottino , e 
„ forse ispirate dai N u m í tutelar! d e i r i m . 

pero. Quasi sessantamila Barbari furoa 
„ dis t rut t l non dallVarmi Romane, ma sot. 
3, to i nostri occhi 3 e per da reí un grato 
5> spettacolo. Cosí le nazionl nemiche di 
„ Roma conservino sempre fra loro questa 
3, scambievole in imlc iz ia . No i si amo giun-

t i ai colmo della p rosper i t á ( 2 ) , ed al-
3, tro non ci resta ad implorar dalla fortu-
„ n a , che le dlscordie dei Barbari ( 3 ) . 5) 
Questi senr íment i men degni dell ' umani tá , 
che del patriotismo d i Tác i to , mostrano le 
invar iabi l i masslme d i política dei suoi con-
cittadini . Consideravan eglino piú sicuro 
espediente i l d iv idere , che i l combatter que! 
Barbar i , dalla dísfatta dei quali non poteati 
r i t rar re ne onor né vantaggio. I I danaro 
e g l i artifiz) di Roma penetravano nel cuo. 
j e della Germania; e col giusto decoro sí 
metteva in opera ogni sedizione per conci-
iiarsi quei popo l i , che la lor vic ínanza al 

D á -

( 1 ) Sonó essi pero rammentati nel I v . c V I . secólo 
da Nazzar io , Ammiano, Claudiano ec. come una Txibu 
di Franchi . Ved. Claver. Germ. An t iq . !. I I L c. i j . 

( i ) Vrgentibus é la comua lezione ; ma i l buon sen-
so, Lips io , cd alcuni Mss. sí dichiarano per -vergentibm. 

) Tacit. Germán, c. 33. I l devoto Abate de ¡a Blete. 
l i e c molto sdegnato con Táci to 5 parla del diavolo, che 
fu un assassino fin da principio ec, ec. 
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Dsir Impero Komano, Cap. I X , 123 
Danubio ed al Reno potea rendare ut i l i ss i -
m i a m i c i , o nemíci pericolosissimi. I capi 
r inomati e potenti erano adulad co' píü f r i -
v o l i d o n i , ch' essi ricevevano o come segni 
d i distinzione, o come strumenti di lusso. 
N e i í e c i v l l i dissensioni la fazione píü debo
je procurava di avvalorare la su a causa u -
nendosi secretamente coi Governatori delle 
confínantí Provincie. Ogni discordia fra i 
Germani era fomentata dagP in t r igh i di R o 
ma 5 ed ogni piano di unione e di pubblico 
bene era sconcertato dalla forza maggiore 
del la gelosla e del!' interesse privato ( 1 ) . 

La general congiura 3 che a t terr i i Ro-
mani sotto i l regno d i Marco Antonino , g e r a " 
comprendeva quasi tutte Je nazioni «tella Ger- contro 
mania e fino della Sarmazia dalla foce del *1*^0' 
Reno a quella del Danubio ( 2 ) , E* impos-
sibile di stabilire se questa precipitosa con-
federazione fu formata dalla necessita 3 dal
la raglone, o dalla passione j ma siamo si-
curi che i Barbari non furono allettati daü ' 
indolenza , né provocati dall ' ambizione del 
Monarca Romano . Questa perícolosa inva-
sione richiese tutta 1* intrepidezza, e v i g i -
lanza d i Marco . Egl i pose dei Generali 

• , ^ . . . .-. . . . / . : r o o k 

( 1 ) Possono rinvenirsi raolte tracce di questa pol í t i ca 
i n Tác i to ed in Dione i e molte p í a si possono dedurre 
dai principj della natura uraana. 

( 2> Stor. Aug. p. 31. Ammian. Marcel l . l i b . X X X I . c. 
S. Aurel , v i t t o r . L ' Imperator Marco Aurel io fu r idot to 
a venderé i ri«chí addobbi del palazzo, c ad arruolate 
g ü schiavi ed i ladr i , 



124 Iitorta M í a decadentd 
moho abili nei * diversi posti d' attacco, é 
prese in persona i l comando d e ü ' armi nei la 
p iú importante Provincia del Danubio supe-
r iore . Dopo un Jungo e dubbioso coníli t to 
11 coraggio di quei Barbar! fu domato . I 
Quadi ed i Marcomanni ( i ) , che si eran o 
fa t t i I capi deíla guerra, furon in quella ca
tás t rofe piú degli a l t r i severamente puniti j 
Furon costretti a r i t i rars i chique migl a (2) 
dalle rive del Danubio, ch' essi sbitavano ; 
e a daré i n ostaggio íl fíore della loro gio-
ventü* Furon questi immediatamente man-
dati nella Britannia , isola remota 5 dove po-
tessero esser sicuri come ostaggi, ed u t i l i 
come soldati ( 3 ) . I r r i t a to 1" Im per atore 
dalle frequenti r ibe l l ioni del Qiiadi e del 
Marcomanni si risoIvé di ridurre i l lor pae-
se i n Provincie . La morte sconcer tó i suoi 
disegni. Qiie'sta lega formidabile , la sola 
che comparisca nei due pr imi secoli della 
Storia Augusta 3 fu interamente disslpata, 
sene a lasciar di sé trácela veruna nella Ger-
mania . 

N e i 

C i ) I Marcomanni ( colonia, che dalle rive del Reno 
oceupo la Bocmia e la Morav ia ) aveano una volta cretta 
una grande e formidabile Monarclua sotto i l loro Re 
Maroboduo. ved. Strabone l . V i l . Ve l l . Paíerc. I I . 305. 
Tacit . Annal . I I . 63. 

(3.) I l sig. w o t t o n (Stor . di Roma p . 1 6 6 . ) estende 
3a proibizione a «na distanza dieci volte maggiore. I l 
sito ragionamento e specioso, ma non conciudente. C¡n-
que jniglia erano sufficienti per una fortificara barriera. 

C 3 ) Cionc 1. L X X I . c LXX1I . 
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D^// ' Impero Romano. Cap. I X . t t s 
Ne í corso di questo capí t o l o , che ser-Dj, 

¥Ír dee d ' incroduzione, ci si amo r is t re t t i ai ne dei-
generali t r a t t i dei costumi delia Germania ̂ T ^ -
senza tentar di descrivere o distinguere le ¿xml„ 
var ié Tr ibu , che riempivano quel vasto pae- n i , 
se ai tempi di Cesare, di T á c i t o , o di T o -
l o m e o . A misara che le, antiche o le nuo-
ve T r i b u si presenteranno nel corso di que
ra Storia , no i faremo breve menzione delle 
loro or ig in i , e s i t u a z i o n i e dei Joro par t i -
colari caratteri . Le nazioni moderne sonó 
sotieta fisse e permanent i , unite tra loro 
dalle leggi e dal governo, attaccate al suolo 
nativo per le a r t i e per T agricoltura. Le 
T r i b u della Germania eran volontarie e flut-
tuan t i associazioni d i soldat i , quasi direi d i 
se lvaggi . U n medesimo te r r i to r io cangia-
va spesso di abitatori nelle var ié vicende d i 
conquiste e di emigrazioni . Le stesse co
mún i ta , u tiendo si per formare un piano d i 
difesa o d1 invasione 5 dávano un nuovo l ió 
me alia nuova ior confederazione. Lo scio-: 
gl i men tó d i una anticalega rendeva alie i n -
dipendenti T r i b u i loro particolari nomi da 
lungo tempo obbl ia t i . U n popólo v i t t o r i o -
so spesso comunica va i l sao proprio nome 
al v i n t o . Tur me di volontarj correvan ca
lora da tu t te le part í sotto le insegne d i un 
condottier f avor i to ; i l di lu i campo diveni -
va la loro pa t r ia , e qualche circostanza d i 
quella impresa dava ben presto un nome co-
muñe a quella mista mol t i tud ine . Le d i -

. scinziotii dei feroci invasori erano conti
nuamente mutate da loro medesimi, o con

fusa 



tz$ tstorm deila decadenza 
fuse dagli a t toni t i sudditi del l ' Impero Ro . 
mano ( i ) . 

Lor , Le guerre e 1' amministrazione del pub-
Kume-bl ic i affari sonó i soggetti principal! della 
*0r s tona ; ma 11 numero delie persone ínteres-i 

sate i n quelle scene di affari é mol to diver
so secondo che diversa é ía condizione de-* 
g i l u o m í n i . Nelle gran monarchie mi l i on l 
d i sudditi ubbidienti attendono alie Joro u t i l i 
occupazioni in seno alia pace ed al l ' oscuri-
t á . L* attenzione dello Scrittore e del Let -
tore al íora é solamente ristretta ad una cor
t e , ad una capitale, ad un' armata regolare, 
ed a quei distrett i che accidentalmente d i -
vengono teatri di m i l i t a n ope iaz ion i . Ma 
uno stato d' índ ipendenza e barbarie, stato 
di turbolenze c i v i l i z o la situazione di pie-
colé Republiche ( 2 ) , mette quasi ogni mem-
bro della societá in azione e per conseguen-
za i n veduta. Le divisioni i rregolari s e le 
inquiete turbolenze della Germania abbaglia-
no la «os t ra immaginazione, e par che mol-
t ipl ichino 11 loro numero. La prolissa enu-
merazione di tant i R e , e di t an t i guerrie-
r í 3 di á r m a t e , e d i naz ion i , ci fa quasi di-

men-

( 1 ) Ved. un'eccellente dissertazione su l l ' o r ig ine e í 
emigrazionc delie názioni nel íe Memorie . dell ' Accademia 
cklle ¡scr iz idni tom. X V I I I . p . 48. 71. E' raro, che 1' aru 
t iquario e i i filosofo si t rovino si felicemente r i u n i t í i n 
una sola persona . 

<.2) E' eglí da sospettarsi, che Atene contenesse sol-
tanto vcntunmila ci t tacl ini , e Sparta non piíi d i trenta-
novemíla ? ved. Hume e Wal lacc sal numero degli u o , 
n » m «ci tempi a n t i d i i c modeini . 



b e l f Impero Romano * Cap, X, i * f 
menticare, che i medesimi oggetti vengon 
continuamente r ipetut i sotto nomi diveisi | 
e che spesso si son largamente accordati i 
nomi piü i l lus t r i agli ogget t i meno conside
ra bilí . 

C A P I T O L O X . 

C f Jmperatóri D e d o , Gallo , Emil iano, Vale
riano i e Ca l Heno. ¡ r rut ione genérale del 

Bar b a r í : I trema t i ranni , 

J Vent ' anni } che scorsero dai grandiosl Natura 
giuochi secofari di Filippo alia morte dideísog-

Gall ieno, fu ron una serie di obbrobrj , e di 
calamita . I n ogni momento di quel cala-a^' .aís» 
mi toso periodo si videro del Barban Invaso-
r i , e dei m i l i t a r i T i ranni opprimere ogni 
provincia dell* Impero Romano , che pareva 
ormai giunto a l l ' u l t imo funesto te rminede i -
la Sua rov ina . La confusione dei t e m p i , e 
la scarsezza di memorie autentiche oppongo-
no uguali difficoká alio Storico, che procu
ra di conservar chiaro e non interrot to 11 
filo della sua narrazione. Circondato da iní-
perfetti frammenti 5 sempre concisi , spesso 
oscuri , e talvolta contradit tor; , é ridotto a 
raccogliere, paragonare , e far delle conget-
t u r e ; e sebbene egli non dovrebbe por mai 
le ^ue congetture ne! rango dei fatt i a p u r é 
la cognizione della natura mnana, e della 
sicura operazione delle sue vive e sfrenate 

pas-



%%% htoñct della decadenza 
passioni 9 potrebbe in qualche occaslone sup-
plire alia mancanza; dei n ia te r iaü síorici . 

V im. Non v ' é , per esempio , a.cuna difficol-
perator ta nel concepire, che le successive uccisionf 
j i h p p o . t a n t i Imperator i avessero scioiti t u t t i i 

vincoli di fedeltá t ra i i Principe ed i l popo-
Jo j che cuttí i Generali di Fillppo fossero 
pront i ad imitare l'eseiTipio del loro Sovra-
n o , e che i l capnccio delle á r m a t e da gran 
tempo avvezze alie spesse, e violente r ivo-
luzioni j potesse ogni giorsio innalzare - al 
trono i l píú vile dei soldati. La Storia puo 
solamente aggiungere, che la ribellione con. 
t ro 1' Imperator Filippo scoppió nell ' estáte 
deil'anrjo dugentoquarantanove era le legio-
n i deila Mesia; e che Marino nffizial subal
terno ( i ) fu T osgetto della loro sedizios^ 
scelta. Filippo si s p a y e n t ó . Te me va che 
11 tradimento di quell 'armata non diveniss? 
la prima favilla di un genéra le incendio. 
Agitato dalla coscienza della sua r e i t a , e 
dal suo parteólo comunicó la nuova al Sena-

s e r v i g i , t o . Restaron t u t t i in un profondo silenzia, i 
i I b e I i i o , e f f e t t o del t i m o r e , e forse della maíevolen- , 
neerVIt'23 •* ma I^ec'0 finalmente, uno dell ' assem-
dcii'iTO. blea, con animo degno della nobil sua na- f 
re ra to . scita ( 2 ) osó mostrars í piu intrépido del" 

mere De-

( i ) L ' espressione usata da Zosimo e da Zona ra puo 
significare, che Marino comandava una centuria, una 
eporte, o una legione . 

( 3 ) La sua nascita in Bubbalia piccolo villaggio dell? 
Pannonia (Eutrop. J X , Viciar, m Caiarlb, & Epitom.) 

• •' - senv ' 



l)elI'Impero 'Komam. Cap, X. *i9 
inedesrmo Imperatore, T r a t t ó tuteó queli9 
afíar con disprezzo , come ua precipitoso e 
sconsiderato tumulto 3 ed i l rivale di Fü ip -
? o , come un fantasma di S o v r a n i t á , che 
sarebbe in pochi giorni distrutto dalla scessa 
lncost¿mza 3 che creato J'avea. I I pronto a-
dempimento delia pro fez í a ispiró a Filippo 
ana glusta stnna verso un consigl íere si a-
feiiej e Decio gíi parva i l sulo capace di 
í is tabi i i re ia quiete e la disciplina n e l i ' a » -
snata , i i cui spirito tumultuoso non era i n -
teramente calmato dopo i ' assassinio di Ma
r i n o . Sembra che Decio, resisrendo lunga-
mente alia scelta fatta di luí medeslmo, vo-
lesse mostrare i l pericolo , che v i era nel 
presentare un condottiere di mér i t o agí" i n -
aspnti e t imorosi soldati ; e la sua predizio-
fie fu di nuovo confermata dall ' evento . Le 
Jegioni della Mesia costrinsero i l Jor giudice 
a divenire loro c ó m p l i c e , presentandogli i * 
alternativa della morte o della porpora. La 
sua susseguente condotta, dopo un passo CO
SÍ decisivo, era giá inevi tabi le . Condusse 
€g!l3 o piuttosco seguí la sua armata ai con-
fini del!' I talia , dove F i l ippo , adunando tu t -
te le sue forze per respingers i l formidabil 

serubr^ con t rad i r é , se pur non fa pitramence accidéntale , , 
sua supposta discendenza dai Dec j . Contavano essí sei-
cento anni di nobi l ta , ma al pr incipio di qucsto pe r io . 
do , erario soltanto Plcbei di m é r i t o , e dei p r imi che 
farono a parte del Consolato coisuperbi Patrizj ; Pl i>ei4: 
Heclorum animas , &c . Giovcnal. Sat. V I H . 254, Ved* la 
coxaggiosa parlata d i DCcio ia L i v i o , X. p. 10, 

T o m o I I . i 



sjs Istúrla della decadenzá 
tompetltore da l u í stesso innalza ío ^ s! av'at!-
26 ad incontrarlo . Le truppe Imperial! e-
ran piu numeróse ( 1) ; ma 1' a rma tá dei r i -
bel l i era tut ta composta di Veteran i , e co-
111 and ata da un capo abile e s p e r í m e n t a t o . 
Filippo o fu occiso nelJa ba t t ág l j a , o messo 
a morte pochí giorni dopo i n Verona. I I 
suo figlio e Collega nei l ' Ipipero fu t rucldá-
to i n Roma dai Pretoriani j e Declo v i t to -
rioso con Je piu favorevoli circostanze, che 
potessero in que! secólo servir di pret'ést® 
al l ' ambizlone s fu umversalmente riconosciu-
to dai Senato e dalle Provincie. Vien rife» 
r i t o che immediatamente dopo d' aver coa-
t r o sua vogüa accettato i l t i t o lo di Augu
sto , a vea con un secreto messaggío ín for
mato Filippo della sua inrtocenza e della sua 
fedeltá s solennemente protestando^ che al 
suo arrivo nell ' I ta l ia deporrehbe gil ó rna 
me nt i Imperial! á e rientferebbe nella condi-
zion di suddíto obbediente. Poteano esser 
sincere le sue pro tes té* Ma nella situazio-
n e , in cu i 1* avea posto la sorte 3 era quasl 
impossibile ch' egli potesse o perdonare, o 
ottenere i l perdono. 

L ' Imperator Decio avea impiegati po» 
i corí. chl mesi nel l ' opere della pace j e nella am-

a . d . ministrazione della giusti¿ia 9 guando Tlnva-
*50' slone dei Cotí lo ch iamó Sul Danubio, E' 

questa la prima importante-occaslone ^ nella 

Marciá 

• C i ) zosimOj 1. x. p. l o . Zonaraj l X I I . 0 . ^24. Edif. 
Ltuvre , 



i i e l í Imperú Homanó * Cap, X* « 3 1 
güaíe faccia la Storia t n t m i o n t di qué! grajf 
p ó p e l o , che a t t e r r ó di poi la í l o m a n a po
tenza , saccheggió i l Caropíddglio ¿ e r e g n ó 
«el la Gállia , nel ía Spagíia , é nell* IUÁVA , 
JIssi contribuirono cotanto alia sovversione 
deli ' Impero Occidetltale s che i l nome de* 
Cotí vien spesso , tna i m p r o p r i a m é n t é , usa-
to come una general denominazíone d i Bar
ban bellicosi , e f e r o c i . 

Sui principio del sesto secólo,, é dopo 0n-gí 
Ja conquista deli* Italia 5 i Goti nel l 'a t tual dei Go-
loro grandezza coí i terapla^ano con placeré íidall.a' 
i l prospetto dalla passata e della futura glo- ^ í ú t ^ 
í í a , Desidefarono di conservare la memo-
í i a dei loro an tena t í , e d i trasmetter alia 
poscerirá quella delle loro proprie l i t iprese. 
I I principal ministro della corte d i Raven-
na , ií docto Cassiodoro , secondó 1' inclina-
2ione dei conquistatori i n una storia Gótica 
d i dodicí l i b r i , r idotta adesso aU'imperfetto 
compendio di Giornandes ( 1 ) . Questi Scrit-
t o r i pausando j su lie sventure della. nazione 
con una brev i tá art if iciosa, ne celebravano 
i l íbrtuiiaro Valore , e adornavano i l di l e i 
tr ionfo con mol t i Asiatici t rofeí 3 i quáli pió 
giustamente appartenevano ai popo'i ¿e l la 
Scizia. Sulla fede di antiche c a ñ z o n J , i n -
c e r t i , ma sol i annali dei Barbari , essi de-
Jivavano la prima origine dei Goti dalla va

sta 

(̂ 1 ) Ved. le prefazioni di Cassiodoro é di Giornandes. 
E cosa sorprendente che quest' u l t imo fosse omaso nell* 
eccellente edizione degli Scr i t tor i Goti pubblicata da 
Gra» io . 

I 2 » 



i j a litória de/la decádenzd 
sta Isola o penisola della Scandinavia ( i ) ¿ 
N o n era que}}' ultima centrada del Setten-
t r ione sconosduta ai conquistatori deir I ta -
j ia j i vincüü delT antlca consanguinita fu ro
ñ o r i nv ígo r i t i dai recenti uffic] d i amiciz ia ; 
ed un Re della Scandinavia rinunzio volon-
terosamente alia sua seli*agg!a grandezza ^ 
per poter passare ií resto dei suoi g iorni 
uella tranquilla e cultissima corte di Raven-
na ( 2 ) . M o l t i v e s t i g j , da non potersi a-
scrivere a l l ' artifizio di una popoiar vanita , 
sttestano I 'antlca residenza dei Goti nelle 
contrade. d i la dal Báltico . Fino dai tem-
po del Geógrafo Toloraeo la parte meridio-
nale della Svezia sembra esser rimasta sem-
pre sotto 11 dominio del meno intraprenden-
te residuo della nazione; e v i é tuttavia un 
vasto t e r r i t o r i o , che si divide i n Gotlandia 
or ién ta le ed occidentale. Nei secoli di mez-
zo ( cloé dal nono al dodicesímo secólo ) 
mentre i l Cristhneshno fareva dei lent l 
progress! nei Settentriohe 3 i Goti e g l i Svez-
cesi erano due dis t inte , e talvolta nemiche 
naz ioní d i una medesima monarchia ( 3 ) » 
1 / ul t imo di questi due «omi ha prevalso 
sonza peró estinguere i l primo . Gli Svez-

( i ) SuU 'au to r í t a d i Ablavío GÍornaudes cita altane 
antichc rronichc dei Got i i n v e i s i . De Rehus Gtt. c 4., 

( 3 ) Giornandes , r . j , 
C 3 ) Vedi nei prolegomeni di Groaio diversi lunghr 

estratti presi da Adamo di Bremen, c Saxo-Grammatico , 
I l primo serisse íieii ' atino 1077. 1'ultimo f íod verso 
V anno 1200, 



Beil'ImpBro Rúmaiiús Cap, X , r33 
feesl, che avrebber potuto contentarsl del la 
propria lor fama n e U ' a r m i , ha uno in ognl 
secólo preteso di participare delia antica glo^ 
r i a dei G o t i . I n un momento di disgusto 
contro la corte di Roma , Cario X Í L disse 
apertamente, che Je v i t to r íose sue truppe 
iion erano degenerate dai lor valorosi ante-
n a t i , che avean giá una volta soggiogata la 
padrona del Mondo ( i ) . 

Verso la fine de l l 'undécimo sbcolo s u s - R e í ú ^ 
slsteva un Tempio famoso i n Upsa l , la piü ne 
conslderabile delle citta degli Svezzesi e dei Goti° 
G o t i . Era questo ricchissimo per 1'oro che 
gji Scandinavi aveano acquistato nelle loro 
p i ra ter ie , e poseía saiitificato, convertendo-
lo i n rozzi simulacri delle t re principali d i -
v l n i t h , i ! Dio della guerra . Ja Dea deila 
generazione, e i l Dio del tuono . Nella 
general^ festivitá che ogni nove anni solen-
nizavasl , si sacrificavano nove animali di 
ogni specie ( fuor che dell ' umana ) e i l o -
TO sanguinosi corpi ven i vano appesi agli aj-
beri del sacro hosco adjacente al Tempio 
( 2 ) . Le solé tracce che adesso sussistano 

< i ) Vol ta i re , Storia di Cario XÍL 1. I I I . Quando gí i 
Austriaci desiderarono l 'a juto della corte d i Roma cen
t ro Gustavo Adolfo , essi lappresentarono sempre que! 
conquis ta to íc coxtte i í successore diretto d i A l a d e o , 
Harte Stor. di Gustavo, v o l . I I , p . 12j. 

C2 ) Ydd. Adamo di Bremeri ifi Grotli trohgeraems , p , 
104. 11 tempio di upsal fu d i s tmt to da Ingo Re di, svc-
z ia , che cominció a icgnare ne l l ' an% «75. e quasi 80. 

' : 1 3 



r 3 4 Istoría dslia 'decadéntd 
¿1 qnesra barbara superstizione , son conté» 
ilute n e l l ' £ ü t í ; sistema di mi to logía com» 
pílaco nella Is íanda verso i l tredicesimo se
cólo , e studiato da i do t t i della Daní marca 
e deIJa: Svezia, come i l p i ü stimabile avan* 
z o delle antiche lor t radizioni . 

z i o n i ' e " Nonostante la misteriosa oscur í tá delb' 
inorte EHda, si posson fáci lmente distinguer due 
d i odi« persone ccnfuse sotto i l n o me d i Odino j i i 
mo' D io della guerra, e d i l gran legislatore del

la Scandínavia , L ' u l t imo , ü Maometto d e l 
Settentrione , i n s t i t u í uña religione adattata 
al clima ed ai popólo . Mol t e n u m e r ó s e 
T o b ó suiruna e l ' a l t r a riva del Báltico fu* 
ron sogglogate daü ' invincibi l valore di O-
dlno , dalla sua persuasiva eloquenza , e dal
la r i p u r a z i o n B , c h ' f i si era acquistata , d i 
ábi l issimo mago. Con una volontafia mor* 
te e g í l confermo quella credenza, che avea 
propagata ne! corso d' una lunga e prospera 
v i t a . .Temendo 1' u m i ü a n t e a s s a l t o delF i n -
f e r m i t á , s i r í solse di m o r i r d a g u e r r i e r O . 
I n una solenne assemblea d i Svezzesi e d i 
Goti si dette egli stesso nove mortal i fe r i 
t e , a í f r e t t andos í , come affermo con la m o 
r í bon da sua voce, d i preparare la festa d e » 
g l i Eroi nel Palazzo del Dio d e l l a guerra 
( O . 

anní dopo fa salle rovínc di quello eretta una Cat ted ía le 
Cristiana, ved. Dal in Stor. d i Svczia nella Biblioteca ia . 
gjonata . 

( i ) Mallct introduzione alia Storia d i Danimarca, 



Impero Romuno. Cap. X, 33 ? 
La nativa e propria abitazione di Odi - Bella 

« o é distinta col nome di \As-gard. La for ma ín-
tunata somiglíanza di questo nome con que!-certa i -
Jo di ¿ t f '&urg , o ^ í s of ( 1 ) , parole di si-
mi) significato, ha fatto nascere un sistema d o T d ' 
storico cosí piacevol mente tessuto , che no i o d i n o . 
quasi brameremmo di persuaderci che fosse 
vero.- Si suppone che Odino fosse capo di 
una T r i b u di Barban che abitarono sulle 
rive della palude Meotide , finché la caduta 
di Mitr idate 5 e le armi d i Pompeo minac-
ciarono al Settentripne la schiavi tu. Que
seo Odino s cedendo con furioso sdegno a 
quella potenza, a cui non poteva resistere, 
condusse la sua T r i b u dalle frontiere della 
Sarmazia Asiát ica nella Sve2ia,5 colla gran
de idea di formare i n quelí ' inaccessibile a-
silo della liberta una rel ígione ed un popo, 
l o , che in qualche remoto secólo potesse 
serviré alia su a immortale vendetta, qu an
do 1 suoi invinc ib i l i Goti armad da un m i 
l i tar fanatismo uscirebbero a turme dalle 
vicinanze del cerchio Pelare, per punir g i l 
oppressori del genere umano ( 2 ) , 

$e 

C 1 ) M a l l e t , c. IV . p. ha raccolto da Strabone, da 
P l í n i o , da Tolomeo, e da Stefano Bizantino i vestigj di 
questa c i í t a e del suo p o p ó l o . 

( 2) Q^esta stupenda spedizione di Odino , che dedu-
cendo P inimiciz ia dei Goti e dei Remaní da una causa 
si memo rabí 1c, potrebbc somministrare i l nobüe fonda-
mento d i un Poema Epico, non puo s ícuramente r i r e -
^ersi come autentica Storia. Secondo i l natural senso 
dell ' Edda , e i3 inserpretazione dei p i i i abil i e x i t i c i , A i 

..: gard 
I 4 



13^ Istorta deIIa dUddemá 
Emígra . Se tante successive generaz íon í di Go^ 

z íone t i , non poterono conservare che una débale 
ride'Ta traciÍ2'otte deJla ,oro origine dalla Sean d i na. 
scandi! v ' i a . } Won dobbiamo aspetcarci da Barbari co. 

navía si íncult i alcuna distinta relazione del tem-
^««lia po , e delíe circoscanze della loro emigra-
?msla 'zione. I I passaggio del Báltico era ímpre» 

sa facile e naturníe . Gli abí tant i d t l ' a Sve-
2 i a avevano un numero sufficiente d ívasce l -
l i grandi con remi ( i ) , e non v i son che 
poco piív di cento miglia da Carlscroon ai 
p iu v ic in i porti deüa Pomerania e del!» 
Prussia. Qui finalmente si cammina colla 
scorta del!' istoria sopra un terreno stabi e .• 
Sul principio almeno deH'Era Cristiana ( 2 ) 
e non piú tardi del secólo deg'i Antonini 
( O s i Goti si stabilirono verso la foce della 
Vistola , ed in quella fertile Provincia , do^ 
¥ e fu ron poi gran tempo dopo fondate Je 
commercianti c i t tá di Thorn , Elbing , K o -
í i i n g s b e r g , e Danzica ( 4 ) . A ü ' occidente 
' dei 

gard invece d ' indirare una vera Cit ta della Sannaaia A* 
s ia t i ra , e i l nomc fittizío della mis tira ditnora dcgli D e i , 
1 'Olimpio della Srandiuavia , donde si supponera disceso 
i l Profeta, qliando áflnanzió la sua nuova icjigione alie 
nazioni Gotiche, gia; stabiiite íiclle par t í Meridional! 
della Svezia . 

( 1 ) Tacin Germán, c, 44, 
( 2 ) Tacit . Annal . I I . 62. Se si potesse dar ferma rrc-

denza alie r av igaz ion í d i Pitea di Mars ig l ia , dovremmo 
convenire che i c o t i a vea no passato i l Báltico í re ten to 
atlni almeno a van t i Gesu Cristo . 

( . O Tolomeo 1. I I , 
(4.) Dallé Colonie Gcrmaniche , le qualí seguivan le ar« 

mate dei Cavalicxi Teu ton ic i . l a conquista e Ja conver-
sione 



t>eÍP Impero Uomano, Cap, X . 137 
del G o t i , le numeróse Tcibú dei Vandali €¿ 
rano sparse lungo ¡e rive deil" Oder , e jun
go i l littorale della Pomerania e di Meck-
lenburg . Una viva somiglianza di costa-
m i , di colore , di religione e di lingua pa-
reva indicare , che I Vandali e i Goti fosse-
TO originariamente un solo gran popólo ( 1 ) . 
Senabra che i secondi fossero suddivisi i n 
Ostrogoti , Vis igot i 3 e Gepidi ( 2 ) . I Van
dal! eran piú distintamente divisi ín varíe e 
indípendent i nazioni s gli E r u l i , i Borgo-
gnoni , i Lombardi , e in diversi a l t r i píceo» 
i i s t a t i , mol t i dei quali divennero i n se güi 
to monarchle formidabili . 

N e l secólo degil Anronini I Goti abita- Dalla 
van tuttavia nella P r u s s í a . Verso i l regno ^j',6^* 
di Alessandro Severo , Ja Romana Provincia CIani,, 
della Dacia si era giá risentita della lor v i -
cínanza per le frequenti e revínose loro i r -

:•. o " - - -7,. - r.b > \ \ } ra- • 

sione della Prussia fu compita da que i r en tur ie r i del t re-
dicesimo secólo 4 

C i ) Plinio (Stor . Nat. IV. 14.) e Trocopio in Bell* 
Vandal. L I . c I . s'accordano in questa opinione . EgHnó 
vissfero in tempi d ivers i , cd ebber diversi mezzi per inve
stigare la verita . 

( 2 ) Gl i Ostrogotí e i "visigoti , che t a d i r é i Goti o-
l i cn ta l i cd occidentali trassero questi nomi dalle originarle 
Jor sedi nella Scándinavia . In tune k eccessive marcie e 
stabilimenti conservarcnO coi loro nomi la medesirtra rela
t i va situazione . Quand.o si partirono per la prima vol t* 
dalla Svezia, tre vascelli contenevano la nascente loro co* 
3onia. 11 terzo cssendo tardo alia vela rimase indic t ro , e 
quella turma divenuta poi una nazíone , riceve da questa 
circostarza i l neme d i Gefldl o sía infing&rdi, GÍornan» 
des, c. 17, 
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13S Istorta della decadenzd 
fú t io t í i ( 1 ) . In questo intervallo pértantí i 
á i quasi se t tán ta annl si de ve por re la se-
conda emigrazione dei Goti dat Báltico al 
rnare Eusino j ma la cagione che la produs-
se giace nascosta nella varieta delle m o ü e , 
che danno moto a dei Bar bar i vagabondi. 
Una pestilenza, od una fame , una v i t to r ia , 
od una dlsfatta, un oracolo degli D e i , o i* 
eloquenza di un afdito condottiero erano 
bastanti per riyolger le armi dei Goti verso 
I piü dolci d i r n i del mezzogiorno. DIt re F 
influenza di una rel igíone marz ia le , 1! nu
mero ed i l coraggío dei Goti eran proppr-
zionati alie piü rischiose avventure . 1/ uso 
degü scudi rotondi e delle corte spade H 
tendea formidabili nel combattere da vicino ¿ 
la non servile u b b ^ í e n z a , che aveano per i 
Joro Re ereditarj , da va ai loro consigli un" 
unione , ed una stabil i tá non comune ( 2 ) j 
ed i l famoso Amala eroe di quel s e c ó l o , e 
décimo antenato di Teodorico Re d ' I ta l ia , 
i l lus t ró colT ascendente del suo mér i to per
dónale la prerogativa della sua o r ig ine , ch* 
egl i deduceva dagli *Anji o Semidei dei Goti 

La 

- ( 1 ) Vedi un f rammentó di Pietro Patrizio núV Excerptu, 
Legatlonum} e riguardo alia prohabilita della data, ved, 
Ti l lcmont . Stor. degli Impcrat. -toin. I I I . p, 345, 

( 2 ) Omnium harum gentlum insigne, rotunda sctita, 
breves gladil & erga reges obseqttlum . Tactt. Gs>f»ati. c. 
43- I Goti probabi lmenté acquistaiono i l loro ferro col 
commerc ío dell* ambra. 

(3 ) Giomandcs, c. IJ. 14, 



Dell'Impero Romano Cap. X. 139 
La fama di una grande impresa eccito l a na< 

I píü coraggiosi guerr ier i di t u t t i g i l stati zione 
dei Vandali nella Germania , m o l t i del qua-
Ü si vedon combattere pochi anni dopo sot- ^ ¡ ^ í 
to la comune insegna ( i ) del G ó t i - I p r i - nella 
mí passi degli emigranti l i condussero su l -^a rc i a , 
le r ive del Prypec , fiume che veniva gene
ralmente dagH sntichi creduto un ramo me-
r id ion ale del Boristene ( 2 ) . Le tortuosita 
di quel gran fiume per le pianure della Pol -
lonia e della Russia diressero la loro mar-
cia , somministrando costantemente acqua 
dolce, e pasture ai loro numerosissimi ar-
men t i , Seguitavano essi I* ignoto corso del 
fiume, confidando nel loro valore ^ e dis-
prezzando qualunque forza potesse opporsi 
af loro progressi , 

I p r imi a presentarsi furono i Bastarni 
ed i Vened i , ed i l fior della lor g ioven t í i 
per elezione o per forza si uní a l l ' armata 
dei G o t i . I Bastarni a bita vano sulle falde 
settentrionali dei mon t i Carpazj; e 1' i m 
menso trat to di t é r r a , che l i divideva da! 
selvaggi della Finlandia p era occupato , o 

C i ) Gl¡ E r u l i , e g l i Uvegundi , o Burgund í , _ sonó «pe» 
cialmente menzionati . Ved. Mascovio, Stoiiai dei G e r m a n í , 
L V. U n passo della Stor. Aug. p. ?8. sembra alludere a 
«npsta grande emigra^ione . La guerra Marcomannica fe 

parte eagionata dalla furia delle barbare T r i b u , che 
givano dinanzi alie a rmí dai Barbari plü Settentrionali. 

< 2 ) D' A n v i l l c , Geografía antica, c la terza parte delU 
inconiparabil su? caita deU' Europa. 



i 4 & Istónd dsila deCadenía 
ráevastato5 per m e g ü o d i r é , dai Venedí { i ) ; 
V i sonó delle ragioni per c r e d e r e , che i Ba! 
s ta rn i , i quali si distinsero nella guerra Ma
cedónica ( 2 ) 3 e si divisero poi nelle formi-
dabiíi Tr ibu dei Peucini , dei Borani 3 del 
Carp í ^c.^discendessero dai Germani. ' Con 
jag ioni piü autentiche poi si posson credere 
di origine Sarmata i Venedi , che nei seco)i 
á i inezzo tanto si rendettero famosi ( 3 ) . 
Ma Ja confusione del sangue e dei costumí 
su queila incerta frontiera r íen spesso dub* 
t>iosi g l i osservarori pICi esatti ( 4 ) . A mi
sara che i Goti s' inoltrarono verso J'Eusi-
« o , incontrarono una piú pura scirpe di Sar-
ma t i gli J az ig i , gl i A l a n l , e d i Rossoía-
t u j ed essi fu roño probabi ¡mente i p r iml 
G e r m á n ! che vedesser le foci del Boristene 
e d e l Tanai . Se no i esaminiamo le distin-
t i v e caratteristiche dei Germani e dei Sar-
siati.> vedremo che queste due numeróse 
porzioni del genere umano si distinguevan 
principalmente'per le fJsse capanne o mo -
v j b i l i tende, per 1'abito stretto o sciolto 
per 1* imita o la mol t ip l ic i tá delle m o ? ¡ i ' 
per la forza mi l i ta re consistente per lamas-
gior parte o ne l i ' i n fan te r í a o nelía cavalle-

( 1 ) Taci t ; Germaa, c. 4(5. . < 
í 2 ) Clnver. Germánia A n t i . í, n i . t. <j.j 

T l U ) ^ . ' ^ ' " f ' . , e cráno le tic gran 

1a ?27ZCn0 nicrlta . « ' « " m e n t e questo titoJo . 'c per fino 



DátrImpero Romano., Cap. X 
t ía i e sopra tutto per 1' uso della l inguá 
Teutónica o della Schiavóna; F u l t ima dalle 
quali si é , per le conquiste , estesa dai con-
fini delT Ital ia alie vicinaaze del G í a p p o n e . 

I Goti erano allora padroni del i ' Ucra-
n í a , paese d i una estsnsione considerabile e deiru» 
fertilissimo , traversato da varj fiumi n a v i - e i a n í a , 
gabíli s che dall 'una e dalT altra parte si sca-
ricano nel Boristene , e sparso di vasti ed 
al t i boschi di quercie . L ' abbondanza della 
cacciagione e del pesce, g l ' í n n u m e r a b i l i a l -
vearj d i pecchie depositad nei vuot i degli 
alberi annosi, o nelie cavi tá degli scogl i , i 
quali erano anco i n quei barbari secoli un 
ramo considerabile d i commercio , la gros-
sezza del bestíarae , i i clima tempe rato 5 1" 
at t ivi ta del suolo per ogni sorta d i semen-
z a , e 1* libertosa vegetazione , tutt'o mostra-
v i i n somma la l iberali tá della natura 5 ed i n -
vitava 1' industria deü ' uomo ( i ) . Ma re-
siterono i Got i a codesti i n v i f i , menando 
sempre una oziosa , rapace, e misera v i t a . ^ ^ . 

I paesi degli Sci t i , che verso 1* Oriente 
confinavano coi nuovi s tab iüment i del G o t i , no fe 
non presentavano alie loro armi se non se Jfoví»» 
1' incerto evento di una inút i l v i t t o r i a . Ma ̂ ^ 0 l i 

mane ^ 
a í le t t an te assai piü era 1' aspetto del t e r r i -
tor j Romani ; e le campagne della Dada e-

- — • - • - . • fan 

f i ) La Storia Genealógica deí T a r t a r í , f. 5 9 j . M . Bell 
TO!. I I . p. 375. traverso 1'Ucrania nel suo viaggio da f í e -
troburgo a Costantinopoli. L'aspetto moderno del paese e 

giusta rappresenrazione delPatitico , giacche nellemanl 
í e i Cosacchi limane tuttavia nello stato d i na tu ra» 



142- 'Isíófia ddla decadenza 
fan cóper te di inessl ubertose, s enúna te Jal-
Je maní d i un popólo industrioso , ed espo-
ste ad esser raccolte da quelía d i una na-
zione guerr iera . E' probabile che le con., 
quiste di Trajano consérvate dai suoi suc-
cessori piu per un decoro i d é a l e , che per 
alcun reale vantaggio 3 avesser contribuito 
a indebolire 1' Impero da quella parte . La 
nuova e non bene ancora s tabi l i tá provincia 
del]a Dacia non era né forte ab^astan^a per 
r e s í s t e r e alia rapacita dei Barban , né ricca 
assai per saciarla. Finche le remote rive 
del Niester si considerarono come gl i argi-
sii della potenza Romana, le fortificazioni 
del Danubio inferiore eran piu trascurata-
inente custodite i e g i l abitanti della Me si a 
vivevano in una indolente sicurezza, scioc-
camente credendosí ad una inaccessibil d i 
stanga da qualunque bárbaro invasore. L ' 
i rruzione dei Goti sotto i l regno di FIlippo, 
fu per loro un disinganno funesto, í l Re 
0 sia condottiere d i quella feroce nazione 
traverso con disprezzo la Dacia , e passo i l 
Niester ed 11 Danubio senza incontrare o-
stacolo j che ritardar potesse i suoi progres-
si . I I r í lassamento della disciplina fece 
perderé alie guarnigioni Romane I posti 
p iü i m p o r t a n t i , ed i l t imore del meritato 
castigo indusse gran parte d i loro ad arruo-
Jarsi sotto le insegne dei G o t i . Comparve 
finalmente quella molti tudine di tant i d i -
"^ersi Barbará sotto le mura di Marcianopo-
Ü s c i t t á fabbricata da Trajano i n onore de l 
ía sorella, e capitale allora della seconda 

' M e -



betf lmptfo Romano» Cap, X, 
Mesla ( i ) . Gli abltami fu roño contenti d i 
í i s c a t t a r e Je Joro v i t e ed i loro be ni c o t í 
lina s o i í m i a considerabile, e gí ' invasori si 
f i t i ra rono di nuovo ne ¡ l o r o d e s e r t i ? a n i -
inat i 3 anEÍché sodlsfatti d a i pr imi successi 
deir armi Joro contro utí r k c ó s nía debol 
paese. Venné b e n presto á Dedo la n u e 
v a c h e Gniva .Re d e i Goti a v e a d i nuovo 
passato i l Dantibio c o n forze p i u considera-
bil i j c h e i suoi n ú m e r o s ! d i s t a g e a m e n t i de-
vastayantí la Mesia s mentre i l grosso deU* 
esercito consistente m yoooo¿ Germani e 
Sarmati s forza Sufficlertte per le piú ardite 
J m p r e s e 3 es ígeva la pfesenza d e l Monarca 
l l o m a n o , é Jo s f o r z ó del suo poter mil i tare 9 

Decio t rovó i Goti c h e a s s e d i a v a n N i - Eventi 
é o p o l i s u l l ' Jatro 3 u n o d e i m o l t l monumenti diversi 
d e l l e v i t tor ie di Trajano (2) « Levarono ddIa 
ess i a í suo arr ivo r a s s e d i o j tu a c o n idea botica 
soltanto di marciare ád u ñ a p i u i m p o r t a n t e A. D. 
C o n q u i s t a s a l l ' assedio di Fillppolí :i c i t t á a s ó . 
¿ella Trac ía fondata da! Padre d i Alessan-
dro presso a l i e falde déll \Eüío (3 )a Decio 
; • .-. ,-. - * . • u . " U . 
m^ámxmmmá^mmmmmmíñ ' ñi lili n " w mmitaammmm^s^mmm^ 

( 1 ) Nel IÍ. Capit. di GÍornandcs , in vece di secunda 
Maslctm $ possiamo azzardarci a sostituire secuitdam, lase-
conda Mesia , d i cu i Aiarcianopoli era certamente la c a p í , 
ta le . Ved. Hierocle de Provlncih , e VVesseling ad heum 
p. <íj5. Jt¡ñera. E' sorprendente come questd pa lpabÜcer -
Iore del copista sfuggisse alia giudiziosá correzione d i 
Grozio . 

C2 } I l luego e t t í t távíá dettd N i c o p o l í . I l píccol fúi^ 
tne, sulle cui sponde era- posto j 1 sbocca nel Danubio . 
Geografía antica, tom. I . p, 307. - , 

O ) Stefan. D ' Anvüe, , Bfzant de Vrblbus , p. w4o. 
TVcsseling Jtmerar. f. í j s , ZoHara: pef un ^rossolahQ 



144 Istorta dslla decaisnza 
l i seguí tó per cammini scabrosi , e con 
inarcie forzate j ma quando eg'i credea di 
essere ben lontano dalla retro guardia dei 
G o t i , Gniva si rivo'ss con impeto furioso 
contro i suoi persecutori . Fu i i campo dei 
Romani sor preso e sacchegpiato s e per la 
prima volca 11 loro Imperatore f u messo in 
disordinata fuga da una truppa di Barbari 
mezzi a rma t i . Dopo una lunga re istenza 
Fi l ippoü priva di ogni soccorso fu presa 
d' assalto; e si riferisce che fu roño cento-
m i l a persone trucidate nel saccbeggio di 
quella vasta citta ( i ) . M o k i riguaruevoli 
pr igionier i accrebbero i l valor del boctino 3 
© Prisco fratello dell ' ult imo Imperator Fi-
lippo non arrossi di prender la porpora sot-
tO la protezlone del barbari nemici di Ro
ma ( 2 ) . I I tempo peraltro da loro impie-
gato in quel l u n o o assedío dié campo a De
d o di reclutar le sue truppe 3 di r í an imarne 
i l coraggio s e di ristabilirne la disciplina, 
T a g ü ó diverse par t i ré di Carpí ed altrí Ger. 
snanl , che si affrettavano per partecipare 
«el la virror ia dei loro concitradinl ( ? ) , af-
fido i passi dei mont i agí i u t i r ia l i di una fe, 

sbaglio attribuiscc la fondazioae d i f I l ippol i a l f ím-
mcdiato predecessore d i pecio . 

(1 ) Anunian. XXXI. 5. 
( a ) Aurelio v i t t o i c , c. 29. 
( j > néfori* Capic*, zógtz f a i i c medaglíc d i Pecio i«-

iisano questi saccessi, 
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delta c di un valore sperimentato ( 1 ) , r i -
paro ed acerebbe Je fortificazioni del Danu
bio , e i rapiegó tutta la su a vigilanza per 
opporsi o al l ' avanzamento dei Goti , o alia 
lor r i t i r a t a . Incoraggí to dalla nueva for tu
na , aspettava ansiosamente 1' occasione d i 
r i s t abü i re con un colpo grande e decisivo la 
sua propria gloria 3 e quella delle a rmi Ro
mane ( 2 ) . / 

N e i tempo stesso che Decio iottava con necio 
quella furiosa tempesta 5 i l suo spir í to rifles- r is tabí-
s ivo, e tranquillo i n mezzo al tumulto dalla ^s"cla 
guerra investí gava le cagioni plu gene r a l i , di cen
cha dal secólo degli Anton in i avean tanto so re 
affrettata i a decadenza della Romana gran- nella 
dezza. Si avvide ben presto ch'era impos- nl^ái 
sibile d i riscabilire questa grandezza sopra valc-
una ferma base, se prima non si facevano 1:1300• 
risorgere la pubblica v i r t u , i cos tumi , e le 
massime antiche , e 1* oppressa maes tá delle 
l e g g i . Per esegui ré i i nobile ed arduo d i -
segno volie prima r i s t abü i re V antiquato uf-
fizio di Censore ; ufficio i l quale , finché sus. 
sisté nella primiera sua i n t eg r i t á 5 avea tan» 

: t O 

( 1 ) Claudio Cche regnb d i poi con tanta g l o r i a ) si 
era posto al passo del leTermopil i con aoo.Dardani, i c o . 
cava 11 í gravi e i<So. l eggie i i , fio. arcieii Crc rcns í , c i o o o . 
feene ármate recluta , vedi una lettera dell ' Imperatore al 
suo Uffiziale nella Stor, Aug . p. 200. 

( 2 ) Giornandes, c. 16-18. Zosiino, 1, j . p. 2.2. Nel 
calcólo genérale d i questa guerra e facile scoprirc g l i 
o P pos t i piegiudizj dello Scrittore Gótico c del Greco» 
Nella rrascuratezza solamente sonó s i m i l i . 

TOMO II. 



146 htoria ázlla decadenza 
to contrlbulto alia conservazion dello statcf 
( i ) j ma fu poi usurpato dai Cesari , e a 
poco a poco negletto ( 2 ) . Sapendo che puo 
i l favor del Sovrano confer i ré ií po tere , ma 
che la sola stima deí popólo puó accordare 
I ' auror i tá s egli rimise la sceltá del Censore 

A. D.alla incorrotta voce del Se nato . Con v o t i s 
3 5 i . 2 7 - a n 2 i cotí acclamazioni unan imí Valeriano ai-
O t l o b l C , . . . r . 1 t . . „ . 

lora l ü u s t r e uhziale nell armata di Decio y 
e poi Imperatore fu dichiarato i l piú degno 
d i quelT eccelsá dígni ta . Appena ebhe 1* 
Imperatore ricevuto da! Senato i l decreto ^ 
convocó nel suo campo m i numeroso consi-
g l i o , e prima della inves t í tu ra rappresen tó 
a lTele t to Censore la difficoltá e 1'importan-
za del grande impiego. 35 Fortunato Valeria-
tío ( disse i l Principe a quel suddito i Ilustre 
3, fortunato p e í la genéra le approvazione del 
3, Senato e della Romana Repubb l í ca : ) r i -
3, cevi la .Censura del Genere Urna no , e g iu -
3S dica i nostri costumi. T u eleggerai quel-
3, l i che raeritano di conservare i l nome d i 
35 Senatori 5 t u renderai alT ordine e questre 
3S i l suo primo splendore i tu aumente ral le 
35 pubbüche é n t r a t e , ma prima modererai I 
ss pubblici pesi . T u dividerai in classí re-
3S goiari la varia ed infinita molti tudine del 

3Í C i t -

( i ) Montcsquíeu Í Grandczza e decadenza deí Romaní , 
í 2 ) Vespasiano e T i t o furono g l i u l t i m i Censori ( Pl i 

n io Stor. Nat, V i l . 49, Censorino de Ule natal! La 
modestia di Trajano xicuio un onore, ch* egli merirava, 
ed i l suo csempio divennc una legge per g l i A n t c n i n i , 
"Ved. i l Panegiiico d i P l i n i o , c. 45. c 60» 
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Cit tadini , ed esaminerai diligentemente 

3, tut to quel che appar t í ene áí rango e alia 
5J forza mil i tare . A v r á n le tue decisioni 
„ forza di i e g g i . L ' armata , la corte , i 
„ minis t r i della giust lzia, e le cariche piu 

grandi del! 'Impero sonó tut te soggette al 
tu o Tribunale , da cu i saranno esenti sol-

j ^ t an to i Consoli ordinarj ( 1 ) , i i Prefetto 
„ della G i t t á j 11 l i e dei sacrifizj, e la mag-
3> giore delle Ves t a l i , finché ii l ibata con se r -
„ va la sua c a s t i t á : e questi p o c h i , benché 
„ non possan t e m e r é la sever i tá dei Roraa-
33 no Censore > ne cercheranno ansiosamente 
„ la stima ( 2 ) 3J8 

U n magistrato rivestito di un poter co- djsê fl(> 
si esteso sarebbe paruto p i i \ collega che mi-» í m p r a -
nistro del su o Sovrano ( 3 ) . Valeriano te» t5cabi-
mh giustamente un' elevazione cosi esposta ^nzae 
aü' invidia ed ai sospetti. Eg l i modestamen- cffeuo. 
te esageró la spaventosa grandezza di un 
tanto peso, la sua propria insufficienza) e 1* 
incurabile corruttela d e ' t e m p i . Ins inuó ac-
cortamente che la carica di Censore era i n -
separabile dalla Digni ta Imperiales e che la 
destra di un suddito era troppo debole per 

so

c o Tare a disperto d i questa csenzione Pompeo conu 
parve diñan7,1 a quel tr ibunale, durante i l suo consola-
to. L*occasione f u , per vero diré , e s i n g o l a r c e d q n o r i í u 
ca. Plutarco í» Pomp, p. 6jo. 

( a ) Ved. la parlata origínale nella Stor. Aug. p. 17J. 
, J7«-..,. ^ . ... ' ' : , , . ^ . . ... . . - ~ i , 

í T) Cío pote ignorare Zonara, i l quale fuppone che 
Valeriano fosse attualmente d ich ía ra to collega d i Dec io . 
l - X I I . p. 6i%, 

K a ' 
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sosteiiere un cosí immenso peso di cure é di 
potere ( i ) , L ' imminente esito della guer
ra pose fine ai proseguimento di un si spe, 
d o s o , ma imprat ícabi í progetco; e preser
vando Valeriano dal pericolo s salvó 1' ímpe-
rator Decio dagü sconcerti, che probabilmen-
te ne sarebbero der iva t i . Puó un Censo-
re conservare , ma non mai r i s t ab iü re i co-
s tumi 'd i uno stato. E' impossibile che un 
ta i Magistrato eserciti u t i lmente , o con ef. 
ficacia almeno , la su a a u t o r i t á , se non é 
sostenuto da un vivo sentimento di onore e di 
v h t i i negli animi del p o p ó l o , da un decente 
rispetto per la pubbiica opinione, e da una 
serle di útil i pregiudizj , i quali combattano 
í ñ favo re de i nazionali costumi- I n un se-
c o l ó , i n cu i sieno questi principj annuilat i , 
la giurisdízione del Censore de ve o degene-
r a r e J n una vana pompa} o convertirsi i n un 
parziale istramento di grave oppressione (3). 
Era piu facile vincere i G o t i , che sradicare i 
pubblici v i z j j e nella prima ancora di questq 
imprese Decio perdé 1' armata e la v i t a . 

¡Disfat- Erano i Goti allora circondati per tutto 
raom e inseguiti armi Romane, I I fiore delle 
d i De- ^0.r. tmPPe era perito nel lungo assedio di 
d o e Fi l ippol i , e quell* esausta regione non po-

Ae}¡¡0 teva P'1^ lungamente somministrare la sussí-
aoío. sten2a rimanente molti tudine di quei 

V -, Bar-

(1) Stor, Aug. p, J74. La rispos ta delT Impcratore l 

Similc ai tentativi di Augusto per la .uíbrma del 
cos tumi , Tac i t . Annal . I I I , 24, 
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Barban l icenziosi . R i d o t t i a tale estremita 
avrebbero i Goti con piacere comprata con 
Ja restituzione di tutto i l loro bot t íno e de! 
priglonieri la permissione di r i t i rars i senzs 
essere inquietari . Ma 1' Impers tore , stlman-
do la victoria sicura, e risoluto di spargere 
un sa!utare spavento t r a i Popoli Settentrio-
nali col castigo di questi invasor!, r o n v o l -
ie ascoltare alcuna proposizione di accordo . 
Gil a l t r i Barbari preferirono la morte alia 
schiavitü . Una oscura c i t tá della Mesia , 
norainaca Fofum Terebronii ( 1 ) s fu ií tea
tro deila ba t t ag l í a . Era í' armata Gótica 
schlerata ?ln tre linee , e fosse per elezione 
o per caso 3 la fronte della terza era coper-
ta da una pa'ude. Sul principio dell ' azione 
II figliuol di Decía , giovine di bellissime spe-
xanze , e giá associato agli onori della por-
pora , fu da una freccia ucciso su g l i occhr 
del su o infelice padre , cíie fichlamando tut-^ 
ta Ja sua v i r t ü , disse alie truppe atterri te ^ 
che la perdita di un sol soldato era di p íc 
eo! a importanza per la Repubblica ( 2 ) . Fu 
terr ibi le i l conflitto j eombatteva la dispera-
zione contro i l cordoglio e la rabbia. Fug-
gi finalmente disordinata la prima linea del 

Got i 

( 1 ) T i ü e m o n r Stor. dcgl' I m p e r a t o i í , tom. I I I - p. 598» 
Sircóme Zosímo ed alcuni dei suoi seguaei eonfondonó i i 
Danubio col T a n a í , fissano i l campo di battaglia ncllc 
fiánure deíía Sc izh / 

( 2 ) Aurel io V'ittorc l i p o r t á duc díverse azioni per fat 
mor te dei duc Dcc j ; ; ma io ho preíeí¡ té , i l xacconta- d i 
Giorrundc». 

K i 



i 5 o Isioria dsllct decadenzá 
Gati j e la seconda, avanzatas! per sostener. 
Ja 5 ebbe la scessa sor te . La tersa solamen
te rimase i n t e r a , e preparata a disputare i{ 
t ragi t to della palude , che fu imprudentemen. 
te tentato dal presuntuoso nemico. „ Qui 
3Í si cangio la fortuna d i quella giornata , e 
3, tut to divenne ai Romani contrario ; i ! suc 
3, lo era profondamente fangoso ceden te sot-
5, to i pledi di quelli che stavan fermi , e 
3J sdruccievole per quelli che avanza vano j 
„ grave era la loro armatura, profonde le 
„ acque ; nc poteano essi manegg ía re i pe-
„ santi lor dardi i n quell ' incommoda situa-
3) zione, I Barbar!, al contrario , erano av-
5. vezzi a battersi nel fango; a l t i erano di 
3, statura, ed avean lunghe lance per ferir 
3, da lontano ,3 ( i ) . I n questa palude , do-
po un inútil contrasto fu 1' armata Romana 
irreparabilmente perdura j nc poté mai r i t ro-
varsi i l corpo delT Imperatore ( 2 ) . T a l fu 
i l destino di Decío nel l ' anno suo cinquante-
s i m o . Principe pcrfetto , at t ivo i n guerra, 
ed affabile i n pace ( 5 ) 3 e che Insíeme col 
suo figliuolo ha meritato d i esser paragona-

C 1 ) Ho ardi to d i copiare da T á c i t o ( A n a . 1. £4. ) h 
descrizione d i s ími l combattimento tra una armata R e 
mana ed una Tribu, di Germani, 

( a ) Glornsndes, c. 18. Zosimo, l„ I , p . 2%. zonara ¡1 
X I I , p. 627. Aurelio v i t to re . 

( 3 ) I Decj fu ron o ¡jecki avanti la fine de l l ' amo du« 
gento cinqaanmno dopo ehe i nuovi Pr incipi presero ií 
psssesso del Corssolato nelle susseguenti calende di Gen" 
m j o . 



jD<?//' Impero Romano, Cap» X, 151 
to neüa sua vita 3 e nella sua morte ai p iu 
luminosi esemplari dell* antica v i r tü ( 1 ) . 

Queseo colpo fataie u m i l i ó , ma per po- £ i e z i o -
co 5 T insolenza delle l e g i o n i . Sembra che ne di 
pazientemente attendessero ? o ricevesser con 
sommissione i l decreto del Se nato, che re-251'. Dc. 
golava la successione al t r o n o . Per un gk i - cembra . 
sto r íguardo a!la: memoria di Decio s fu i l 
t i to lo Im pe ríale conferito ad Os t i l i ano , ún i 
co suo figlio superstite j ma fu accordato un 
rango uguale, e un piu eífet t ivo potere a 
Gal lo , la cu i esperienza ed abilitá pa revano 
proporzionate ai grande impegno di Custode 
del giovlnetto , e del l ' Impero angust í ato 
( 2 ) . La prima cura del nuovo Imperatore A ^ 
fu di liberare le prOvincie I l i i r iche dal peso 2S'3/ 
intollerabile de i y l t tó r ios i G o t i . Consen t í a 
lasciare nelle lor mani i ricchi f ru t t i della 
loro invasione, un immenso bo t t i no , e ció 
ch' era piix vergognoso 3 un gran numero d i 
pr igionier i d 'un rango e d 'un m é r i t o Ü p iu 
distinto . Forni abbondantemente al lor c'ám- 1 Goti 
po t u t t i i comodi , che potessero addolcire la si m i -
loro ferocia , o facilitare la tanto lor sospi« ran0* 
rata partenza e promise per fino di pagar 
loro annualmente una gran somma d' oro a 
condizione che non mai piu ritornassero ad 

Ci ) La Stot, Augusta, p. a x j . assegna ad essí uñ posW 
molto onorcvole t í a i l piccolo numero dei buoni Ixripe» 
i s t o r i ; i quali regnarono tra Augusto e Dioeleziano.: 
^ ( a ) Hx.c ubi Futres eom^sreré . , „ deesmunt, yiclor 
in Ctsttrib. 



3 5* L iona della decadenza 
infestare col le loro incursioni i t e r r í to r j R©v 
jnani ( i )> 

Nel secólo degli Scipioni i pjá opulentj 
©alio Re della Terra 3 che sollecitavano Ja prote-

í T e 2Íone deJIa vittorlosa Repubblica, si conten, 
pagan. t a v a n o ^ ¿ ™ i cosí frlvoü , che non pote-
úo un vano trar valore se non dalla mano s che 
t x"mOtoÍ0r Ji accordava ; una sedia d avor io , una 

'xozza. veste di porpora, un piccol pezzo d i 
argento, o una q u a n t k á di rama coniato 
( 2 ) , Dopo che le ricchezze delle nazionl 
si concentrarono i n Roma , gV Imperatori 
most-rarono la loro grandezza, ed anco la 
pol í t ica l o r o , col regolare esercizio di una 
costante e moderara l iberali tá verso g i l a l -
Jeati dello stato . Sollevavano la pover tá 
del Barban , onoravano i l loro m é r i t o , e r i -
compensavano Ja lor f e d e l t á . Questi VOIOH-
tar j segni di benevolenza non s' intendeva 
che derivassero dalla paura, ma dalla gene-
xositá o dalla gratltudine dei R e m a n í ; e 
mentre generosamente si distribnivano donl 
e sussidj agli amici ed ai supplicanti , veni -
yano fieramente negati a chiunque Ir pre-
í endea come un debito ( 3 ) . Ma questa sti-
1lB ]m : , ; , • — . | • pula-

(1) Zonara, 1. XIÍ . p. éz '¿ . 
<2) Una Sella, una T o r * , una Patera, d i óro d i cifv 

que hbbre d i peso, furono acrettate con piaccrc c COR 
gratltudine dal ricco Re de í l 'Eg i t t o ( L i v . x X v i l . + y 
glulna mllUa. aeris, peso di rame del valore di eirca 
zecchini , era i l só l i to presente fatto agli s t rani t r i Am» 
basciaton . L i v i o , X X I . 9, 

( 3 ) Ved. la feriuezza d' un genérale Romano Uno ncl 
tempo d, Akssandro Severo ncl E x e n t a l e ^ t h m m , p . 
35. M u . , del LouTre» ' s 
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I m l a z k í í i e di un'annua paga ad ttn nemicd 
victorioso si mos t ró senza v e l o s o t t o 1* as-
petto di un vergogiioso t r i b u t o ; g l i animi 
dei Romani non e r a n o avvezzi ancora a r i -
cever leggi cosi ineguali da una T r i b u d i 
Bar b a r í ; ed i l Principe che con una neces-
saria concessione avea forse salvara Ja pa- j y i s g ^ 
t r i a , divenne 1* oggetto d e l disprezzo e áeU sto f o * 
Ja avversion g e n é r a l e . La raorte di Osti-PolsuCs 
l i ano , benché accadesse nel c o l m o deiía p iü 
fiera pestilenza, f u interpretara come un 
personal deli t to di Gallo ( 1 ) ; e la disfatta 
per sino dell* ul t imo Imperatore f u dalla vo-
c e del sospetto attr lbuita ai perfidi consigli 
dell ' abborrito suo Successore ( 2 ) . La t ran-
q uil l i tá di cui g o d é 1* Impero nell ' anno p r i 
m o del governo ( 3 ) , serví piuttosto ad i n -
asprire, c h e a calmare i l pubblico disgusto 5 
cd appena che allontanati furono i t i m o r i 
di guerra , 1' infamia della pace piCi grave 
divenne e piui sensibile. 

Ma furono assai piú i r r i t a t i i R o m a n i , ^ e l f 
allorche si avvidero che neppure i l sacrifi- Honcdl 
xio del loro onore asslcurato aveva i l l o r o Emilia» 
fiposo» I I f a t a l secreto dell'opulenza e del- ^0 a A' 
la debolezza dell' Impero era stato svelato ai *aS|* 

O ) Per la peste Ved. Giornandes, c. i&i é vi t tore »» 
Ctesnrlius . 

( z ) Qiieste improbabili acense son© allégate da ¿dsL 

< 3 ) Giornandes, c, 19, 11 Gótico Scrittorc almeno os« 
servo ía pace 5 che i suo i viitní»si cómfttthtü %rem$: 
giurata a Gallo* 



t54 Istorla delta decadenza 
mondo, Nuovi sciami di Barbarl Incoraggf» 
t í daJ successo, e che :ÍIOÍI credevansi vinco-
Jati dalT obbiigazione dei loro fratelli ? spar-
sero la devastagione per le Provincie I l l i r i -
che , ed i l terrore fino alie porte di Roma . 
Prese Emiliano Covernator delJa Pannonia e 
della Mesía la difesa deila monarchja, che 
abbandonata sembrava dal pusillanime lmpe-
rato re ; e radunando le forze disperse, ani
mo i l languente coraggio delle t ruppe. Fu-
rono inaspettatamente i Barbari assaliti , 
sconfitti , cacclati e perseguitati d i la dal 
Danubio . I I v í t tor ioso condottiere distribuí 
per donativo 11 denaro raccolto peí tributo 5 
e le acclamazioni dei soldati lo proclamaro-
no Imperatore súl campo di battagila ( 1 ) , 
G a l l o , che trascurando la genéra le prosperi-
t á 4 s' Ingolfava nei placer i de l l ' I t a l i a , fu 
quasi pe í tempo medesimo informato del 
successo della ribellione 9 e del rápido avv i -
cinamento dell ' ambizioso su o Luogotenente, 
Si avanzó ad incontrarlo fino ne í l e pianure 
di Spóleto ? Quando le á r m a t e furono i n 
vista Tuna d e i r a l t r a , i soldati d i Gallo pa-
ragonarono 1'Ignominiosa Gondotta del loro 

Gállo Sovrano colla gloria del suo r i v a l e . Ammira -
abban- íoi id i l yalor di Emi l iano , e furono a t t ra t t i 
donato dalla su a l i b e r a l i t á , che oíferiva a t u t t i i 
cd uc- disertori un considerabile aumento di paga 
1x153* ( 2 ) ' L'uccisione di Gallo e del suo fígliuo-
Kaggio. Jo 

< t ) ZosímO , 1, I , p . 3 5 . z6. 
( a ) Vittore ¡n Casaribut, 
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lo Volusiano termino ln guerra c i v i l e ; ed i l 
Se nato diede una legi t t ima sanziane ai d i -
r i t t i della. conquista. Le lettere d i Emi l i a 
no a queli' assemblea erano un misto di mo-
derazione, e d i v a n i t á . Egli assicurava i 
Senatori che avrebbe rimesso, alia loro p r u - \ 
denza i l governo c i v i l e ; e che con ten tandos í 
della qualita di lor G e n é r a l e , avrebbe i n po
co tempo assicurata la gloria di Roma , e 
l ibéra te i ' Impero da t u t t i i Barbari del Set-
t en t r i one , e del l ' Oriente ( 1 ) . Fu la d i 
lu i superbia adulata dagli applausi del Se na
to ; ed esistono ancora delle medaglie che lo 
rappresentano col nome , e cogl i a t t r i b u t i 
di Ercoie v i t t o r i o so , e d i Marte vendicato-
re ( 2 ) . 

Se i l nuovo Monarca aves le q«aIltaValem' 
, , , _ , , , . n o ven» 

necessane per soddisfare a queste i l l u s t r i djca la 
promesse 3 i l tempo pero mancogl i . N o n mortc 
passarono quattro mesi dalla v i t t o r i a alia J ^Gai-
caduta ( 5 ) . Eg l i avea v in to Ga l lo , ma ce- °^on^ 
dé sotto 11 peso di un piu formidabil cora- s c í u t o 
pe t i to re . Q u e ü ' i n f e l i c e Principe avea man- impe^-
dato Valeriano , giá distinto coli* onorevoltores 
t i t o lo d i Censore, per condurre i t i suo aju-
to le legioni della Gal l i a , e della Germania 
( 4 ) , Esegui Valeriano lá commiss ioné cotí 

2 6 -

< 1 ) Zonara , 1, X I I . p. €zB. 
C a ) Banduri Numlsmata, , p. 94. 
( J > Eutropio , 1. IX . c. 6. dice tertlo mense» Easebio 

omette questo Imperatore, 
< 4 ) Zosimo, í . I . 28. Eutropio € y i t t o r e pofigon© i " 

armata di Valeriano nclla Rcz ia . 



S S6 Istorla della decadenta 
\ t \ o 3 e fede l t á j ed essendo giuntd troppo 
tardi per salvare i l suo Sovrano, si risolse 
a vend ica r ío . Le truppe di Emiliano , che 
stavano ancora accampate nelle pianure di 
Spoleto, furono in t imor i te dalla san t i tá del 
d i lu i carattere, ma moito piü dalla forza 
superiore dell ' armara i e divenute ormai i n -
capaci di una personale affezione, comesem-
pre lo erano state di una massima cost i tu-
z iona le , s' imbrattarono súb i t amen te le ma
n í nel sanguedi un Principe , che poc* anzi era: 
stato 1'oggetco deila loro parziale elezione . 
Essi commisero i l delitto , ma Valeriano so-

A. D. ÍO ne raccolse i l f r u t t o . Egli ottenne i l 
* ^ - A - possesso del trono col mezzo ^ ¿ ve ro , della 
gos to . guerra c i v i l e , ma con un grádo d5 innocen« 

z a , rara i n quel secólo di r i v o l u z i o n i ; giac-
che egli non do vea né gratitudine né fedel-
ta al suo Predecessore, che a ye va detroniz-
zato . 

fexcadi .Era Valeriano n e l f era di quaí l sessant' 
Valeria-anm ( O quando gi l fu conferirá Ja porpo» 
na. ra non dai capriccio del popólo 3 o dai cla-

mor i d e l T a r m a t a m a dall" unán ime vece .del 
mondo Romano. Nella sua elevazione- per 
gradi agli onori del lo stato egli a ve a meri-
tato i l favore del Principi v i r tuos i , e si ers 

^ dichia-

. i x y Avc^ ^uasi sessanta ánni quando salí su i uoño . 
! ' C0^% e Piíl Probabik , quando m o r í . Stor. Aug. J?. 

Ti l lempns Stor. dcglMmperat,. rom. m , p. ^ t . 



Del¿iImpero Romano» Cap. X* *S7 
dlchlarato nemico dei T i rann i ( i ) . La no-
M i sua n a s c í t a , i suoi dolci ed irreprensibi-
l i costumi i i l suo sapere a la prudenza e i9 
esperienza sua erano v e n é r a t e dal Senato e 
dal popólo ; e se i l genere umano ( secondo 
I*osservazione d i un antico Scrittore ) avuto 
avesse la l iberta di scegliersi un padrone , 
sarebbe sicuramente i n Valeriano caduta la 
scelta ( 2 ) . Forse non era i l m é r i t o d i que-
sto Imperatore adeguato alia sua riputazio-
ne ; forse i d i luí ta lent i erano indeboli t i e 
raffreddati dalla vecchiezza, o almeno lo e-
ra i l di lu i spiriro ; forse le circostanze dei 
tempi richiedevano i talenti di un soldato , 
non meno che le v i r t ü d i un Censore: ma 
i* intero regno di Valeriano , che insieme con 
quel d i Gallieno suo figüuolo 3 collega ( 3 ) e 
successore, duró quindici a n n i , fu una con
tinua serie d i confusione , e d i calamita . SventlI_ 
Siccome fu 1' Impero Romano nel tempo stes- re ^ene-
so e per ogni parte assalito dal cieco furore^h dei 
d i stranieri i n v á s o r i , e dalla feroce ambi-,re^nl.di 
zione d i usurpatori domestici , noi serviremonoccal-
a i r ordine e alia chiarezza seguitando non üeno.Ao 

tan» v . * ^ 

C 1 ) liilmtctis Tyr annorum . Sto. Aug. p. 173. Nella g lo-
liosa guerra del Senato contro Massimino, Valeriano si 
mos t ró molto coraggioso. Sto. Aug. p. i5<>. 

< ¿ ) Secondo la dís t ínzíone d i v i t t o r e , sembra ch' egli 
avesse ricevuto i l « t o l o d' Imperator dalF armara, e quel-, 
l o d i tAugustus dal Senato . 1 

( j ) Da Vi t to re e dalle Mcdaglie , TÍUcmont t o m . I I I . 
p. 710. molto giustamcnte iaferisce, che fosse Ga Hiero 
associato ail* Impero verso i l mese d i Agosto de 11' an» 



$5̂  ísíoriM istia deúadsnza 
tanto l ' lncerta serie delle date s quanítí í s 
piü naturale discribuzion delle materie . 1 
piú pericolosi nemici di Roma durante i Re. 
gni di Valeriano e Gallieno furon i . í Fran-
chi 2. g l i Alemanni 5. i G o t i , e 4. i Persia-

i r r u z i o . n i . Sotto queste generali denominazioni si 
deí possono comprendere Je avventure delle me-

' 'no considerabili T r i b ü , i cui oscuri e bar
ban nomi servirebbero 'soJamente ad oppri-
mere la memoria , e a confondere V atten-
zion del lettore t 

c0confee l ' Sicconie la poster í tá del Franchi com-
derazio'.P.0116. una ,deIle grandi ed i l luminate na

na dei z ioni del!' Europa , si soao esaurke le forze 
r«nchi.deir erudizioiie e dell ' íngegno nella ricerca 

dei Joro incult! antenati . Al ie novelle della 
credulita son successí i sistemi della fanta
s í a . E* stato esaminato ogni passo, e ve -
duto ogni luogo , che rivelar potesse alcune 
deboli tracce de l l 'o r ig ine Joro. E" stato sup-
posto che Ja Pannonia ( 1 ) } che Ja Ga l l i a , 
che. Je par t í settentrionali della Gemian ía 
( 2 ) abbian dati i nataJi a quella celebre c o j 
Jonia di guerr ier i . Finalmente i c r i t i c i piit 
rag ionevol i , rigettando Je fittizie emigrazio-
n i d* ideal! conquistatori , son convenuti i n 
un sentiraento, Ja cui semplici tá ne persua

de 

C i ) Dívers i sístemí sonó stati ímniaginati per Jsp'egare 
un passo difficile d i Gregorio di Tours , 1. n . c. 5 1 . 

f2 > 11 Geógrafo di Ravcnna L . I I . facendo menzione 
della MaurtnganU su i confini della Daniir.arca, come 
del l ' antica sede de' Franchi , dette o r i« ínc aci un inge,, 
gnoso sistema di Leibni t? . . 



Bell* Impero Romano . Cap, X . s 5̂  
dé la ver i ta ( 1 ) . Suppongono essi che ver
so l 'anno dugentoquaranta ( s ) si formasse 
sotto i l novné di Franchi una nuova confe-
derazione degli antichi abitatori del Reno 
inferiore e del weser . I I presente círcolo 
di Vesfalia, i l Langraviatd di Assla, ed i 
p u c a t í d i Bninsvich e Luneburgd furono l ' 
antica sede dei Chauci , che nelle inaccessi-
bi l i loro paludi bravarono le armi Romane 
( 3 ) ; dei Cherusci superbi della fama di A r -
jninio i dei Ca t t i formidabili per la ferma 
loro ed in t rép ida in fan te r í a ; e d i diverse 
altre T r i b u d' inferior potenza é riputazione 
( 4 ) . V amor della liberta era j a dominan
te passione d i questi Germani , i l godimento 
di que!la i l loro migl ior tesoro 5 e l a voce , 
ch' esprimeva un tal go.dimento, era la p i i i 
dolce alie loro orecchie. Meritarono essi, 
e presero, e conservarono ií glorioso e p í t e 
to d i Franchi o uomini l iber i 3 che nascon-
deva, ma non d ís t ruggeva i particolari no-
ftii dei varj popoli confederati ( 5 ) # I í ta-

( 1 ) Ved. Cluver. Germanía ^Antlqud l . l l l . c. 20. M . 
I re rc t nelle Memorie de IT Accademia delle I sc r iz ion i y 
Tom." X V I I I . r ' / / 

( 2 ) Mol to probabilmente sotto i l regno d i Gordiano 
per una accidental eircostanza plenamente discussa d a T i l -
Icmont , tom.- I U . p. 710. ii?.r, 

( 3 ) Tlinio Stor. Nat . XVTI. I natiegiristi frequentcmen-
te alludono alie paludi dei Franchi . 

< 4 ) Tacit. Germán, c. 30, 37. 
< 5 ) Nei tempi susseguenti vengono a l l ' occasi'one men-

zionati mol t i d i questi vecchi no m i . Vedine ale u ni ve-
i t i j j j in Cluver. Germ. lAntif, L , I I I . 



• 1 

rfo lstorta delta décadenzd 
cito consenso, ed i l vantaggio scambievole 
dettarono le prime Icggí di quella unione; i ' 
uso e i'esperienza Tassodarono a poco a po
co , La lega dei Franchi puó in qualche 
modo paragonarsi al corpo Elvetico , nel • 
quale ogni cantone ritenerdo la sua indipen-
dente sovrani tá , consulta insieme co' suoi 
fratel l i nel la causa comune senza riconoscere 
1* au tor i tá di a leu n capo supremo o di una 
rappresentante assemblea ( i ) . Ma i l pr in
cipio delle due confederazioni era estrema-
mente diverso. Uno spirito incestante i la 
tete della rapiña , ed i l violamento dei piü 
solenni t r a t t a t i disonorarono i l carattere dei 
Franchi . 

invado- Aveano i Reman! per lu 'go ternpo spe
no k rimentato 1' ardimentoso valore dei popoli 

(GaiHa. della Germania infer ió te j 1' unione delie lor 
forze minaccío alia Gallia una piii fortnida-
bile invasione , e richiese la presenza d i 
Gallieno erede e collega della Imperial di-
gni tá ( 2 ) . Mentre quel Principe col suo , 
figlíuol Salonino ancora fanciullo spiegava 
nella corte d i T reve r i la maesta dell ' Impe
ro , erano le sue á rma te abilmente condotte 
da Postumo íor Genéra le , i l quale j benche 
tradisse d i poi la famlgüa di Valeriano , fu 
sempre fedele al grande interesse della Mo- , 
narchia. L ' ingannevol linguaggio dei pane-
gir ici e delle medaglie oscuramente annunzia 
una langa serie d i v i t t o r i e . I t rofei ed i 

t i tQ-

Cx) Simler de Repulí. Helvet. cunt woth Fuselhit 
C * ) Zosúno 5 1, I . p , ay. 



DeirImpera liomano Cap* X . i6x 
t í toü attestano ( se puó questa pro va atte-
scare ) la fama di Postumo , ch' e ripetuta-
mente chiamato i l conquistator de i Germani 
e i l liberator della Gallia ( i ) . 

Ma un semplice fatto ( i l solo veramen- Deva
t e , di cui abbiamo una esatta notizia ) dl-stanok 
strugge in gran parte questi monumenti del- si>aSna-
la yani tá e delT adulazlone . I I Reno , ben-
ché onorato col t i to lo di baluardo de He Pro-
v inc i e , fu un debol riparo contro Fardi to e 
intraprendente spirito , onde erano i Franchí 
an ima t i . Le rapide loro devastazioni si e-
stesero dal fiume alie falde dei Pirenei ; né 
furono da quelle montagne a r rés t a t e , La 
Spagna, che non mai avea temute le i r r u -
zioni dei Germani , non poté loro reslstere . 
Per dodici anni ( la maggior parte del re-
gno di Gallieno ) quella opulente contrada 
l u i l teatro d ' í n e g u a l i e devastatrici o s t i l i -
t a . Tarragona, florida capitale d i una pa
cifica provincia , fu saccheggiata e quasi d i -
strutta ( 2 ) ; e fino ai giorni di Oros i o , che 
scriveva nel quinto s e c ó l o , poche miserabili 
capanne sparse t ra Je rovine delle magnifi-

che 

( i ) M . de Brcquigny (nel le memo ríe d c l l ' Accadeir.ia y 
to'm. X X X . ) ei ha dato una molto curiosa vita di Posta, 
m o . u n a serie della Storia Augusta per mezzo di nuda, 
gí ie cd i sc r i z ion i e stata piu. d i una volt» progettata , c 
ve n* e tuttavia gran bisogno . 

( .2} Aniel. V j t t o r e , c. JJ. Invecc di peik dhepto i l 
senso e 1' espressione ancora esigono dele te , benché vera
mente , per diverse ragioni , e ugualmente difficile t o r -
« g g e r e i l testo dei m i g l i o r i e c r i t t o r i , che quel dei pee-
f i o r i . * a 

TOMO I L L 
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i 6a Istoria delta decadsnza 
che citta , rammentavano ancora 11 furoré 
dei Barbar! ( i ) - Quando nel desolato pae-
se non pi i i trovaroilo 1 Frañchi da saccheg-
giare , presero alcuni vascelli nei port i della 
Spagna ( 2 ) , e si trasportarono «ella Mauri
tania . R ímase quellá remota Provincia at-
ter r i ta dal furor di quei Barbar!, che* pare-
vano aíl* improvviso caduti da un nuovo mon
do ; giacché 11 loro nome, i lor coscumi, ed 
I I loro aspetto erano ugualmente sconosciuti 
«e l l e coste dell ' AfFrica (5 ) * 

I I . I n quella parte della 'Sassoniá supe-
f lore di la dall ' Elba, detta adesso i l Mar-
chesato di Lusazia , esisteva negli antichi 
tempi un sacro bosco s- tremenda sede della o 
superstizion degli Svev i , Non era ad alevi
no permesso d i entrare i n que! recinto a sen-
za confessare con servil i legami e con sup-
plkhevole [positura s 1' immediata presenza 
dei Nume supremo ( 4 ) . 11 | 5 a f r i o t t i s m o 
Insteme e la devozione contribuirono a ren-
der sacro I I S&nneniiváíd $ o siá bosco dei 
Sennoni ( 5 ) . Si credeva umversalmente 
che avesse la na^ ioüe ricevuta la sua prima 

esi-

C 1 ) A l tempo di Ausonio ^ sul fine del quarto secóla, 
l i e ida o Lérida era i n uno stato moho rovinoso, ( AU-
« o n i o . E¡>'nt, XXV. 58.) che probabilmcnte era la con-
seguenza d i questa ínvas ione . 

( a ) Si e percio Valesio ingannato supponcndo che í 
Tranchi invades sero la Spagna per marc , 

( 3 ) Aure l . v i t t o r e , Eutrop. XX. C , 
( 4 ) Tacit . Germán. 38. 
C $ ) Cluver. Germán, >Ant'iq. l l l . sfc 
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esistenza i n que! sacro Juogo. I n c e n í de-
terminat i tempi Je numeróse T r i b ú , che 
vantavano i l sangue Svevico , v i concorreva-
no per mezzo del Joro Ambasciatori ; e v i 
si perpetuava con barban r i t i , e con umani 
sacrifizi Ja memoria deIJa comune loro orí-* 
gine , I I molto esteso nome degli Svevi 
empieva le interne contrade delta Germania 
dalle rive del l ' Oder a quelle del Danubio» 
Si distingue vano essí dagii a l t r i Germani per 
Ja maniera particolare di acconciare i Jun-
ghi loro capelli 5 che rozzamente annodava-
no i n cima alia testa; e si dilettavano di un 
ornamento 5 che face a comparire píü alte e 
piu t e r r i b i l i le loro schiere agli occhi de i 
nemici ( i ) . Ge los i , come lo eran o i Ger
mani della gloria mi l i ta re , riconoscevan t u t -
t i i l superior valore degli Svev i , e le T r i 
bu degli Usipeti , e dei T e n c t e r í , che con 
una numerosa armata si fecero Incontro a 
Cesare i l Di t ta tore , si dichiaravano di n o l i 
recarsi a vergogna l* esser fuggit i dinanzi a 
un p o p ó l o , alie a rmi del quale neppure g i l 
Dei immor ta l i medes imí potrebbero resiste-
re ( 2 ) . 

. N e l regno dell ' Imperator Caracalla uno ^ " " f 
sciame innumerabile di Svevi comparve sul- sto di 
ie rive del M e n o , ed in vicinanza delle Pro- Svevi 
vincie Romane i n cerca o di vet tovagl ie , o 

d i di Ale" 
*aB™*smmi • 1 • . , , • , , imuiiHiB imn,m,m 1111111̂1; mgnni 4 

( i ) Slc Suevl A ester;s aermmts, s!c Sutvorum ingCn 
*\ * u r v ¡ s "Parantnr . Orgogliosa scparaatione. 
í * ) Casar in BtlU Guille o IV. 7 , 

t * 



í 64 htorht della decadente • 
Ai b o t t í n o , o di gloria ( r ) . Questa preci
pitosa armata d i volontarj divenne a poco 
a poco una grande e stabil nazione , e com
posta essendo di tante diverse T r i b u , prese 
i l no me di A l e m a n n i , ovvero M l - r m n 3 tut-
t i -mmin i per denotare insierae la loro diver
sa descendenza, ed i l comune loro valore 
( 2 ) . Fu questo ul t imo ben tos tó dai Ro. 
man í provato i n molte osti l i i r r u z i o n i . Com. 
battevano g l i Alemanni specialmente a ca-
v a l l o ; ma la cavalleria loro era ancor piu 
formidabile per un miscuglio d* infantería 1 
J e g g í e r a , sceí ta tra i giovani piú coraggíosi 
ed a t t i v i , assuefatti dal frequente esercizio 
ad accompagnare i Cavalieri nella p i i i lunga 
marc ia , nel piú furioso assalto, o nella piú 
precipitosa r i t i ra ta ( 3 ) . 

invado. Erano quei bellicosi Germán i rimasti at. 
no l a ' t o n i t i dagl' immensi preparativi di Alessan-

Gai i ía , dro Severo, e furono a t te r r i t i dalle armi del 
talla l ' Successore, bárbaro eguale ad essi in 

valore ed in fierezza. Ma sempre scorren-
do per le frontiere dell ' Impero , accrebbero1 
i l genérale disordine, che se güi to la morte, 
d i Decio . Impressero crudeli ferite nelle 

( 1 ) V.'ttorc in Caracal. Dione Cassio, LXV1I . p. i j so . 
(2) Questa e t i m o l o g í a , molto diversa da quelle che 

•divertono 1* immagínaz ione dei d o t t i , e ronservata da A-
sinio Quadrato, Storico o r i g í n a l e , c i tato da Agatia , í. 
c. s. 

C 3 ) I Svevi impegnarono Cesare i n questa maniera, e 
le loro operazioni meritarono l 'approyalione del vinci-
«oxc . 
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í icche Pirovincie deüa Galíla ? e fu ron o i pr í -
m i a squarciare ií velo 3 che copriva la de
bele maes tá dell ' I talia . U n numeroso cor-
po di Alemanni passo i l Danubio , e per le 
alpl Rezie pene t ró nelle pianure della L o m -
bardia, si avanzó fino a Ravenna, e spiegó 
le v i t to r ióse Insegne dei Barbari , quasi i n 
vista di Roma ( 1 ) . L ' i n s u l t o e i l perico-
lo riaccesero nel Senato qua!che scintilla del
la sua antica v i r t ú . Erano ambi g l ' Impera-
tor i impegnati i n guerre molto lontane s Va
leriano nel l ' O r i e n t e , e Gallieno sul Reno. 
Non aveano 1 Romani altro scampo e d altre 
speranze che in loro stessi. I n tale urgen- p o p ó l o 
za presero i Senatori la difesa della Repub- r í -
bl ica, condusser fuori 1 P r e t o r í a n i , ch' erano sf¡P'"0" 
stati lasciati per guarnigione nella Capi ta le , ^ 
e ne compirono i l numero, arruolando ai 
pubblico servizio i p iú robusti e volenterosi 
plebei. Sbigott i t l g l i Alemanni dal i ' improv-
visa comparsa d i una arraata piú numerosa 
assai della loro , si r i t i rarono nella Germa-
nia carichi di prede; e fu la lor r i t i r a ta da-
gl ' imbell i Romani ( 2 ) considerata come l i 
na v i t t o r i a . 

Quando Gallieno rícevé la no t íz ía ch' ^aIIIc" 
era la sua Capitale liberata dai Barbar i , r i - ciláTl 
mase molto men soddisfatto che in t imor i to senaro-
del coraggio dei Senatori , giacché potevaun 11 d.&l 
giorno animarli a liberare la Repubblicadal- z i o m ' i , 

la l i t a re» 

< i ) Stor. Aug. p. 315. ztG. Dexippó nc l l ' ExcerftA 
Legatlonum, p . g. Hieronym. Cron. Orosio V I I . a,a, 

C a ) Zosímo í, I . p. j i - . 



J66 I s tma della decadenza 
la domestica tlxannia^ come da una stranie, 
ya invasione. Fu la sua t ímida ingratitudi-
íie disveiata ai suoi sudditi i n un edi t to, 
che proibiva ai Senatori l'esercizio d' ogn¡ 
mi l i tare impiego , e sino r accostarsi aicam. 
p i delle legioni . Ma erano mal fondati i 
di lui t i m o r i . I r icchi e delicati nobil i t i 
cadendo nel lor natural carattere, accettaro-
no come un favore questa disonorante esen-
zione dal mi l i t a r servizio; e finché potáro
slo godere i loro t e a t r i , bagni e le vi l le lo. 
*o j rimisero con placeré nelle rozze mani 
dei contadini e dei soldad ( i ) le piú peri-
colose cure déll ' Impero . 

S f í t l . .v Un* altra invasione degli A l e m a n n i , di 
leanza P'u glorioso successo s vien r i f t r i t a da uno 
cogii A-scrittore del basso Impero . Dicesi che tre-
nn&n' c«nto.m}ia quella bellicosa nazione furon 

v i n t i in una battaglia vicino a Milano da 
Gallleno in persona } alia testa di sol i dieci-
mi la Romani ( 2 ) , Possiam per altro con 
gran probabi l i tá attrlbulre questa incredibil 
v i t t o r i a o alia credulita dello Storico, o ad 
al cune esagerate imprese di qualche General 
di Galli eno . Procuro quest' u l t imo , con ar-
m i moho d i v e r s e d i assicurar i ' I tal ia coti-
t r o l i furor dei Gejrmani. Egl i sposo Pipa 
i g l i a di un Re de! Marcomanni s T r i b á Sve-
v a , che fu spesso confusa cogl i Alemana! 

nelle 

A m e l . Vl t tore in Gallicno e Probo. I suoi lames» 
W spirano nn insó l i to ardo re di l ibe r ta , 

< * ) Zonara } I . X I I . p . 6 } i . 
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sielle loro guerre e conquiste ( 1 ) . A l Pa
d r e , come jn prezzo della sua alleanza, e-
g!i accordo un. vasto stabilimento nella Pan-
non ia . Sembra che i natural! vezzi d i una 
rozza bellezza fissassero i n quella Principes-
sa g!i affetti deli' incestante I m pe rato re , ed 
i legami della polí t ica fu ron piú saldamente 
eonnessi da quei delT amore . Ma 1! super-
bo pregiudizio di Roma negó sempre i l no-
me di matrimonio alia profana unione d i un 
cittadino con una barbara ; e infamó la Prit t-
cipessa Germana coll ' obbrobrioso t i to lo d i 
concubina di Gallieno ( 2 ) . 

I Í Í . N o i abbiamo d i giá tracciati i Got i invas ío* 
«e l le loro emigrazioni dalla Scandinavia, p ne .dei 
almen dalla Prussia alia foce del Boristene, GotI* 
e seguitate le vittoriose loro a rmi daí Bori
stene al Danubio, Sotto 1 regni d i Valeria
no e d i Gallieno la frontiera dell* ul t imo d i 
quei fiumii fu perpetuamente infestata dalle 
i r ruz ioni dei G e r m a n i c e dei Sarmat i ; ma 
fu dai Romani difesa con insóli ta fermezza 
e fortuna . Le p rov inc i e , ch" erano i l tea
t ro della guerra 3 fprnivano ^U ' á r m a t e R o 
mane un inesauribil r inforzó d i coraggiosi 
soldat i ; e piü d' uno di quegl' l l l i r i c l conta-
dini a r r ivó al grado d i G e n é r a l e , e ne spie-
go i t a l en t i . Benché alcune turme volant i 
d i Barbari 3 che scorrevano continuamente , 

sulle 

( r ) Uno dei y i t t p r i lo chiama Re dei Marcomanni, f 
altro 4ei Germani. ' 

< a ) Ved. T i l k m o n t Stor. dcgl' Imperat, tomA I I I . pag. 
39S., « c . 

L 4 
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sulle r íve del Danubio , penetrassero tafvoí* 
ta ai confini de l l ' I t a l i a e della Macedonia, 
era ordinariamente dai General! Imperial i o 
arrestato i ! loro progresso, o intercetto U 
Joro r i torno ( i ) . Ma i l gran torrente del-
Je Gotlche osti l i ta fu divert i to in un canale 
ino'to differente . I Goti neí nuovo loro 
stabilimento nell ' Ucrania divennero presto 
padroni della costa settentrional dell Eusino; 
al mezzogiorno di que! mare interno erano 
s i túa te le mollí ed opulenti provincie dell* 
Asia minore , Je quaü avevano tut to ció che 
poteva allettare un Bárbaro conquistatore 5 e 
nuil a che potesse resistergli. 

i cotí Le rive del Boristene sonó sessanta m i -
conqu?. gil a solamente lontane dalT angusto ingresso 
^tan°11 ( 2 ) della penisola della Cr imea, nota ágil 
Bosforo. . . . J ' ~ . 

antichi sotto i l nome di Chersoneso Táur ico 
( 3 ) . Su quelle inospite spiagge Euripide 
( adornando con arte eccellente le favoíe 
del l ' an t icbi tá ) ha situata Ja scena di una 
delie sué piü toccanti tragedie ( 4 ) . I san-
guinosi sacrifizi di Diana , 1'arrivo di Ore-
ste e di Pilade a ed 11 trionfo della v i r t ú e 

della 

( 1 ) Ved. le vice d i Claudio, Aurcl iano, e Piob© relia 
Stor. Augusta, 

(2; E' quasi una mezza lega i n larghezza: Storia Ge
nealógica dei T a r t a r i . p . 598. 

( j ) M . de Peyssoñe l , ch ' era stato Consolé Franccse 
a Caifa, nelle sue osservazioni sui Popoli barbari , che 
hanno abitátó sulle rive del Danubio. 

< 4. ) Euripide ne!F Ifigenia i n Tauridc, 
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della reliaione contro una selvaggia fe rocía 
servono per rappresentare una storica ven
ta che i Tauri originar) abitatori deila pe-
i l i s o l a turono in qualche grado r i format i ne i 
loro brutali costumi dal commercio a poco 
a poco introdotto colle Greche Colonie , sta-
bilitesi lungo la costa m a r i t t í m a . I I piccol 
regno del Bosforo , la d i , cui capitale era s i 
tuara su g l i s trett i , pe'quali la palude Meo-
tide comunica coll' Eusino , era composto d i 
degenerati Grec i , e di Barbari a meta c i v i -
lizzati * Susslsteva questo come stato inde-
pendente d a l tempo della guerra del Pelo-
ponneso ( i ) : fu finalmente assorbito da l l ' 
ambizione d i Mitridate ( 2 ) ^ e col resto de ' 
suoi dominj cadde poi Sotto i l peso deti ' ar-
m i Romane. A l tempo d i Augusto ( 3 ) e -
rano i Re del Bosforo u m i l i , ma non i n u t i -
H alleati dell ' Impero . Co' d o n i , colle ar-
m i , e con una debol fortificazione fatta a 
traverso deUMstmo essi e í fe t t ivamente d i -
fendeano contro g l i erranti devastatori deila 
Sarmazia 1'accesso di un paese, che per l a 
sua particolar situazione, e per gli adattati 
suoí port i comandava al mare Eusino ed all* 

• - Asia 

( x ) Strabone, 1. V I I . p. 309. 1 p r i m i Re del Bosforo 
furono alleati di A teñe 

( z ) Appiano i n M i t r i d a t e . 
( 3 ) Fu soggiogato dalle armi d i Agrippa ^ Orosio V I , 

a i . Eutropio0 v i l . 9. I Roraani una volta s' inoltrarono 
dentro in tre giornate d i matcia dal Tanai. Taci t . AnnaU 
xn. i?. 



i j o l i t a r í a deíla decadenza 
Asia, minore ( t ) . Finché ne resse lo scet-
t ro una concinuata linea di R e g í , essi so-
stennero con vígi lanza e successo V impor
tante lor peso . Le domestiche faz ioni , ed 
i t i m o r i , o i i privato interesse di oscuri u-
surpatori > che s' jmpadronirono del trono 
vacante , ammisero i Goti nel centro del 
Bosforo, CoU'acquisto di una superflúa e-
stenslone d i fértil terreno ottennero i v i n -
c i to r i 11 comando di una forza navale, ba
stante a trasportar le á rma te loro sulla co
sta deir Asia ( 2 ) . I vascelli che usavansi nella 
navigazion deli 'Eusino erano d i una molto 
singolar costruzione. Erano leggere barche 
col fondo piano fatte solamente d i legno 
senza* alcuna mescolanza di f e r r o , e che ad 
ogni apparenza d i tempesta coprivansi con 
un tetto inclinato ( 3 ) . I n queste galleg-
gianti case i Got i sconsideratamente si affi-
daron alia discrezione d i un mare sconosciu-
t o , sotto la seorta d i marinari forzati al 
serv iz io , la cui perizla e fedeltá erano e-
gualmente sospette. Ma la speranza d i sac-
cheggiare avea bandíta ogni idea d i perico-
l o , ed una naturale intrepidita di carattere 
equivaleva nel loro spirito a quella ragione-
wol confidanza, che é 11 giusto frutto del 

sa-
^ ^ ^ m ^ m ^ m m m s m t m mmm .mm^mm.vmmmmmmmmm* 

( 1 ) Vedi í l Toxaris d i Luciano, se diamo fede alia 
sincerita, ed alia v i i t í i dcllo Scita, che riferiscc una 
gran guerra della sua nazione con tro i Re del Bosforo, 

Ca) Zosimo, 1. I . p . 23. 
C J ) Srabonc, 1, X I , Tác i to Stor, I I I , 47, Si nomina. 

Taño C ¿ m * r a . 
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sapere e della esperienza. Guerrleri di a-
nimo cosí audace devono bene spesso aver 
mormorato contro la codardia delle lor gui-
d e , che richiedevano le piu f o r t i sicurezze 
d i una stabile calma prima di arrischiarsi 
a l l ' imbarco 3 e che si sarebbero appena la» 
sciate indurre a perder di vista la t é r r a . 
Tale almeno é 1' uso dei Turchi moderni 
( 1 ) niente infer ior! probabilmente nel l ' arte 
della navigazione agí i antichi abi tatori del P i í m a 
Bosforo. sPedi-

La flotta dei Goti s lasclando a sinistra ^ ° " c 
la costa della Circassia, si fece per la p r i - dei Go
ma vol ta vedere davanti Pizio ( a ) u l t imo 
confine delle Provincie Romane ; c i t ta prov-
veduta d i un adattato p o r t o , e fortificata 
con salde mura . Q u i essi trovarono una 
resistenza piü os t ína ta d i quella che potesse-
ro aspettarsi dalla debole guarnigione di una 
remota fortezza . Furono essi respinti , e 
parve che i l loro sconcerto diminuisse 11 ter. 
rore del Gót ico nome. Finché Successiano s 
uffiziale d i un rango e d i un m é r i t o superio-
r e , difese quella frontiera 5 furon i n u t i l i t u t -
t i i loro s f o r z i ; ma appena fu eg l i trasferi-
to da Valeriano i n un piú onorevole , ma 
meno importante posto y ricominciarono 1' as-

sedio 

< 1 ) Vedi una mol to naturale descrizíone della vavíga ^ 
alone dell ' Eusino nella X V I . lettera d i T o u r n c f o r t . 

C»> Arriano pone la guarnigione di frontiera a D i o . 
s c u r i n , o Sebastopol!, quarantaquattro migl ia aH'Ojricntc 
d i P i z io . La guarnigione diFasi era a suo tempo compo-
sta. di 30II ^ tut t iepenta pedoni . vedi i l Pcriplo dell", 
Eusino, 



172. Jsíorla delta decúdenzd 
sedio di P i z i o , e colla distruzione di quelU 
c i t tá cancellarono la memoria della loro pri-

1 cotí ma disgrazia ( i ) . 
assedia. Girando inrorno a l l ' o r i én t a l e estremita 
p r e n d o . ^ ^are Eusino la navigazione da Pizio a 
no Tre. Trebisonda é di quasi t recent o miglia ( 2 ) . 
tóonda.íl corso del Got i l i por tó in vista del pae-

se di Colchide famoso tanto per la spedizio-
ne degli Argonauti ; e tentarono persino 
( benché senza successo ) di saccheggiare un 
ricco templo sulla foce del fiume Fasi. T r e -
fcisonda celebra ta nella r i t i rata dei dieciraüa 
come una antira colonia di Greci ( 3 ) , do-
vea la su a opulenza ed i l suo splendore alia 
munificenza dell ' Imperatore Adriano , che a-
vea costruito un porto artificíale sopra una 
costa Ja se ¡ata dalla natura priva di sicuri r i -
coveri ( 4 ) . Era la ci t ta vasta e popolata ; 
un doppio recinto di mura parea sfidare i l 
furore dei G o t i , e la sóli ta guarnigione era 
stata ^rinforzata coll ' aumento di d i e d m í í a 
u o m i n i . Ma non v i é alcun vantaggio capa-
ce d i supplire alia mancanza della disciplina 
e della v ig i lanza . La numerosa guarnigione 
di Trebisonda corrotta dagli stravizzi e daí 
lusso non si curó d i difendere le inespugna-

1 o n t i ^ y^mox-t , Í : Z H SÍ .TA in.; ú M l i 

C 1 ) Zosim<y • J, í . p, j a . 
(2) Arr iano C«« p'eripio Maris Euxlnl p. JJO.) asseqna 

Ja distanza d i 2610. Stad/. 
C j ) Senofonte, Anabasius 1. I v . p. 148. Edí*. Hat -

cninson. 

T o u r n c f í r V ^ " 0 ' L ' osscrvazioa genérale c 4 
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biü fort i f icazioni . ( Presto conobbero i Goti 

i* estrema negl ígenza degli assediati, eresse-
ro un' alta catasta di fascine, montarono sul-
le mura nel silenzio della notte , ed en-
trarono i n queüa indifesa ci t tá colla spada 
alia mano. Fu trucidato i l popólo t u t t o , 
mentre g l i spaventati soldad ftiggivano per 
le opposte porte . Farono nella general d i -
struzione involt í i tempj piú sacri , ed i p iu 
i l lu s t r i edif iz j . I I bottino che cadde nelle 
m a n í de l Got i fu immenso. Le ricchezze 
degli adiacenti paesl erano state depos í ta te 
i n Trebisonda come in luogo sicuro. Incre-
dibile fu i l numero degli schiavi fa t t i dai 
Barbari v i t t o r i o s i , mentre storrevano senza 
opposizione per F estesa Provincia del Ponto 
( 1 ) . Le ricche spoglie di Trebisonda r i e m -
pirono una gran flotta di vascelli t rova t i ne l 
p o r t o . La robusta g ioven tü della costa ma-
r i t t ima fu incatenata al remo ; ed i Got i 
soddisfatti del successo della lor prima na-
vale spedizione , ri tornarono t r ionfan t i a l 
loro nuovi stabilimenti nel regno del Bosfo
ro ( 2 ) . 

La seconda spedizione del Got i fu i n - s«con. 
trapresa con forze maggiori di uomini e d i 
vascelli j ma tennero essi un corso diverso i d e i c o -
e disprezzando le devástate Provincie del t i . 
Ponto 3 costeggiarono i l lído occidentale dell* 
Eusino y passarono dinanzi alie larghe foci 

del 

C 1 ) Ved. u n ' e p í s t o l a di Gregorio Taumaturgo, Vcsco« 
vo d i Neocesarea, citato da Mascovio. V . 37. 

i z ) Zos imo, í. 1, p . 52. 53. 



174 Istorla delta dscadenza 
dei Borlstene, del Nies te r , e del Danubio ^ 
ed aumentando la lor flótta colla presa d i 
moite barche di pescatori y si accostarono 
al í ' angusco canale, per cui T Eusino versa le 
sue acque nel Med i t e r r áneo , e divide i con. 
t i nen t i dell ' Europa e del l ' Asia * Era la guar
n í gíone di Calcedonia accampata vicino al 
tempio di Giove U r i o sopra un promontor io , 
che dominava al i ' ingresso dello stretto 3 e 
questo corpo di truppe superava 1' armata G ó
tica , tanto piccolo era 11 numero di que" 
Barbar!, e si temuti invasor! s ma nel nu
mero solamente la superava , Abbandonó 
precipitosamente i l vantaggioso su o posto , 
Jasciando alia ¡discrezione dei rconquistatori 
Ja c i t tá d i Calcedonia d i armi e di ricchez-
ze la piu copiosamente provvis ta . Mentre 
dubitavano I Goti se preferir dovessero i l 
rnare alia t é r ra , 1'Europa a 11* Asia per tea
t ro delle loro os t i l i tá , un pérfido fuggit ivo 
indicó Nicomedia giá capitale dei Re della 
Bi t in ia come ricca e fácil conquista. Guido 
egl i la marcia 5 che fu di solé sessanta m i -
glia da! campo di Calcedonia, diresse 1' i r r e -
sistibiíe assalto ( 1 ) , e a parte fu de! bot-
t lno ; giacché aveano i Goti acquistata ba
stante política per ricompensare un tradi to-
r e , che detestavano . Nice 3 Prusa, Apa» 
mea j C í o , c i t tá emule un tempo , o im i t a -
t r ie! dello splendore di Nicomedia, furono 
involte nella stessa calamita % che in poche 

' \ ' ' 'a s e t -

< I > I tmcr . Híc roso lym. 572, vesselin. 
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lettlmane infíerl senza contrasto alcuno iti 
tutta la Provincia della B i t i n l a . Trecentd 
armi d i pace goduti da i mo l t i abitarori deil9 
Asia i aveano abolito 1' esercizio del lé a r m i , 
ed allontanato i l t imor del pericolo. Si la- * 
sciavano cader le antiche m u r a , e tut ta 1' 
entrata delle pi i i opuleriti ci t tá si riser-
vava per la costruzione dei Bagni i del T e m -
pj i e dei Tea t r i ( 1 ) ¿ 

Quand¿> la c i t t á d iCiz jco resiste ai mag- Rin'ra-
giore sforzo di Mí t r i da t e . ( 2 ) , si distingue- ta d.ci 
va per le Savle sue l e g g i , per una forza Gotu 
navale di dugento galere , e per t re arsena-
l i , d' armi , di macchine m i l i t a n s e d i gra» 
no ( 3 ) ¿ Era essa tuttavia la sede d e l i ' o -
pulenza e del lusso; ma niente piú lé resta-
va della antica sua forza che la sltuazione 
irt mía piccola isola della Propontide uni ta 
con due ponti solamente al continente del f 
Asia. Dopó i l sacco di Prusa s sí avanza» 
roño 2 Goti á diciotto migl ia da quella c i t t á 
( 4 ) giá da loro destinata alia distruzione 5 
ma un for tunáto accidente diferí la rovina 
di Cizico . Era la stagione piovosa , ed i l 
Jago Ápól loniate ricetto d i tutte le acque 
del monte Olimpo crebbe ad un insól i ta a l -
t e z z á . 11 plccolo Rindaco, che scaturisce 
dal lago , divenne gonfiando un ampio e r á 

pido 

( 1 ) Zosím. l i b . í . p. 32. j j . 
( 2) Eg l i assedid la c i t t a con 400. galere, i ;oooa . pe-

don i , e con una numerosa ccvallena. Ved. Plutarco i n 
Lucul. Appian. in M i t r i d . Cicerone {re Icge Mani l l» c. 8, 

< 3 ) Strabonc. 1. X I I . p. 57?. 
<4> í o c o c k , dejciizionc d e ü ' O l i e n t e , I , I I . c, 33 44. 
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pido fíums, ed arres tó i l progresso del Go-
t i . La lor r i t i rata nella markt ima citta di 
Eraclea 3 dov'era probabilmente la flotta , fu 
accompagnata da un Jungo treno di carri ca. 
l i c h i dalle spoglle della B i t i n i a , e segnata 
dalle fiamme di Nice e di Nicomedia da lo
ro per di'etto brucíate ( i ) . Si riportano 
alcuni oscuri argomenti di una incerta bat-
taglia , che assicuró la lor r i t i rata ( 2 ) . Ma 
una piena vi t toria ancora stata sarebbe di 
poco vantaggio , giacché l ' avvicinamento 
deT equinozio autunnale inrimava loro di 
affrettare i i r i torno . 11 navigare nell ' Eusi-
no a van t i 51 mese di Maggio , o dopo quel 
di Settembre , é stimato dai Turchi moder-
n i come íi plu céreo esempio di t e m e r i t á e 
d i pazzia. 

Terza Quando si amo ínformati che la terza 
alone' ^otta equipaggiata dai Goti nei port i del Bo-
navaie sforo , consisteva in cínquecento vele ( | ) , 
de ico- Ja nostra pronta immaginazione calcóla in 

un istante e moltiplica i l formidabile arma
mento i ma assicurati dai giudizioso Strabo-
ne ( 4 ) che le navi piratiche úsate dai Bar
ban del Ponto e della Scizia minore non e-

>• j " • '< • - . • - raa'vl' 

(1) Zosimo, 1. I . p. 35. 
( 2 ) Viaggi d i Chardin , Tom. I . p. 4,5. Eglí fcce vela 

coi Turchi da Costantinopoli a Caifa. 
( 3 ; Sinceilo p, 382, parla d i q 11 es ta spedizione come 

fu. intrapresa dagli E r u l i . ' > 
<4) Straborte. L . XV. p . 49S» 
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rsn capad di con teneré píú di venticinque 
o tienta, u o m l n í , possiamo con certezza af-
-fermare , che quindicimila guerrieri al piu si 
ím barca roño in questa grande spedizione, 
N o n sofFtendo di star confinati nell ' Eusino s 
diressero i i dis trut t ivo lor corso dal Bosforo 
Cimmerio al Bosforo Trac io» Quando fu ron 
giunti quasi alia meta degíi stretti , fu roño 
improvvisamente respinti indietro all ' ingres-
so 1 finché levatosi nel giorno seguente favo-
revole i l vento 3 I i por tó i n pocha ore nel 
placido mare 3 o piut íosto lago della Propon-
t ide . . 

Prendendo t é r r a nel la piccola isola di Ci-rassano 
glco ne rovinarono i 'ant ica ed illustre c i t tá . 'ú BGS-
D i la uscetido di nuovo per I'angusto passo [ ^ j ^ , ^ 
dell* ElJesponto proseguirono la tortuosa loro p o n t o ' 
í iavigazfone tra ie numeróse isole sparse sull' 
Arcipelago o sia MareEgeo . L'assiscenza dei 
pr igionier i e dei disertori debb'essere stata 
ben necessaria per condurre i loro vascelli , 
e dirigere le va r í e loro incursioni , tanto sul-
ie coste deiia Grecia s quanto su quelle dell* 
Asia . Fiiralmente la Gótica flotta si ancoró 
nel P í r e o , cinque migl ia distante da Atene 
( 1 ) , che aveva tentato di fare alcune pre-
parazioni per una vigorosa difesa , Cíeoda-
mo 3 uno degF ingegneri impiegati per o rd i -
ne dell ' Imperatore a fortificare ie c i t tá ma-
í i t t i m e contra i G o t í , avea glá principiato 
a riparare le antiche mura , cominciate a ca

dera 

C i ) Plinio Stor. Nat. H I . 
TOMO I I . M 



r r i í s tó fh de Ha decadente 
dere fiti dal tempo di Silla.' Inú t i l ! furol© 
g l i sforzi della sua ab iü tá , e quei Barbar! 
divenner padroni della sede n a t í a delle Mu
se e delle a r t i . Ma mentre i conquistatori 
si abbandonavano alia licenza del saccheggics 
ed alia intemperanza 3 la flotea loro , che 
stava con poca guardia nel p o r t o , fu ina-
spettatamente assalita dal valoroso Dexippo , 
che fuggendo coli* ingegnere Cleodamo da! 
sacco di A tene , adunó i n fretta una banda 
d i volontar) contadlni e soldati , e vendica 
i n qualche modo la calamita della sua pa
t r i a ( i ) . 

Deva. Ma questa. impresa, per quanto lustro 
S i c i a gettar Potesse sui decadente secólo di Ate-
eminac .ne s e rv í piuttosto ad i r r i t a r e , che a sotto-
cían r mettere 1' i n t r ép ido coragglo di Settentdo-
itaiía. nal i invasor i . U n genérale incendio si acce-

se nel tempo stesso in ogni distretto delía 
Grecia. Tebe , ed Argo , Corinto e Sparta , 
che avean fatte altre volte si memoraWí i 
guerre fra l o r o , non poterono ailora metter 
i n campo un* armata , o diffender neppure le 
rovinate loro for t i f icaz ioni . I I furor della 
guerra e per t é r ra e per mare si stese dalla 
punta o r ién ta le d i Sunio fino alia costa oc-

, , . . . . . , f 

( i ) Stor. Aug. p. I S I . Vi no re cap. 33. Orosio. V I I . 
42. Zosimo. L. I . p. 35. Zonara. 1. X I I . £35. Sincdlo 
5.383. Non si possono senza qualche attenzione spiegare 
o_ concillare i loro imperfett i racconti . Possiamo tutta-
via rinvenirc alcune t r á e t e della p a r z í a l i t i d i Dexippo 
siella relazione delle sue proprie imprese, t d i qaelle áú 
suoi conci t tadini . 
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eiáentál deí l ' Epiro . Si eran giá i Goti i n o l - j 
t r a t í alia vista de i r I ta l ia , quando i ' avvíc l -
namento di un cosí imminente per íco lo r i -
Sveglló i ' indolente Gallieno da! delizioso suo 
sonno. Comparte armato 1' Imperatore; e 
sembra che Ja sua presenza reprlmesse Far -
dore , e dividesse la forza dei n e m i c i . N a u - L o t ó d í -
Jobato, un capo degli E r u ü , accet tó un" o- visl"onl 
i iorévoí capi tolazione, e n t r ó con un mime-c-orrL 
iroso corpo dei suoi concittadini al servizio " 
di Roma , e fu r ives t i to cogli ornamentl 
della Consolar d i g n i t á , non mai per l ' a -
vant i profanar i dalle maní di un Bárbaro ( i ) . 
U n gran numero di G o t i } dJsgustati dai oe-
í icc l i e dai travagli di un tedioso viaggio á 
fecero i r ruzione nella Mesia con disegno d i 
aprirsi a forza i l passo sul Danubio a' loro 
Stabilimenti nell* Ucrania . L* ardito ten ta t i 
vo avrebbe prodotta una inevltabile distru-
É i o n e , se la dissensione dei Generali Roma-

non avesse risparmiati i Barban a spesa 
della causa comuna ( 2 ) . I I píceo! resto d i 
quelr esercito distruttore r i t o rnó a bordo de' 
suoi vascell i , e rifacendo la strada per I ' E í - . 
lesponto e peí Bosforo, devastó i n passando 
1 l id i d i Troja , la cui fama immortalata da 
Omero sopravviverá probabilmente alia me
moria dalle conquiste dei Goti * Appena ch ' 

i * . 5 s • , ^ : ; ! ' £ m l r. 

C t ) Sincello p. 382. Questo corpo d i E ru l i fu per gran 
tempo fedele e i i n o m a t o . 

C 2 ) Claudio ^ che comandava sul Danubio, pensó g i u -
stamente , ed agí con coraggio . i l suo Collega fu geloso 
«cija d i lu í fama, stox, Aug. p. i s r . 
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a So Istoria delta decaisnza 
cssi si trovarono sicuri in seno all ' Eusino 
presero t é r r a ad Anchíale neüa T r a c i a , v i -
cino alie falde del monte Emo j e dopo tu t te 
le loro fatiche si sollevarono coll ' uso di quel-
Je salubri e piacevoli t e rme . Ne rimaneva 
del loro vlaggío 3 che una corta e facile na-
vigazione ( i ) . T a ü furono le va r í e vicen-
de di qaesta terza y e loro maggior impresa 
« a v a l e . Sembra difficile a c o n c e p í r s i , come 
un corpo i n principio di quindicimila guer-v 
r i e r i potesse sostenere le perdite e le d i v i -
sioni d i una impresa si ardi ta . Ma a misa
ra che i l loro numero veniva a poco a poco 
diminui to dalla spada, dai naufrag), e da l f 
influenza di un clima caldo, era continua
mente rinnovato dalle truppe di banditi e d i 
d i s e r to r i , che concorrevano sotto 1' insegna 
del saccheggio, e da una turma di schiavi 
fugg l t iv i , spesso di estrazione Germana o 
Sarmata , che ansiosamente prendevano la | 
gloriosa opportunita di romperé i loro fer r i 
e di vendicarsi. I n queste spedizioni la Go- * 
t ica nazione pretese d'avere avuta una mag
gior parte nell* onore e nel pericolo , ma le 
T r i b u , che eombatterono sotto le Gotiche i n -
segne , sonó talvolta distlnte e talvolta con- :(,;, 
fu se nelle imperfette Storie di quel s e c ó l o ; 
e siccome le barbare flotte uscir parvero dal
ia foce del Tanai s fu spesso data a quella 

mi- .< 

í i ) Giornandes c. ao. 



rl)sU'ImpSfQ Romanó. Cap* X , í t t 
mista moltitudine ( i ) la vaga e famil íaré 
denominazíone di Sci t í . 

Nelle gensrali calamita del Genere Urna- Rovina 
no la morte di un individuo quantos jvogl ia^Tcm-
il luscre, o la rovina di un edifizio quantosi- j -^J11 
vogiía famoso si trapassano con una indolen
te non curanza. N o n possiamo per al t ro 
obbliare che i l Templo di Diana i n Efeso , 
dopo esser risorto con maggior splendore da 
sette successivi infortunj ( 2 ) , fu i 11 fine 
bruciato da5 Goti neüa terza loro navale i n -
vasione . Le ar t i della Grecia , e 1* opulenza 
dell ' Asia si erano riunite ad erigere quella 
sacra e magnífica fabbrica. Cento ventiset-
te colonne di marino d' ordine Jónico la so-
stenevano. Erano tut te don! dei devoti M o -
n a r c h i , ed aveano ciascuna sessanta piedi di 
altezza . L* aleare era adorno dalle maes t r e» 
v o l i sculture di Prassitele ^ che« forse dalle 
favorite leggende del luogo aveva scelto a 
rappresentarvi i d iv in i figliuoli d i L a t o n a , 
i l nascondimento di Apollo dopo la stragedei 
Cíclopi 3 e la clemenza di Bacco verso le 
vinte Amazoni ( 3 ) . La lunghezza per a l 
tro del Templo d i Efeso era solamente d i 

quat-

( 1 ) Zosimo á ed i G r e e í , (cOnie 1' auto re del Ph'úofd* 
t r l d e ) danno i l nome d i Scití a quc l l i che G Í o m a n d e t c 
g l i Scr i t tor i La t in i costantcmente rappresentano come 
G o t i . 

C a ) Stor. Adg. p, 17S. Giomandes c. 20. 
C J ) Strabone 1. XIV. p, Í40 . v i t r u v i o 1. i . c» 3«. pre-

fazioile L . V i l . Tác i to Annal. I I I . í i . P l in io Star, Nata 
• i X X V I . i * . 
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i f f Istoflá dslla decddenza 
quattrocentoventicinque pledí ; quasí due ter. 
z i di quella, che ha ia Chiesa d i S. P íe t ro 
i n Roma ( i ) . Nelle altre d imens ión! era 
ancor piu infer lore a questa sublime produ-
zione della moderata archi te t tura , Le d i 
stese braccia di una Croce Cristiana r íchiedo-
no un ampiezza assai maggiore del bisíun-
ghi tempj dei Pagani; e i piü ardl t i a r t i s t i 
del ' ' an t ichi tá stati sarieno a t t e r r i t i dalla pro-
pos íz ione d' innalzare i n aria una cupola del
l a grandezza e delle proporzioni del Pan
t e ó n . Era per altro i l Tempio di Diana r i -
guardato come una delle maraviglie del Mon
do . Ne aveano i successivi imperj dei Per-

/ s i an i , dei Macedoni e dei Romani venerara 
Ja sant í tá s ed arricchito lo splendore ( 2 ) . 
M a i Barbari se'vaggi del Báltico eran p r i -
v i di gusto per le bella a r t i , e dlsprezzava-
no gV Meati t e r r o r i d i una straniera super» 

C o n d o t . S d z í o n e 
ta dei Si riferisce un'al tra circostanza di que-
Goti in ste invasioni , che potrebbe meri tar Ja nostra 
Atese, attenzione 3 se non si potesse giustamente 

sup-

C 1 ) lunghczaa di S. Pie t ro di Roma e di 84.0. pal-
m i R e m a n í , questo palmo e di 8. po l l ic í e j . linee. 
Vedi le Miscellanee d i Greave v o l . I . p. 2 j j . sopva i i 
piede romafto. 

Ca) l a pol í t ica de'Romani V impegnava a restringere 
i l ini i t í d c l l ' asilo, che differenti pr ivi legj aveano succes-
sivamente cstesi sino a due stadj interno al t empio . 
Strabone 1, XIV. p» tf^i. Tác i to ann. I I I . 6o. xc. 

C j ) Non offerívano cssi alcim sarr if izio agli Dei del» 
la Greda, vedi le letterc d i San Gregorio Taumaturgo. 



Bel? Imperó Hsmam, Cap, X. 283 
sapporre che sia bizzarro pensiero d i un re-
cence Sofista. Dicesi che ñ e i sacco d i A te -
ne i Goti aveaao ammassate tutte le l ibre-
r ie j ed eran sul punto d' incendiare quesea 
funérea mole delia Greca Letteratura , se l i 
no dei loro capí piú. raffinato polít ico non 
l i avesse dissuasi da quel disegno, per la 
sottil riflessione, che fin che i Greci íossero 
addetti alio studio dei l i b r i , non mai si ap-
jjUcherebbero all ' esercisio delle armi ( 1 ) . 
I I sagace consigliere ( se pur vero c l i fat-
to ) ragionava qual bárbaro ignorante . T r a 
le piü cuite e potenti nazioni i l genio i n o-
gni genere si é sviluppato intorno la scessa 
época i ed i l secólo dalla scienza é general
mente stato i l secólo del valore e delia for
tuna nella guerra. 

I V . I nuovi Sovrani delia Persia , Ar ta - I , p.er-
serse e i l suo figliuolo Sapo re , aveano t r i o n - ^ J ^ 
fato , come abbiamo glá detto , delia fami- stan 1* 
glia d i Arsace. De i t an t i Principi di quell* A m e . 
antica stirpe , i l solo Cosroe Re di Armenia nla', 
avea conservato e la v i ta e 1" indipendenza, 
E i si di fe se con la natural íbrza del suo 
paese , coi perpetuo concorso dei fuggi t ivi , 
dei malcontent i , con ral leanza dei Roma-
n i , e sopra tut to col suo proprío coraggio. 
Inv inc lb i l nelie a r m i , i n una guerra di trent* 
a n n i , egli fu assassinato dagli emissarj d i 

Sa-

( 1 ) Zonara 1. X I I . p. tfjs. U n simile aneddoto conve
rsiva perfettamente al gusto d i Montaigne. Nc fa uso ncl 
SEO saggio sopra i l pedantismo 1. i. c. z+, 
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r t l Istorta ddlci deeadenza 
Sapo re Re di Persia . í patriottici 3 Satrapí cfeíf 
Armenia , che sostenevano !a liberta e lo splen-
dore del t ro j io , impíorarono ]a protezione 
di Roma i n favore di Tiridate Jegittimo ere-
de . Ma 11/figíiuol di Cosroe era un ragaz-
z o , erado gil al leafí l on t an i , ed i l Monar
ca Persiano si avanza va verso la frontiera 
alia testa d' insuperabili forze . I I giovane 
T i r i d a t e , Ja futura speranza del la su a pa
t r i a , fu salvato dalla fedeltá d' un servo, e 
V Armenia rimase per quasi ventisette ann l 
una malcontenta Provincia della gran Monar-
chia Persiana ( i ) . Insuperbito da questa fa-
cil^ conquista, ed affidato alia depravazion 
del R o m á n i , Sapo re obbligó le for t i guarni-
gioni di Garre e di Nis ibi a rendersi , @ 
sparse la devastazione e 11 terrore dall ' una 
e dall ' altra parte del l 'Eufrate» 

vakm- La perdita di una frontiera importante^ 
^ o m a r . ] a r o v ¡ n a d ¡ i m Mo e n a t u r a l e a l l e a t 0 j e d 
oriente.11 rápido successo deli ' ambizion di Sapore 

fecero profondamente sent i ré a Roma I ' insul 
t o , ed i l pericolo. Valeriano si lusingó che 
la vigilanza dei su o i Generali provvederebbe 
bastantemente alia sicurezza del Danubio e 
del Reno j ma si risolse , nonostante 1' avan-
2ata sua e t á , d i marciare in persona a d i -
fender l 'Euf ra te . Nel suo passaggio per l ' A -

( i ) Mose d i Coren© 2. I I , cap. j t . j j . 74, Zonara I . 
X I I . p. 5a8. La rclazione autentica del? aurore Armen» 
xatifica i l confuso racconto del Greco Storico. Costui 
parla dei fanciull i di Tiridate allora quando egli stessw 
era fanciul lo . ' - , , 



BelP ImpSro Romano. Cap. X i t f 
élá minore , furono sospese Jé navaü impre^ 
se dei G o t i , e la desoiata Provincia godé 
una calma passeggera e fallace. Passo egl l 
T Eufrate, incontró i l Monarca Persiano v i -
cino alie mura di Edessa , fu vinto e fatto 

i pr igíoniero da Sapore. Le par t ícolar i ta d i 
queseo grande avvenimento sonó oscuramen-

1 te e imperfectamente rife.rite 5 ma dal barlu-
( me j che ne abbiamo , si puó scuoprire dalla 
, parte del Romano Imperatore una lunga se-
• ríe d' imprudenze , d' error i , e di mericate 

sventure . Pose egli 1' intera sua confidenza 
in Macriano suo prefetto del Pretorio ( i ) . 
Questo indegno ministro rendé i l suo So-
vrano formidabile solamente agí i oppressi 

l i sudditi i e disprezzabile a? nemici d i R o 
ma ( 2 ) . Pe' deboli o scellerati consigli d i 
lui fu I ' armata Imperiale r idotta i n una s i -

| tuazione , nella quale i n u t i l i erano ugual-
inente i l valore e i l saper mi l i ta re ( 3 ) * 1 
Romani , vigorosamente tentando di aprirsl 
la strada a traverso 1' armata Persiana, fu 
rono respinti con grande strage ( 4 ) j e 
Sapore , che circondava i l campo con t rup-
pe superior! , pazientemente aspet tó che 
i l crescente furor della fame e della peste 
gü avesse assicurata la v i t t o r í a . Le llcen-
siose mormorazioni delle legioni aecusaro-

no 

( 1 } Stor. Aug. p. 191, Siceome Macriano era nemic© 
dei Cr i s t ian i , qnindi essi g l i dieder T acensa di magia, 

( 2 ) Zosimo 1. 1. p, 33. 
( J ; Stos. ¡Aug. p. 174. 
( 4 ) VÍltOK »» Catsarlb, Eutxopio 9, 7, 



t t l Istorla dslla decadema. 
0 0 ben tos tó Valeriano come caglotie delle 
loro calamita; i loro sediziosi clamor! di-
fnandarono nna pronta capitolazione. Fu of-
ferta un'immensa somma di oro per com. 
prare la permissione di una vergognosa r i -
t i r a t a . Ma conoscendo l i Persiano la su4 
super ior i tá ricuáó con disprezzo i l d a ñ a r e 
e ritenendo i Deputati si avanzó ¡n ordine 
ái battaglia ai piedi delle t r inc í e re Roma
ne , e domando una personal conferenza con 
1' Imperatore medesimo . Fu Valeriano r i -
dotto alia necesská di aífidare alia parola di 
un nemico la su a vi ta e la sua d l g n i t á . Fl-

la conferenza come dovea naturalmente 
aspettarsi. L ' Imperatore fu fatto pr íg ionle . 
fo$ e le truppe a t ter r i te deposero le armi 
( 1 ) . I n un tal momento d i tr ionfo , i ' am. 
t i s ione e la política di Sapore lo mossero a 
porre sul trono vacante un successore affat-
to dipendente dai suo volere . Ciriade , o-
scuro fuggitivo di Ant iochia , imbrattato di 
t u t t i i vizj ; fu scelto per disonorare la Ro-
ssiana porpora; e dové benché d i mala vo-
glia la prigioniera armara ratificar con le 
acclamazioni la volontá del vinci tore Per
siano ( 2 ) . 

l o 

, <V. Zosimo l' !• P- ih Zonara I . X I I . p. 6,Q, pietro 
fatríCIO TxcerptA legationum p. 25. 

i z ) Stor. Aug. p. 185. 11 regno dei c í r i a d í e posto í« 
questa collezione prima ddla njorte di Valeriano.- ina al
ia cronología dubbiosa di uno scrittore poco esatlo io ho 
frefento una profaabile serie di avvenimcnii 



Dell' Impero Homano. Cap» X , 187 
Lo schiavo Imperiale fu premuroso d* Sa e 

assicurarsi i l favore del suo pad roñe con un sconc 
atto di tradimenco verso la Patr ia . Passo i a s í m , 
con Sapore l 'Eufrate , e lo condusse per la 
via Calcíde alia Metrópol i clell' O r i e n t e . Co- cappa-
si rapidi furono i muovimenti della Persiana d o c i a « 
cavallena, che se creder si deve ad un as-
sai giudizioso Istorico ( 1 ) , la C i t t a di A n -
tlochia fu sorpresa quando 1* oziosa m o l t i t u -
dine era tu t ta intenta a i d ive r t imen t i de l 
Teatro. I magnifici edifizj d i Á n t i o c h i a , s i 
privati che pubbl ic i , furono o saccheggiati o 
d i s t ru t t i , ed i numerosi abitatori furono o 
trucidati o condotti i n ischlavi tú { 2 ) . L a 
risoiutezza del gran Sacerdote d i Emesa fe-
ce argine per un momento a l torrente d i 
queila devastazione. Adorno delle ves t í Sa-
cerdotali comparve alia testa d i un numero
so corpo di fanatici contadini , armati sola
mente di fionde j e difese 11 suo D i o e i l 
suo dominio contro le sacrileghe m a n í del 
seguaci di Zoroastro ( 3 ) , Ma la rovina d i 
Tar so , e d i molte altre c i t t á é una t r is ta 
pruova 5 che ( eccettuato questo sol caso ) 
la conquista della Siria e della Ci l ic ia appe-

' - " V . iia---.: '•!; 

( 1 ) La íes t imoníanza decisiva d i Atnmíano Marcel l íno 
( Í J . 5. ) eselude sotto i l governo di Gallíeno i l saceo d i 
Ant iochia , che qualche al tro Auto ie pone alean tempo 
i v a n t i . 

( 2 ) Zosimo 1. i . p. 35. 
< j ) Giovanni Malala tom. s. pag. J 9 i . Egli trasfigura 

^aesto probabile accidcotc con qualche circostanza favo-
. Io$at i • i-



i t t Istorla delta décadinza 
fia interruppe íl progresso de l l ' a rml Férsia= 
ne . Erano abbandonatl i vantaggiosi angu., 
stí passi del monte T a u r o , nei quali un in-
vasore. Ja cui principal forza consisteva nel-
la cavalleria 3 si sárebbe trovato impegnato 
i n un combattimento assai diseguale , e s| 
Jasció che Sapore assediasse Cesárea capital 
del!a Cappadocia ; c i t tá la quale ( benché di 
secondo rango) si supponeva che contenesse 
quattrocentoralla abitanti . Era Demostene 
comandante della piazza non tanto per com-
mission dell ' Imperatore , quanto per la vbf 
lontaria difesa della su a patria . Egli allon-
t a ñ ó per molto tempo i l fato della medesi-
ma , e quando finalmente Cesárea fu traditá 
dalla perfidia di un medico , egl i si aprl col 
ferro la strada a traverso i Persiani, che a-
veano ordine di usar Je maggiori diligenze 
per prenderlo v i v o . Questo eroico coman
dante fuggi i l poter di un nemico, che a-
vrebbe onorato o punito i l su o ostinato va-
-ore ; ma molte migliaja dei suoi concittadi-
n i caddero involte in una strage g e n é r a l e , e 
Sapore viene accusato di a ver t ra t t a t i i suoi 
pr igionier i con una capricclosa ed insaziabl. 
le crudeltá ( i ) . Molto dovrebbe certamen-
te accordarsi a l l ' an imos i t á nazionaje , molro 
alia superbia umiliata , ed alia impotente 

ven-

( i ) Zonara 1. X I I . p. ^ j o , I corpi d i q u e l l i , í quali 
« a n o s ta t í t ruc ida t i , servirono a riempire dclle vaIIi pro, 
fonde. Le trappe dei prigionieri erano con do t te all 'ac» 
qua come taote bestfe,, e un gran numero d i ques í i áh-
fraxiat j monva per xr.ancanza d i n u t r i m e n í o . 



De/f Impero Romano. Cap, X . i t § 
vendetta; ma é certo sopratutto che lo stes» 
so Pr incipe, che avea nel i 'Armenia spiega-
to Ü dolce carattere di legislatore , si mo
stró ai Román i sotto i i feroce aspetto d i 
conquistacore. Disperando egli d i fare a l -
cuno stabilimento permanente nel l ' Impero , 
procuro solamente di lasciar dietro a sé l i 
na devastata solitudine mentre trasportava 
nella Persia i l popólo e le ricchezze delle 
Provincie ( i ) . 

Mentre V Oriente tremava al nome di A r d i t e 
Sapore , egli riceve un dono non indegno oei cessidi 
Re piü grandi , un lungo seguito di cam- odena-
mell i carichi dell^ piü rare e preziose mer- to^coa. 
canzíe . La ricca offerta era accompagnata 
con una rispettosa s ma non servile letrera 
di Odenato , uno dei piü nobil i ed opulenti 
Senatori di Pal mi ra . 3, Chi é questo Odena-
3S to , ( disse , i l superbo v inc i to r e , e coman-
'3) do che fossero i doni gettati nel l ' Eufra-
s, te ) che cosí insolentemente ardisce d i 
35 scrivere al suo Signo re ? S' egli spera ad-
S) dolcire i l suo castigo , cada con le m a n í 
3j légate dietro le spalle prostrato a' piedl 
3S del nostro t r o n o . S' egli indugia un mo-
3S m e n t ó , la distruzione si spargera pronta-
33 mente sulla sua testa, sull ' intera sua stir-
„ pe e sulla sua patria ( 2 ) . La dispé-
rata e s t r e m i t á , alia quale fu i l Palmirese 
,• '.' ^ ;• \ ; . • , r i - • ' . • ~ ' 

( 1 ) Zosimo 1. I . p . 25. assicura 'che Sapore sarebbe 
sestato padrone de l l 'As ia , se non avesse prefcr í to i l boí« 
tino alie conquiste. 

í z } Pietro Patricio Exeerpf» Icgat. p . as» 



Istoria detta dscadentá 
f i d o t t d j mise iíi azione tu t te le aseóse 
tenze del di l u i sp i r i t o . Ando egl i incon^ 
t ro a Sapore 3 ma con le a rmi alia mano] 
Comunicando i l suo coraggio ad una piccola 
á r m a t a raccolta dai vi l laggi della Siria ( r ) 
e dalle tende del deserto ( 2 ) , si agg i ró ¡n3. 
corno alia armara Persiana, r a f fa t i có nellá 
l i t i r a t a , p o r t ó vía parte del tesoro , e cié 
ch 'era piú caro di ógn i tesoro , molte don-
» e del i r a n Re , i l quale fu alia fine obblj. 
gato di ripassar 1' Eufrate con qualche segno 
d i fretta e di confusione (3 ) . Con questa 
impresa Odenato g e t t ó i fondamenti della 
sua futura gloria e grandezza. La raaesta 
é i Roma opprcssa da un Persiano fu soste. 
ñ u t a da un Soriano o Arabo di Pal m i r a . 

Tíátta. • La voce della Storia , che spesso poco 
fS tTa a!tro é che Morgaño d e ü ' o d i o o dell'adula-
Valeria.2Íone> r ímprove fa a Sapore un altiero abu-
80 • so dei d i r i t t i della v i t t o r i a . Dicesi che Va. 

leriano incatenato ma r i ve s t í t o delta pofpo
ra Imperia le , fu esposto alia moltitudine per 
un costante spettacolo di caduta grandezza, 
e che qualora i l Persiano Monarca montava 
a caval lo, posa va i l piede sul eolio dell ' lm« 
peratore Romano • Malgrado tut te le r imo-
_____ s t r an*3 | 

C i ) Syrorum arrestittm Attinu. Scsto Rufo c. a j . Sé-
condo Rufo , v i t t o r e , Stor, Aug. p, 1 9 a . e piíi iscxizíonj, 
Odenato «ra an citíadirift d i Paímixa , 

( > ) Égl i era i n tanta conslderazloné presso le tribS, 
e r r a n t i , che Procopio c de bel!» pers. í. H . c. <>. ) t Gio-
vanm Malala ( t o m . 1. p. 39u > lo chiamaxono rxincipe 
dei Saraceni. 

( j ) Pietro Patxicií». 



Dell1 impero Romatíú* Cap. Je, i $ i 
stranze dei suoi a l í e a t i , che r e i t e r a t a r a e n í e 
T avvertivsno di rammentarsl Je vicende deí-
ia fortuna , di t e m e r é la risorgente potenza 
di Roma , e d i servirsi delF illustre suo p r ¡ -
gionlero per pegno della pace e ñon p e í og« 
getto d' insulto , Sapore sempre rimase i n -
fiessibile. Dopo che Valeriano cede sotto 11 
peso della vergogna e del dolore , lasua pe í -
le impagliaca a somiglianza di corpo urna no 
fu conservata per var) secoli nel piú i l l u -
tre Templo della Persia ; monumento p i ü 
reale di t r i o n f o , che gl ' immaginar} t ro fe i 
di bronzo e di marino &i ÉpesSo eret t i dalla 
van i t á dei R o m á n i ( i ) „ 11 racconto é mo-
ra!e e p a t é t i c o , ma ne pu6 essere fác i lmen
te messa in dubbio la v e r i t á . Le l e t t e r e , 
tuttora esistenti dei Principi dell* Oriente a 
Sapore , sonó manifesté Imposture ( 3 ) ; e 
non é «a tú ra le i i supporre, che un geloso 
Monarca volesse ( ancora nella persona d i 
un rivale ) a v v i l i r t cosí publ icamente la 
Maesta Reale . Qualunque trattamento pero 
si fosse provato dali* infelice Valeriano ne l -

. la 1 

t í ) Glí autori C m t i a n i insultano alie miserie d i Va
leriano, i Pagani le compiangono. I I sig. d i T ü l c m o n t 
ha raccolte con diligenza le loro d¡verse tcst íxnonianze 
tonV h p. 739. ec. La Storia or ién ta le prima d i Maomet-
to e si poco conoschita, che i moderni Persiani ignora
do intcramente la t i t r o r i a d i Sapore, avvcnimento cos í 
glorioso per la loro n a z i o n é . Ved. la Biblíot. O r i é n t a l e . 

( z ) Una di queste lettere e d i Artavasde Re di Arme
n i a , Si rcóme 1* Armenia allora era una Provincia d i Per
sia, quindi non hanno mú avuta esistenaa i i Ke , i l Re-
gno % e 3a Lettera, 
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191 Istofla Adía decadenzd 
la Persla, é certo almeno che i* único Rom** 
no Imperatore, che mai cadesse nelie maní 
del nemic i , langui per tutea la sua v i t a in 
una disperata prigionia . 

V Imperatore GaUieno , che avea lun-
gamente sopportata con impazienza la cen
soria sever i t á del suo padre e coi lega, rice-
ve la nuova delle sciagure di luí con segre* 
to placeré e manifesta inclifFerenza . lo 
„ ben sapevo , egli disse, che mío padre e-
„ ra mortale , e giacché si é mostrato nomo 
3, coraggioso , io son soddisfatto „ . Men
t r e Roma deplorava i l fato del suo Sovra-
n o . Ja barbara freddezza del di luí figliuolo 
fu dai servil! cortigiani celebrara come per-
fetta costanza di un Eroe e dii uno Sroico 
( 1 ) . E' difficile i l dipingere i l leggiero, 
v a r i o , ed íncos tante carattere di Gallieno, 
ch" esso spiegó senza r i t egno , appena dive-
tiuto único possessor deM'impero. In ogni 
arte da luí tentara i l vivace suo genio Jo 
assicurava del felice successo j e privo esseii. 
do di giudizio ií suo genio , egli ogni arte 
t e n t ó , fuor che le solé impor tan t i , deJla 
guerra e del governo, Era ecce|lente in 
molte curióse 5 ma inu t i l i scienze, pronto 
oratore 3 elegante poeta ( 2 ) , abile giardi-

. nie- i 

C i ) Ved. la sua vita nella Stor. Aug. 
( 2 ) Esiste ancora un belüssimo epitalamio composto ds 

Gallieno peí matrimonio di sua ñipóte . 
Itt A ' t , u Juvenes, par¡ter súdate medullls 
Omnibus ínter T O S ; non murmura, •vestra columbae l 
MrachtA non, hsdgrae, no» vwanP esttiU tonchae y 
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íilere , cuoco eccellente , e srrezzabilissimo 
Principe, Quando le grandi emergenze del-
Jo stato richiedevano la sua presenza e la 
sua attenzione , s occupava i n d i seo r si col fi
losofo Piotino ( 1 ) , consumava i l suo tem
pe in f r ivo l i o Jicenziosi piaceri , s' ín iz ia -
va nei Greci mis te r j , o faceva delle premu-
j e per ottenere un posto nell* Areopago di 
iAtene. La sua profusa magnificenza insul-
tava aU* universal povertá ; la ridicola solen-
n í t á de' suoi tr ionfi faceva piu profondamen* 
te sen t i ré i l pubblico disonore. Egli rice-
veva con un sorrisa indolente le r i pe tute 
notizie delle invas ioni , delie disfatte , e del-
Je r ibel l ioni ; e nominando con a í fe t ta to d i -
sprezzo q nal che particolar prodotto della per-
duta Provincia s indolentemente dimandava 
se sarebbe Roma rovinata perché piu 1' E-
g i t t o non le fornisse le tele di l ino , e la 

.Gal lia le stofFe d i Arras ? V i fu roño per a l -
t r o pochi brevi momenti nelia vi ta di Gal-
lleno , nei quali inasprito da qualche ing u-
j i a recente, comparve súb i tamente in t rép ido 
soldato e tiranno crudele, finche saziato d i 
sangue o stancato dalla resistenza , rlcadde 
insensibilmente nelia natural placidezza e i n -
dolenza del suo jearattere ( 2 ) , 

Men-

_( s ) Era sul punto di regalare a Plbtino una c i t í a ro
vinata della Campania per tentare di realizzare cola Ja 
.xepubblica d i T-latone. Vedas i la vita di PJotino scritta 
da Pojfirio nelia Biblioteca Greca d¡ Fabrizio 1. IV . 

C 2 ) " n a ijiedaglia, che ha F impronta d e l l a testa d i 
Gallieno, ha soiumamctuc imbarazzati g l i anticuar) c o l l e 

TOMO I L N 



194 Istorla della decadenza 
Mentre da tal mano erano si lentamer^ 

te tenate le redini del governo , non é ma« 
r a v i g l i a , che i n ogni Provincia si suscitas-
sero in folla g i l usurpatori contro íl figlio 
di Valeriano Fu probabi?mente quaíche^ in , 
gegnosa fantasía d i paragonare i trenta t i -
rann) di R o m a , co ' t renta t i ranni di A t e n e , 
che indusse g l i scr i t tori dalla storia Augu! 
sta a sceglier queí famoso numero , che é a 
poco a poco degenerato in popolar denomi-
nazione ( i ) . Ma é per ogni verso vano e 
falso i l paragone . Qual mal somígl ianza 
puó rl trovarsi tra un concilio di trenta per« 
s o n é , che* unite opprimevano una sola c i t -
í a , e tra una incerta lista d' indipendenti 
r i v a l i , che s' i nna í za rono e caddero con i r -
í e g o l a r successione per restensione di un 
vasto impero? N ¿ puó essere ií numero del 
trenta compi to , se non v i s' includono an
cora le donne e i f a n d u l l l , che fu roño ono-
r a t i col t i to lo Imperiale . Ií regno di Gal-
Jieno , disordinato com'e ra , produsse sol-
tanto diciannove Pretendenti al t r o n o ; C i -
l iade , Macriano, Balista , Odenato , e Ze 

nobia 

parole della leggendá GallUnae- ^ugustae, e con qíielíe 
che si vcdono net rovescio Ut^ue pax. H sí" Spanhe 
mío supponc che quesea medaglia fosse coniata^da qual" 
ehe nemico di Gallieno, e d i ' e r a un'amara sátira della 
condotta e ñ m m i n a t a d i questo Principe. Ma siccome I ' 
sroma sembrá indigna della gravita della monera Roma-
M percio i l S.g. d i Vallemont da un passo di Trebellio 
lo lhone ( Stor. Aug. > deduce i l contrario 

( O Pollione mostra la p i i i minuta prcnuua d i com~ 
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« o b l a i n O r i e n t e ; nella Galiia e nelle Pro-
vincie occidentali Postumo , L o l l i a n o , V i c 
to r ino e sua madre Vi t t o r i a s M a r i o , e 
T é t r i c o ; ne l l ' l l l i r i c o e nei confini del Da- n Reak 
nubio , Ingenuo, Regill iano ed Aureolo ; nel lor n u . 
Ponto ( 1 ) , Saturnino : nel l ' Isauria . Trebel . merc> 

9' non crít 
Jiano ; P i soné nella Tessaglia j Valente nel l p,-̂  d i 
Acá ja j Emiliano nel l 'Egi t to ; e Celso nell ' d ic ian-
Affrica < Chi volesse illustrare g l i oscuri nove• 
monumenti della vi ta e della morte di o- » 
gnuno di essi s imprenderebbe un laborioso 
assunto s né is t r t i t t ivo , nc dilettevole . Pos.-
siam contentare! ¿ ' i n v e s t i g a r e alcuni carat-
t e r i generali s che piü vivamente d í s t inguo-
110 ie c í r cos t anze de" t e m p i , ed i costumi 
degli uomin i s le loro pre tensloni , i loro 
m o t i v i } 11 lor f a to , e le ruinóse conseguen-
z q della loro usurpazione ( 2 ) * 

E* noto bastantemente , che 1* odioso n o - ^ " " ^ 
me d i Tiranno fu spesso usato dagli antichi tjto 
per esprimere J' i l leg i t t ima oceupazione delTiranní, 
supremo potete senza alcun rapporto aU* a-
buso di quello . Diversi tra i Pretendenti , 
che spiegarono lo stendardo della r ibell ione 
contro 1' Imperator Gallieno , erano i l l u s t r i 
modell i di v i r t ü , e quasi t u t t i aveano una 
considerabil dose di vigore e d i ab i l i t a . I I 
m é r i t o avea lor procurato 11 favor d i Va le -

r i a -

C1 ) 11 kiogo del d i luí xegno e a íquanto dubbíoso i 
xna v i era un tiranno nel Ponto, e c i e nota la sede d i 
t u t t i g!i a l t r i . 

( a ) T i l l e m o n t , tom. I I I . pag. l i riferisce alquan» 
to direisaracnte. 

N a 



196 ' Is torta Asila decide n ía 
riano, e I I avea gradatamente promossi a4 
piu importanti governi deli* Impero . 1 Ge-
n e r a l i , che presero i l t i to lo di Augusto , e-
rano o rispettati dalle loro truppe per r a 
bile loro condotta e severa disciplina , o am-
míraci peí valore e per la fortuna i n guer
ra , o amati per la loro franchezza e ge-
neros i tá . I I campo della v i t to r i a fu spesso 
i l teatro della loro elezione , e fino i 'arma-
jolo M a r i o , i l p i¿ d i sp rezzabüe di t u t t i i 
Pretendenti alia porpora, fu distinto peí su o 
i n t r ép ido coragglo, per 1' incomparabil sua 
forza , e per la sua rozza onestá ( 1 ) . I I 
suo vite e recente mestiero da va , é vero , 
un ' a r i a di ridicolezza alia sua e íevazlone í 

. ma la sua nascita non potea esser piü oscu-
adeik ra .di della maggior parte de' suoi r i -
i o r o n a - v a ' ' ' ch 'erano nati da' contadini , ed ar-
scita. rolat i nell ' armara come soMati p r iva t i . N e i 

tempi di confusione ogni genio at t ivo t ro 
va i l posto assegnatogli dalla natura: In un 
genéra le stato di guerra i l mér i to mi l i tare 
é la vía della gloria e della grandezza. De' 
diciannove t iranni T é t r i c o soltanto era Sena-
t o r e ; Pisone solo era nobile . I I sangue di 
Numa per ventotto successive generazioni 
scorreva ne l íe vene di Calfurnio Pisone (2) > 

. , che per alleanze d i donne pretendeva i l di« 
I r i t t o 

C i ) Ved. la parlara d i Mario nella Stor. Aug, p. 197. 
L'accidental somigl íanza df ' nomi fa la sola circosranza, 
che pote tentare Pollionc ad imitare sallustio. 

C^) Vos o pomplllus s a n g t í h l Tale e 1'apostrofe di O-
r ^ i o ai r i s o n i . ved. A r t , Poet. v. 252 . con le note d i 
'D&cisi e di Sanador. 
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n t t o d i esporre nella sua casa le i m m a g i n í 
di Crasso, e del gran Pompeo ( i ) . I suol 
antenati erano stat í replicaramente decorati 
di t u t t i g l i o ñor i che accordar potea Ja Re-
pubblica; e di tutee le antiche famiglie d i 
Roma la Cal fu m i a soltanto era sopravvissu-
ta alia tirannia dei Cesarl . Le qualítá per-
sonali d i Pisone agglungevano un nuovo l u 
stro alia sua stirpe . L ' usurpator Valente , 
per ordine del quale fu ucciso s confessó con 
profondo rimorso , che un nemico ancora a-
yrebbe dovuto rispertare la sant i tá di Piso
ne j e benché morisse con le armi alia ma
no contro Gal Heno 3 i l Senato con una ge
nerosa permissione deil ' Imperarore decretó i 
t r ionfa l i ornamenti alia memoria d i ' un cosí 
virtuoso ribelle ( 2 ) . 

Í Generali di Valeriano erano grati al d^u 
padre ch' essi stimavano. Disdegnavano pe- ior 
r ó di serv i ré alia iussuriosa indoienza deli ' bei i io-
indegno su o figlío . I I trono del mondo ne* 
Romano non era sostenuto da alcun princi* 
pio di l e a l t á , c un tradimento contro un 

ta l 

Cause 
1 
rú 

( 1 ) f a c i t Aflfíal. X'V. 42. J t o t . I , 15. Neí pr imo d i 
questi passi ci possiamo arriscluare & mntare la voce pa» 
tema m materna, I n ogni generazione da Augusto ad A» 
lessandrp Severo, uno o piíi Pisoni comparisconci tra í 
Consol i . u r i Pisone fu da Augusto c red uto degoo del 
trono CTacit. Annal. 1. i j . ) U n ' al tro fu i l capo di una 
fornudabil congiura contro Nerone; ed uri terzo fu adot. 
t a to , e dichiarato Cesare da Galba. 

( t ) Stor. Aog. p. ips* l l Senato íh un momento '<ü 
entusiasmo sembra che si compromettesse de!!' approvazio» 
ne di Gallieno, - ' 



J98 Isttria della decadenzit 
t a l Principe, poteva fáci lmente consideráis! 
come un atto d i patriotismo - Se esaminia-
rno pero con candó te la condotta di questi 
usurpator i , vedremo che furono piu spesso 
indo t t l aüa r ibel l íone dai loro t i m o r i , che 
sp in t iv i dai r ambicione. Essi paventavano 
i crudeli sospetti di Gallieno; e paventava
no ugualmente la caprlcciosa violenza delle 
loro t ruppe. Se i l pericoloso favore dell* 
armara 11 aveva imprudentemente dichiara-
t i degni della Porpora, erano destinati ad 
una sicura distruzione i e la prudenza stessa 
Ji consigiiava ad assicurarsi un breve godi-
mento dell ' I m p e r o , e piuttosto a tentar la 
sorte dell ' a r m i , che ad aspettar la mano d i 
un ca rne f í ce . Quando i l favor de' soldati 
r lvest iva le r lpugnanti v i t t ime con le inse-
gne della sovrana a u t o r i t á , esse ta lvol ta si 
Jagnavano i n segreto del v ic ino lor f a t o . 
3, V o i avete perduto ( diceva Saturnino ne l 
„ giorno della su a elevazione ) voi avete 
3S perduto un inuti le Comandante 3 ed avete 
5, fatto un miserabilissimo Imperatore 3i 

'Lo.ro I t i m o r i d i Saturnino furono giustificati 
violen . ^a^a replicata esperienza delle r i v o l u z i o n i . 
t e . De ' diciannove T i r a n n i , che insorsero sotto 

i l regno di Gallieno 5 non ve ne fu a lcuno, 
che godesse una v i t a pacifica, o morisse d i 
una morte naturale. Appena erano r ives t i t i 
della sanguigna porpora , déscavano ne* loro 

• ' """" ' 1 ^ •'''̂ ••i11̂ 1''̂ ™1'" "y; 

t í ) Storia Aug. p. ipir. 



< BeitImpero Komano. Cap. X. 199 
aderenti gl i stessí t e r r o r i , e la stessa ambi
c ione , che avea data occasione aila propria 
Jor r ibel l ione . Circondati da domestiche 
cospirazíoni 3 da mi l i t a r i sedizioni a e dalla 
guerra c i v i l e , trefnavano suil" orlo del pre-
cipizio , nel quale dopo un piu Jungo o p ía 
breve giro d i angustie inevitabilmente ca* 
devano. Questi precarj Monarchi riceveva-
110 pero quegli o n o r i , che 1'adulazlone del. 
]e respettive á r m a t e e Provincie poí;ev0 l o 
ro accordare; ma la lor pretensione fondata 
sulla ribellione non poté mai ottener la san-, 
zione delia legge o della s t o r í a . p I t a l i a , 
R o m a , e ií Senato costancemente aderirono 
alia causa di Gal l ieno , ed egl i solo fu con-
siderato come Sovrano d e l l ' i m p e r o . Que-
sto Principe condiscese per ve r i ta a ricono-
scere le vjt toriose armi di Odenato , 'che 
m é r i t o questa onorifica distinzione per la 
rispettosa condotta da lu i sempre tenuta ver
só i l figliuolo d i Valer iano . Con gené ra l e 
applauso dei Romani e consenso di Gallieno 
conferí i l Senato i l t i to lo di Augusto al va-
loroso Palmireno; e parve affidargli i l go-
verno delT O r i e n t e , ch ' eg l i giá possedeva 
cosí indipendentemente 3 che come successio-
ne privata lo iascio alia i l lustre sua vedova 
Zenobia ( 1 ) . 

I ra-

. v C O L'associazione del roraggíoso falmireno fit l ' a t t o 
51 p ía fopolare d i tu t to i l xegno d i Gall ieno, Stoi , Aug» 

N 4 



i í g o htoria della decadenza 
rata!i I fapidi e continui passaggi dalia cav; 

conse . panna al trono , e dal trono alia tcmba a-
í r i l t vrebbero pocuco d iver t i ré un indifference fi-
ste usu*rJosofo i se possibil fosse ad un filosofo di ri-* 
f a z i o n i manera JndiíFerente in ezzo ali* unívet sali 

calamita del Genere Ü m a n o . L'e 'ezione df 
questi precarj Imperatcri , la loro potenza, 
e la morte loro era no ugualmente ruinóse1 
pe'loro .sudditi e pe loro aderent i . I I prez--
20 della fatale loro eievazione era súbi ta 
pagaro alie truppe con un »mmenso donati
vo trat to dalle visrere di un popólo gia 
spossato. Per virtuoso che íosst i l loro ca-
ra t t e re , e puré le loro in tenz ion i , si t r o -
vavano essi r ido t t i alia dura necessitá d i 
sostenere la loro usurpazione con frequenti 
a t t i di rap iña e di c r u d e l t á . Q^uando essi 
cadevanp, invoígevan le á rmate e 'le Pro-
víncíe nella loro cadura. Esiste tuttora un 
bárbaro mandato di Gaüieno ad uno de' suoi 
min i s t r i dopo la soppress-ion d'ingenuo 5 che 
presa avea la porpora neíl I l l i r i co . 3) Non 
5j basta ( dice questo debole ma inumano 
j j Principe ) che voi esterminiate quelli che 
áJ sonó compsrst armatj ; la sorte di una 
ss battaglia avrebbe ugualmente potuto ser-
» v i r m l . I maschi di ogni e tá devono e-
3, s t i rparsi , purché nel l ' esecuzione de' ra-
55 gazgi e de'vecchi voi possiate trovar mez-
3J zi per salvare lanostra riputazione. Muo-
3S ja chiunque ha lasciata cadera una parola^ 
3, ed ha formato un pensiero cattivo con t ro 
3S di me, contro di me figlio di Valeria-, 
„ no , padre e fratello di tant i Princi-
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ls p\ ( i ) . Rlcordatevi che Ingenuo fu fatta' 
i> Im pe rato re : lacérate , uccidete , mettete i n 

pezzi 4 lo v i scrívo di propria mano } e 
„ vorrei isplrarvi i miei proprj sentimenti 
„ ( 2 ) „ . Mentre le pubbliche forze dello 
Stato si dissipavano in pr ívate contese, Je 
inermi Provincie gíacevano esposte ad ogni 
Invasore . I piu cokaggiosi usurpatori fu ro
ño sforzati dalla incertezza del Ja lof situa-
zione a concludere ignominiosi t ra t t a t i col 
comune nemico , a Comprare con gravosi 
t r i bu t i la neu t r a l i t á o H soccorso dei barba-
r i , e ad introdurre os t i l i ed indipendentl 
nazioni nel centro della Romana Monarchla 
( 3 ) . 

Ta l i fu roño i barbari e ta l i i t l r a n n i , i 
quali sottd i regni di Valeriano e di Gall ie-
no smembrarono Je Provincie , e ridussero 
r Impero a l l ' u l t imo grado di d i sonó te e d i 
refina , dai quale impossibii parea che fosse 

mal 

C i ) Gallieno aveva conferiro i t i t o l i di Cesare é d i 
Augusto al suo figliuolo Saloníno , t ruc ída to ín Colonia 
<íair usurpatore P o s t a m ó . U n secoíido figliuolo d i GalJie-
no successe nel no me e nel rango di suo f r a t e l l o mag-
giore. Valeriano, fratello di Gallieno, fu ancor esso as. 
sociato a l l ' Impero . Díversi á l t r i f ra te l l i , sorelle e ni» 
pBti d é l l ' l m p e r a t o r e fornlavano una numerosissima Realé 
famiglia. vedi T i l l e m o n t , tora, I I I . e i l Sig. di Ercqui-
gny nelle raemorí dell* Accadem, tom. X X X I I . p. z6z. 

< at ) Stor. Aug. p, 188. 
< J ) Regiliano aveva a lcnné bande d i Roxolanl al sud 

servizio. Postumo avea un corpo di Franchi . GÜ u l t í -
mi s'introdussero nella Spagna foxse i n i j u a l i t i di ansí» 
i iár j „ 



eos Istorlít della dscaienzñ 
m a i per r isorgere. Per cuanto poteva la 
scarsezza de' materia!! permettere , abbiamo 
tentato di esporre con ordine e chiarezza i 
generali avvenimenti di queseo calamitoso 
per iodo, Rimangono ancora alcuní fat t i par-
t ícolar i ; I . i disordini deüa Sici i a ; I I . i tu. 

. m u l t i di Alessandria; I I I . la ribellione de-
g!i I saur ic i , che puó se rv i ré a mettere in 
maggior lume T ó r r i d a p i t tu ra , 

DísordU I . Ogni qualvolta numeróse truppe di 
siciía* ^at,diti> molt ipl icat i per Ja fortuna e per i ' 

13* i m p u n i t á , publicamente sfidano , i n vece di 
e lude r l a , la giustizia della lor P a t r i a , si puó 
slcuramente i n f e r i r é , che gl i ordini piu bas-
si della societá sentó no 1' eccessiva debolez-
za del governo , e ne abusano. La situa-
zione deila Sicilia la preservava da! Barba, 
t i 's né avrebbe quella inerme Provincia po. 
tu to sostenere un usurpatore. Fu quella u-
tia volta florida e tu t tora fert i le Isola, an-
gustiata da mani piü v i l i . Una Jicenziosa 
tu rma di schiavi e contadini r egnó per un 
tempo sul devastato paese, e r innovó la me» 
mor ía delle antiche guerra servi i i ( i ) . Le 
devastazioni, delle quali i* agricoltore era o 
v i t t i m a o cómplice t debbono aver rovinata 
T agricoltura delía Sic i l ia ; e siccome i prin
cipan beni appartenevano agí! opulenti Sena-
t o r i di R o m a , che spesso racchiudevano i n 
üng sola tenuta i i terr i tor io di una antica 

Re-

< i ) _ L a Stor Aug. p. 177 . la chiama servile hlíum 
^zá. Diod. Siculo. I . XXXIV. 
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Repubbí ica , non é improbabile che questa 
prlvata ingiuria fosse aila Capitale piü sen-
sibile d i tutte le conquiste de'Goti o de* 
Persiani. 

I I . La fondazione di Alessandria fu una T u m u i . 
noblle idea concepita insieme ed eseguita dal ^les^1 
figliuolo di F i l ippo . La bella e regolar for- sandria. 
ina di quella gran c i t tá 9 inferiere soltanto 
a R o m a , comprendeva una circonferenza d i 
quindici migl ia ( 1 ) ; era popolata da t re-
centomila abicanti l i b e r i , ed in ol t re da un 
numero almeno uguale di schiavi ( 2 ) . I I 
lucroso commercio del! 'Arabia e dell ' Ind ia 
passava peí porto d i Alessandria alia Capita
le ed aile Provincie de l ! ' Impero . L ' ozio 
v i era i g n o t o . Erano alcuni impiegat i nel -
le manifatture de' v e t r i , a l t r i in tessere t€« 
le d i l i n o , ed a l t r i i 11 lavorare i l pap i ro . 
Ogn i sesso ed ogni eta era oceupata ne* l a -
v o r i d' industr ia; né mancavano ai ciechi o 
agli storpiati oceupazioni convenienti alia 
lor condizione ( 3 ) . Ma i l popólo di Ales
sandria > mescuglio d i va r i é nazioni , univa 
la vani íá e V incostanza de Greci alia super-
stizione ed ostinazione degli E g i z i a n i . L a 
pi i i f r ivo la occasione, una passeggiera scar-
sita di carni o di l e n t i , 1* omissione d i un 
ordinario saluto, uno sbaglio d i precedenza 

< i ) P l í n . s t o i . Nat. V . l o . 
<*) Diod. sicul. 1. X V I I . p. $90. edif. VVesíeling. 
( j ) Ved. una cuilosissima lct;eia di Adriano mlh 



'ti€ bagnl pubbl ic i , o ancora una disputa c|| 
rel igione ( i ) furono sempre bastanti ad ac-
cendere una sedizione tra quella numerosa 
mol t í t ud ine , i cu i risentimenti erano fariosl | 
ed implacabili ( s ) . Dopo che per Ja pr i - ; 
gionia di Valeriano e i ' indolenza del di luí 
£g!iuoIo fu indebolka 1* au to r i t á de lie ]eggi 5 
g ü A'essandrini si abbandonarono alio sfre-
nato furore delle loro passioni , e i ' infelice • 
Jor patria fu i l teatro di una guerra c iv i l e , 
che duró ( con poche corte e sospette t re-
gue ) quasi dodici anni ( 3 ) . Fu ogni com-
mercio interrotto tra i diversi quartieri delT r^ 
afflitta c i t tá , ogni strada macchiata di san-
gue, ogni forte edifizio convertito in cit ta-
della ; né cessó i l tumul to finché una consi-
derabile porzione di Alessandria non fu. ír-
reparabilmente rovinata . Lo spazioso e ma
gnifico distretto del Bruchim co' suoi palaz-
2 i ed i l Museo, residenza de* Re e de' filo-
sofi de l l 'Eg i t to , é quasi un secólo dopo de-
scritto come giá r idotto al suo presente sta- 1 

R i b e l - t o d i spaventevole solitudine ( 4 ) . 
l ionede. m L'oscura ribellione di TrebeIJiano , i 
r i c i . che 

C 1 ) Símile alia sacrilega uccisione di un gatto sacro. 
Ved. Dsod. Sicul. í. i . 

Ca> Stor. Aug. 195, Qucsta lunga e tcrr ibi le sedizione 
«bfcje i l suo pr incipio da una disputa tra un sóida to e un 
paesano per un pajo di scarpe. 

C J ) Dionisio presso Euscb ió . Stor. Eccles, vo l . V I I . p , 
2 i . Ammiaño X X l l . 

( 4 ) Scaligero a n í m a d v e f * dd Euseb. Chron. z S S , Tre 
dissertazitei d€l Sig. Boriamy nelle Mem. dcIFAccadein, 
tom. TX, . - • 

ü 



Deir Impero Romano t Cap, X, 205 
che prese la porpora nella Isauria , piccola 
Provincia delJ'Asia minore y ebbe Je piü stra-
ne e memorabili conseguenze. Quel simu
lacro di sovrani tá fu presto distrutto da un. 
Uffiziale di Gallieno ; ma i suoi se guací d i 
sparando del perdono, risolsero-di sciogÜersi 
dalla fedeltá giurata non solo all ' Imperato^ 
r e , ra a ancora a l l ' Impero , e improvvisa-
mente rkornarono a' loro selvaggi cos tumi , 
de'quali non si erano mai perfectamente spo-
gl iacl . Le loro scoscese r u p i , che parte fa, 
cevano dell ' immenso Isauro, proteggevano 
l'inaccessibil loro r i t i r o . Dalla coltivazione 
di alcune fe r t i i i va l l i ( 1 ) ricavavano esst 
íl necessario della v i t a , e g i l agí dall 'uso 
della r a p i ñ a . Ne l centro della Romana M o -
narchia, g i ' í s a u r i c i lungamente continuaron 
no ad essere una nazione d i barbari selvag
g i . I Pr incípi successivi , inabi l i a sotto-
met ter l i con 1* armi o con la p o l í t i c a ; do-
vettero confessare la propria debolezza , c i r -
condando 1' ostile e indipendente cantone coa 
una salda catena di fortificazioni ( 2 ) , che 
furo no spesso insufficienti a imped i r é Je i n -
cursioni di quei domestici nemic i . Gl- Isau-
rici estesero a poco a poco i l lor t e r r i t o r io 
fino alia costa m a r i t t i m a , soggiogarono T 
occidentale e montuosa parte della C i l i c i a , 
nido^ un tempo di quegli audaci pí ra t i , con-
tro i quali la Repubblica era stata una vo\~ 

ta 

( 1 ) Strabone i . j a i . f . $«9» 
Stor, Aug, p. 157 . 



• 
206 h torui ddla decadenza 

ta costretta ad impiegar la suan iágg io f fo^ 
za sotto la condotta del gran Pompeo ( i ) , 

famee I I nostro modo di pensare connette si 
jp«tc* volent ier i l 'ordine del i 'Universo col descino 

dell' uomo , che queseo tenebroso periodo di 
storia é stato illnsrrato con inondazioni , ter-
r e m o t i , straordinarie meceore , soprannatu-
raJi c a l i g i n i , e cotí una folla d i falsi o esa, 
gerat l prodig) ( 2 ) . Ma una iunga , e ge-
nerkle ca res t í a fu una ben piu seria calami
ta . Fu quesea F inevitabil conseguenza del. 
Ja r a p i ñ a , e dell ' oppressione, che estirpa-
va i l prodotto delle raccolte present í s e la 
speranza delle fu ture . La carest ía é quasi 
sempre seguita da mal í epidemici , eífetto 
de! clbo scarso ed insalubre. A l t r e cagioni 
pero possono aver contribuito alia furiosa 
peste, che dall ' anno dugentocinquanta all ' 
anno dugentosessantacinque infleri senza in- • •• 
terrolnpimento i n ogni Prov inc ia , i n ogni 
cit ta e quasi i n ogni famiglia dell ' Impeso 
Romano , Per qualche tempo morirono gior-
nalmente in Roma cinquemila persone ; e 
rhnasero interamente spopolate ( ? ) molte 
c i t tá , ch' erano scampate dalle maní dei Bar-
b a r i . 

Ahs 

C i > Ved. Cc l ] , Geogr, An t i ca , Tom. I I , p. 137. intoin» 
ai confini del l ' Isaui ia . 

( 3 ^ Stor. A u g . p. 177. 
C j ) Stor. Aug. p . 177. Zosimo I , 1. p . 24, Zona ra , 1. 

X I I . p. « 2 5 . Euscb. Chronicon . v i r to rc in Epiiom, Victo-
xe i n Gaesar ib , Eutropio I X . 5, Oíos lo V I L a i . 



Del f Impera Romano Cap* X , 107 
Abbiamo not iz ía di un' assai curiosa cir- D i m í -

fostanza, forse non inut i le nel malinconicdifilIzione 
calcólo delle umane calamita . Si teneva irt 
Alessandria un esatto registro di t u t t i i C i t - umana. 
tadini aiuorizzati a ricevere la distribuzione 
del g r a n ó . Si t r ovó che Tantico numero 
di quellí compresi tra l ' e t a de! quaranta e 
dei sessant' anni era stato uguale aH'intera 
somma de' postulanti dai quindici anni fino 
agli ottanta , che restarono v iv í dopo íl re 
i n o di Gallieno ( 1 ) , Applicando questa 
fatto autentico alie piu corrette tavole della 
mortal i ta , ció prova evidtnteraente, ch'era 
quasi perita la metk del popólo di Alessan-
dria í e se ci potessimo arrischiare ad esten-
dere 1'analogía alie altre Provincie , potrem-
mo sospettare che la guerra, la peste, e la 
fame avessero in pochi anni consumara la 
oietá del Genere Umano ( 2 ) * 

C A -

( i ) Euseb. Stor. Ecclcs. V I I , a i . I l fatto fe preso dalle 
iettere da Dion i s io , che nel tempo di questi torbidi era: 
Vescovo di Alessandria. 

(*> In un gran numero di Parrocchic si t iovarono 
,100.0' persone tra i quattordici e i d ic iot t 'anni j 53^5 . 
lra 1 quaranta e settanta. Ved. Buffon, stor» Nar. tom» 



•ios Jsioria dsila dscadenxa 

C A P I T O L O X I . 

Tüegno d i Claudio 3 Dís fa t t a dei Cot í, Fitto-
fie s trionfo 3 e morte di ^Aur&liam , • 

Octo i deplor^abíll regni di Valeriano e 
di Gallieno 1 Impero fu oppresso e quasi1 

distrutto dai Soldati 3 dai T i r ann i e dai Bar
bar i . Lo salvó una serle di gran Pr inc ip i , 
che traevano un*oscura origine dalle marzia-
l i Provincie d é l l ' I l i i r i c o . Ne l giro di quasí 
t rent ' anni Ciaudio , Aureliano , Probo, Dio-
cleziano , ed i suoi colleghi trionfarono de-
gü stranieri e de' domestici nemici dello 
Stato; riscabílirono la mi l i ta r disciplina ) la 
forza deile f font 'e re , e m e r í t a r o n o i i glo-
rioso t i rólo di Ristauratori del Mondo Ro-

. mano . ' ( , • ' , . , 
Aureolo La caduta di un efFemminato tiranno a-
invade f p r i la strada ad una successione di E r o i , L' 
I ta l ia , e indignazione del popólo imputava a Gallieno 
disfatto^ tfc , , , x 
cdasse_ tutte le sue calamita; e la maggior parte 
diato ín invero erano conseguenze de* suoi costumi e. 
Milano,deHa indolente sua condotta nel governo* 

Era privo perfino del sentí mentó d i onore, 
che supplisce si spesso alia mancanza della 
pubblica v l r tu ; e finché poté godere i ! pos-
sesso delT I t a l i a , una vi t tor ia riportata dai 
Barbari , la perdita di una Provincia , o la 
ribellione di un Genérale raramente distur
bó 11 tranquillo corso de* suoi p í a c e r i . Fi

nal^ 



Deir impere Womrtm Cap, X I . 109 
«a lmente un' armara considerabile accampatá 
sai Danubio superiore rivesti della porpora 
laiperiale i l suo condottiere Aureolo s che 
sdegnando un angusco ed infecondo regno 
sulla montagne della Rez ia , passó le A ! p i , 
occupó Milano , minacció Roma 3 e síidr» 
Gallieno a disputare in campo la sovrani tá 
d e í l ' I t a l i a . Provocato dall ' insulto F Impe-
ratore , ed incimori to dall ' imminente peri-
coio , súb i t amente mos t ró quell' ascoso vigo
re , che qualche volta si manifestava a t ra
verso 1' indolenza del suo carattere. Stac-
catosi con violenza dagli agj del palazzo 5 
comparve armato alia testa delle sue legio-
n i , e si avanzó ad incontrare di la da! P ó 
i l suo compet i tore . I I corrotto no me di 
Pontirolo ( i ) conserva ancora la memoria 
di un ponte suli* Adda, che durante 1' azio-
ne debbe essere scato un oggetto della mag» 
giore importanza per le due á r m a t e . I I 
Retico usurpatore, dopo aver ricevuto una 
totale disfatta ed una pericolosa f e r i t a , si 
r i t i r ó i n M i l a n o . Ne fu immediatamente 
formato l'assedio ; fu ron le mura battute 
con ogni macchina dagli antichi usata; ed 

A u -

C r ) Pons l A u r e o l l , t redici mígl ia distante da Bergamo? 
e trcntadue da M i l a n o . Ved. Cluver. I tal ia antic, tom. I . 
pag. a-fs. Nel 1703. seguí vicino a questo luogo V ostina-
ta battaglia di Cassano tra i Francesi e g l i Austr iaci . L ' 
cccellcnre relazione del Cavalier Folard, che v i era pre
sente , da una distintissima idea del terreno. Ved» i l Poli» 
fcío di Folard , tom. I I I , p. 223 , 24.8. 

TOMO I I , ' O 



zict Istorifl del la decade nza 
Aureolo Incerto della interna sua forza, e 1 
senza speranza di straniero soccorso , antici
p ó fin d'ailora le funeste conseguenze di vi
na inut i íe r ibel l ione, 

L" ul t imo suo espediente fu uit tentat i 
vo di sedurre la leal ta degii assediatori, 
Sparse peí loro campo de' l ibel l i , ne' quali 
invi tava le truppe ad abbandonare un inde- J 
gno Sovrano, che sacrificava al suo lusso la 
pubblica fel ici ta , e le v i te dei su o i plü s t i -
mabil i sudditi ai piu leggieri sospetti. Glí 
artifizj di Aureolo difFusero i t i m o r i , ed i ! \, 
disgusto tra i principal! Uffizial i del sub r i . 
v a l e . Una cospirazione fu tramata da Era-
cliano Prefetto del Pretorio ^ da Marciano 
Genérale d i rango e di riputazlone , e da 
Cecrope, che comandava un numeroso cor-
po di guardie Da lmat ine . La morte di Gal- i 
Jieno fu risoluta s e non ostante ií lor desi-
derio di prima terminare l'assedio di M i l a 
nos 1'estremo pencó lo , , che accompagnava 
ogni momento d' indugio , l i obbligó ad af. 
frettare Tesecuzione del loro ardito disegno . 
Su l l ' u l t im 'o ra della notte , mentre r Impe-
rato re tuttavia prolungava i piaceri della ta-
vola , g l i fu portata improvvisamente la nue
va s. che Aureolo alia testa di tutte le sue 
forze avea fatta dalla c i t tá una dísperata 
sortita j Gall ieno, che non mancó nía i d i 
valor personale, balzó dal suo sérico letto*, 
e senza frappor dimora per armarsi o per 
adunar le sue guardie 3 m o n t ó a cavallo, e 

A. JD. corse veIoce al luogo del supposto assalto . 
aé?. Circondato dai suoi dichiarati o nascostí ne-

" : •' m i . m 



DeU* Impero Romano, Cap, X L 2,11 
m i e l , m mezzo al tumulto notturno r icevé „ 
, , , , , . Marzo 
beii presto un coipo mortaie da incerta ma- 20 
n o . Prima di spirare , un sentimento di pa- Morte 
t r iot ismo risvegliatosi nel l ' animo di Gal lie-- á} Gai-
no lo indusse a nominare un degno succes- llcno * 
sore, e 1'ultima sua domanda fu che si des-
sero g ü ornamenti Imper i aü a Claudio, che 
allora comandava un' armata staccata nelle 
vicinanze di P a v í a . Almeno questa voce fu 
diligentemente propagata , e 1' ordine con 
piacere eseguito dai congiurat i , i quali ave-
van di giá convenuto di metter Claudio suí 
t r o n o . Al ia prima nuova delta morte dell* 
Imperatore mostrarono le truppe qualche 
sospetto e risentimento , finché i* uno fu dis-
sipato , e 1' altro addolcito con un donativo 
di venti monete d' oro ad ogni soldato . Ra-
t i í icarono essi allora 1' elezione, e riconob-
bero i l mér i to del loro nuovo Sovrano ( 1 ) « 

L ' oscuritá 5 che ricopriva V origine di Garat. 
Claudio , benché fosse dipoi abbellita da al- C(1 
cune adulatrici finzioni ( 2 ) , manifesta ab- zioné 
bastanza la bassezza della di luí nascita. c k i r i m . 

( 1 ) Sulla morte d i Gallieno ved. Trebellio Pollione 
nella Stor. Aug. p. 1 8 1 . Zosimo, 1. 1 . p. 37. Zonara, 1. 
X I I . p. 5 54. Eurropio , I X . i r . Aurelio v i r t o r é tn Epltom. 
Vittore i« Ccesarlb. l o g l i lio confrontan", ed ho fatt 'uso 
di t u t t i , ma ho principalmente seguitato Aurel io v i t t o r e , 
i l quale par che ablm avute le mcmorie m i g l i o r i . 

( 2 ) Alcuhi molto capr i celosamente lo snpponevan ba
stardo del p í a giovane dei Gordiani . A l t r i profittavano 
della Provincia della Dardania per dedurre la di l u i o r u 
g'nc da Dardano, e dagli an t i rh i Re di T r o j a , 

O 2, 



%iz • íítoria delia decadenzd. 
Quelio che solamente si puó sapere, ch' e« 
gl i era nativo di una delle Provincie ronfi» 
nanti col Danubio; che la sua gioventu fa 
consumata tra 1" a r m i , e che Ü suo mode« 
I to valore mér i to i l favore e la confidenza 
di D e c í a . I I Se nato ed i l Popólo giá lo 
considera vano come un ecceí lenie Ü í i z i a l e , 
degno dei piu importanti imp iegh i i e cen-
surarono !a disattenzione di Valer iano , che 
Jo teneva nel posto subordinato di Tribuno , 
Ma disrinse non moho dopo quell ' Imperato* 
re 11 m é r i t o di Claudio, dichlarandolo p r i 
mo Genérale delia frontíera Illírica col co
mando di tutte !e truppe nella Tracia , ne l -
la Mesia $ nella Dacia , nella Pannonia e nel
la Dalmazia, eolio stipendio de! Prefetto 
dell ' Egí t ro , con g l i onori del Proconsolg 
de i r AfFrica, e con la sicura speranza del 
Consolato, Per le sue v i t to r le su i Gotf 
e g ü mér i t o dal Se nato 1' o no re di una sta« 
tua , ed eccitq j gelosi t imor i di Gailieno . 
Era Impossibile che un soldato stimar potes-
se un Sovrano, cosí dissoluto, ed \\n. gíusta 
disprezzo si puó diíficilmente r e l a r e . Aicu-> 
ne imprudenti espressioni proferite da Clau
dio , furono oflicíosamente r iportate a Gal-» 
l i eno , La nsposta dell* Imperatore ad us 
üffiziale d i confidenza dipinge al vivo i l d i 
Jui carattere e quelío dei t e m p i . 3J N i ente 
»» v i é che dar m i possa un piá serio disgu-
ss sto delia i lotlzia contenuta nell ' ul t imo vo-
ás stro dispaccio ; ( ? ) che alcune maligne 

sug-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

C f ) M n o r l * , d i s p e c í © per iódico e mlnisterlak^ chis 



't>e!l Impero Zománo* Cap, X L i i i 
^ suggestloni abbiano indísposto concrd n o l 
j , , 1'animo del nostfo amico e Tadre Clan* 
>, d io» Per quella fedeltá che c i dovete á 
i , úsate ogni mezzo per quietare i ! suo t u 
iy sentimeiito s ma condúcete I ' afFare coa 
^ secretezza j non Venga questo a not iz ia 
¿j de' Soldati deila Dacia; Sonó essi giá pro-
j j voca t i , e ció potrebbe infiammare i l Jo í 
5i furore . lo stesso ho mandati a luí alcu-» 
>> ni d o n i ; sia voscra cura c h ' e g í i con pia-
3, cere Ji accet t i . Sopra tut to fate ch' e i 
j , non sospetti ch' lo sonó informato del la 
^ sua imprudenza. íi t imor del m i ó sde« 
^ gno potrebbe indurlo a disperate frisolu-
M zioni ( i ) . I doni che accompagnava-
no questa umile ¡e t te ra ^ colla quale i ! M o 
narca procura va di seco riconciliare i l mal
contento suo suddito, consistevano in una 
consíderabil somma di danaro s in abiti rna-
gnifici ed in un rícco vasellame d' oro e ds 
argento. Con ta l i a í t i Gallieno addolci Id 
Sdegno, e dissipó i t i mor í del suo I l l i r i c o 
G e n é r a l e ; ed in tu t to i l rimanente di quel 
re gno fu la formidabile spada di Claudio 
sempre Sguainata per la causa di un Sovra
no da iu i disprezzato. Vero é , eh 'egl i t U 
cevé finalmente dai congiarati 1* insango ína tá 

por-

g l ' I m p e r a t o r í l i revevino dai F r u m e n t a r j o síerío Agentt 
sparsi per le Provincie . P.vleremo di questi pi l t sotto .• 

( i ) Stor. Atíg. p, z o t . Gallieno describe 1'argentería' 
le vest í 85c. come atnatoíe « intendente d i questc «sagni-s 
£che bagaccile, 

Ú 1 



fejt* Jstoria de/la -decadenza 
por pora d i Gall ieno; ma egli era stato ion-
tano dal Joro campo e dai Joro conslgl i ; e 
i e n c h é forse lodasse i l fatto , possiamo fran
camente presumere, c h ' e g ü non fosse reo 
di alciina antecedente notizia ( i ) . Quando 
Claudio sali sal trono , era quasi nell ' etá di 
cinquantaquattr' a n n i . L* assedio di Milano 

di au- ^u tuttavja continuato , ed Aureolo presto si 
icoio. avvide 5 che i suoi artifízj non avevano avu-

to altro successo che di suscitargli un piu r i -
soluto avversario. T e n t ó egli di aprlre con 
Claudio un trattato di alleanza e di divislo-
n e . 5, D i t e g l i ( replicó 1' in t répido Impera-
3J tore ) che se t a l i proposizioni fossero sta-
5, te fatte a Gallieno , egli forse le avrebbe 
5, pazientemente ascoltate, ed avrebbe ac-
3J cettato un collega disprezzabiie al par i di 
5. luí ( 2 ) . Questo duro r if iuto , ed un 
u l t imo infelice sforzo obbligarono Aureolo a 
rendersi con la ci t tá alia discrezione deí 
v inc i tore . I ! giudizio del l ' armata lo dichia-
r ó degno di morte , e Claudio dopo una de-
bole resistenza consent í che fosse la senten-
za eseguita. Ne fu i l zelo dei Senatori me
l lo ardente per la causa del loro nuovo So-
vrano . Ratificarono forse con un sincero 

' 'i ' y \ . ,«h... . traa^jr 

( 1 ) Gialiano C Orazíone r . p . 6, ) afferma che Clau-
dio acquisto 1'Impero in una maniera legi t t ima e ancor 
sacra. Ma noi possiara diffidare de lia parziali ta di un 
Cong i u n t o . 

( 2 ) Stor. Aug. p. ao j . Sonovi alcune piccole difteren-
riguardo alie circostanzc de l ! 'u l t ima disfatta e morte 

d i Aureolo . 



D$¡I'Impero Komano . Cap. X I . 2,15 
trasporto di zelo l ' e l ez ioñe di Claudio , e 
si eco me íl Predecessore si era mostrato per
sonal nemico del loro o rd ine , esercitarono 
setto i l velo della giustizia una severa ven
detta con tro gli amici e la famiglia d i l u í . 
Fu permesso al Senato di addossarsi 1' odio
so uffizio del castigo , e 1' Im pe rato re si r i -
se rvó i l piacere ed i l mér i to di ottener con 
la saa intercessione un atto d i general per
dono ( 1 ) . s 

Questa ostentata clemenza mostra jne-ciemen-
no i l vero carattere di Claudio che una f r i - z;ausJ 

vola circostanza, nella qual sembra ch* egli yja d i 
abbia- obbedito ai dettami del su o cuore. Le c i a u -
frequenti r ibe l l ion i delle Provincie avevano 410 * 
invol to quasi ogni persona nel reato di tra. 
d imento, quasi ogni patrimonio nel caso d i 
confiscazíone , e Gallieno spesso raostrava la 
sua l ibera l i tá distribuendo t r a i suoi UfHzia-
H i beni dei suddit i . AH" avvenimento d i 
Claudio pna vecchia donna si g e t t ó a' suoi 
p i ed i , lagnandosi che ad un Genéra le dell ' 
ü l t rmo Imperatore era stato arbitrariamente 
donato i l di lei pa t r imonio . Queseo Gene-
rale era Claudio stesso, che non era r ima
ste interamente illeso dalla corruzione dei 
t e m p i . Arrossi i ' Imperatore a questo r i m -

pro- , 

( 1 ) Aurelio v í t t o r c in Gall ieno. I l popólo faltamente 
chiedeva la condanna di Gallieno. i l Senato decreto che 
fossero i d i l u i parenti e domes tic i precipitati dalle scale 
Gemonie. Furono ad un colpevol ministro delle pubbli-
•che én t ra te cavati g l i occh i , mentre era sotto V es ame, 

O 4 



Is toña de Ha dscadeñtd 
p rovero , ma si mos t ró degno della confiderí: 
za s che quella avea avuta nella sua giusti» 
z i a . La confessione del suo fallo fu accom-
pagnata da una súbita ed ampia yestituzio--
ne ( i ) . 

leitra- Nell* ardua í m p é g n o s che Claudio avea" 
W f a r Preso ^ l ristabilire 1' Impero nel sao antico 
madeir splendore, era prima necessario di ravviva-
amata, re tra le sue rrupppe un sentimento A' or-

diñe e di obbedienza. Con 1' au tor i tá di u n 
veterano Comandante rappresento loro , che 
i i rilassamento della disciplina avea i n t r o -
dotta una lunga serie di disordini 3 dei quali 
finalmente i soldati stessi provavaao gl i ef» 
f e t t i ; che un popólo rovinato dali' oppres> 
sione, e indolente per Ja disperazione 3 non 
potea pi i i lungamente somministrare ad una 
numerosa armata i l mantenimento non che 
Je spese di lusso; che i l pericolo di ogni in* 
dividuo era crescíuto col dispotismo de l l 'o r -
dine m i l i t a r e , poiché i Sovrani , che trema-' 
van sul t r o n o . provvedevano alia loro sal-* 
vezza col pronto sacrifizio di ogni suddit® 
colpevole, L ' Imperatore si estese su I ma
l í di uno sregolato capriccio, che i soldati 
potean soddisfare sokanto a spese del pro* 
pr io sangue; giaeché le iediziose loro ele-
z ioni eran cosi spesso state aceompagnate 
dalle guerre c i v i l i , che conáumavano i l fiare 
delle legioni o nel campo di baftaglía o neí 
crudeíg abuso della v i t to r ia * Dipinse egl i 

coi 

i f > Zonaxa ,. 1. XII. f. X } f ^ 



' beWlmpm ñ m a h ó é Cap. Xí . tff 
t m piü viví colorí lo stato dell ' esauí to te^ 
isoro, la desolazione delle P r o v í n c i e , i l d í -
sonore del nome Romano , e l ' insoiet í te : 
trionfo d€i rapaci B a í b a r h Con tro questl 
Barbari adunque egli dichiaro di voler d i r i 
gere i l primo sforzo delle loro a rmí» Re-
gnasse pur T é t r i c o per qualche terapo i i f 
Occidente , e conservaste puré Zenobia i l 
dominio del l 'Or iente ( i ) j questl usurpa-
to r i erano suoi personal! nemici : né potes 
egli pensaré á soddisfare alcurt privato r i -
sentimento s finche salvato non avesse un -
I m p e r o , la cui imminente rovina avrebbe 
( non essendo á tempo prevenuta ) oppressa 
e i ' armata ed i l p o p ó l o , 

Le var ié nazioni delía Germahia e del- a. 
la Sa í r aaz i a j che combattevano sotto le Go. 
tiche insegne j avean giá raccolta un 'armata invadófs 
plü formidabile di qualunque alt ta che mai r imp^ 
fosse uscita dalT Eusino * Sulle r ive del Nie~ £0* 
ster, uno dei gran fiurai che s bocea no i n 
quel mare 3 essi costruirono una flotea d i / 
due mil» o ancora di sei raila vascelli ( 2 ) ^ 
numero che per ínéredibil che possa sem
brare ^ non sarebbe stato bastante a traspor
tare la loro pretesa armata di treeento ven»» 
\ i - . . ; . . . • . t i , 

C i ) ZrOnára ín ques.ta óceásione fa mentione d i Pofsfu* 
mo } ma i l eg i sm del Senato ( Stor. Aug. p. ^o j . ) pro* 
Vano ¿he Iretrico era gia Impera tó t e dellé Profificie oefe 
cidett tal i . 

( a ) .La .Stor íá Augústa fá menzione del mfnor ¿«mero , , 
e Zonara del maggiorej la vivace fantasía d i MoatÁ^ 
squicü F indusse a ^refeiire q ü e s t ' « i t i a i é . 



i i S Istmia delid dec.adenza 
t i mi!a Barbar!. Qpalunque esser potesse 
Xa forza reale dei G o t i , i l vigore ed i l suc-
cesso deila spedizione non furono adeguati 
alia grandezáa dei preparat iv i . N e i loro 
passaggio peí Bosforo gl ' inesperti p i io t i fu-
ron v i n t i dalla violenza, deila corrente 5 e 
inentre la molt i tudine dei loro vasceül era 
ristretta i n un angosto canale, mo l t i si rup-
pero urtando i ' u n contro l ' a l t ro o contro la 
t é r r a , Fecero i Barbad alcune discese so-
pra var ié coste del!'Europa e dell' Asia , ma 
1' aperto paese era stato g iá devastato, ed 
essl furono con vergogna e perdita rlspinti 
da molte fortifícate c i t t á . Si sparse nella 
flotta lo sb igo t t imen tó e la divisione 5 e 
m o l t i dei loro capí fecero vela verso 1' isole 
d i Creta e di C i p r o ; ma i l grosso d e ü ' ar-
ma ta , seguitando un corso píü costante, $i 
ancoró finalmente vicino alie falde del Mon
te A t o s , ed assali la c i t t á di Tessalonica, 
opulenta capitale di tutte le Provincie deila 
Macedonia . í loro assalti , nei quali mor 
stravano un feroce ma sregolato valore , fu-
roño presto in t e r ro t t i da! tapido avvicina-
mento d i Claudio , che si a í f re t tava ad una 
scena d' azione degna deila presenza d i un 
Principe bellicoso alia testa di tut te le r i -
manenti forze dell ' Impero . Impazienti dei
la battaglia i Got i levaron súbito i l campo, 
abbondonarono 1' assedio d i Tessalonica j e 
lasciando le loro navi al piede del monte 
A t o s , traversarona le colline deíla Macedo
nia , e si spinsero a van t i ad assalire 1' u l t i 
ma di fes a dell* I ta l ia . 

1 Ab^ 
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Delf Impero Homano. Cap. X I . a i9 -
Abbiamo ancora una lettera or ig ína le Añgáii 

scrltta da Claudio in questa memorabile oc- stie e 
caslone al Senato ed al P o p ó l o . Padri 
3} coscritti ( ser i ve i ' Imperatore ) sappiatec"udÍ0t 

che trecentoventimila Goti hanno invaso 
5 i l terr i tor io Romano. Se jo l i vinco s la 

vostra gratitudine r icompenserá i m ie l 
servig). Se cado , rammentatevi che so-
no successor di Gall ieno. Combatteremo 
dopo Vale r iano , dopo Ingenuo , Reg i l l i a -
no , Lolliano , Postumo, Celso , e mi l le 

•4, a l t r i che un giusto disprezzo per Gallieno 
spinse alia sedizione. N o i m anchi amo d i 

" dardi , di lance e di scudi . La forza de l l ' 
5'5 I m p e r o , la Gallia e la Spagna sonó usur-
^ pate da T é t r i c o , e con rossore confessia-

mo che g l i arcieri delT Oriente servono 
sotto le insegne d i Zenobia . Qualunque 
impresa face i amo, sará questa grande ab-

" bastanza ( 1 ) „ . Lo stile malinconico e 
rlsoluto di questa lettera annunzia un Eroe 
che non cura i l suo fato , conosce i l perico-
Í o , ma ricavava pero dai suoi proprj ta lent i 
una ben fondata speranza. 

L 'evento superó Pespettazione di k i - e suavjt 
quella del Mondo. Colle piu segnalate v i t - ^ 
torie liberó P Impero da quell' esercito di | 
Barban, e fu distinto dalla posterita colla 
gloriosa denominazione di Claudio G ó t i c o . 
Le storie imperfette d i una guerra i r rego-

la-

C 1 ) Trebell, Pollione nella Stor. Aug. p. aof. 

tona 
contro 

G o t i , 



^ i e ístóríá dsíla decddeñíá < 
lare ( í ) non ci forníscono maceriali h ú n ^ 
t i per descrivere i* ordiñe e le cireostanzs' 
delle imprese di l u i ; raa se d fosse permes-
Sa una somigliante espressione 3 distribuic 
potremmo in tre a t t i quesea memorabil tra
gedia. I . La decisiva battaglia fu data v i . 
ciño a Naisso cit tá della Dardania . A prin* 
cipio Je legioni fuggirono oppresse dal nu
m e r o , ed atterri te dalle )oro sventtire. E-

¡a loro rovina inevitabile j se non avess® 
i ' a b i i i t á dell ' Imperatore preparato un op-
portuno soccorso . U n grosso distaccamento 
d i soldaci, escendo dai secreti e diffidü passi 
d e ü e montagne , che per ordin di luí aveva-
no oceupati a assali improvvisámente ia re-
troguardia dei v i t tor ios i G o t i . L* a t t iv i t á di 
Claudio^ profi t tó del favorevol momento . 
R i a n i m ó egll i l coraggio delle sue truppe * 
r í o rd inó Je íor file , ed incalzó i Barbar i d» 
ognl par te . Narrasi che fossero einquanta-. 
mi ía uomini uccisi nella battaglia di Nate-
so. Varj numerosi corpi di Bar bar i co-
prendo la Joro ri t irafa con una mobile f o r - ' 
sificazione di carriaggi , si r i t i rarono , 0 
piuttosfo fuggirono da quel campo di sera-
ge . IT. Possiamo presumere che qualche 
insuperabile difficoltá, forse !a stanchezza, 
forse Ja disubbidienza dei v inc i tor i non per-
mettesse a Claudio di compire In un giorno 

„„ .ii.r - • - • la 

( i ) Stor. Aúg. in Claúd. Aúre í ian . e f i o h . Zosímo í. 
3. p. J8. 42. Zonara , 1. x í l . p. (5j8. A m c l . v i t t o r e ' in 
Sp.tom. Vutor . Jumos. ¡n CaSar¡k. Eutrop. I X . *x. Luseb, 



Dell ' Impero Romano. Cap, X I . a2y 
fs distruzione dei Goti , La guerra si spar-* 
se per le Provincle della Mes i a , dalla T r a -
cía e della Macedonia 3 e le sue operazioni 
si ridussero a var íe m a r d e , e sor prese , e 
tumultuar) combattimenti si per mare che 
per cerra. Qtiando i Romani soffrirono qual-
che perdi ta , ordinariamente ció avvenne o 
per la loro codardia, o per la loro t emen , 
ta ; ma i superior! ta ient i dell* l m pe rato re , 
la su a perfetta pratica dei paesi, e la giu« 
diziosa sua scelta delle mi su re e degli U f f i -
jEÍaü , assicuró in moltissime occasioni i l 
buon successo délle sue a r m i . L ' immenso 
bottino , fruteo di tante v i t to r ie , consiste» 
va la maggior parte ín bestiami e schiavi , 
Uno scelto corpo della Gótica g íoventu fu 
ricevuto nelle truppe I m p e r i a ü ; fu i l r ima, 
nente venduto i n ischiavi tü ; e fu i l nume
ro delle donne prigioniere tanto considera» 
bi le} che n'ebbe ogni soldato due o tre per 
sua parte : circostanza dalla quale si puó con-
cludere, che gl ' invasori aveano qualche d i* 
segno di stabilirsi non meno che di saccheg-
giare , giaeché i n una navale spedizione an
cora erano accompagnati dalle loro famigl ie , 
H I . La perdita della lor flotta, che fu o 
presa o sommersa , aveva impedita la r i t i -
rata dei G o t i , I Romani avendo formato* 
un vasto cerchio di posti d is t r ibui t i con ar» 
t e , sostenuti con coraggio } e che si rístrin» 
gevano a poco a poco verso un centro cb-
raune , forzarono i Barbari a r i t i rars i nelle 
piú inaccessibiü par t í del monte E m o , do-
Ve trovarono un sicuro rifugio 3 ma pn^ 

moU 



2 2 s Istorla tidla decadenza 
molto scarsa s ü s s í s t e n z a N e l corso di un 
rigoroso verno , nel quale furono assediatl 
dalle truppe del!' Imperatore , Ja fame e la 
peste , la diserzíone e la spada continuamen
te diminuirono quella imprigionata moltitu.. 

A^D. d i ñ e . A l ri torno dalla primavera non com-
a70í parve i n arme che una feroce e disparata 

truppa , residuo di quell* armata possente, 
che si era imbarcata alia foce deí Niester . 

M a r d a .La peste, che tanti Barbari uccise , dí-
t eT í i ' venne finalmente fatale al ior vinci tore, 
impera. Dopo un breve ma glorioso regno di due 
tore.cheanni Claudio morí i n ' S i r m i o , i n mezzo alie 
ínand¡ Ja,Srime ,ed alle acclamazioni dei suoi suddi-
Aure l i a - t l • Ne l ! ' u l t ima sua malattia convoco i prin-
NO PER cipali Mínis t r i dello Stato e de l l ' a rmata , e 
ccs0sSe'Ín lor Presenza raccomandó Aure l i ano , uno 

"dei suoi G e n e r a Ü , come i l piü degno deí 
trono 5 ed i l piu atto ad eseguí re 11 gran 
disegno , ch' egli stesso avea potuto soltanto 
intraprendere, Le v i r t u d i Claudio , i l suo 
va lore , Fa í fab i l i t á ( i ) , la g iust iz ia , e la 
temperanza, i l suo amor per la gloria e 
per la patria lo pongo no nal piccol numero 
d i quegl* I m p e r a t o r i , che aggiunsero lustro 
alia Romana porpora. Queste v i r tü per al-
t ro furono ce léb ra te con part ícolar zelo e 
compiacenza dai cort igiani Scr i t tor i del se-

• d ) Serondo Zonara C J. XIT. p. <S38. ) Claudio a van tí 
h sua mor te lo rivesti della porpora 5 ma questo fatto 
singolare vien piuttosto contradetto che con fe 1 mato da-
S ' i a l t r i S c r i t t o r i , 



Beir Impero Romano, Cap, X I , z i j 
coló di Costantino 3 íl quale era bisnipote dí 
Crispo fratello magglore di Claudio . La 
voce dell ' adulazione impar6 presto a r i pe-
tere , che gli De i , i quali avean cosí frec
to lo sámente tol to Claudio alia t é r r a , r icom-
pensarono i l suo mér i t o e la sua pie tá , 
perpetuando 1* Impero nella di luí famislia 
( O • 

Non ostante questi o raco l i , la grandes Tenta-
zá dei Flavj ( «orne che a loro píacque di tivI0 c 

\ r i > rr i . t •, . 1 , caduta 
assumere ) fu d i f í en ta per piu di vent a n - d i Q u í n , 
n i , e lo stesso innalzamento di Claudio ca^ t i l i o . 
gionó I ' immediata rovina del sao fratello 
Quin t i l io , i l quale non ebbe moderazione o 
coraggio bastante per iscendere nella privata 
condizione, a cu i lo avea condannato i l pa
t r iot ismo delT ul t imo Imperatore * Senza 
índugio o riflessione egli prese Ja porpora 
in Aquileja s dov' era alia testa di forze 
considerabili; e benche i l suo regno durasse 
diciassette giorni soltanto , egl i ebbe t e m -
po di ottenere la Sanzione del Senato , e d i 
provare una sedizion delle t ruppe. Appena 
egli seppe che la grande armata del Danu
bio avea conferita 1* a u t o r i t á Imperiale a l 
ben conosciuto valore di Aureliano , cede 
alia gloria ed al mér i t o del suo rivale s e 

( i ) Ved. la vi ta d i Claudio scri t tá da P o l l í o n e , e le 
Oiazioni di Mamcrtino , Eumenio e G i u l í a n o . Ved, pa» 
r ímente i Cesari d i Giulíano p. 3 i j . I n c iu l iano non 
adulazione, ma superstizione e v a n i t i . 



3,24 Istótia della deckdsnzá 
facendosí aprire le vene , prudentemente sí 

A j i H c r j t ¡ r¿ dali" ineguale contesa ( i ) . 
or ig ine I I general disegno di quest'opera non 
« s e i v i z í c [ permette di minutamente r ifer ire le a-
i / ^ ' ^ ' z l o n i di ogni í m p e r a t o r e dopo i i suo avve. 

jiimento al trono , molto meno di rintrac-
ciare le v a r i é fortune della sua vi ta priva-, 
t a . Osserveremo soltanto che i l padre di 
Aureliano era un concadino del t e r r i to r io d! 
S i r m i o , che occupava una piccola tenuta ap, 
parten ente ad Aurel io ricco Senatore . I I 
bellicoso suo figlío, arrolato nelle truppe 
come soldato comune, divenne succcssiva-
mente centurione , t r ibuno , prefetto di una 
Jegione s ispettore del campo, g e n é r a l e , ov-
vero ( come allor si chiamava ) duce di u-
na frontiera j e finalmente nella guerra Go« 
tica eserci tó 1' importante uffizio di primo 
comandante della c a v a ü e r i a . I n ogni rango 
si distinse per 1' Impareggiabil valore ( 2 ) , 
per la rigida disciplina , e per una fortuna-, 
ta condotta. Fu egli rivestito del Consola-* 
to dall ' Injperator Valeriano , che lo chiama 

n e l 

C 1 ) Zosimo , 1. I . p . 42. Pollione ( Stor. Aug. p. 207.) 
g l i acrorda delle vír t i i , e dice che f u , come Pertinace, 
ucciso dagli sfrenati soldat i . Secondo Dexippo, egli morí 
d i malat t ia . 

( a ) Theoclio C come vien c í ta to nella Stor, Aug. p. 
a i 1. ) affcrma , che in un giorno egli uccíse con le suo 
propric mani quarantotto Sarmati, ed i n diverse susse. 
guenti battaglie novcccnto cinquanta. Questo eroico va
lere fu ammirato daí soldat i , e celébrate nelle rozze lo? 
m canzoni , 1'intercalare delle quali era m t t U , mllle > 
mllle t e d d i t . 



Dsir Impero 'üomam * Cap, X L 225 
tael pomposo linguaggio di que! secólo i l 11-
beratore de l l ' i l l j r i c o , i i ristauratore deUa 
Gal l i a , ed i l r ivaie degli Scipioni . Per la 
raccomandazione di Valeriano un Senatore 
del rango e del mér i t o piú distinto , Ulp io 
C r i n i t o , i ] cui sangue derivava dalia stessa 
sorgente di quel di Traja no 3 a d o t t ó i l con
tad ino della Pannonia , diedegli i 11 matr imo-
íiio la sua fig' ia } e sol levo con 1' ampio suo 
patrimonio r onorata p o v e r t á 3 che Aure l i a -
no avea mantenuta inviolata ( 1 ) . 

11 regno di Aure! iano duró solamente Rê no 
quattr ' anni e quasí nove mesi j ma ogni f o r m - _ 

momento di quel corto periodo fu i l íustrato natodi 
da qualche memorabil prodezza . Egli ter- ílano". 
m i n ó ia guerra Gótica ) castigó i Germani 
che invade vano 1* I tal ia i r icuperó la Gallia , 
la Spagna, la Britannia dalle man i di Te -
itrlco s e distmsse la superba monarchia, che 
Zenobia avea nell ' Oriente innalzata sulle 
l o v i n e deü ' afflitto Impe ro . 

Dové Aureliano la continua fortuna del- s c v c r í -

Je sue armi alia rigorosa attenzione su gü t a des
ér t ico I i ancor piú minu t í della disciplina . í ŝc?ua 
suoi m i l i t a n regolamenti sonó contenuti in p U n a . 

una assai concisa l é t t e r a ad un subalterno 
ü f f i z i a í e , al quale comanda di porl i m v i 
gore , se desidera di divenire t r i b u n o , o se 

( 1 ) Acollo C appresso la Stor. Aug. p. j i j . ) descrive 
cerimonia della adozione come fu celebrara in Bisan-

xlo alia presenza dell' Impcratore e ds1 suoi principal! Mi» 
fiistíi . / 

TQMO I I . P 



Istoria del!a decadenza 
g l i é cara la v i t a . I I g iuoco, i l beveré3 gj 
le ar t i della divinazione erano severamente 
p r o i b l t e . Aureiiano pretenaeva che i suoi 
soldati fossero ñ l o d e s t i , frugali e laboriosi; 
che sempre si matltenesser lucenti le loro 
a r m i , aguzze le spade, pront i i vestiti e I 
cavalli aü ' ¡mmediato se rv iz io ; che vivesse-
r ó nei loro quartieri con casti tá e sobr ie tá , 
senza danneggiare i catnpi d i grano, senza 
rabare neppure una p é c o r a , un volati le „ un 
grappolo di u v a , senza es i ge re dai loro os-
p i t i ne sale 5 né olio ^ né legna. „ La pub-
5, blica paga ( continua T Imperatore ) é 
á, bastante al loro sostentamento j le r ic-
3, chezze debbona ricavarsi dalle spoglie de' 
„ neraici e non dai pianto dai Provinc ia l í 
3S ( i ) „ . U n solo esemplo serv i rá a mo
strare i l r í g o r e , anzi la crudeí tá di Aure
i i a n o . U n soldato avea sedotta la moglie 
del proprio ospite . Fu i l misero colpevole 
legato a due a lbe r i , che piegati a forza 1* 
un contro T a l t r o , e dipol violentemente se-
parandosi, stracciarono le d i luí membra . 
Pochi consimili esempj impressero una salu-
í evo l costernazlone. 1 castighi d i Aurel ia-

( í ) Stor, Aug. p . a i r . Qiiesta lacónica lettera e vera
mente lavoro d i un soldato j e plena di frasi c di voci 
m i l i t a r i , alcune delle quali non possono intendersi senza 
di f f icol ta . Ferramento, S a m l a t a sonó bcne spiegati da Sal-
masio. La prima di qucste voci significa ogni arme of-
fensiva ^ ed e-oppostá ad ^Arma > a rmé difcnsiva , l ' u l t i 
ma significa bene affiiatc c bcne appuntate . 



Dell'Imperó Komurné Cap, X I . 227 
ño eran t e r r í b i l i , má raramente ebbé occs-
Sione d i castigar due volte uno stesso de i i t -
t o . La sua p ropr í a coiidotta dava la san-
zione alie sue l egg i , e le sedlziose legión! 
temevaiio un Capo, che aveva imparato ad 
ubbidire , ed era degno di comandare. con-

La morte di Claudio ave a rianimato i l cíllde 
languente spirito dei G o t i . Le t ruppe , che ^ t o c o i 
difendevano i passi del rnonte Emo e Je r i - G o t i , 
ve deí Danubio , erano scate richiamate pél 
t imore di una guerra civi le j e Sembra pro-
babi le , che i l rimanente corpo del íe T r i b u 
Gociche e Vandaliche abbracciasse la favo-
revolé occasione , abbandortasse i suoi stabt-
l imen t i delP Ucrania , attraversasse i fiumi s 
ed accrescesse con nuova molti tudine la de-
Vastatrice armata dei Suoi concictadini. t e 
loro truppe rlunice furono alfine incontrate 
da Áurel iano , ed i l sanguinoso e dubbio 
conflitto fini solamente al venir della notte 
( O * Spossati da tante calamita da lo ro 
vicendevolmente date e sofFerte i n una guer
ra di ven t ' ann i , i Goti ed i Romani accon-
sentirono ad un durevole ed úti l t r a t t a t o . 
Fu questo premurosamente r ích ies to dai Bar-
bari,"e con piacere ratificato dalle l eg ión ! s 
aí voto delle quali i l prudente Auré l iand de» 
feri la decisione di quella importante que- • 
stione. Si obbligarono i Goti a fornire a l 
ie á rma te Romane un corpo di cavalleria d! 
duemila ausiliarj, e stipularono i n contrac-

' í \ - •, • " . ' ; . ' / ¿ani* '?' : 

< i ) Zosimo 1, I , p, ^5, 

/ P » fe 



«aS Isioría deüa deeadenzd 
cambio una sicura e tranquilla r í t í r a t a coa 
un regolare mercato fino al Danubio , prov-
veduto dalia cura dell ' Imperatore 3 ma a lor 
proprie spese . Fu íl trattato osservato con 
tanta re l ig ios i tá , che quando una truppa di 
cinquecento uomini si st¿cc6 dal campo per 
far de le prede , i l R e , ovvero i l Genérale 
dei Barbar í , comando che fosse i l colpevole 
condottiere preso e saettato a morte , come 
vitcima consacrata alia santicá de* loro trat-
t a t i . E' per altro verisimile , che la pre-
cauzione di Aureliano , i l quale a ve va rite-
ñu to come osraggi i figli e le fig'ie dei Go-
t ic i condottieri , contribuisse in qualche par-

. te a questa pacifica disposizione . Egli edu
có i giovani neiJ' esercizio dell ' a r m i , e v i -
cino alia sua propria persona ; alie donzelle 
diede una l ibéra le e romana educazione , e 
concedendole in matr imonio ad alcuni de! 
suoi príncipali Uffiziali , legó a poco a poco 
Je due nazioni coi piü s t re t t i e coi piú cari 

Cedead vinco i ( I ) . 
Ma la piú importante condizione deila 

pace fu piutrosto supposta che espressa nel 
trattato . R i t i r ó Aureüano le forze Roma-
ne da'Ia Dacia , e t á c i t a m e n t e abbandono 
quella gran Provincia ai Goti ed ai Vanda-

es si la 
Dacia 

( i í Dcxippo C ncl l ' E x c e r p t a L e g a t . p. 12, > riferisre 
t i j t to i l trattato sotto i l nomc dei Vandali. Aureliano ma-
í i rb una delle Dame Gote al su o Genérale Bonoso, ch' era 
capace di bevere coi Got i c sconrire i lo ro segreti. Stor, 
A«g. p. 147. 



Bel!'Impera F^omano. Cap, X I . %%g 
i i ( i ) . I I suo maschio discernimento g l i fe 
conoscere i vantaggi reaü , e gl* insegnó a 
disprezzare i ! di so no re apparente del r i s t r in-
gere in tal guisa le frontiere delta Monar-
chia * í sudditi Daci rimossi da quelíe ter-
re Joncane , ch' essi non sapeano né coltiva-
re né difendere , aggiunsero forza e popóla-
zíone alia parte meridionale del Danubio . 
Un fertile t e r r i to r io , can?, i ato in deserto 
dalle repl ícate scorrerie de f Barbar!, fu ce-
duto alia loro industria ed una nuova Pro
vincia della Daci a conservó sempre la me
moria delle conquiste di Trajano . N t l l a 
Dacia antica per altro rimase un considera-
bíl numero di abitatori 3 ai quali p i¿ di un 
Goto Sovrano fece orrore 1' esilio (2) . Que-
sti degenerati Romani continuarono ad es-
seré u t i l i a l l ' Impero , Introducendo tra i l o r 
v inc i to r i le prime idee delT agrico)tura ^ le 
ar t i u t i l i , ed i comodi della vi ta cul ta . SI 
stabili a poco a poco una comunicazione d i 
commercio e di í ingua tra le opposte r ive 
del Danubio i e la Dacia divenuta indipen-
dente , fu spesso 1' argine piu saldo d e l l ' I m 
pero centro le invasión! dei selvaggi del Set-
tentr ione. U n sentimento d'interesse lega-

C i ) Stor. Aug. p. 222, Eutrop. I X . 15. Sesto R u f o , c. 
9. Lat tánáio de martlbus Persecuiorurb, c. 9. 
_ ( 2 ) I Vallacchi conservano ancora molte traccef delía 
Isnguá Latina, e si sonó sempre gior iat i d i discefidere da! 
Romani . Sonó circondati dai Barbar?, ma non tnescolati 
«on essi. Véd. tina M e m o r i á ' d e í ' s i g . Dánv'ilíe sulla Dacia 
antlca «e l l 'Accademia dellc I sc r iz ion i . tom. i x x . 
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ajo Jstoria della decadenza 
va alT aileanza di Roma questl Barbar! p i¿ 
stabil i t i j ed un interesse costante si conver
te bene spesso in sincera ed ut i le amicizia. 
Qjiesta mista colonia , che occupava 1' antíca 
Provincia , e si era insenslbilmente confusa 
j n im popólo numeroso , riconosccva tuttavia 
i l superior nome, e 1' a u t o r i t á della Gótica 
T r i b u , e pretendeva 1' immaginario onore 
d i trarre dalia Scandínavia T origine - Nel 
tempo stesso la fortunara , benché casuale 
somiglianza del nome di Geti s infuse t ra i 
creduli Gotl una vana credenza 3 che nei 
tempi remoti i loro antenati 3 giá stabiliti 
nel le Provincie della D a d a , avessero rice» 
vute le is t ruzioni di Zamolsi 3 e represse le 
vi t toriose armi di Sesostri e di ' Darío 
( O . 

M A k í ' Mentre la vigorosa e moderara condot-
manni . ta d i Aureliano ristabiliva la frontiera deli' 
ca . l l l i r i c o , gli Alemanni ( 2 ) v ío larono le con-

dizioni della pace o cómpra t e da Gal l íeno o 
imposte da Claudio , ed animati dalla im-
paziente lor gioventu corsero improvvisa-

- ;*. * •.. mea ^ - ' 

( 1 ; Ved. i l pr imo capitolo di GÍornandes . I Vandaíi 
pero ( c . 22. j conservaron© una corta indipendenza tra í 
fiumi Marisia c Crissia ( Maros c Keres ) che sboccano 
nel Tibisco . . , 

( 2 ) Dexippo, p, 7, 12. Zosimo , 1. I . p . 4 j . Vopisco in 
Aureliano nella Stor. Aug. Per quanto questi Storici dif-
ferisrano fiel nomí ( Alemanni , Jutungi e Marcomanni ) 
egli c evidente che indirano la stessa nasione e la stessa 
guerra , tna conviene usar moka cura nel conciüar l i e 
spicgarl i , 



Dell*Impero Uomano. Cap. X I . 2 3 « 
snetite a l l ' a r m i . Quarantamila cavalli ( 1 ) 
£ un doppio numero di pedoni ( 2 ) appar
vero in campo . I p r imi oggett i della loro 
avarizia furono alcune poche c í t t á della Re. 
tica frontiera; ma presto crescendo col buoíi 
successo le loro speranze, sparsero g l i Ale -
manni con rápida marcia la devascazione 
dalle r ive del Danubio a quelle del Pó ( 3 ) . 

V Jm per atore seppe quasi nel tempo A. D. 
stesso 1' irruzione e la r i t i ra ta dei Barbar i . 27° . ' 
Radunato un attivo corpo di truppe s mar- Settem' 
ció con sí lenzio e prestezza Jungo 1' Ercinia re* 
Foresta ; e g l i Aiemanni carichi delle spo-
glie dell ' I t a l i a , arrivarono al Danubio , non 
sospettandp, che sull'opposta r iva , ed i 11 
nn poseo vantaggioso stesse celata un' arma- •* 
ta Romana disposta ad impedi ré i l loro r i -
t o r n o . Aureliano favor! la fatal confidenza 
dei Barbar i , e lasció che quasi meta delle 
lor forze passasse i l fiume senza precauzio-
ne ven ina . La lor situazione e la lor sor
presa g i l procurarono una fácil v i t to r i a ; e 
la sua stabtl condotta ne acerebbe ¡1 van-
t agg io . Disponendo le legioni i n forma d i 

se-

_ ( 1 ) Cantoclaro, con la só l i ta sua aecuratezza , prefe^ 
iisce d i tradurre trecentomila: la sua vcisione lipugna u -
gualnaente al senso ed alia grammatira. 

( 2 > Possiamo osservare come un esempio di cattivo gu
s to , che Dcxippo^ applica a l l ' i n f an t e r í a leggiera degli "A-
lemanni i termini termici , p iopr j solamente della Greca 
falange. 

C j ) I n Dexippo si legge adesso R o d a n u s . I l Sii^, di V a . 
lois moho giadizios^Riente cambia la parola ioJSridanut, 



Is torta de Ha decadenté 
semíce rch io , avanzo i due c o m í verso l í 
Danubio , e voigendolí a un tratto verso U 
centro , circondó la retroguardia dei Ge*rma
ní . I Barbar i smar r i t i , dovunque gettavatt 
lo sguardo, vedevano con disperazione un 
paese deserto , un fiume rápido e profundo, 
ed un vittorioso ed ímplacabíl nemico. 

Rído t t i a questa inféíice condizione noit 
isdegnarono g l i A emanni di presto implora
re ía pace. Au reí i ano ricevé i loro A m ba
sa ato n alia testa del suo campo, e contut-* 
ta la pompa m a r z í a l e , che potesse mostra
re ía grandezza e la disciplina romana. E-
rano le legioni sulle armi in bene ordinate 
schiere ed i n pro fondo si lenzio. I pr inci
pan Comandanti distinci colle insegne del 
loi;o rango erano a cavallo dal)' uno e dalT 
altro lato del trono Imperiale . Dietro al 
trono s' innalzavano sopra lunghe picche co-
perte d' argento le sacre immagini dell ' I m -
peratore e dei suri Predecessori ( i ) > le A -
quile d' o r o , ed i varj t i t o l i delle legioni a 
let tere d' oro scolpi t i . Quando prese Aure-
Jiano 11 suo posto, 11 suo nobile portamento 
e la sua rnaestosa figura ( 2 ) insegnarono ai 
Barban a venerare la persona non men che 
Ja porpora del lor v inc i to re . Caddero ira-

sílen-

( 1 ) L ' Imperator Claudio era ccrtamenre in que! xiu-
mero s ma non sappiamo fin dbve si estendesse questo se» 
gno di rispetto: se fino a Cesare e ad Augusto, deve a» 
ver prodotto un superbo spettacolo una Junga serie di p a 
drón i del mondo, 

( * ) Vopisco nella Stor. Ang* f . i x c . 



Dei f impero Komafñ)* Cap. X L 153 
silenzio gli Ambasciatori prostesi al suolo • 
Fu ad essi ordinaro d i alzarsi e permesso d i 
parlare. Coil* assistenza degl' interpetri e-
stenuarono eglitlo la loro perfidia , inagnif i . 
careno le 'oro imprese , si estesero sulie v i -
cende deila fortuna e su i vantaggi della pa
ce , e con inopportuna confidenza richiesero 
un abbondante sussidio 3 quasi prezzo del l ' 
alleanza , ch' essi offriváno ai Roman i . Fu 
la risposta delT Imperatore aspra ed impe
riosa . T r a t t ó la loro offerta con disprezzo, 
e con indignazione la loro richiesta ; r im» 
proveró ai Barbari la loro ignoranza nelle 
a r t i della guerra e nelle leggi della pace, e 
finalmente l i l icenzió colla sola scelta d i 
rendersi a discrezione , o di aspectare la 
maggior severita del suo risentimento ( 1 ) . 
Aveva Aureliano rescituita ai Goti una re
mota Provincia; ma era pericoloso i l fidarsi 
o i l perdonare a questi perfidi Barban , la 
cui formidabil potenza teneva 1' I tal ia stessa 
i n continui t i m o r i . 

Pare che immedlatamente dopo questo cli A» 
congresso, qualche improvviso evento richie- Je.mar-
desse la presenza dell' Imperatore nella Pan- "adonJ 
nonia . Lasció egli ai su o i Generali la cura ntaiia. 
di compire la distruzione degli Alemán ni 0 
Col ferro , o col piú si curo mezzo della fa-
me .. Ma V attiva disperazione ha spesso 
trionfato de!!'indolente confidenza nella for-

( 1 ) Dcxippo da loro una tottile e prólíssa orazicoe, 
degna ¿i un Greco sofista. 



254- Istoria deila decadenza 
tuna . Vedendo i Barbari ch'era imposslb/le 
traversare i l Danubio ed i l campo Romano 
ruppero i posti delia lor retroguardia 3 ch* 
erano o piu debolmente o meno diligente
mente difesi} e con incredibil prestezza , ma 
per diverso cammino , ritornarono verso i 
m o n ú del!' I talia ( i ) . Aureliano , che r u 
guardava la guerra come affatto finita } r i -
cevé la mortificante notizia deila fuga degli 
Alemanni e della devastazione da essi fatta 
nel( ter r i tor io di Milano . Fu alie legioni 
ordinato di seguitare con tutta la speditez-
za,^ di cui erano capad que i gravi co rp i ) la 
rápida fuga di un nemico > V infanter ía e la 
cavalleria del quale si muovevano quasi con 
ugual prestezza. Pochi giorni dopo T Í m -
pe rato re istesso marc ió al soccorso dell ' Ita
lia alia testa di uno scelto corpo di ausilíarj 
( fra i quali v i erano gli ostaggi e la ca-
v a ü e r i a dei Vandali ) e di tutte le guardia 
Pretoriane , che a ve vano servito neile guer-
re fatte giá sul Danubio .( 2 ) . 

e sonó Essendosi le truppe leggiere degli Ale-
finai. man ni sparse dalle A l p i agi i A p p e n i n í , la 
vinTda ^ n t i n u a vigilanza di Aureliano e - dei suoi 
Aure- Uffiziaü fu occupata in .^coprire 9 assaltare, 
ü a n o . e persegultare i numerosi; iorp distaccamen-

t i . Non estante 1' irregolari'ta d i questl 
guer ra , vengono menzionate t re considera-
b i l i battaglie , nelle quali le forze principali 

' del-

C 1 > S t o r . Aug. p, 215 . 
£ 2 ) Dexíppo ¡,. xz. 



Dell* Imp&ro Romano Cap. X. 135 
delle due á rma te si batterono ostinatamente 
( 1 ) . Fu vario i l successo . Nel primo 
combattimento vicino a Piacenza i R e m a n í 
riceverono un colpo si f o r t e , che , secondo 
T espressionc d i uno scrittore parzialis^imo 
di Aureliano , si t e m é 1' immediata ruina 
4eii ' Impero ( 2 ) . Gl i accorti Barbar! 5 che 
aveano circondati i boschi, assallrono i m -
provvisamente le legioni nell ' oscur i tá della 
sera, e ( come é m o í t o probabile ) dopo Iz 
facica e i l disordine d i una funga marc i a . 
Non poterono i Romani resistere alia furia 
del loro assalto, ma finalmente dopp una 
terr ib i le strage la paziente costanza delT 
Imperatore r iordinó le sue t ruppe , e r ista-
b i l i in qualche modo 1* onore deH'armi sue. 
t a seconda battaglia si dette vicino a Fano 
nelT U m b r í a , sul terreno che cinquecento 
anni avanti era stato fatale al fratelio di A n n i -
bale ( 3 ) . I fortunati G e r m á n ! si erano tanto 
avanzati lungo la v ía Emil ia e F l a m i n i a , 
con idea d i isacchegglare 1' indifesa padrón a 
del Mondo . Ma Aureliano , che vigilando 
alia salvezza di R o m a , era sempre loro a l 
ie spalle, t rovo qu iv l I I decisivo momento 
d i dar loro una totale ed irreparabil disfat-
fa ( 4 ) . I I fuggitivo residuo del loro eser-

ci* 

( i ) v i t to re Juniore i n Aurel iano. 
C a ) Vopisco nella Stor, Aug. p. 2.16. 
( j ) 11 piccol fiume o piuttosto torrente del Metauro, 

vicino a P a ñ o , e stato inimorta la to , avendo avuto uno 
Storico , quale e L iv io , ed tín poeta, quale e O razio . 

( 4 ) Se ne fa menzione in una i sc i i z íone trovata i f l Pe* 
w r o . Ved. Cmter, CCLXXVI, 3, 



t'l'B "Istórm istia decadenza 
cito fu esterminato i n una terza ed ult ima 
battaglia vicino a Pavía ; e fu 1' I talia l ibé-
rata dalle i r ruz ion i degli A l e i ü a n n i . 

^e i imo. La pauta é stata Ja prima madre de lia 
pcrsS' SÜPffstizione 3 ed ogni nuova calamita inda-
ziosc. ce 1 tremanti mor ta l i a scongiurar Jo sde-

gnó dei loro Invis ibi l i n e m i c i . Benché ía 
migl iore speranza della Repubblica fosse nel 
valore e nella coridotta di Aure l iano, puré 
fu tale Ja pubblka costernazione , quando 

i Barbari erano a momenti aspettati alie 
porte di R o m a , che per decreto del Seiiato 
si consultarono i l i b r i b íb i l l in i . Lo stessó 
Imperatore per religione o per po i i tica rac-
comandó quel mezzo salutevole s tacció la 
lentezza del Senato ( i ) , e si esibi di sup-
plire a qualunque spesa , e di d a r é qualun-
que anímale e qualunque schlavo d' ognl na-
zione che gíi Dei richredessero. N o n o-
stante questa l ibéra le offerta, non sembra 
che alcuna v i t t ima umana espiasse col suo 
Sa,.lgue.i .Pecca(:í deI popólo Romano . I Ji-
b r i SibilJini ímpose ro cerimonie piú m l t i | 
processioní di Sacerdoti in bianche vestí > 
accompagnati da un coro di giovani e d i 
v e r g í n i ; lustrazioni della c l t t á e dell* adja-
cente campagna e sacrifiz), la cui potente 
influenza ímpedisse ai Barbari i l passo nelfa 
KJistica t é r r a , sulla quale si erano celebra-

t i . 

C i ) Aleun penserebbe, d i ' c ' cg l i , che voi fostc radunatj 
indina Chic ía Cristiana, c non nel T e m p o d i tu t r i g í i 



Be i r Impero Homano Cap. X I . 137 
t i . Qaeste superstizioni, benche pueril i i n 
se stesse , servirono al buon esito delta guer
ra ; e se nella decisiva ba t tagüa di Fano g l i 
Alemanni sognarono di vedere un* armata d i 
spettri combattenci in favor d' Aureliano , e-
g!i rice vé un vero ed eíFettivo ajuto da que
seo immaginario rinforzo ( 1 ) . 

Ma non ostante qualunque fídanza aver For t i f i -
si potesse negl' ideali ripari , puré 1'espe-gzlon3 
rienza del passato ed 11 t imor del fu turo , raaf0' 
indussero i Roma ni a cos t ru í re fortificazioni 
di un genere piú saldo e piü sostanziale. I 
successori di Romolo aveano circondato i 
sette col l i di Roma con un antico muro d i 
piü di tredici migl ia ( 2 ) . U n recinto si 
vasto puó sembrare sproporzionato alia for-
za ed alia popolazione di quello Stato na-
scente. Ma era necessario di assicurare l i 
na vasta estensione di pascoli e di terreno 
dalle frequenti ed improvvise incursioni del 

p o 

c o Vopisco nella Stor. Aug. p. 215 . z j é . fa una l an 
ga descrizione d i queste cer imonie , cstratta dai Regís tx i 
del Senato. 

( 2 ) Pl inio Stor. nat. I I I . 5. Per confermaie la rostra L 
dea, c da osservarsí , che per hmgo tempo i l Monte Ce
l i o fu un hosco d i quercie, ed i l Monte viminale fa co-
perto di salcí j che nel quarto secólo T Aventino era u n 
á isabi ta to e solitario r i t i r o > che fino al tempo di Augusto 
l ' E s q u ü i n o fu un insalubre cimitero j c che le numeróse 
ineguaglianae , osservate dagli antichi nel Quir inale , pro
vano sufficientemente, che non era coperto di f a b b r í c h e . 
Dú sette col l i i l Capi to l ino , ed i l Palatino solamente „ 
con le va l l i adjacenti, furono la p r imíc ra abitazione del 
popólo Romano, Ma questo soggetto lichiedciebbc una 
dissextaziopc, 



i j S ; h tú rm áslld deíadenztt 
1 popoli del Laz io , perpetui nemici del la Re-

pubblica. Crescendo la romana grandezza, 
si accrebbe a poco a poco ¡a c l t tá , e la sua 
popolazione occupó tu t to lo spazio v o t o , a-
pr i le i n u t i l i m u r a , copri 11 campo Marzio 5 
e da ogni parte segui tó le pubbliche strade 
maestre con lunghi e bei subborghi ( i ) , 
L ' estensione delle nuove mura erette da 
Aureliano e t e r m í n a t e sotto i l regno di Pro
bo era magnificata daíi ' opinione popolare 
quasí a cinquanta migl ia ( 2 ) , ma Je accu-
rate mi su re Ja ridussero incorno a ventuno 
C 3 ) • Era questo un grande, raa tr isto la-
voro5 giacché i r iparl della Capitale svela-
vano la decadenza d e ü a Monarchia . I R o -
mani del secoli piú felici s che affidarotío al
ié armi delle legioni la slcurezza deí campi 
delle f ront íere ( 4 ) , erano ben i on t an i da! 
sospettare i n alcun modo, che si dovesse 
mai per necessitá fortificare la sede de 11'Im
pero contro le i r ruz ion i dei Barbar! ( 5 ) . 

Aurelia- La v i t to r ia di Claudio su i Goti , e i l 
no op. Fortunato successo d i Aureliano contro g i l 
du^uV Alemanni aveano giá rest i tuito alie armi 
surpa- Ro-
tori . ^ « t a » ^ ^ - ^ ^ , ^ ,1áMr,[̂ ,|p¿me»̂ ¿T̂ n ' . . a . . , 

Cl_) É x s p a t l a n t í a . t e ñ a multas addidere urbes , h V e s . 
prcssione d i P l i n i o . 

. C 2 ) Stor, Aug. p. 3.S.Z. L í p s i o , e ¿ Isaccff yossio hanno 
d i buona voglia ademara questa misura. 

< 3 ) Ved. Nardini Roma a n t i c á , 1. I . g. 8, 
<4> Tác i t o stor. IV. 2 j . 
( 5 ) In terno alia murag l iá di Aurel iano, ved. Vopisco 

nella Stor. Aug. p. zxG. x%¿.: Zosimo , 1. I , p. 43. Eut'rop. 
I X . rs. A u r c l . Vittore in Aureliano, v i t to re Jimiore m 
Aurel iano, Euseb. Hicronyin. € Idazio in Cliionic, 



Dell'Impero Romano, Cap. X I . 239 
Romane 1* antica lo r super ior i tá sopra l é 
Barbare nazioni del Settentrlone. I I pun i ré 
i domestici t i r a n n í , e r iunire Je smembrate 
par t í dell' Impero era un' impresa riservata 
al i ' u l t imo di questi bellicosi Imperatoria 
Quantunque fosse stato riconosciuto dal Se-
nato e dal Popólo , le frontiere del l ' I t a l i a , 
deH' Affrica , de l ! ' l i l i r i co , e della Tracia r i -
stringevano i confini del suo dominio < La 
Gallia , Ja Spagna e la Britannia ^ í ' E g i t t o , 
Ja Siria e i ' Asia minore erano tuttavia pos-
sedute da due r i b e l l i , che soli di una lista 
si numerosa ^ erano sitjo allora andati esen-
t i dai pertcoli della lor s i tuazíone ; e per 
tender compita 1* ignominia Romana due 
donne erano le usurpatrici d i quei t r on i r i -
vaJi* 

S'era vedu tá nella Ga lüa una rapidá succes-
successione di Monarchi innalzati e cadut i . sione 
La rigida v i r tú di Postumo gl i fu fatale. J f^"" 
Eg'i dopo d'aver oppresso un competitore 5 t o r i * " 
ch' aveva presa irí Magonzá Ja porpora , r í - nelIa 
¿usó di concederé alie sue truppe i l sacco Gall5a-
di quella ribelle c i t tá ; e nel settimd anno 
del regno suo divenne la v l t t ima della loro 
delusa avarizia ( 1 ) . La morte di V i t t o r i -
no^ amico e collega di Postumo, fu prodot-
ta da piü piccola causa* Le l aminóse qua-

M i . , l i t a . ' 

( i ) I l Suo compe t í t o r e fu Lol l iano o El iano, se vera, 
toenta questi due nomi indicano ]a stessa persona. Ved, 
T ü l c m o n t , toro. I I I . p . j ^ y . 



14.0 Istorla delta decndenza 
l i t a ( i ) di que! Principe erano oseante da 
una licenziosa pass íone , ch 'egi i soddisface-
va con at t i di violenza, senza aver quasi 
riguardo alie leggi dalla societá , o a quel
le ancor del!' amore ( 2 ) . Egü fu trucidato 
a Colonia da una congiura di gelosi mari-
t i , la cu i vendetta potrebbe sembrare píu 
giustificabi'e, se risparmiato avesseto 1'in
nocente suo figlio. Dopo la strage di tanti 
Pr incipi valorosi , é in certo modo mi rabi
le , che una donna contenesse per lungo 
tempo le feroci legioni della Gal l ia , ed é 
cosa piu singolare, che questa donna fosse 
la madre del!' iníelice Vic to r ino , «.Coi suoi 
artifizj e colle sue ricchezze poté Vltroria 
collocar successivamente suí trono Mario e 
Té t r i co , e regnare con maschio vigore sot-
to i l nome di quei dipendenti Impera tor i . 
La moneta d i ratne, di argento, e di oro 

si co-

( J ) l l carattere che fa di questo Principe Giul io Ate-
iiano C apprcsso la Sror. Aug. p. 187. ) merita d i esse: 
trascri tro, giacché 'sembra bello e i m p á r z i ^ e „ viclotina 
„ qui post Junium Posthumium GalUas i c x i t , neminem 
35 existimo praeferendum ; non in v i rmte Tíajanuro j non 
„ Antoninnm in c l e m e n t i a n o n in gravitare Nervamj 
„ non in gubernando scrario Vespas^anum > non ín cen. 
„ su ra torius v h x ac severitate mi l i t a r i Fertinacem vcl 
„ Sevcrum. Sed omnia h x c l ibido & cupiditas volupratjs 

niulicrarix síc pe rd id í t , ut nemo audcat vir tute c)us ifl 
5, litteras mitre re , quem constar omnium judicio mcrais-
s, se punir i . ,, 

( 2. ) Egü rapi la moglie d i At t jz íano , a t r u ¿ r ! o , o a-
gente de í ] . ' a rmata . Stor. A " g . p. i8<?, Aurel. Vittoxc in 
Aure l , 
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si conlava in suo nome ; essa prese i t i t o l l 1 
di Augusta e di Madre degli esercit i : i l suo 
potere fini solamente coila sua v i t a ; ma fu 
questa forse accorciata dalla ingratitudine di 
Té t r i co ( 1 ) . 

Quando ad istigazione deli'ambiziosa sua R e ? n o « 
protettrice assunse T é t r i c o Je regie insegne, 
egh era Governatore deíla tranquilla Pro- « i c o . " 
vmcia de l l 'Aqui tan ia , impiego convenevole ' 
al suo carattere ed alia sua educazione. E-
gh regno per quattro o cinqu* anni sulla 
f a l l í a , sulia Spagna , e sulla Britanríia , 
schiavo e Sovrano di una licenziosa armata , 
ch'egh temeva , e dalla quale era disprez-
zato . I I valore e la fortuna di Aureliano 
g l i apnrono finalmente ja strada alia liber
ta . Egli si arr ischió a s vela re la t r í s ta sua 
sstuazione , e scongiuró 1' Imperatore ad af-
í r e t t a r s i a soccorrere i l suo infelice" r i v a l e . 
Ouesta segreta corrispondenza se fosse giun- , ^ 
ta all orecchie dei soldat i , molto p r o b a b i l . ^ 1 : 
mente sarebbe costata a T é t r i c o Ja v i t a ; né 
pote va egli deporre Jo scettro dell 'Occiden
te senza commettere un atto di tradimento 
contro se stesso. Egl i finse che v i fosse 
apparenza di una guerra c i v i l e , condusse in 
campo le sue forze contro Aureliano , le 
ordino nella maniera piu svantaggiosa, sve-
lo 1 suoi proprj consigli al nemico, e con 
pochi sceíti amici d i se r tó sul principio del!' 

azio-

( 1 ) Pollione da ad essa un a r t í c e lo t ra i t ienta TÚ 
ranm . Stor. Aug. p , ao5. 

TOMO I I . Q 



242, Istoria della decadenza 
azione. Le ribelli Jegioni) benché dísordi-. 
nate e sconcertate dali ' inaspettato tradimen-
to de! ioro capo, si di fes ero con disperato 
valore , finché fu ron o quasi tu t te tagliate a 
pezzi i n questa sanguinosa e memorabil bat-
taglia i che seguí vicíno a Chalons nella 
Sciampagna ( i ) . La r i t i ra ta degli ausl l iar í 
i r r égo la r i Franchi e Batavi ( 2 ) , che I I v i n -
Citore presto costrlnse o persuase a rlpassa-
í e i i Reno , ristabili l 'universale t r r .nqui i l i -
t á , e 1' a u t o r k á di Aureliano fu riconosciu-
ta dalla muraglia d' Antonino alie colonne 
d'Ercole < 

Fino daí regtlo di Claudio la Ci t t á d i 
Auturt sola e senza soccorsi avea o sato d i -
chiararsi contro le legioni della Gallia . 
Dopo un assedio di sette mesi esse rovina-
rono e saccheggiarono quella sfortunata c i t 
t á giá desolata dalla farae ( 5 ) . Lione ai 
contrario a v e á resistito con ostinata ávVer-
^lone alie a rmi di Aureliano * Si legge ií 

• / ca-

( í ) Po l l ioné nella Stor, Aug. p. 19(í. Vopisco neííá 
Stor. Aug. p. 2.20. I due v i t t o r i ñe l le vite d i Gallieno e 
«ii Aureliano ,* Eu t rop io , I X . 1 j . Euseb. in Chfpn. D¡ tur» 
t i questi Scrir tori solamente i due u l t i m i ( ma con gran 
probabilita.) pongono la caduta di Té t r i co inanzi á quel
la di Zenobia i I i Sig. di Boz,e ( nel l 'Accádemia delle 1-
scrizioni tom. X X X . ' ) non vorrebbe , e TíHemont ( tom. 
I I I . p. 1189. ) non ardisce seguitaxli. l o sonó stato p i i i 
sincero d e l f a l t r o . 

( 2 ) Vit tore Juniore in Aurel . Eumcnio nomina quesre 
t rüppe BaPavica j a leu ni c r i t i c i senza alcuna íagiotie 
Vorrebbero cambiar quella vece in Sagauitca . 

( j ) Eumen. i n vel. ranegir. lve 8* 
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castigo di Lione ( 1 ) , ma non si trovano 
inentovate le ricompense di A u t u n . Tale 
ln ver l tá é Ja política della guerra civiie i 
ricordarsi severamente delle inglurie , ed 
obblíare i piu important i serv ig j . La V e n 
detta é proficua , la gratitudine é dispen
diosa r 

Appena Aureliano sí fu assicurato della A. D. 
persona e delle Provincie di T é t r i c o rívol 273-Ca-
se le sue ann i contro Zenob ia , que!la cele- a T ^ 
bre Regina di Palmira e dell" O r i e n t e . V nobia." 
Luropa moderna ha prodotte var ié femmine 
i l l u s t r i , che hanno sostenuto con gloria H 
peso del regno ; ne i l nostro secólo é privo 
d i si distinti ca ra t t e r i . Ma Zenobia é for- , 
se 1 única donna, i l cui genio superiore si 
sia sollevato dalla servile indolenza imposta 
al suo sesso dal clima e dai costumi dell" A -
sia ( 2 ) . Essa vantava la sua origine dai 
Ke Macedoni de l l 'Egi t to , uguagliava i n bel-
Jezza ja sua antenata C í e o p a t r a , e superava 
d assai quelía Prlncípessa nelia cast i tá ( s ) 
e ne! valore . Era Zenobia stimata la plt i 
amablíe e la piu eroica del suo sesso. Era 

d i 

O ) Vopisco nella Stor. Aug. p, a.-j-í. Autun non fu t í -
sraurata fino al /egno di Bioclcziano; Ved. m m t k i o de 
r e s t d u r á n d l s scholls. • * , ' 

( 2. ) Quasi tut to quel che sí dice dei costumi di Ode-
nato e di Zenobia, e preso dalle loro vite nelia Stor. 
Aug. da Trebellio Pollione. ved. p. 192, 

C 3 ) Essa non ricevcva mai g l i abbracciamenti del suo 
manto che per 1'oggetto d i aver p ro le . Se le di Ici spe-
xanze resta van deluse, reitera va i l tentativo ncl susse-
puente mese. 



^ 4 4 Istorla dellct áecadenzd 
¿i carnagione bruna ( giacché parlando d i 
una Signo ra quesee piccole cose divengono 
importanti ) i suol denti erano di una bian-

saabel-chezza di perle, e ne' suoi grandi e neri 
l e z í a e occhi sc in t iüava un insólito fuoco t e m p é r a t e 
sa^«e. cjajja lusinghiera dolcezza . Forte ed 

armoniosa era la voce . I I suo maschio i n -
tel le t to era r invigor i to ed adornato dallo 
s tud io . N o n era ella ignorante della l i n -
gua La t ina , e possedeva con ugual perfe-
z'ione i l linguaggio Greco 5 1' Egiziano e i l 
Siriaco . Avea essa disceso per suo proprio 
uso. un Epitome della Storia O r i é n t a l e , e 
familiarmente paragonava le bellezze di O-
mero e di Platone dietro la scorta del su
blime Long ino . 

sao ya- Questa perfetta donna sposó Odenato , 
101:6 * che dalla condizione di privato s ' Inna lzó al

ia Sovranitá. dell* O r i e n t e . Divenne essa 
ben tos tó árnica e compagna di queli 'Eroe . 
N e g l ' in terva l l i della guerra si dilettava O-
denato estremamente della caccia; egli i n 
seguí va con ardore le fiere dei deserti , leo-
n i , pantere ed o r s i ; e 1' ardor di Zenobia 
i n quel pericoloso divert imento non era pun
to i n f e r io r e . Avea essa avvezzato 31 suo 
temperamento alia fat ica, sdegnava I* uso di 
un cocchio coperto , comparlva ordinaria
mente a cavallo i n abito m i l i t a r e , e mar* 
ciava talvolta per molte migl ia a piedi alia 
testa delle sat truppe . I felicí successi d i 
Odenato fu roño a t t r ibui t i i n gran parte all* 
incomparabile di leí prudenza e valore. Le 
i l lus t r i loro v i t t o r i e sopra i l gvm R e , che 

per ' 
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per due volte perseguitarono fino alie porte 
di Ctesifone, gettarono i fondamenti de l lá 
comune ior fama e potenza. Le á r m a t e , 
ch'essi comandavano, e le Provincia ch' a-
veano sálvate 3 non riconoscevano per So-
vrani che i due loro Cap i inv inc ib i l i . I I 
Sepato ed i l popólo Romano r iver ivano uno 
straniero } che vendicato avea i l prigioniero 
Joro Imperatore, e T insensibil figlio di Va-
ier íano riconobbe perfino Odenato come suo 
i eg i t t imo colleea. 

.r> r i - 1. • . ^ Essa vén« 
uopo una felice spedizione contro 1 Go- ¿ ¡ ^ Ja 

t i devastatori deH'Asia, i l Principe di Pal- mone 
mira r j tornó alia C i t t á di Emesa nella S i r ia . del -suc» 
Invincibi le nella guerra, fu i v i ucciso per 
domestico tradimento , ed i l suo favorito d i 
v e r t í men tó della caccia fu la cagione, o 1* 
occas íone almeno deiJa sua morte ( i ) . I I 
suo ñ ipó te Meonio pretese di laudare i l suo 
dardo prima di quel dello z i o ; e benché 
avvert i to del suo f a l l o , r ipe té la modesims 
insolenza . Fu Odenato i r r i ta to come M o 
narca e come cacciatore: tolse egli al jte« 
merario giovane i l cava 11 o , segno d' igno-
lííínla t ra i B a r b a n , e lo cast igó con un 
breve confino. Fu presto dimenticata V of-
fesa, ma non i l castigo; e Meonio con po-A.Daíy» 
chi ardi t i congiurati in mezzo ad «na gran 

festa 

(1 ) Stór . Aug. p. i$2. 155, Zosimo , 1. I . f , Zd* 
» s r a r L X l í . p, (yj j . L ' t t l t i m o e chiaro e p iobsbi le j so* 

g l i a l t r i confusi e inconsistenti , H testo di SinéelJo , 
>c non e e o n o t t o , e assolutanaente i n i n t c l l i g i b i l c , 



>H>6 Isi^rict deüa dscádenza 
festa assasslnó 11 suo z i o . Erode, figílo di 
Odenato , benché non di Zenobia, giovane 
di carattere dolce ed eífemminato ( i ) fu 
" ce i so col padre . Ma Meonio altro non ot-
tenne con queseo sanguinoso misfatro, che 
i l piacere di vendicarsi. Ebbe appena tem-
po di prendere i l nome di Augusto , avanti 
che lo sacrífícasse Zenobia alia memoria del 
suo consorte ( 2 ) . 

suiro. Con J'^ssisrenza dei suoi piu fídi amici 
xíente eSsa oceupó im mediatamente i ! trono vacan-

e su i r t e , e g o v e r n ó per p i ú di cinqne anni coi 
E g m o . s u o í v i r i j i cons¡g(¡ Palmira , la Siria e 1' O -

, riente . Colla morte di Odenato spirava 
quell ' au to r i t á , che i l Senato a vea ad esso 
accordata soltanto come una personal dist in-
zione i ma Ja guerriera sua Vedova , disprez-
zando e i l Senato e Gallieno , costrinse uno 
dê i Generali Roma ni , mandato contro di 
l e í , a r i t i ra rs i nell 'Europa con Ja perdita 
della sua armata e della sua riputazione 
( 3 ) . I n vece delle píceole passioni , che 
agitano cosí spesso un regno femmini le , la 
salda ammin í s t r az ione di Zenobia era rego-
Jata dalle piú giudiziose massime di pol í t i 
ca .• se era espediente i l perdonare 3 sapeva 

essa 

( 1 ) Odenato e Zenobia, spesso g l i mandavano doní d i 
gemme e giojellí scelti tra le spoglie del nemico, ed es-
so lí rireveva con inf ini to piacere. 

< 2 ) S o n ó stati promossi alcani ingiustissimi sospetti 
sopra Zenobia, come se stata fosse cómpl ice dd l*«cc i s io . 
r.c dei mar i to . 

< 3 ) Stor. Aug. p. 180. i 8 r . 
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essa caljiiare j l suo risentimento : se neces-
gario era p u n i r é , sapeva essa impor silenzio 
alie voci della pie tá . L* esatta su a econo
mía tacciata fu di avarizla ,* puré 111 ognl 
conveniente occasione si m ostra va e magni
fica e l ibé ra le . I v ic in i Stati del l ' Arabia , 
dell* Armenia e della Persia temerono la 
sua i n i m i c l z i a , e domandarono la su a al-
leanza. A i dominj di Odenato, che si e-
stendevano dal l ' Eufrate alie frontiere della 
Bi t ln la , la di luí Vedova aggiunseT e r e d i t á 
dei suoi antenati , i l popolato e fért i l regno 
di E g i t t o . L ' Impera tor Claudio rlconobbe 
i l sao m é r i t o , e si c o n t e n t ó , che mentre 
eg/i continuava la guerra Gótica , essa so-
scenesse 1' onor dell ' impero in Oriente ( 1 ) . 
La condotta pero di Zenobia fu accompa-
gnata da qua'.che ambigu i tá j e non é i m -
probabile , ch' essa concepito avesse i l dise-
gno di erigere una Monarchia indi pendente 
e nernica. Ella uní alie popoiari manierei 
dei Principi R o m á n i la splendida pompa de l -
ie C o r t i dell ' As ia , e pretese dai suoi sud-
d i t i le medesime adorazioni , che si presta-
vano ai successori di C i r o , Det te essa a i 
suoi figli ( 2 ) una educazione L a t i n a , e spes-

so 

< 1 ) Ved. nella Stor. Aug. p, 198. La testimonianza che 
icnde Aureliano al di lei mér i t o e per la conquista de l l ' 
E g i t t o . Zosimo 1, I , p. j p . 40. 

( 2 ) T imolao , Erenniano e Vaballato . s i suppone che 
i due p r i m i fosser gia m o r t i avanti la guerra. AH' u l 
t i m o Aureliano concesse una piceoía Provincia d e l l ' A r m e » 
«la col t i to lo di Re . Esistono tuttora diverse dellc d i 
i m medaglie. Ved. T ÍU«mon t , tom. 111. p . u p o . 

SL 4 . 



2,48 Istortct deila decadenza 
so l i presentó alie truppe ornati deíía Por-
pora Imperiale . R¡servó per sé stessa i i 
diadema coJ m a g n i f i G o , ma incér to t i t o l o d i 
Regina delT Oriente. 

sLionedi Qpando passó Aureüano neli* Asia con-
A u r ^ l i J t r o u n ' a v v e r s a r i a , cui n o n altro che i l ses-
no A.D. so render poteva un oggetto • di disprezzo 3 
%''z- ia sua p r e s e n z a ridusse ali'ubbidienza Ja Pro

vincia della B i t i n i a , glá vacillante per le 
armi e per g l ' i n t r i g h i di Zenobia ( 2 )« A -
vanzandosi alia testa d e l l e legioni egli r ice-
vé ia sommissione di Anc i ra , e peí t r ad i -
y n e n t o di un pérfido cittadino fu ammesso 
i n Tiana dopo un assedio ostinato . I I ge
neroso , benche fiero carattere di Aurel ia-
n o , abbandonó i l traditore al furor dei sol-
d a t i : una superstiziosa venerazione lo i n -
dusse a trat tar con clemenza i concittadini 
del filosofo Apollonio ( 1 ) . Rimase A n t i o -
chia deserta al suo awicinars i , finché 1 ' Im-
peratore con salutevoli editti r i ch iamó i fug-
g i t i v i , ed a c c o r d ó un general perdono a tur-
í i q u e l l i , che per necessitá piuttosto che per 
elezione si erano impegnatl al servizio del-
Ja Regina di Pal mi r a . L ' inaspettata mode-
T a z i o u e di una tal condotta riconciJió g i l 
spi r i t i dei S i r ) , e fino alie porte di Emesa 

, i • • .' i VO-i 

C a ) Zosimo 1. I . p. 44, 
< ' i ) Vopisco C nella Stor, Aug, p. 217. ) c í dá una 

Jcttera autentica, ed una dubbia visíone di Amel iano . 
Apollonio d i Tiana era nato quasi contemporáneamente a 
Gesu Cr i s t o . La v i ta del primo vien riferita dai snoi 
discepoíi in un modo tanto favoloso, che non s i p u ó co-
noscere se fosse un Savio, un Impostare,, o un Paná t i ca . 
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I v o t i dei popoli secondarono i l terrore del
le armi Imperiali ( i ) . 

Sarebbe stata Zenobia indegna della suarimpe-
riputazione 3 se avesse indolentemente per- ía tore^ 
messo al!' Imperator d' Occidente d i avvici- dl1sfa.i 
nar i i dentro Je cento mi gil a verso la sua l l \ n ¡ u 
Capitale. I I destino dell 'Oriente fu deciso le bat
án due gran battaglie i tanto s imi l i in quasi ta§lie 
tutte le circostanze, che possiamo appena d o c h i í 
distinguerle l 'una d a ü ' a l t r a , fuorché osser- e di e-
vando che Ja prima seguí vicino ad A n t i o - mesa« 
chía ( 2 ) , e Ja seconda vicino ad Emesa 
( 5 ) ; 1^ ambedue la Regina di Pal mi ra a-
n lmó 1' á rma te con ta sua presenza ) ed af-
fidó T esecuzione degli ordini suoi a Zabdas, 
che giá segnalati avea i suoi talenti m i l i t a ! 
r i con Ja conquista delf E g i t t o . Le nume
róse forze di Zenobia consistevano per la 
maggior parte i n arcieri leggieri ed i n ca-
valleria grave tut ta armara di f e r r o . I ca-
val l i M o r i ed I l l i r i c i di Aureliano non pote-
roño resistere ali* urto gravissimo dei loro 
antagonisti , Fuggirono in un vero o si mu
lato disordine ; impegnarono i Palmireni i « 
un faticoso inseguimento j l i stancarono cort 
varié piccole scaramuccie; e finalmente scon^ 

fis-

í ) Z o s í m o , 1. i . p. 45. 
( i ) l n un laogo rhiamato Immee . Eatropio , Séító Rüf» 

íb c S. Giro lamo fanno solamente menxione di qucsta p r í . 
ftia ba t tag l iá . 

. ( 3 ) Vopisco* tíéllá Stóf, Aug, p. ¿ 1 7 . fá sólaixieóte foén« 
ajone della seeucds, 
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fissero quell ' impene t rabüe , ma poco agU 
corpo di cavalleria. L ' infanter ía leggíera 
f ra t tanto , quando vote ebbe le faretre , re
stando senza difesa contro un piu stretto as. 
sa l to , espose i nudi fianchi alie spade delle 
Jegioni. Aurellano avea sceite queste trup. 
pe veterane, ch' erano ordinariamente ac-
campate sulle r ive del Danubio superiore, 
ed i 1 valor delle quali era stato severamen
te provato nella guerra lAlemannica ( i ) . 
Fu Impossibile a Zenobia , dopo la disfatta 
d i Emesa, di raduñare una terza annata, 
Fino alia frontiera dell' Egitto le nazioni 
soggette al suo Impero si erano poste sotto 
1'insegna del v i n c i t o r e , che mandó Probo, 
i l piu valeroso dei suoi General i , ad impa-
dronirsi delle Provincie Egiziane, Palmlra 
fu J 'ultimo asilo della Vedova di Odenato. 
Ri t i ra tas i dentro le mura della sua Capita-
l e , fece ogni preparativo per una vigorosa 
resistenza, e d lchiaró con 1' intrepidezza di 
una Eroina , che F ult imo momento del suo 
regno io sarebbe ancora della sua v i t a , 

stato di I n mezzo agii s ter i l i desertt del l 'Ara-
l a l m u a . s'innalzano alcuni pochi pezzi d i colti-

va t i t e r r e n i , quasi i solé di quell ' Océano a-
renoso s I I nome stesso d i Tadmor o Pal-
mira nella lingua Siriaca e nella Latina de-
no ta va una molti tudine di palme, che da-
yano ombra e verdura a quella tempérala 

re-

C i ) Zoslmo, 1, I . p . 4?. La sua dcscí iz ionc ddlp 
míe battaglic e chiara e circostanziata. 
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regione. Pura era 1' a r ia ; ed i l suolo , i r -
rígato da alcuni piccoli rusceili , era capace 
di produrre f ru t t i e grano. U n luogo for-
nito di vantaggj tanto s ingolar i , e si tu ato 
in giusta distanza ( 1 ) t ra i l golfo Pérsico 
ed i l M e d i t e r r á n e o , fu presto frequentato 
dalle Carovane , che portavano alie nazionl 
Europee una considerabil porzione delle 1 le
che merci dell* India . Palmira divenne i n -
sensibiimente una doviziosa ed indipendente 
cit tá , ed unendo le Monarchie dei Romani 
e dei Pa r t í cogli scambievoli vantaggj del 
commercio , poté conservare un' umile i n d i -
pendenza, finché alia fine dopo le v i t t o r i e 
di Trajano cadde quella píceo la Repubbiica 
in poter d i R o m a , e fiori per p iü d i cento-
cinquanta anni ne l l ' onorifico , ma subordina-
to rango d i Colonia . Durante questo paci
fico per iodo, se gludicar si puó da poche 
iscrizioni r imas tec í , g l i opulenti Palmireni 
costruirono quei t e m p j , quei palazzi e quei 
por t ic i d i Greca archi te t tura , le cui rov ine , 
sparse per 1' estensione di var ié migl ia 9 han-
no meritata la cur ios i tá dei nostr i viaggia-
t o r i . Parve che 1' esaltazione d i Odenato 
e di Zenobia aggiungesse nuovo splendore 
alia loro patria 5 e fu Palmira per un te ñi
po la r ivale d i R o m a : ma fu la gara fata-

l e . 

< 1 ) Era 537. migl ia distante da Scleucia, e dugentotre 
dalla pi í i vicina costa del la S i r i a , secondo la relacione d i 
T l i n i o , che i n poche parole ( Stor, nat. V, a i , ) da una 
•cediente dcscú^ione di Falmixa t 



i Si Is torta de Ha dec adema 
]« 5 e m o l t i secoli di prosperi tá furono 
crificati ad un momento di gloria ( i ) . 

f asse. Nella sua marcia sull' arenoso deserto 
l u r e l í tra ^ m e s a e ^ ' i T i i r a fu Aureliano continua-
,3o^ a" mente infestato dagli Arabi 5 né poté sem. 

pre difendere la sua armata 5 e speclalmente 
i l su o baga gil o da quelle volant i truppe di 
ladri a t t i v i ed ardit i > i quali aspetravano il 
momento della sorpresa, e determinavano 
la direzione delle l e g i o n i , che lentamente 
l i seguitavano. L ' assedio d i Palmira fu un 
oggecto assal p i ü pericoloso ed importante , 
e 1" Imperatore istesso , che con continuo v i 
gore animava i n persona g i i assalti , fu fe-
r i t o da un dardo . 3J 11 Popólo Romano 
35 ( dice Aureliano i n una Jettera o r ig ína l e ) 
3J parla con disprezzo della guerra , che io 
„ sostengo contro una donna . Non cono-
3, sce né íi carattere , né la potenza d i Ze-
3, nobia . Egl i é impossibile di enumerare 
j , i suoi bellici preparativi di pietre , di dar-
„ d i , e d i ogüi sorta d i armi lanciabi l i . 
„ Ogni parte delle mura é m un i ta di due 

o tre baüste , e dalle sue macchine m i l i -
j , t a r i escono dei fuochi artificiali . 11 t i -
3í mor del castigo 1'ha armata di un dispe-

< i ) A l cun i viaggiarori Inglesi , che partirono da AÍep-
fO , scoprirono le xovine di Palmira verso i l fine de l f 
u l t imo s e c ó l o . La nostra ctir iosíta e stata pot soddisfat-
ta p í a splendidamente dai Signorí VVood e Dávvk ins . Per 
Ta Storia d i Palmira possiam consu l t a ré la eiagistrale di í -
sertazione del Dot tor Haíl'ey nelle Transazioni fiiosoft» 
« h e , compendio 4 i L o v n h o r p . vol . U L f . 528» 
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• rato coraggio . Puré io confido t u t t a v i á 
" nelle De í t a prote t t r ic i di Roma , che so-
^ no í lnora state favorevoli ad ogni mi a 
" impresa (1 ) 5>. lacerto pero della pro-
tezione degii D e i e d e ü ' e s i t o del l ' assedio , 
Au re llano s t imó piu prudente consiglio d i 
offerire a r t i co l i d i una Vantaggiosa capitola-
zione; alia R e g i n a , im magnifico r i t i r o i a l 
C i t t a d m i , i loro antichi privilegj , Furono 
rigettate ostinamente le d i luí offerte , e 
dall' insulto fu accompagnato i l rifiuto . 

La costanza di Zenobia era sostenuta 
dalla speranza , che i n breve la fame co- ec"a 
stringerebbe 1' armata Romana a ripassare i l citta. 
deserto ; e dalla ragionevole espettativa , che 
i Re dell ' Oriente , e specialmente i l Monar
ca Per si ano, si armerebbero i n difesa della 
loro piú naturale al icata. Ma la fortuna e 
la perseveranza d i Aureliano supera roño o-
gnl ostacolo. La morte di Sapore, che ac-
cadde verso quel tempo ( 2 ) , divise i Con-
sigli della Persla, ed i piccoli soccorsi, co' 
quali si t e n t ó di sollevare Palmita , furono 
fáci lmente intercet t i o dalle a r m i , o dalla 
l iberal i ta dell' Imperatore. Da ogni parte 
della S i r i a , una regolar successione di con-
vogl i arrivava sicuramente al campo , che 
fu a u m é n t a t e peí r i torno d i Probo colle v i t -
toriose sue truppe dalla conquista dell ' Egip
t o . Al lora fu che Zenobia risolvé d i fuggi-

re. 

( 1 ) Vopisco nella Stor. AUg. p. 218. 
<2) Da una incertissima Cronología ho procurato di 

fstiarre la data p i u probabile. 



154 Istúría detla de cade fiza 
t e . Montó essa sul piu veloce de ' suo í círo-
medarj ( 2 ) , ed era ormai giunca alie rive 
dell ' Eufrate 3 quasi sessanta migl ia da Pal-
mira , quando fu sopraggiunta dai cavalli 
leggleri di Aureliano , che 1' inseguivano , e 
presa e ricondotta ind íe t ro catt iva ai pledi 
dell* Imperacore. Súbito dopo si arrese la 
sua capitale, e fu trattata con inaspettatl 
dolcezza. Le arrai 3 i cavalli e i cammelli, 
con un ímmenso tesoro di o r o , di argento, 
di seta e di pietre preziose 3 tut to fu dato 
al vincitore , che lasciando solamente una 
guarniglone di seicento a rc ie r i , r i t o r n ó ad 
Emesa , ed implegó qualche tempo a d is t r i 
bui ré e premj e castighi nei fine di una 
guerra si memorabi le , Ja quale restituiva 
a l l ' ubbidienza di Roma quelle Provincie , 
che fino dalla prlgionia di Valeriano se n 
eran ^ottratte . 

condot. Quando la Regina delía Siria fu con-
t a d i z e . d o t £ a aiia presenza di Aureliano , esso le 

domando fieramente, come avesse preteso 
di armarsi contro gl ' Imperatori di Roma ? 
La risposta di Zenobia fu una prudente me
scolanza di rispetto e di fermezza. „ Per-
3, che io sdegnava di riguardare un Aureo-
„ l o , ed un Gallieno come Imperatori Ro-
„ m a n i . Riconosco voi solo per mió vin-

\ \ • ', ^ " 1 ^ i . j i 

( a ) Stof, Aug. p. 2 i g . zosimo , I , I , p. i o . f i n c h e 'ú 
cammello sia una grave bestia da soma, puré sappiamo 
da BaíFon e da Shavv , che i l dromedario e pih vclocedaJ 
cavalío piíi con idoxe . 
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ly chore e Sovrano ( 1 ) . Ma si eco me l á 
íb r tezza nelle femmine é comunemente ar
tificíale , cos í rara volte é stabile e consi-
scente. I I coraggio di Zenobia la abbando-
nó neU'ora del cimento 3 ella t r e m ó ai rab-
biosi clamori dei soldati , che alto chiede-
van 1' immediata sua m o r t e , obblió la gene
rosa disperazione di Cleopatra , che si era 
proposta per sao model lo , ed ignominiosa
mente compró la v i ta col SácrííiEio della áua 
fama é dei suoi ámíci . A i loro cons lg l i , 
che goVernavano la debolezza del suo ses-
so, essa imputó la colpa delT ostinata sua 
resistenza 3 e sopra le loro teste cadé r fece 
la vendetta del crudele Aare l i ano . La r i ^ 
putazione d i L o n g i ñ o , che fu incluso t r á le 
n u m e r ó s e , e forse innocenti v i t t ime del d i 
lei t imore , isopravviverá a quella della Re
gina ^ che lo t r a d i , o del tiranno che lo 
condanno, La doctrina e i ' ingegno erano 
incapaci di muovere un feroce ed ignorante 
soldato, toa aveano servito ad elevare e 
fortificare lo spirito di Longino . Senza 
mandare un gemito seguí egli t ranquil la-
mente i l carnéfices compiangendo la sua i n -
felice Sovrana j e consolando gl i affíitti suo! 
amici ( 2 ) . 

Ritornando dalla conquista de l l 'Or i en - ^ d * 
t é , aveaAureliano giá attraversato lo strer- ^ " S / 
to c h e divide 1' Europa dalT As ia , quando fu d i pal . 

. si i r - m i r a . 

C i ) Pollidne nella Stor. A u g . p. ¿99 . 
( a ) Vopisco nella Stor. Aug. p. a i y . Zosimo , 1, 1, 



2^6 Istorta della decadsnzd 
i r r í t a t o dalla notizia che i c i t taduii d i Pal-
mira aveano trucidato i l Governatore e Ja 
guarníg íone da esso i v i lasciata } ed inalbe-
rata di nuovo 1' insegna della r ibell ione. 
Senza deliberare un momento egli volse un' 
altra volta la face i a verso la Sir ia . Antio-
chía fu spaventata dalla di luí rápida mar-
c í a , e i ' indifesa c í t tá di Palmira provó 1' ir-
resistibile peso del di lu i r i sent imento. Ab-
biamo una lettera di Aureliano medesimo, 
nella quale egli confessa ( i ) , che i vec-
chi , le donne 5 i fanciulli e gli agricoltori 
fu roño involci in quella terr ibi le esecuzione, 
che avrebbe dovuto ristringersi ai solí ar-
mat i r i b e l l i ; e benche 11 suo principale in-
teresse sembri directo al ristauramento di 
Wfl templo del Solé , egli mostra qualche 
compassione peí rimatiente dei Pa lmireni , ai 
quali concede la permissione di rifabbricare 
ed abitare la loro c i t t á . Má é piü facile 
distruggere che ristaurare. La sede del com. 
merc io , delle a r t i di Zenobia , divenne a" 
poco a poco un'oscura c i t tá , una inconside-
rabil fortezza , e finalmente un miserabil 
v i l l agg io . Gl i attuali c i t tadíni di Palmira, 
consistenti i n trenta o quaranta famiglie, 
hanno eretto le fangosa loro capanne den
t ro lo spazioso recinto d i un magnifico 

A u r e i ; a . T e m P i o -
«o sop. U n ' altra ed u l t ima fatíca si preparava 
pnme laair instancabile Aurel iano, di opprimer cioe 
nediFer.1111 pe^coloso, benché oscuro r ibe l le , che, 
mo in E- . d U -
gittOa f̂ SSSSSSSSSSSS^ÉSSSSSt. 1 ^ LuuiEJtuiíMuuiMiBMii t i " ' ' ' ! 11 ' . . i " 

( i ) Stor, Aug. p, aro, 
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duríinte la sollevazlon di Palmira , era i n 
serto su líe r ive del N i l o . Fermo, amlco 
ed alicato 3 comvegIi stesso superbamente s" 
in t i t o l ava , di Odenato e Zenobia, altro non 
era che un ricco mercante dell' Eg i t t o . N e i 
corso del suo commercio nel l ' India , egl?. 
avea strette amícia ie col Saraceni e coi 
B ' e m m l , la cu i situazione sull'una e 1'al-
t r a costa del mar Rosso dava ad essi una 
facile introduzione nell* Egitto superiore . E-
gíi infíammó gl i Egiziani con la speranza 
della l iber ta ; ed alia testa di quella furiosa 
molt i tudine e n t r ó a forza nella C i t t á di A-
lessandria, dove prese la Porpora Imperia-
le , fece batter moneta , pubblícó ed i t t i , s 
levó un'armata , che com'egl i vanamente 
vantavasi , potea mantenere col solo profitto 
del commercio deíla carta. T a í í truppe fu-
rono una debol difesa contro Aure l i ano ; e 
sembra quasi Inuti le i l r l fer l re che Fermo 
fu sconfitto, preso, tormentato , e posto a 
m o r t e . Pote va al lora Aureliano rallegrarsl 
col Senato, col p o p ó l o , e con sé stesso , 
che i n poco piú di tre anni avea resti tuito 
Ja pace e r o r d i n e universale al mondo Ro^-
mano ( 1 ) . 

DaU 

( 1 ) VcJ. Vopisco nella Stor, Aug. p. 220. 242. viene 
osservaro, come esempio d i lusso, ch 'eg l i avea le fine-
stre d i vetro . Era famoso per la forza e per 1' appetito, 
peí coraggio, e per la destrezza. Dalla letrera d i Aure
liano si pub giustamente in fe r i ré , che Fermo fu 1' u l t imo 
dei r i b e l i i , e conseguentemente che T é t r i c o era gfa sot-
tomesso . 

TOMO IÍ. R 



asS Istoría düli t iecadenzá 
a , p . Dalla fondazione di Roma i n poi n m ñ 
27+. G e n é r a l e avea piü degnamente di Áureliano 

Tríonfo meritato un t r i o n f o ; n i mai t r ionfo alcuno 
Jíano r * ^U ce lebrato con magglor fasto e magnifi-

cenzá ( i ) * Cominciava la pompa con ven. 
t i e l e f a n t í , quattro t l g r i reali i e piü di du-
gento dei piü curios i animal! di ogni clima 
del Set tentr ione, dell ' Oriente e del \4ezzo-
g io rno . Erario questi seguitati dá millesei-
cent o gladiator5! 5 destinati al crude! d i v e r t í -
m e n t ó del l ' anfiteatro . Le ricchezze de l l ' 
As i a , le armi e le insegne d i tante vinte 
nazioni j e la magnifica a rgen te r í a e guar-
daroba della Regina della Siria eran dispo
ste i n esatta s imetr ía o artificioso disordine» 
Gl i Ambasciatori delle piü lontane par t í del-
Ja t é r r a , d e ü ' Etiopia , del!'Arabia ^ della 
Persia, della Dattriana ^ dell4 India e della 
China i t u t t i r imarchevoli pet i loro ricchi 
o singolari ves t imen t i , mos t ravaño la fama 
e la potenza del Romano Imperatore j che 
espose parimente alia pubblica vista i doni 
da luí r icevut í 9 é pa r t i co la rmén te un gran 
numero di corone d 'oro , ofFene dalle rico* 
tioscenti c i t t á . Le v i t to r i e di Aureliano e-
í a n ó attestate da luttgo treno di schiavi Go-
t i j Vanda l i , Sa rma t i , A l e m a n n i , Franchi , 
Galli s Sirj ed Eg lz j ) che lor malgrado se-

. " gui-

( a ) Ved, íl t r íonfo d i Auíellanó descritto dá Vopisco, 
Eg l i riferisce íe jparticolaíi ta colla sua sólita esattezza, 
ed in questa occasione sonó fortunatamente interessanti, 
S íor . Aug. p. 3 2 6 . 
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gultavano I I di luí trionfo * Ogn í popólo 
era distinto eolia sua particolare jscr izione, 
ed i l t i to lo di Amazzoni fu dato a dieci 
marzial i Eroine deila nazione G ó t i c a , che 
prese furono con le armi alia mano ( 1 > , 
Ma tu t t i g l i occh i , senza curare Ja m o l t i t u -
dine dei p r i g i o n i e r i , erano fissi su i l ' Impera -
tor T é t r i c o , e sulla Regina de l l 'Or ien te . 
11 primo insieme col suo figliuolo da lu i 
creato Augusto, portava deUe braecha a l i ' 
uso dei GaDi ( 2 ) , una túnica gialla ed una 
veste di por pora. La bella Zenobia era av-
v in t a da ceppi d' o r o ; una schiava sosteneva 
T áurea catena , che circonJava 11 di lei eol
i o , ed ella quasi s ven iva sotto 1' í n to l l e r abü 
peso dei giojel l i . Essa precedeva a piedi 11 
magnifico cocchio , sul quale s pe ra va una 
volta d i entrare in Roma . Era questo se-
güi to da due a l t r i cocchi ancor piu magnifi-
c i di Odenato e del Monarca Persiano. I I 
-carro trionfale di Aureliano ( avea questo 
per 1* avanti servito ad un Re Goto ) era 

t i ra

í l ) Fra_ le barbare nazioni , le donne hanno spesso com» 
battuto ai fianchi_ dei loro m a r i t i . Ma e quas i impossibí-
le , che una societa di Amazzoni sia mal esistita o ael 
vecchio o nel nuovo mondo. 

( a ) L'uso delle bracea o calzoni era tut tavia conside. 
íat0_ 'n I tal ia come una Gallica e barbara moda, I R e 
mani per altro v i si erano molto avv i r ina t i . I I cingersi 
le gambe e coste con fascie o stnsce , si prendevn ai tem-
pi di Pompeo e di Orazio, come ana prova d i malattia , 
o di eiFernminatezza. Nel secólo d i Trajano l'uso d i que-
ste era l imitato alie persone ricche c di lusso. Fu a poco 
a-poeo adottaro dai p iu v i l i deí p o p ó l o , ved. una cur ie , 
sa nota del Casaubono, a i Sveton. in ^August. c. 8a, 

R 2 



• i6o Istotia dsíla decademd 
t i ra to hi que lia memorabile occaslone o átt 
quattro cervi o da quattro elefanti ( i ) . I 
piu i l lus t r i fra i Senatori, ¡1 popólo e 1'ar-
maca chiudevan la solenne processione. Una 
sincera g io ja , la maraviglia e la gratitudine 
aumentavano le acclamazioni della m o l t i t u -
d i n e , ma la soddisfazione dei Senatori era 
amareggiata dalla comparsa d i T é t r i c o ; nc 
poterono impedi ré un mormorio nato pe rché 
i i superbo Imperatore esponesse cosí alia 
pubblica ignominia la persona di un Roma
no e di un Mag í s t r a to ( 2 ) . 

sua «Ma benché j nel t r a t t a m e n t ó dei suoi 
^ ^ " q infelici r i v a ü , soddisfacesse Aureliano la pro. 
a T e t r i . pria superbia ) mos t ró per essi una generosa 
co ed a cJemenza 5 raramente esercitata dagli a i i t i -
z e n o b i a . ^ i v inci tor i . I P r inc ip i , che con infelice 

successo avearro difeso i l loro trono o la lor 
l iberta , erano sovente strangolati in prigio-
n e , súbito che la pompa trionfale saliva sul 
Campidoglio. A questi usurparon, la cui 
disfatta lí avea convint i del delitto di t ra-
dimento , fu permesso di passare la v i ta neU" 
opulenza, ed in un onorevol r iposo, L ' I m 
peratore r ega ló a Zenobia una bellissjma 
vi l la a T i bu re ovvero T i v o l i , lontana quasi 
vent i migl ia dalla Capitale j la Regina della 
U -' . . . . . . . . . , x ; s í : ,; 

( 1 ) Erano i p r imi assai probabilmcnte ,• i secondi nel» 
le medaglie d i Aureliano indicano f come giudica i ! dor-
to Cardinal M o r í s ) una oriental vi t tor ia . 

C 2 ) L ' csprcssionc di Caifurnio ( Eglog, 1. 50.) N u l . 
„ los ducet captiva, tr iumphcs come applicata a Roma 
contiene una nianifcstissima allusioce e censura, . 
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Siria divenne a poco a poco una Matrona 
Romana; le di leí fíglíuole si ni a ri ra roño 
con persone di famiglie nobili , e Ja di !ei 
discendenza non era ancora estinta nal quin
to secólo ( 1 ) . Té t r i co ed i l su o figlíuolo 
furono r l s tab i lk i nel loro rango e nei Joro 
ben i . Eressero sal Monte Celio un magni
fico palazzo , ed appena fu t e rmina to , i n v i -
tarono a cena Aurel iano. Fu eg l i al suo 
ingresso dilettevolmente sorpreso da un qua-
dro rappresentante la loro singoiare istoria . 
Erano essi d ipint i prima in acto di offrire 
a l i ' Imperatore una corona cívica e lo scet-
t ro della Gallia , e dípoi i n atto di rlcever 
dalle man i di luí g l i ornamenti della D i g n i -
t á Senatoria. Ebbe dipoi i l padre i l gover-
no della Lucania ( 2 ) , ed Aureliano , che 
presto ammesse i l deposto Monarca alia sua 
amicizia e conversazione , familiarmente g l i 
domando , se non era piü desiderabile 1'am-
ministrare una Provincia dell' I tal ia , che i l 
regnare di la dall ' Alp i / I I figHuolo contU 
nuó lungamente ad essereun rispettabil mem-
bro del Senato ; né v i fu al cuno tra la N o -
bll tá Romana piu stimato da Aureliano , e 
dai successori di l u i ( 3 ) . 

La 
IIIIIIIIIjiiiiiiiiiiiiiM 1 " irmiiiir 11111 " MI i " 1 ~ n W \ r 

( 1 ) Vopisco nella Stor. Aug. p. 199. Weronjm, in Chron. 
Trasver, in Chron. Ra ron i o suppone che Zeaobio Vescovo 
di Firenze ai tempi di S. Ambrogio , fosse della famiglia 
di l e i . 

C z ) Vopisco nella Stor. Aug, p. 2 2 2 . Entro pío , I X . 1 ?. 
Vi tro re Juniore. Ma Pollione nella Stor. Aug- p. d i . 
ce ebe Té t r ico fu fatto Censore d i t i m * 1' Ita.li-a, 

<3 ) StOí. A ^ . p . 197. 
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2,62 Istorla delta decddenza 
s«áma- La pompa del trionfo di An relian o fu 
gniefi^n"cosi Junga e si varia , che quantunque co-
^ozione.111^110'3556 a!!' alba, puré la lenta maes tá dal

ia processione non salí sul Campidoglio pri
ma deli*ora nona; ed era ormai sera quan» 
do t o r n ó T Imperatore al palazzo. La fe* 
sta fu allungata con t ea t r aü rappresentan-
ze 3 i gíuochi del Circo , la caccia del le 
fiere , i combatcimenti dei gladiator! , e le 
battaglie navalí . Fu roño a l l ' armata ed al 
popólo dis tr ibui t í liberali d o n a t i v i , e v a r i é 
i s t l tuzioni o grate o u t i l i alia c i t rá cont r i 
bu i roño a perpetuare la gloria di Aureliano . 
Una considerabil porzione delle sue spoglie 
Orlenta l i fu consacrata ag'i Dei di Roma ; 
i ! Campidoglio , ed ogni altro templo r i l u -
Gevano per le offerte della sua fastosa p ie tá ; 
e i l Solo templo del Solé r icevé quasi qui t i -
á i c i m ü a libbre di oro ( i ) . Que se* ul t imo 
era d una magnifica struttura , ererto dall* 
Imperarore sulla falda del Monte Q u i r i n a l e , 
e dedicato súbito dopo i l tr ionfo a qnel N u -
me , che Aureliano adorava come padre del
la sua vita e delle sue for tune. La d i lux 
madre era stata una sacerdotessa inferiore 
in una cappella del So lé ; una particolar de-
vozione a! Dio della Luce era un sentimen-

t o 

C t ) Vopisco nella Stor. Aug. 2 2 2 . Zosimo 1. I . p. 1 s <í. 
Egl i v i collocó le immagini di ¡Belo c del Solc, che p e í . 
tate avea da Palmira . Fu questo dedicato nel quarto t n . 
«O del suo regno ( £ n s e b , in C h r o n . ) ma fu sicurissirng» 
mente cominciato dopo i l suo avvenimento al trono 4 
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to inr.bevuto fin dall' infanzia da! fortunato 
Agricoitore i ed ogni passo della sua eleva-
z ione , ogni victoria del suo regno a w a l o . 
rava la super^tigione con la gratitudine ( 1 ) , 

J-e armi di Aureliano aveano vinto glí soppn. 
stranieri ed i domestici nemici della Repub-
« t i c . . . . r noel lie-
ohca.. Siamo assicurati, che con i l suo sa» re in 
lutevol r i g o r e , i misfatti e le fazioni , le 
male a re i e la perniciosa connivenza 9 fecon* 
di germogli di un debole ed oppressivo go-
v e r n o , furono estirpati da tu t to |1 mondo 
Romano ( 2 ) , Ma se riflettiamo atcentamen-
te quanto piú pronto é i i progresso della \ 
corruzione, che la guarigione di essa, e se 
rammentlamo che i l numero degii anni ab» 
bandonati ai pubblici disordini superava quel-
lo dei me si ' descínati al marziai regno d i 
Aure l i ano , dobbiam confessare che non ba-
stavano pochi corci in terva l l i di pace per i* 
arduo lavoro d i una r i f o r m a , I I sao tenta
t ivo perfino di ristabilire la bontá della mo-
fteta3 fu trayersato da una formidabüe sol-
levazione . Si scopre V angustia d e ü ' I m -
pe rato re i n una delle sue p r íva te le t te re . 
„ Certamente ( d ic 'egl i ) gl i De i han de-

cretato che la mía vita sia una guerra 
„ continua. Una sedizione dentro le mura 

,' „ ha 

( i ) Ved. nella Stor. Aug. p, a io . i presagj d e l l a f o t . 
tuna d i l u i . La sua devozione al Solé apparisce n e l l e s u e 
letteire , nelle sue medaglie, ed c rifen'ta nei Cesar i d i 
<S¡aHano. Ved. Commcntario d i Spanhemio 5 p, 109. 

( a } Vopisco nella Stor, A«g. p- a z i . 

R 4 
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it ha fatto nascere appunto adesso una guer-*" 
„ ra civíle. molto seria, Gli artefici della 
„ zecca , ad isdgazione di Felicissimo , schia-
„ vo a cu i ho affidato un impiego nelle F i -

v a3 nanze 5 si son r ibe l l a t i . Son finalmente 
3, sedati; ma sonó stati uccisi nel conflitto 
3 , se t temüa deí miei soldati , d i quelle t rup-
3, pe , che sonó ordinariamente di quartiere 
3, nel la D a d a , ed accampate lungo i ! Da-
3, nubio ( i ) 3, . A l t r i Scri t tori , i quali 
confermano i l medesímo fatto , aggiungono 
altresi che questo accadde súbito dopo i l 
tr ionfo di Aurelia n o ; che la decisiva batta-
gl'ia seguí sul Monte Celio j che i lavorantl 
della zecca aveano adulterata la moneta j che 
V Imperatore ristabili la pubblica fede 3 col 
da ré moneta buena in cambio della cattiva , 
che i l popólo fu obbligato di portare al te
soro ( 2 ) . 

osseiva- Potnemmo contentarci di r í fer i re questo 
210111 su straordinario fatto , nía non possiamo dissi-
a w e n i . ^u'31*6 quanto nel la presente sua forma CÍ 
m e n t ó , sembra insussistente e incredibile. L a dete-

riorazione della moneta é per vero diré con-
venientissima a l l ' amministrazione di Gal l le
no 3 né é improbabile che gli strumenti dal
la corruzione paventassero 1' inflessibil giu-

. / st i-

( 1 ) Stor. Aug. p. a i 2 . Aurellano nomina queí soldati , 
Mlherl Hiparlenses, C a s t r J a n i , & Dac l sc i . 

( 2 ) Zosiino, I . I , p. 5$, Eutropio I X . 14-. Aurc l . v i t . 
t o r c . 
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stizla di Aureliano . Ma la colpa , come i ! 
profitto , dovea ristringersi a pochi ; né c 
fací le di concepire con quaíi ar t i potevano 
armare un popólo da loro offeso centro un 
Monarca da Joro t rad i to . Dovrebbe natu
ralmente aspettarsl che questi t rad i tor i i n -
corressero la pubblica detestazione, come i 
delatori e g l i a l t r i ministrj deila oppressio-
ne ; e che la riforma della moneta fosse un' 
azlone ugualmente popóla re che la distru-
eione ,dl quegli antichi con t i , che furono 
per ordine dell ' Imperatore bruciati nel Fo
ro di Trata no ( 1 ) . I n un secólo , nel qua-
le i principj del commerclo erano cosí i m -
perfettamente conosciuti, i ! fine piu deside-
rabile potea forse ottenersi con mezzi r igo-
rosi e imprudent i ; ma i l passeggiero gráva
me di tal natura puó appena eccitare e man-
tenere una seria guerra c i v i l e . I I r innuo-
"vamento di tasse insopportabili , imposte o 
su i cerreni o su i generi necessar) alia v i 
ta j puó finalmente concitare quelli che o 
non vo gli o no o non possono abbandonare la 
pa t r ia . Ma i l caso é moito diverso in o-
gní operazione , che per qualsivoglia mezzo 
rlstabilisce i l giusto valore della moneta . 11 
mal passeggiero é presto dimenticato per 1" 
ut i le permanente, lo scapito é diviso fra 
m o l t i ; e se pochi opulenti individui sofFro-
no una sensibil diminuzione di ricchezze, 

per-

( 1 ) Stor. Aug, p, a a j . A u r e l . y i t tore . 
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perdono Insieme con queste quel grada d! 
peso e d' importanza , che traevano dal pos
sedimento delle medesime . i n qualunque 
maniera volesse Aureliano nascondere la ve-, 
ra cagione del!a r ibel l ione , Ja sua r i forma 
¿el la moneta poteva fornire 5olamente un 
debo! pretesto ad un giá potente e malcon, 
t e n t ó partlto , l l o m a , benché priva della 
l i b e r t á , era lacerara dalle faz ionu I I Po
p ó l o a per cu i i* I m pe rato re , plebeo egli 
stesso , sempre professava una particoiar te-
nerezza, viveva in cont inué dlssensloni coi 
Senato, coll 'Ordine Ecuestre, e coi Preto-
r lan i ( i ) , Niente me no che la ferma , 
fcenché segreta congiura d i quegli o r d i n i , 
dell ' a u t o r i t á del pr imo , dell" opulenza del 
secando s e delle armi del t e r z i , avrebbe 
potuto spiegare una forza bastante per con
tendere i n battaglia con le veterana legioni 
de! Danubio, che sotto la condotca di un 
Sovrano guerriero aveano comp ta Ja con
quista dell* Oriente e del l 'Occidente . 

Cíaddtl ^ Qualunque fosse la cagione o Toggetto 
j M u r e ' d í questa r ibe l l ione , imputara con tanto po-

an0, ca probabil i tá ai lavoranti della zecca, A u 
reliano usó della sua v i t t o r i a con implacabil 
rigore ( 2 ) , Egl i era naturalmente di tem-

^ = = = = Z Z Z ^ . - Pe - , 
( 1 ) I n f i en gia avanti ¡1 r i to rna d i Aureliano dalPE-

g i t t O . Ved.Vopisco, che cita una letrera or ig ina lc . Stor. 
Aug. p. 244.. 

( * ) Vopisco nella Stor. Aug. p, 222 , I due v i t t o r i : 
Eutropio 9. 14-. Zosimo ( 1 . I . p. 4 j . ) fa menzione di solí 
tre Senatori, e pone la lo r mor te avapti Ja guerra d 'O» 
l í e n t e , 
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peramento severo. Le fibre d 'un contadino 
o d' un soldato non cedeano fácilmente alie 
jrñpressioni deila simpatía , ed egli potea 
senza commuoversi sostenere Ja vista dei 
to rment i e della m o r t e » Allevato dalla pr i 
ma sua gioventü nell 'esercizio delle a v m i , 
egli valutava troppo poco la vi ta di un c i t -
tadino , castigava con mi l i t a r i esecuzioni le 
piú leggiere o í í e s e , e portava la r ígida d i 
sciplina del campo nelia civile amministra-
zione delle leggi . I I suo amere del la g iu -
stizia divenne sovente una cieca e furiosa 
passione ; ed ogni volta ch' egl i c redé i n pe. 
ricolo la pubblica o la propria salvezza s non 
ebbe riguardo alie regale delle prove , ed 
alia proporzion delle pene. La non m c r i -
tata r ibe l l ione , con la quale i R o m á n i r i -
compensavano í di lu i se rv ig j , esacerbó T a l 
le ro suo animo. Le piü nobi l i famiglie del
la Capitale furono involte nella colpa o nel 
sospetto di quella oscura cospirazione. U n 
precipitoso spirito di vendetta affrcttó la 
sanguinosa esecuzione, e divenne fatale ad 
uno" dei n ipot i del!' I m per ato re medesimo. 
G l i esecutori ( per adoptare i ' espressione d i 
un con temporáneo Poeta ) erano stanchi, I 
prigionieri affollati dentro le carcer i , e F 
infelice Senato deplorava la morte o 1'as-
§enza dei suo i membri piu riguardevoli i i ) * 

N é 

C 1 ) „ Nulla catenati feralis pompa Scnatus 
„ Carnificum lassabit opus : nec carcere pleno 
„ Infel ix laros numerabit curia Parres. 

Calftim. Ecbp, h *o. 
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N é la superbia di Aureliano fu meno danno-
sa della sua cmde l t á per quella assemblea . 
N o n ;conoscendo o non sofFrendo i l freno 
del le c i v i l i cos t i tuz ioni , sdegnó di dovere la 
sua au tor i t á ad alcun altro t i to lo che a quel-
Jo della spada a e governó col d i r i t t o d i con
quista un Impero da lu i salvato e soggioga-
to ( i ) . 

Va ne l l ' Osse rvó uno dei piíi sagaci Princlpi di 
J j ^ j Roma , che i ta lent i del suo predecessore 
sassinato.^ureliano erano piü adattati al comando di 

un' armata che al governo di un Impero 
( 2 ) . Conoscendo i l carattere nel quale la 
natura e I ' esperlenza lo avean renduto ec-
cellente , esc i di nuovo in campo pochi mesi 
dopo i l su|) t r i o n f o . Era espediente di oc-

A.D<27, cupare gl i animi inquieti delle legioni in 
ottobrc. qnalche guerra straniera, ed i l Persiano Mo

narca 3 esultando nella vergogna di Valeria
n o , insultava tuttavia impunemente 1' oíFe-
sa maes tá di Roma. Al ia testa di un 'a r 
mata meno formidabile pe! suo numero che 
per la disciplina e peí va lore , si avanzo 
Aureliano fino alio S t re t to , che divide 1' Eu
ropa dali* Asia . Egl i cola provo che i l piü 
assoluto potere é una debo! difesa contro 
g l i eífetti delía disperazione, Avea minac-
ciato uno dei suoi segretarj accusato di e-

stor-

C i ) Serondo Vit tore Juníore egli por to qualche volta 
i l Diadema. Si legge sulle di l u i medaglie Dtns e Do-
7nir,us. 

( j ) Era quasta osscrvazior.e di Dioclcziano. Ved, Vopi» 
seo Helia Stor. Aug. p. aa-f.. 
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storsione j e gia si sapeva che di rado eg l l 
ininacdava In vano . L ' ultima speranza 3 che 
rimase al colpevole, fu di avvolgere a lcuñ i 
dei principali Uffiziali deii 'armata ne' suo 
pericolo, o almeno nei suo i t i m o r i . A r t i 
ficiosamente contraffacendo lo scritto dei suo 
Sovrano, mos t ró loro i n una lunga e san
guinosa lista i loro no m i consacrati alia 
m o r t e . Senza sospettare o esa minare la 
frode , eglino risolverono di assicurar le l o r 
vite con i ' uccisione deli ' Imperatore . N e l l a 
sua marcia t ra BIsanzio ed Eraclea fu Aure-
liano improvvisamente assaü to dai congiura-
t i , 1' impiego dei quali dava loro i l d i r i t t o 
d i circondare la di luí persona; e dopo un£ 
breve resistenza cadde per le maní d i M u -
capore, Genéra le ch 'egl i avea sempre ama
to e stimato fedele. Egl i mor í pianto- dall'A.D.ZTS 
armata , detestato dal Senato a ma univer- Genna» 
salmente riconoscluto come un Principe guer- *0' -
riero e fortunato , e come salutevole , ben-
ché severo riformatore d i un degenera t» 
impero ( 1 ) . 

C A -

( 1 ) Vopisco nelía Stor. Aug. 3 2 1 . Zosimo 1, I . f« 
:S7. E u t í o p . I X . 15 . 1 duc V Í t t o r u 
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C A P 1 T O L O X I I . 

Condotta deW ^Armata e de! Senato dopo U 
¡norte di oiureüano* Regni di Tácito 3 di 
Trobo, di Caro e dei suoi figli i 

contesa T ^ condizione degl* Imperatorl R o m a n í e-
straordi. i ../ ra tanto infe l ice , che qualunque si fos-
maría frase la loro condotta i Incontravano ordinaria-
J ^ ^ * mente i l medesimo í a t o . La vi ta dissoluta 
senato o vir tuosa, severa o indulgente, indolente 
per l 'e- o gloriosa menava egua'mente ad un intem-
Jeztone pescivo sepolcro; e quasi ogni regno fin i se e 
impera. con Ia stessa disgustosa ripetizione d i t radi-
toxe, menti e d i s t r ag i . La morte d i Aureliano 

per altro é considerabile per le straordinarie 
sue conseguenze. Le leg ión! ammirarono, 
piansero , e vendicarono i í vit torioso ior 
condottiere. L ' artlfizio del di luí pérfido 
Segretario fu dlscoperto e punito . I cospi-
ra to r i delusi seguivano i l loro Sovrano con 
sincero o ben simulato pentimento , e si 
sottomisero a'T unán ime risoluzione dell ' or-
dine m i l i t a r e , la quale fu significata con la 
seguente le t tera . „ Le valoróse e felici 
„ á rma te al Senato ed al Popólo di R o m a , 
3, I I deli t to d i un solo e i l fallo d i mojt i c i 
3, hanno p r í v a t e del! 'u l t imo Imperatore A u -
3J re l lano. Compiacetevi , venerabili Sígno-
>, r i e Padr i , d i collocarío nel numero de-
s» De i , e d'indicarci quel successore, 

che 
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^ che voi giudlcherete degno della Por por a 
3J Imper ia le . Niuno di que l l i } che o per 
3, colpa ó per caso haniío contribuito alia 
5, ños t ra perdita ) r egne rá mai ^opra di no i 

( i ) „ . I Senatori Romani udirono se fi
za sorpresa, che un altro Imperatore era 
Stato aSsassinato hel Suo campo ¡ si ra ' legra. 
roño internamente della caduta di Aurel ia-
no ; ma la modesta e rispettosa letrera del Je 
l eg ion i , guando fu dal Conso lé comufiicata 
aila piená assemblea, riempl t u t t i della piú 
grata sorpresa . Essi liberamente accordaro-» 
no alia memoria del loro estinto Sovrano 
quegli o n o r i , che II t imore e forse la stima 
avrebbero estorti . Renderono alie fedell 
á r m a t e della Repubblica j che conserva vano 
un sentimento si giusto della legit t ima auto» 
r i t a del Senato n e ü a scelta d' un í m p e r a t o -
r e , quei í i n g r a z i a m e n t i , che la gratitudine 
pote a inspirare. Ma non estante questo in* 
v i t o si lusinghiero, i piu Savj deli" assemblea 
evitarono di esporre al caprkcio di una m o l -
t i tudine armara la lot salvezza e la lor d l -
gn i t á* La forza delle legioni e r a , peir ve
ro d i r é , un pegno della loro sincerlta; ma 
poteva egli naturalmente sperarsi, che un 
improvviso pentimento correggesse 1' inve
t é r a t e costnme d' inter i ottant' anni ? Se fos-
sero ricaduti i soldati nelle loro solite sedi-

z k -

1 ) Vopisco Stor. Aug. p. 222. Aurel io v i t to re fa men-
aione di una formal depatazione fatta dalle t íuppe al 
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z i o n i , Ja loro insolenza poteva disonorare 
la maestá del Se naco, e divenir fatale alia 
scelta di l u í . SimiU raotivi dettarono un 
decreto 9 col quale V elezione del nuovo I m -
peratore sí r imetteva ai sufFragj deü ' ordine 
m i l i t a r e . . .'MM 

PebbrPo La contesa, che quindi nacque, é uno 
3. raciTdei piú attestatl s ma meno veris!mi!i , e-
üco i n . vent i della s toría del Genere Umano ( i ) . 
w r r e g r ' o £ e t ruppe, quasí fossero stanche di esercl-
oiesí.tt0 tare â lor fo rza , íecero nuevamente le lo

ro istanze al Senato , perché rivescisse della 
Porpora imperiale uno del suo proprio cor-
po . 11 Senato persiste sempre nel suo r i -
'f iuto, e r armata nella sua richiesta. La 
proposizione fu almen per tre volte scarn-
bievolmente offerta e ricusata , e mentre i* 
ostinata modestia di ciascheduno de'due par-
t i t i era r i soluta di ricevere un Sovrano dal
le maní delT altro , passarono otto mes i : m i -
rabil periodo di tranquilla anarchia, durante 
11 quale i l mondo Romano rimase senza un 
sovrano, senza un usurpatore , e senza pu
r é una sedizione . I General i ed i Magistra-
t i e le t t i da Aurel íano continuarono ad eser-
citare le ordinarie loro funz ion i , e si osser-

( i ) Vopisco, nostro principale auto re , senvevam Ro
ma solamente sedici ?nni dopo la mor te di A u r e l í a n o ; ed 
okre alia recente notizia dei f a t t i , trae costantemente 1̂  
suoi material! dai giornal i del Senato, e dagli sc r i t t i o. 
r iginal i delía Librer ía l / l p i a f l a . Zos ímo .e zonara compa-
riscofto cosí igndránt i d i qkesto t r a t t a to , come io erano 
generalmente deiia cos t i tnz ion« Romana. 
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r a che un Proconsole dell* Asia fu lasó la r l -
guardevol persona rímossa dalla su a carica 
m cutto i i corso dell ' interregno . 

Un quasi s imi le , nía molto meno au
tentico , avvenimento si suppone accaduto 
dopo la morte di Romolo , nella v i ta e nei 
carattere del quale si r i trova qualche somi-
glianza con A u r e l í a n o . i i trono res tó va
cante per dodici mes i , sino aireiezione d i 
un filosofo Sabino ; e la pubblica t ranqui l i i -
íá si mantenne nel modo istesso, per i* u -
nione dei diversi ordini de lio Stato. Ma nel 
tempi di Numa e di Romolo , i ' au to r i t á dei 
Patnz-i rene va a freno le armi dei popólo ; 
e •iaciimente si con serva va in una societá 
virtuosa Q ristretta la bilancia della liberta 
( 1 ) . L ' Impero Romano nella su a declina-
sione , molto diverso dalla sua intanzia , si 
tro va va in tutte quelle circostanze, che po-
tevano allontanare da un interregno la spe-
ranza de!i' ubbidienza e de l l ' a rmon ía ; aque
ste circostanze erano una espítale immensa 
e tumultuosa, una vasta estensione di domi-
fiio , la servile eguaglianza del dispotismo 3 
un'armata di quattrocentomila mercenarj , e 
T esperienza delle frequenti r ivo luz ion i . Ma 
non ostanti t u t t i questi i ncen t iv i , la disci
plina e la memoria di Aureliano contennero 

' tut-

( 1 ) L iv io I . 17. Dionisio Alicarnas. I . I I . p . 115. Plutar-
CQ in Numa, p. 6©. i ! primo di questi S r r i r to r i liferisce 
la storia come un o rato re, i l secando come legista, ed 
si terzo come moralista, e niuno probabilmente senza 
qualche mescuglio d i favola. 

TOMO I I . S 
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tut tavia 11 sedizioso carattere dellé truppe 
non meno che la fatale ambizíone del lor 
condott ieri . I I fíore delle legioni rimase 
accampato sulle r ive del Bosforo , e V inse-
gna Imperiale era rispettata dai meno po^ 
ten t i campi di Roma e delle P r o v í n c i e , L" 
ordine mili tare parve animato da un gene-̂  j 
roso benché passeggíero entusiasmo ; ed é 
credibile che i pochi veri pat r io t t i cok i vas-
ser o Ja rinascente amicizia tra 1' armata ed 
i l Senato , come 1' un ico espediente capaee 
di ristabilir Ja Repubblica neila Su a primiera 
bellezza e nel primiero vigore é 

A.D.175. ^ ventlcinque di Setiembre , quasi otto i 
scttem- mesi dopo l'ucclsiort d i Aureliano i i l Con-
bie as. Sole adunó i l Senato 5 e r i f e r i 1' incerta e 
s o l é 0 * ! Per'lCoíosa situazion dell ' Impero . Insinuó 
duna i l 

l egg ie rmen té j che la precaria fedéltá dei 
senato. soldati dipendeva dá un solo istante e dal 

m í n i m o accidente ; ma fappresentó con la 
piú convincente eloquenza i var] pericoli | 
che seguitar potevano ogni ul ter ior dilazio-
ne neila scelta di un Imperatore i Si erano , 
diceva egli j giá ricevute notizie , che i Ger-
Tnani aveano passato i l Reno j ed occupate 
alcune delle piii fortí e piu opulente citta 
della Gall ia . L* ambizione del Monarca Per* 
slano teneva 1'Oriente in continui t i m o r i ; 
J' Egitto , I ' Affrica e 1' l i l i r i co erano esposti 
a i r a r m i straniere e domestiche á e la Siria i 
incestante avrebbe fin preferlto lo scettro di 
ana femmina alia sant i tá delle Jeggi Roma 
ü e . Rivoltatosi quindi i l Consolé a Taci 

t o , 
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60, 11 primo tra i Senatorí ( 1 ) , rlchiese i l 
di luí pare re sull ' importante oggetto d i un 
candidato degrto del trono vacante. 

Se i l mé r i t o peiseñale é da preferirsi Carat-
ad una casuale grandezza, se i me remo T o n tere. di 
g íne di Tác i to piu nobiie veramente di quel- Taclt0* 
la dei R e . Vantava egli la sua discendenza 
da quello storico filosófico, i cu i scr i t t i i -
struiranno ancora le ult ime generazioni de-
gi i uomini ( 2 ) . I I Senatore Tác i to era neli* 
e tá di settantacinque anni ( 3 ) . Le ricchez-
ze e gii onori adornavano i l lungo corso 
della innocente sua vi ta . Avea due vol te 
oceupata la digní tá consolare ( 4 ) , e gode-
va con eleganza e sobrietá i 'ampio suo pa
tr imonio fra i quattro e i sei mi l ion i di zec-
chini ( 5 ) . L ' esempio di tanti Principi da 
lui o st imati o sofferti , dalle vane follie d i 

E ü o -

C 1 ) Vopisco ( nella Stor. Aug. p, 227.) lo chisma p r U 
mis sententia consularJs , e Súbito dopo', Princeps S e n a , 
t u s . E ' na tu ra le i l supporre, che i Monarchi di Roma 
sdegnando que l i ' umi i t i t o i o , lo cedessero ai p i i i antico 
m 1 Senatori. 

( a ) L ' ú n i c a obiezione a questa genealogía c , che "lo 
Storico si nominava Cornelio , 1' Imperatore Claudio . Ma 
sotto i l basso Impero, i soprannomi erano estremamentc 
Varj ed i n c e r t i . 

(3) Zona ra , I . X I I , p. ¿57. La Cronícá Alessandr ína , 
per un facile er rore , trasferisce quel secólo ad Aurel iano. 

( 4 ) Nell 'anno 271. egli fu Consolé ordinar io , ma deb-
be essere stato suffem mol t i anni avanti , e probabilmen-. 
te sotto Valeriano . 

) Bis milites oRingenties . Vopisco neüa Stor. Aug. p. 
í i ? . Queita somma, secondo i 'antica misura, equivaíeva 

ad 
S 2 



ÍJS Istoria della decadenza 
Eliogabaío fino a ü ' u t i l e rigore di Aureilaiio s 
Jó aveano ammaestrato a valutar giustamen-
te i d o v e r i , í per ico l i , e le tentazioni di 
quel sublime Jor grado, All 'asslduo studlo 
del suo immortale antenato egli doveva la 
conoscenza della R.omana costituzione e dell' 
umana natura . La voce del popólo avea gia 
nominato Tác i to come ¡I cittadino piü de-
gno dell ' Impero ( i ) . Giunto ai suoi orecchi 
questo ingrato rumore , lo indusse a ritirar-
si in una delle sue vi l le nella Campania. 
Avea egli passato a Baja due mesi in una 
tranquil l i ta deliziosa , quando con ripugnan-
za ubbidl ai comandi del Consolé d i ripren-
dere l 'onorevol suo posto nel Senato , e di 
asslstere co' suoi consígli la Repubblica in 

to eleg-questa importante occaslone . Si era egli 
|°"a0tore-alzato per parlare , quando da ogni lato delí 

'assemblea fu salutato coi nomi di Augusto e 
d' Imperatore , J5 Tác i to Augusto, gli Dei 
„ t i conservino; noi t i elegghiamo per no-
„ stro Sovrano , affidando alia tua cura la 
3S Repubblica, ed i l Mondo. Accetta' r i m | 
)y pero dall ' autorita del Senato. Esso é do-

„ vu-

ad ottocemo quarantamila l ibbré Romane di argento, cía» 
scuna della valuta di sei zecchini . Ma nel secólo di Tá
ci to i l conio avea perduto molto nel peso e nella purita. 

( i ) Dopo i l suo avvenímento , ordinb che si facessers 
annualmente dieci copie dello s tor ico, e si collocassero 
melle pitbbliche l i b r c n e . Le librerie Romane sonó da gran 
tcmpo p; r i t e , e la piíi stimabil parte di Táci to fu con-
servara in un solo MS. e scoperta in un Monastero della 
Vesfalia. Ved. Bayk , Diz ionar io . A r t . Tacho, e Lips'0 
%é Unnutl. I l , 9. 
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Í ; varo al tuo rango , alia tu a conaotta , al 
,3 tuoi coscumi „ . Caimato appena i l tumul
to delJe acclamazioni 3 Táci to t e n t ó d i ev i 
tare i l pericoloso onore5 e di esprimere la 
sua sorpresa , che si eleggesse un uomo v e c 
chio ed infermo per succedere al marziai 
vigore di Aure l iano . „ Sonó elleno mem-
S) bra quesee , Padri coscritei , atte a soste-
35 ner ú peso del] ' arrol , o ad eseguire g l ! 
.„ esercizj del campo ? La var ie tá de i d i m i 
» e le asprezze della vita mi l i tare presco 
5, opprimerebbero un debol temperamento, 
35 che si mantien solamente col piCi delicato 
31 r iguardo. Basrano appena V esauste míe 
s, forze a soddisíare ai doveri di Senatore-
2> quanto insufficienti sarebbero per le ardue 
j , fati-he della guerra e del governo ! Pote-
» te voi sperare che le legioni rispettino 
3} un debol vecchio , che ha passati j suoi 
3, glorní all 'ornbra della pace e del r i t i ro-? 
a, Vorreste vo i ch' io dovessi una voíta pian- -
3, gere la favorevoíe opin ión del Senato ? 

La ripugnanza di T á c i t o , che forse era 
jngenua, fu combattura dalla affettuosa os t i . 
siazion del Senato .• Cinquecento voci rlpe-
terono imite con eloquente confusione, che 
S í r l n d p í piCt grandi di R o m a , N u m a ^ T r a . 
jano , Adriano , e g l i An ton in i , eran o asee si 
al trono m etá molto avanzara , che V og-
getto della loro sceita era lo s p i r i t o , non i l 

cor-

O > Vopisc© nclla Stor. Aug. p. 227. 
s i 



a;S ístorta delta decadenza 
carpo ) íl Sovrano, non I I soldato , e sola, 
menee esipevano da l u í , che con la sua pru-
denza regolasse 11 valore delie l eg ion i . Que-
ste pressanti e tumultuóse istanze fu ron o se. 
condate da mi píu regolar discorso di Me?, i o 
Falconio, che accanto a Tác i to sedeva tra | , 
Consoiar i . E g l i ra ni m e n t ó aü' assemblea I 
m a l i , che Roma avea soíFerti dai v iz j degl' 
indócil! e capricciosi giovani Pr inc ip i , si 
congratulo col Senato per 1' elezione di un 
virtuoso e sperimentato Senatore , e con ma. 
schia ( ma forse interessata ) liberta esorto 
T á c i t o a rammenrSrsi i m o t i v i del suo in-
nalzamento , ed a scegliersi un successore 
non nella sua propria famig l i a , ma nellaRe-
pubblica . Fu i l discorso di Falconio avvalo-
rato da una gené ra l e acclamazione. L ' elet-
to Imperatore si sottomise a)!' au to r i t á della 
sua pa t r i a , e r icevé i l volontario omaggio 
dei suo i compagni . La condotta del Senato 
fu confermata dal consenso del Popólo Ro« 
mano e dei Pretoriani ( i ) . 

A u t o r ! . I ! governo d i Tác i to non fu diverso 
ta del d a i ¡ a passata sua vi ta e dai suoi principj. 
senato. £ v e a t ü r a riconoscente del Senato , egli con« 

sideró quel Concilio della Nazione come au
rore d e ü e leggi , e sé medesimo come sog* 
getto all ' au tor i t á d i quelle ( 2 ) . Procuró di 

• • A sal- i 

C i ) Stor. A n o . p. Táci to indirizzandosi ai Preto. 
í i a r i , l i nominava sanSiss lmi mi l i t e s , cd i l p o p ó l o , sf 
er&ths'.mt Quir l t e s . 

( x ) Nelle sue nunumissioní non ccccde mai i l mmvo 
di 
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saldare le molte f e r í t e , che 1' orgogllo I m -
periale, la discordia civíle e la violenza m i ^ 
litare ayeanp por tó te alia costicuzione, e d i 
ristabilire almeno 1* immagine delf anticaRe-
pubblica , com' era stata conservata dalla po
lítica di Augusto, e dalle v i r tü di Trajano 
e degü Antonini . Non sará inut i le di enu
merare alcune delle piu impor tant i preroga-
t i v e , che parve aver ricuperate U .Senato 
per i ' elezione di Tác i to ( 1 ) . í . D i affida-
re ad uno dei suoi membr i , sotto i l í l t o ío 
d* Imperatore s i l general comando delle á r 
mate 3 ed i l governo delle Provincie d i f r o n , 
t i e r a , I I . D i fissare la lista o '( come allpr 
si chiamava ) 11 Colíegio dei Consol i . Que-
sti erano d o d í c j , che, succedentisl a due a 
due per ogni bimestre , rappresentavano per 
tu t to 1' anno la d igni tá di queli*antica ma
gistratura. Esercitava i l Senato nel ía scelta 
de' Consol i la sua autor i tá con una l iber ta 
cosí indipendente, che non ebbe alcun r i * 
guardo ad una Irregolar istanza dell" Impera* 
tore peí su o fratello Flor iano. „ I I Senato 
?j ( esclamo Tác i to con un nobil trasporto 

da cittadino ) conosce i l carattere d i quel 
3i Pr incipe , c h ' e g ü ha scelto „ . I I I . D i 
destinare i Proconsoli ed 1 Presidenti delle 

Pro-

d i cento, «come Ümita to dalla legge Caninia promillgata 
sotto Augusto, e finalmente abolí ta da Gius t in íana , Ved» 
Casaubono ad U c u m Voplsc l . ' 

C i ) ¥ed. le 'y i te d i T á c i t o , di- Flot iano, e di . Probo 
«el la Stor. Atfg. ? possjani0 assjCuj.arcj ' pjjg tut íO eio ch© 
d e t í c i l S o i 4 « o V | b avea g íá dato i l Senatoie. 

s 4 • 
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Provincle , e di conferiré a t u t t i i Magistral 
t i la Joro civile giurisdizlone. I V . D i rice-
ver gli appelli per 1' uífizio intermedio del 
Prefetto della Ci t t á da t u t t i i tribunali de l f 
Impero . V . D i dar forza e val idi tá coi su oí 
decreti ag!i edit t i Imper ia l í ch'esso appro-
vava . V I . A questi diversi rami di autori-
t á si puo aggiungere qualche sopraintenden-
sza alie Finanze, giaeché ancor soíto la se
vera dominazion di Aureliano aveva i i Se-
nato la facoitá d'impiegare i n altr' uso una 
parte deli' é n t r a t e destinate al servizio pub-
bllco ( i ) . 

Fu roño immediatamente spedíte lettere 
circolari a tutte le principali cit tá delT I m 
pero , T r e v e r i , Milano , Aquileja} Tessalo-
nica , Corinto , Atene , Antiochia 5 Alessan-
d r i a , e Cartagine, per esigere la loro ub-
t id ienza , ed informarle della felice r i vo lu -
a ione, che avea restituita ai Senato Roma
no i 'antica sua d ign i t a . Due di queste le t 
tere si con ser va no ancora . Abbiamo altresi 
due ben singolari frammenti della privata 
corrispondenza dei Senatorl i n questa occa-
sione. Mostrano la piu eccessiva g io ja , e 
Je piü i l l imi ta te speranze. Scostatevi dal-
„ Ja vostra indolenza ( cosí scrive uno dei 
3, Senatori ai suo amico ) ed uscite dal vo-
'3> stro r i t i r o di Baja e di Pozzuolo. Rest i -

t u i -

¡„ ( i > vop i sco -neUáSí 'Or . h n z . f . z ^ . i l passo e chiaris-
s í m o , ma Casaubon© e Salínasio á n c o í a ; voxíebbeio cm» 
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tul tevi alia C l t t á ed al Senato. Roma 

3j fiorisce , e tutta insiem ia Repubblica. 
5, Grazie alia romana armata , veramente 
5j Romana, abbiam finalmente ricuperata la 
5> nostra giusta autor i tá , lo scopo di , t u t t i 
3) 1 nostri desiderj. N o i riceviamo gl i ap-
5j pell i , destiniamo i Proconsoli , facciamo 
„ gi ' Impe ra to r i ; forse ancora noi l i potre-

mo tenere m f reno , aH'uomo saggío una 
5} parola é bastante ( 1 ) „ . Restarono per 
al tro sconcertate ben presto queste alte spe-
ranze , nc di fatto era possibile, che le ár
mate , e le provincie lungamente ubbldísse-
ro a l l ' i m be lie ed e í r emmina ta nobil tá r o 
mana . A l piu leggiero urto rimase atterra
to i i mal sostenuto edífizio della loro am-
bizioae e del loro potete. La spirante au
t o r i t á del Senato diede una súbita luce, ba-
l enó per un momento 3 e si estinse per 
sempre, 

Ma tutto ció ch' era accaduto m Roma ^A.fi .ayá, 
non, sarebbe stato che una rappresentazione ,TaSIto 
teatrale s se non veniva ratificato dalla for- nosdu-
za piu reale delle leg ioni . Lasciando gode- todaiis 
xe ai Senatori M loro fantasma di liberta e armata» 
di ambizione , ando Táci to al campo di T r a -
cia , ed i v i fu dal Prefetto del Pretorio pre-
sentato alie truppe a d ú n a t e , come i l Princi
pe da loro richiesto, e dal Senato concesso, 

A p - , 

C i ) vopisco nella Stór, Aug. p- i j o . jaa . 233, í Sená-
tQn celebraron© quel felice ristabilimcnto eom Cca toaBí 
f con pubbliche allegrczze, 
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Appena tacqne M Prefe t to , che 1' Imperators 
par ló ai jo ldat i con eJoquenza e con digní . 
t a . Soddisfece alia loro avarizia con una 
l ibéra le distribuzion d i danaro, sotto no me 
di paga e di donativo . Eg!i acquisto la s t i -
nia Joro con una spiritosa dichiarazione che 
sebben la sua eta Jo rendesse inabile alie 
imprese m i l i t a n , p u r é i su o i con si gl i non 
sarebbero indegni di un Genéra le Romano} 
del successore del valeroso Aureliano ( j ) . 

G i í A i a n i Mentre i * estinto Imperatore faceva del 
Í ^ I Í - PreParat*vi per una seconda spedizione i n 
s ia ,esó?Oriente , egli ave a trattato con gl i AInni , 
« o r i s . popo!i della Scizia, i quali aveano p l án t a t e 
Tacho3 ie ,oro tende "elle vicinanze della Palude 

' Meoride , Que i Barbari al let tat i con pro-
messe di doni e di sussldj, si erano obbü-
gati d' invader la Persia con un numeroso 
corpo d i cavalieria Jeggiera , Furono essi 
fedeli ai loro impegno j ma quando giunsero 
alia frontiera Romana, era giá morto Aure
liano , i l progetto della guerra Persiana era 
almeno sospeso , ed i Genera l i , che dudante 
1' interregno esercitavano un incerto potere , 
non erano prepara í i né a r i c e v e r l i , né ad 
arrestar l i . Provocati da un tal contegno, 
ch' essi riguardavano come pérfido e v i l e , 
ricorsero gli Alani ai loro proprio valore per 
avere e paga e vendetta; e mardando con 
la sól i ta ce ler i tá dei T a r t a r í , presto si spar-
sero per le Provincie del Ponto, della Cap* 
^ p a " 

í O Stor. Aug. p, 328, 
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padoda, della Cí i ic ia , e della G a l a z í a . Le 
i e g i o n i , che dalle opposte rive del Bosforo 
potevan quas. vedere le fiamme delle ci t ta e 
de¡ v ü l a g g i , stimoiavan con impazienza i l 
lor Genérale a condurle contro quegli inva-
s o r i . Táci to si diportó convenientemente a l 
ia sua e tá ed alia sua situazione. Most ró 
chiaramente a i Barbari la fedel tá e la pü r 
tenza dell ' Impero . Gran parte degli A l a n i 
pacificati dalla puntúale soddisfazione agí* 
i m p e g n i , che avea con essi contra t t i Aure-
liano , renderono i l loro bottino ed i p r i g í o -
n i e r i , e quietamente si r i t i rarono nei loro 
deserti di la dal Fas i» A g l i a l t r i , che r i cu -
sarono la pace , fece i l Romano Imperatore 
i n persona con buon successo la guerra. Se-
condato da un' armata di valorosi ed esperti 
ve te ran i , ei l iberó i n poche s e t t i m á n e l e 
Provincie del!' Asia dal terrore della invasión 
degli Sciti ( i ) . 

Ma la gloria e la vi ta di T á c i t o fu roño Uottt 
di poca durata. T r a s p ó r t a t e nei colmo del dcll'Im« 
verno dalla dolce solitudine della Campanla 
a i piedi del monte Cauca so , fu egli oppres- * 
so dagl* insol i t i travagli di una vi ta mi l i ta re « 
Le cure del l ' animo aggravarono le fatiche 

del 

( i ) Vopisco nella Stor. Aug. p, ¿30. zosimo 1. 1. p. 57. 
donara , 1. X I I . p . « jy . Due passi della v i ta di Probo ( p . 
2 3 2 3 8 . ) m i persuadono che questi Sciti invasori del 
Ponto fossero A l a n i . Se dar possiam fede a Zosimo C 1. 1. 
p . 58.) Floriano l i perseguí to fino al Bosforo c i m m e n i o . 
Ma egli ebbe apper.a tempo per una s |edizi©ne tanto lan
ga c diff ici le . 
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'fleí corpo. L'entusiasmo della pubblíca v i f i 
t ú avea per un tempo sédate Je feroci ed 
interessate passioni dei soldatl . Scoppiaro-
íio queste ben presto con raddoppiata v io -
lenza , ed i i ífuriarono nel campo e nella 
ten da perfíno del vecchio Imperatore . 11 
suo dolce e moderato carattere non serviva 
che ad inspirare disprezzo , ed egli era con
tinuamente tormentato dalle faz ion i , che se
dar non poteva , e da richieste impossibili a 
soddlsfarsi. Non ostanti le losinghiere spe-
janze che Tác i to avea concepite di rimedia-
re ai pubblici d isordini , egli fu presto con-
vinto , che ía sfrenatezza del l ' armata dís-
prezzava i l debol rltegno delle íeggi > e la 
mancanza del suo progetto 3 unita aíl' altre 
angustie , aflfrettó gl i u i t i m i suoi momen-
t i . Si dubita se i soldati imbrattassero le 
Joro maní nel sangue di questo innocente 
Principe ( i ) ; ma é certo pe ro , che la l o -

A.D.27c.ro jnsolenza cagionó la morte di lu i . E g ü 
i " / . r l u . s?'ro 8 T í ana nella .Cappadocia dopo un re-
surpa- gno di solí sel mesi e quasi venti g io rn i 
zione c ^ 2 ) . 

deTSo Tác i to avea chiusi appena gl i ocehr, 
fratello che 
Ploria-

( r ) Eutropio ed Aurelio v i t to rc dicon solamente ch* 
e g l i mbil, y i t to re GiuífioTe ag-giañge ¿ ch ' egli mor í d i 
febbre. Zosimo e Zonara aífermano, ch ' eg l i fu ucciso 
dai soldat i . Vopisco nferisce le due re layioni , e semb ra 
xnrcr to . Sonó per altro fácilmente concil iabil i queste d i -
rerác op in ion i . 

í a ) Secondo i dué vitto 'ti egli xegno precisameáse dn . 
gcnw giorni , 



DeIP Impero l\omano. Cap, X I L 285 
che l i suo fratello Floríano si m o s t r ó índe-
gno del trono colla frettolosa usurpazíon' 
della Porpora , senza aspettare T approvazion 
del Senato. I I rispetto per la Romana co-
st i tuzione, che tut tavia influí va nelle arma-
te e nelle Provincie , era abbastanza forte 
per disporle a biasimare la precipitosa am-
bizione di F l o r í a n o , ma non per incitarle ad 
opporv i s i . Sarebbe i l disgusto svanito i n va-
n i sussuri, se i l General de l l 'Or i en t e , l ' e -
roico Probo , non si fosse arditamente d i -
chiarato vendicator del Senato. Era per a l -
t ro sempre la contesa ineguale, né potea i l 
piü abile Genérale alia testa delle effemmi-
nate truppe de í l 'Eg i t t o e della Siria combat
iere con alcuna speranza di v i c to r i a , centro 
le legioni dell'Europa , che con i r res is t ibi l 
valore sembravano sostenere i l fratello d i 
T á c i t o . Ma la fortuna e 1' a t t iv i t á di Pro-
ho superaron© ogni ostacolo. I robusti ve -
terani del suo r i vale , avvezzi ai c l imi p i i i 
f reddi , illanguidivano e venlvano meno a g l i 
eccessivi calori della Cillcia , do ve i" a r i a n e i r 
e s t á t e era molto malsana. Le frequenti d i -
serzioni díminuivano i l loro numero: i passt 
delle montagne erano debolmente d i fes i . Tar
so apri le sue porte, ed i soldad di Floria-
no , dopo avergí i lascíato godere per t re mesi 
i l t i to lo Imperiale, liberarono 1'Impero da 
una guerra civile col facile sacrlfizio di ura 
Principe da loro sprezzato ( 1 ) . 

L e 

< í ) Stor. Aug. a j í . Zosimo, 1. i . p . 58. 59. Zonara, 
1. X I I , 
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xugilo. Le con t inué r lvoluzioni del trono avea-
Xa loro no si bene sbandita ogni idea di ereditario 
í;^Iglladiritto, che la famiglia di un Imperatore 
n e i i ' o . sfortunato era ¡ncapace di eccitare ia gelosia 
semita.dei suoi successorl . Fu ai figli di Tác i to e 

d i Floriano permesso d i scendere alio stato 
p r i v a t o , e d i restar confusi nel'a general 
massa del p o p ó l o , La loro pover t á vera
mente serv í d 'un 'a l t ra difesa alia loro inno, 
cenza. Quando fu Tác i to eletto da! Sena-
t o , egü consacro al pubblico servizio V am
pio suo patrimonio ( i ) , atto di speciosa 
generosita in apparenza, ma che evidente
mente svelava la su a intenzione di trasmet-
tere V Impero ai suoi discendehti« L ' unicá 
consolazione del loro caduto stato fu la me-
m o r í a di una passeggiera grandezza, e la 
Jontana speranza, figlia di una profezia l u -
s inghiera , che sorgerebbe dopo mil ie anní 
dalla stirpe di Tác i to un Monarca protet tor 
del Senato, ristauratore di Roma e conqui-
statore d i tut ta la t é r r a ( 2 ) . 

I Con-

3, X I l . p. Aurelio v i t t o r e dice che Probo assunsc 1" 
Impero n e i r i l l i r i c o i ep ín ione la quale ( benche adottaía» 
da. un uomo dotmsimo ) gerterebbe una itisuperabile con-
fu í ion r i n quel periodo di storia. 

< i ) Stor. Aug. p. 2 2 9 . 
< 2 ) Egl i era sul punto d' invíare dei Giudici ai Pa r t í s 

ai Pcrsiani, ed ai Sarmati, un Presidente alia Taprobana, 
cd un Proconsolc nell ' Isola Romana, snpposta dal Casan-/ 
bono e da Salmasio essere la Prifannia. Una storia quale 
é la mia ( dice Vopisco con giusta modestia ) non sussi-
stera mille anní per potete esporre o giustificarc la prr-
i i i i o r . c . < 
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I Contadini delí' I l l i r i c o , che gla date Carato 

áveatio al cadente Impero e Claudio e Aure- !cre ed 
l í a n o , potevano con egual d i r i t to gloríarsi Tameñ. 
t i e i r inna'zarnento di Probo ( i )¿ Quas! ven^ to deir 
t i anni avanti l ' í m p e r a t o r Valeriano con Ja ImPeia-
soü ia suá penetrazione avea conosciuto i l ^ o ^ 0 ' 
nascente mér i t o di quel giovane soldato, a! 
quaíe conferí i l posto di Tribuno m o k o ' i n -
nanzi a\V t t k prescritta dalle rególe mi l i t a r i 0 
I I Tribuno giustificó ben presto Ja di luí 
scelta con una victoria sopra un gran corpo 
d i Sarmati , colla quaíe salvó la v i t a ad uno 
stretto párente di Valeriano s e m é r i t o di r i -
cevere dalle man i dell 'Imperatore Je colla-
h e , i m o n i l i , Je lance e le insegne^ Ja co
tona múrale e la «cívica 3 e tutte Je onorevo-
l i rlcompense des t ína te dall 'antica Roma ad 
un^ fortunato valore , La terza í e g i o n e , e 
quindi la decima fu roño affidate al comando 
d i Probo, che ad ogni passo della sua pro-
mozione si mos t ró superiore a! posto , chs 
egli occupava. L ' AfiTríca e i l Pon to , i l Re
n o , i l Danubio , 1' Eufrate ed i l N i l o gli por-
sero a vicenda le piu Juminose occasioni d i 
mostrare i l sao valor personaje é la sua sclen-
2a nell ' arte della guerra. A lui fu debitore 
Au reí uno della conquista dell ' Egit to , e mol-
to piü per l'onesto coraggio , col quale si 
óppose sovente alia crudei tá del sao' Sovra-
no • ' T á c i t o , che desiderava d i supplirc alia 

sua 

( 1 ) Pet k vita privara di Probo, ved. Vopisco" nell» 
Stor. Aug. p. z j ^ . 237, 



Istorta del!a decadettza 
su a propria raancanza dei mi l i ta r i talenti con 
1' abilitá dei suoi General! , Jo nominó primo 
Comandante di tutte le Orientali Provincie 
col quintuplo della sólita paga , colla pro-
messa del Consolato, e colla speranza del 
t r i o n f o . Quando Probo sali sul Trono Impe-
ríale era neir e tá di quasi ( i ) quarantaquat-
t r anni nel pieno possesso della sua g l o r í a , 
del!* amor deii ' armata, e di un maturo v i 
gore di corpo e d i spirito . 

suans- 11 riconosciuto suo mér i to ed i l buoti 
penosa successo delle sue a rmi contro Floriano lo 
ITtTí, lasciarono senza un nemico, o senza un com-
so iise' pe t i tore . Pu ré , se creder si debbono le sue 
««o . proprle proteste , ben lungi dal desiderare 1-

Impero , egíi lo aveva acceí ta to con since-
rissima ripugnanza . Ma non é piü in mió 
ss potete ( dice Probo i n una sua privata 
„ lettera ) di deporre un t i to lo cosí invidia-
„ to e pericoloso. M i é forza di continua-
3) re a rappresentare i l carattere , di cui m i 
„ hanno rivestito i soldati ( 2 ) „ . La r i -
spettosa sua lettera al Senato mostrava i sen-
t i m e n t i , o almeno i l l lnguaggío di un cit ta-
dino Romano. „ Quando voi eleggeste, o 
9J Padri coscr i t t i , uno del vostro Ordine per 
3) succedere ali ' Imperatore Aureliano , ope-

„ ra-

( 1 ) Serondo la Crónica Alessandrina egli era neU'et^ 
d i cinquant' anni quando m o r í . 

< 2 ) La lettera era indii izzata al prefetto del Pretorio, 
la qualc C supposta la di l u i buona condotta ) egli pro-
mise di mantenerlo nell ' importante sua carica. Ved, Stor, 
Aug. p. 237. ' 
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l3 raste secondo Ja vostra giustizia e Ja vo 

S i 

y stra prudenza. Imperocché voi smte i So-
, vrani Jegit t iml del mondo, ed i l pote re 
, trasmessovi dai vostri antenati p a s s e r á n e L 
, ia vostra posceritá . Felice Flor i ano! Se 
, invece di usurpar la Porpora del sao fra.-
s t e l lo , come una privata e red i t á 5 eg i a-
, vesse aspettato che la vostra maes tá si 

fosse determinata i n favo re o di l u i , o d i 
alcun' aitra persona . I prudenti soldati 

„ hanno punita Ja t e m e r l t á di ¡ui s ed a me 
n hanno ofFerto i l t i t o l di Augusto. Ma io 
s, sottopongo alia vostra demenza i mie l 
a, d l r i t t i ed i mer i t i miei ( 1 ) Quando 
fu letta dal Consolé questa rispettosa lette-A.D.z-M? 
r a , non poterono i Se nato r i nascondere i i Agosto 
loro contento , che Probo condcscendesse a 3* 
demandare cosi umilmente uno scettro che 
g i á possedeva. Celebrarono essi con la piu 
v iva gratitudine le v i r tu , le imprese, e so-
prattutto la moderazione di luí . Fu imme
diatamente fatto un decreto senza puré un 
voto c o n t r a r í o , per ratificare l 'eiezione del-
le á rma te d* Oriente , e per conferiré al lor 
capo t u t t i i diversi rami della Imperial D i -
gni tá j i nomi di Cesare e di Augusto , i l 
t i to lo di Padre della Pa t r ia , i l d i r i t t o di fa-
re ai Senato in un giorno tre diverse propo-
sizioni ( 2 ) , 1' uífizio di Ponte fice Massimo , 

la 

( 1 ) Vopisco Bella Stor. Aug. p . 3 j 7 . La data della k t -
«era e cortamente e r rónea . In vece di Non, Sebr-uar si 
f.uó íeggere Non. ^ l u . g u s p ¡ , 

( 2 ) Stor. Aug.5 .338, E' cesa strana che i i Senato ua t -
TOMO I I . T tas-
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la potista tribunizia e i ' autorita proconsolare i 
formula d ' invest i tura, che benche sembrasse 
moitiplicare Fautorita del!' Imperatore, non fa
ce va ch'esprlmere la costituzione .de l f antica 
Repubblka, Corrispose tutto ií Repno di Pro
bo alia sua '.bella aurora. Fu rilasciata aí 
Senato la civíle ammlnlstrazione deli* Impe-
r o . I I fido su o Genéra le sostenne i ' onore 
delT armi Romane 5 e spesso pose ai predi 
di quéli ' assemblea corone d' oro e barba-
r i tro fe i s f ru t t i delle sue numeróse v i t t o -
r i e ( i )» Puré m e n t r ' e g l i con ten tavá la 
van i ta dei S e n a t o r í , ne deve i n seguito a-
v e r é disprezzata 1'indolenza e la debolez-
za . Benche potessero ád ogni momento a-
bolire i l disonorevole editto d i Gallieno , i 
superbl successori degü Scipioní paz íente-
mente soffrirono di essere esclusi da t u t t i 
g l ' impieghi m i l i t a r i . Conobbero presto , che 
chi ricusa la spada, deve ancorá rinuhziare 
alio scettroé 

vlttorie La- forza di Áurellanó ávea per ogni 
^Pro0- par té oppressi i nemici di Roma . Parve che 

c j 'dopo la di luí morte risuscitassero piii fie»! tro 
Barba, e piú numerosi, Furono essi v in t i di huo*-
i i . A. vo dalla vigorosa a t t iv i tá di Probo 4 che nei 

cor. 

íasse Probo men favorevolmentc di Marco Antonino. A* 
vea que! Principe ricevuto ancora, avanti la inortc di 
Pió , i l j u s quinta relatlonis. Ved. CapítoÜn. nella Stor. 
Aug. p. 24 . 

( r ) Ved, Ja rispettosá letrera di Probo ál Senato dopO 
\'t stie v i t tor ic Gcrmaniche. Stor, Aug. p . a j f . 



be 11'Impero Romano, Cap, X I L 491 
corto regno di quasí sei anni ( r ) ugguagi tó 
Ja fama degli antichi Ero í} e ristabiii Ja pa
ce m ogni Provinéia del mondo Romano é 
COSÍ saldamente assicuró la pericolosa fron-
t iera della Rezia , che ía lasció senza i l so-
spetto tteppur di un í i e m i c o . Egl i abbat té 
1' erranti forze dalle T r ibu de' Sarmati , e 
col terror delle armi sue l i costr ínse a desi-
stere dallé r a p i ñ e . Sollecitarono i Got i l ' a i -
Jeanza di un Imperatore cosi bellicoso ( 2 ) . 
Egü assall gl" Isauríci nelle loro montagne , 
assedió e prese varj de' loro piu forti cascel. 
11 ( 5 ) , é si lus ingó di aver soggiogátó per 
sempre un domestico nemico 3 Ja cui ind i -
pende nz a portava cosí profonde ferite alia 
maestá dell' Impero . 1 torbidl ecci tat í nel 
superiore Egitto dall'usurpator Ferino , non 
eran mai stati perfetcamente sedati , e l e 
citta di Tolemaide e di Copto s sostenute 
dairalleanza dei B l e m m i , mantenevano tu t -
tavia u n í ribellione nascosca. I I castigo d i 
queste e de' loro ausiliarj selvaggi del Mez . 
zogíorno si dice che spaventasse Ja Corte di 
Persia ( 4 ) j ed i l Gran Re supplico in vano 

per 

( 1 ) La data fe la durata del Regno di Probo soní) esat-
tamente fissate dal Cardinal Noris "nella sua dotta opera, 
De Efochls Slro Maeedonum , p, 9 6 . 105. U n passo d i 
Eusebio coñgiunge i l serondo anno di Probo ton le Ere 
di divexse citta della s i r i a . . 

( 2 ) Vopisco celia Stor. Aug, p, 259. 
_ ( ? ) Zosimo ( 1, x. p. 62. - 65.) racconta una lunghis-

sima e frivolissima istoria di L ic io masriadiere Isaurico. 
( 4 ) Zosimo 1, j . p. (5?, vopisco relia Stor. Aug. p. 

T 2 
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per ottenere 1' amicizia di Probo . La mag* 
gior parte delle imprese, che illustrarono H 
di luí regno, debbonsi al valof personale, eá 
alia condotta deli ' Imperatore , talché lo Scrit. 
tore della vi ta di luí nianifesta quakhe nía* 
r a v i g l í a , come i n si breve tempo potesse un 
sol uomo esser presente a tante guerre Ion* 
t a ñ e . Eg l i affidó le altre imprese alia cura 
dei suoi Generali3 la giudiziosa scelta dei 
quali forma una parte considerabile della sua 
gloria . Caro , Diocleziano , Massímiano ; 
Costanzo , Galerio . Asclepiodato , Annibalia-
n o , ed un numero di a l t r i Cap i , i quali di* 
poi occnparono o sostennero i l trono , furo-
no educati nell* armi s e nella severa scuola 
di Aureliano e di Probo ( i ) . 

A, D. Ma i i píú importante servigio, che Pro. 
Liber t o renciesse alla Repubb í i ca , fu di aver 11. 
3a!Gan¡aberata la Gal l i a , e ricuperate settanta flori-
daiiain.de c i t tá oppresse dai Barbari della Germa-
vasíone nía v i quali dcpo la morte di Aureliano a-
mani" 'veano impunemente desolata quella vasta Pro

vincia ( 2 ) . T r a la varia moltitudine di 
que! feroci invasori si possono con qualche 
chiarezza distinguere tre grandi á r m a t e , o 
piuttosto nazioni successivamente vinte dal 

va-

159. 2+0. Ma sembra incredibilc, che la disfatta, dei sel» 
vaggi dell 'Etiopia potesse interessare i l Monarca Persiano. 

( 1 ) Oltre a questi capi ben c o g n i t í , fa Vopisco men
cione d i var} a l t r i , le azioni dei quali non sonó vcmitc 
a nostra no t i z i a . 

C 2 > Ved. i Cesan di GÍaliano c la Stor. Aug. p. 33Sv 
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Valore di Probo. Egli rispinse i Franchi nel-
le Joro paiudi; clrcostanza d imost ra t íva , dal
la quale possiamo inferiré , che la confede-
razione, conosciuta sotto i l generoso nome 
d i ¡ iberi , giá occupava i l basso paese mari t -
t i m o diviso e quasi coperto dalle stagnanti 
acque del Reno; e che diverse T r ibu dei 
Frisi e dei Batavi si erano unite alia loro 
alleanza. Egl i vinse i Borgognoni , consi-
derabil nazione della razza dei Vanda l i . E-
rano essi andati vagando i n traccia di bo t t i -
no dalle rlve dell 'Oder a quelle deilaSenna. 
Si stimarono assai fel ici di comprare con la 
restituzione di tut te le loro prede la per-
missione di un si curo r i t o r n o . Tentarono 
essi di eiudere quell* articolo del t r a t t a t o . I I 
loro castigo fu imrnediato e terr ibi le ( 1 ) , 
Ma di t u t t i gl ' invasori della Gallia 5 i piii, 
formidabili erano i L ig j 3 una nazione lonta-
« a , che possedeva un vasto dominio sullc 
frontiere della Pollonia e della Slesia ( 2 ) , 
T r a questi gli Ar j tenevano i l primo pos
to peí loro numero e per la loro fierezza. 
„ Gli Ar j ( cosí sonó essi deseritti d a ü ' e -
„ nergia d i Tác i to ) procurano di accrescere 
J» con 1' arte e colle circostanze del tempo 
o> «l natural, terrore- della loro fierezza. Ne^, 

ri 

( 1 ) Zosimo, I . I . p . 62. Stor. Aug. p. 240. má 1 'u l t i -
TÍÍZ suppone che fosse dato ad essi i l castioo col censen» 
so del loro Re.- se cío i vero, fu parzia'c'cOme 1' ofFesa. 

( z ) Ved. Cluvcr. Germania antica 1, I I I . Tolomeo po. 
ce nel loro paesc la citca. di Calisia, cl>c e forse Calish 
««lia Slesia . 1 
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S) rí sonó gü scudi loro ^ e t i n t i di ñero i 

loro corpi . Scelgono per combatiere V 
„ ora piü oscura della notte . I ! loro eser-
s9 cico si avanza coperto quasi da un' ombra 
35 funérea ( i ) ; e trova di rado un nemico 
35 capace di soscenere un si strano aspetto 

ed infernaie , G i i occht sonó i p r imi di 
33 t u t t i I sensi ad esser v i n t i i n battaglia 
3, ( 2 ) „ . Puré je armi e la disciplina dei 
Romani fáci lmente SGOjjfissero questi o r r id i 
spettri . I Ligj furon disfatti in un gene-
rale combattiraento 5 e Semnone 5 i l p ü r i -
nomato dei loro c a p í , cadde v ivo nclle ma
ní di Probo . Qiiel prudente Imperatore non 
volendo ridurre un pOfQio coraggioso alia 
dísperazione , glí accordo una capitolasione 
onorevole j e g i l permíse di r i tornar sicura-
ínen te al suo nat ivo paese, Ma le perditej 
che i Ligí soífersero nella marcia 5 la batta
glia e la r i t l ra ta abbatterono i l potete della 
na^ione; né i l nome loro si trova piü ripe-
tu to nella storia o della : Germania o dell ' 
I m p e r o . Si racconta che la liberazione del
la Gallia costasse la vi ta a quattrocento m i -
la degl' invasor i ; impresa faticosa per i Ro-
man í , e dispendiosa per i ' Impera to re} che 
dette una moneta d' oro per ogni Bárbaro 
ucciso ( 3 ) , Ma siccome la fama dei guer-

C 1) F e r a l U utnbra , tale e r e sp re s s íonc d i Tácito { I -
veramente molto a rd i t a . 

( 2 ) Tacit . Germania < Ci 4 j . ) 
C j ) Vopisco nella Stor, A«g. p. aj?» 
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í l e r i si fabbrlca sopra ia distruzione dell ' u-
inaa genere, si puo naturalmente sospettare 
che. quél si sangüinoso calcólo sfosse moi t i -
plicato dairavarizia dei soldati , ed accetta-
to senza aJorn severo esame dalla liberal va. 
n k á di Probo 0 

Dopo la spedizione di Massimino 1 Ge- E por 
n e r a ü Romanj aveano limitata la loro ambi- ta Ie 
%ione ad una guerra difensiva contro le na- ^ f n c i 
2ioni della Germania , che perpetuamente la cer 
inquietavano ¡le frontiere dell ;Impero . u ran ia 
piú ardí to Probo proseguí le sue v i t t o r i e , 
passo i l Reno 5 e por tó , le sue invincibi l i a-
quile su!le r íve deli?Elba e del Necker . E -
ra egl? plenamente convinto , che niente po-
teva indurre 1' animo dei Barbarj alia pace, 
se non provavano nel proprio lor paese le 
c a l m i t a della guerca,- La Germania spos.sa-
ta daí;jcattivo successo 'deli 'ul t ima emigra-
sione rimase sbigottí ta dalla presenzadi Pro
b ó . „Nove dei piü considerabili Principi si 
portaro-no; al di luí campo 3 e se g l i getraro-
no a i !p i ed i . 4Gcet^rono umilmente i Ger-
m a n l le condizioni che . piacque al ymcltore 
d i dettare » Volle egli una esatta restitu-
zlone 4elle spoglie e del prigionieri levat! 
alie Provincie ; ed obbügó i loro Magis t ra t í 
a puniré 1 predarori piu ostinati 5 che pre. 
t eádevano di ritenere qualche parte del bot-
t i n o . U n considerabií tr ibuto di g rano , di 
bestiame e di cavalü , solé ricchezze dei Bar-
bar í 5 fu riservato per 1* uso delle guarnigio-
n i , che Probo scabíli sulle frontiere del lor 
t e r t l t o r i ó . Airea eg l i a l t rés l qualche pen-

T 4 5 le-
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slero di costringere i Germani ad afcbándoS 
nare l 'eserciz ío delle a r m i , ed a rimettere 
Je loro contese e la loro slcurezza alia giu-
stizia ed alia potenza di Roma. Per ese-
guire questi salutevoli progetti era indispen-
sabilmente necessaria la resldenza perpetua 
di un Governatore Imperiale sostenuto da u-
na numerosa armata. Probo pertanto credé 
piú espediente di differire i'esecuzione di un 
disegno si grande, ch" era per vero diré d i 
ut i l i tá piu apparente che solida ( i ) . Ridu-
cendo Ja Gemían la alia condizione di Pro
vincia , avrebbero i Romani con spese e fa-
tiche immense acquistato soltanto un cir-
condario piú esteso da potersi difendere con-
tro i piu feroci e piú a t t i v l Barbari delta 
Sc iz ía . 

fabbrs- j n vece di r ídurre i bellicosi Germán! 
muía.3 a^0 stat0 d5 suddit i , Probo si con ten tó delT 
güadai umile espediente d' innalzare un baluardo 
Renoaicontro le loro incursioni . I I paese , che 
^nu" forma adesso i l circolo del Ja Svevia , era 

stato lasciato deserto nel secólo di Augusto 
per 1'emigrazione degli antichi suoi abitato-
r i ( 2 ) . La fer t i l i tá del suolo presto v i tras-
se una nuova colonia dalle adjacenti provin-

•.: J .^f*.' ' ÍO' 1 . . .- - : . ' V s yft lQ-'-

C i ) Stor. Aug. p. ajS. i j 9 . Vopisco cita una ktterai 
dclT Imperatore al Senato, nella qualé egli fa menziaae 
del suo disegno d i ridurre la Germania in Provincia . 

( a ) Strabone 1, V i l . Secondo VelJeJo Patcrcolo ( I I . ioS.> 
Maroboduo condusse i suoi Marcomanni nella Becnü'a. 
Ckve r ip ( Germán, » r t i c , 111. 8.) prova che vcrr.ero da^ 
l á Svevia. 
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cíe della Gallia . Varíe turme d i venturier i 
¿ i un rapace carattere e di disparate for tu 
ne occuparono quell ' incerta possessione , e 
ticonobbero col pagamento della decima la 
inaestá dell ' Impero ( 1) . Per proteggere 
xjuesti nuovi suddi t i , fu a poco a poco t i r a 
ta una linea di guarnigioni , che dovea ser
v i r d i frontiera dal Reno al Danubio. Ver 
so i l regno di Adriano , quando cominció a 
praticarsi quella maniera di difese s furono 
quesee guarnigioni t ra loro connesse, e co
parte da una forte trinciera di aíberi e d i 
palizzate . I n vece d i quel rozzo baluardo , 
v i costrui 1" Imperator Probo un muro d i 
pietra di considerabile altezza} e fertificato 
con- t o r r i a convenienti distanze. Dalle v i -
cinanze di Nevvstadt e di Ratisbona sul 
Danubio si stendeva a traverso i m o n t i , Je 
v a í l i , i fiumi e le paludi fino a "wimpfera 
sul Necker , e terminava finalmente salle r i -
ve del Reno , dopo un tortuoso corso d i 
quasi dugento m i g ü a ( 2 ) . Questa impor
tante barriera congiungendo i due gran fiu
m i , che difendevano le provincie dell' Euro
pa , pareva oceupare lo spazio v o t o , peí qua-
le poteano i Barbar!, e specialmente gíi A -
lemann i , penetrare con la maggior facilitá 

fiel 

( 1 ) Qucstí Regolatori del pagamento delle pecime f « . 
j o ñ o detti Decumates ; Tat.it. G e í i m n i a , r. 29 . 

<2) Ved- le note dell'Abate de la Bleteric alia Gcrma-
nía di Tácito», f. 183. La sua dcscrizione deila muragüa 
« prssa principalmente C come dic* cgli stesso ) d a ü ' A l -
gazia illustrata di Schepstin. 
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m i cuor de i r impero . Ma F ésperienga del 
ínondo daila Chiná aila Rritannia ha mostra-
to inuti le Jl , tentativo; di •fortí-ficare un este
so t ra t to -d | paese ( i ) . . U n at t ivo nemico 
che puo scegliere e variare ,1 punti di at-
tacco, dee,.£nal!rje,nte scoprire un luogo de
bele , e. profíttare. d 'un moiliento d' innav-
v e r t e n z á . La ' forza ndn'raeno che i'atcen-, 
jg-ione dei difensorl é divisa j e t a l l :^ono gl i 
effetti d i un cieco terrore suile t rüppe piu 
salde, che una linea rotta in un sol posto é 
quasi in un istante tutta ;abí>andonata . . 11 
deScinci de! muro erecto -da P r o t o puó con-, 
fermare' 1' osservazlon genefaíe . Pochi. annl 
dopo la marte di loi esso fa rovesciato da-
gl i Aleroannl , Le sparse revine , universal, 
mente:-attnbuite. aWa potenza del Demonio i 
servoho adesso sokanto ad eccitare la m a r á -
Vigiia del Contadino della Svevla» 

mtro- T t a le utíU ¿ondizioni , di pace imposte 
d i m o n e d a Pmbo alie vinte naziani deila Germania 
íimetmvi era ^ ombliga?lan,e di sommtnistrare al l ' 
d e i B a r . a r m a í a Romana sedicimilai uomin i , scelti 
k r i . dalla:; gioyeatíi-¿:-p.ik* valomsa e robusta . «L* 

imperatore 11 éisperse per tu t te le Proyin-,. 

< i ) Ved. ricerche sopra i Chines! e g!i Egíz ian í , toxn. 
I I . p. 81 . 202. L ' anónimo Auto re é bene istruito del 
globo, i n genérale ,e- - del la Germania,.: i n , .paíticolare i a i -
guardo alia s.econda , egli cita .l^n, Opera del Sig. Hanseí-
m a n ; ma pare Gh5:égli confonda la muragl ía di- Probo, 
destinara contro g l i - Alemanni , rcon ; la, fortijicazione. dei 
Mat t iac i , cestruita. nelle vicinanze di Francfort coatro - i 
C a t t i . .. ahio^/í"» I - I . , 
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ele, e distr ibuí questo perlcoloso rinforso írt 
piccoie bande , ciascuna di cinquanta o ses-
santa uomini fra le truppe nazional i ; pro
curando gludiziosamente che fosse sensibile, 
ma non visibile i ' a juto , che la Repubblica 
tfaeva dai Barbari ( 1 ) . Era questo divenu-
to ormai necessario . I mol l i abitatori dell* 
I tal ia e delle Provincie non potevano piü so-
stenere i l peso delle armi . Le robaste: na-
zioni s i túate sulie frontiere del Reno e del 
Danubio davano ancora animi e corpi adat-
t a t i alie fatiche del campo; ma una cont i 
nua serie di guerre avea a poco ^ poco d i . 
minui to i l lor numero. La varita del ma-
t r imonj 3 e la rovina dei l 'agrlcol tura , s' op-
ponevano ai principj della popolazione , e 
distruggevano non solo la forza delle gene-
razioni p r e s e n t í , ma toglievano la speranza 
ancora delle future . La prudenza di Probo 
abbracció i l vasto ed ut i le piano di ripopo-
lare 1* esauste frontiere con nuove colonie d i 
Barbari schiavi o f u g g i t i v i , ai quali egli die-
de e terreno e best iami, e4 istrumenti d i 
agr icol tura , ed ogni incoraggimento che po-
tesse impegnarli ad allevare una razza d i 
soldati peí servizio della Repubblica. Eg l i 
trasferl un considerabil corpo di Vandali nel-
la Br i t ann ía , e probabilmente nella Provin^ 

cía 

( 1 ) Egl i d i s t r ibu í quasi cinquanta o sessanta Barbari 
in circa per numero', come allor si chiamava un corpo, 
che non sappiamo prccisamerite da quanti individwi fosse 
composto , 



loo Istúña ddla decadenza 
cía di Cambrige ( i ) . L ' imposslbllita delfá 
fuga fece che si adattassero alia loro sitúa-
z ione , e neí su sieguen t i torbidi di queü* iso* 
la si mostrarono fedelissimi sudditi del ¡o Sta-
to ( 2 ) . Un gran numero d i Franchi e d i 
Gepidi fu stabilito suile r ive del Danubio e 
del Reno . Cent o mil a Bastarni cacciati dal
la lor patria accettarono al legra mente uno 
s tabi l ímento nella Trac i a , e presto contras-
sero i costumi ed i sentimenti di suddid 
román i ( 5 ) . Ma troppo spesso fu roño de-
Juse le speranze di Probo. L ' impazienza e 
Ja pigrizia del Barban mal poteano soppor-
tare le lente fatiche del l 'agr icol tura . I I l o 
ro indomabile spirito di liberta sollevandosi 
contro i l dispotismo, l i eccitó a precipi tó
se r ibe l l íon i , ugualmente fataii ad essi che 
alie provincie ( 4 ) ; né poterono questi ar
tif icial] r í n fo rz i ) benché replicati dai succes-
sivi Imperatori , rendere all importante fron-
tiera della Gallia e dell" l l l i r i c o V antico suo 
nativo v igore . 

Ardita D i tu t t i i Barbar!, che abbandonarono i 
smpre. nuovj ,]oro s tabi l iment i . e disturbaron© la 
Franchí,Put>t,lica tranquill i ta , un piccohssimo nume

ro r i t o rnó al suo nativo paese . Poterono 
per 

( 1 ) Cambdin , ln B r l t a n í i l á , Ifitroduzione , p. i J í . > 
ma egli parla sopra un' incertissima coflgettura „ 
, ( a ) Zosimo , 1. i . p. 62. Secondo vopisco un altro cor. 
po d* Vandal! fu mcno fcdele. 

( j ) Stor. Aug. p. 2.4.0. Furono probabilmcntc disccacia-
t i dai G o t i . Zosimo I . í. p. 66, 

(4} Stor. Aug. p. a^e. 
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per breve tempo vagare armati per 1' Impe
ro y ma fu roño al fine sicuramente distrut t i 
dalla potenza d i un Imperator bellicoso. L^i 
Fortunata t emer i t á di una truppa di Franchi 
fu accompagnata da conseguenze si memora-
b i l i da non doversi passare sotto s i lenzio. 
Probo l i avea stabilit i sulle coste del Pofn 
t o , colla mira di rinforzare quella frontiera 
contro le i r ruzioni degli A l a t l i , Una flotta , 
che fissa stava nei porti deíl' Eusino, cadde 
«e l l e mani dei Franchi; ed essí risolverono 
di cercare una strada per mari incognit i dal
ia foce del Fasi a quella del Reno . Fuggl-
rono essi fácilmente a traverso al Bosforo e 
1' Ellesponto , ed incrociando lungo i l Medi 
t e r r á n e o 3 saziarono la loro sete d i vendetta 
« di rapiña con frequenti sbarchi su i l i d i 
de i r As ia , della Grecia e dell' Aí f r ica , che 
« o n sospettavano una incursione. La ricca 
c i t t á di Siracusa , nel cui porto era no state 
una volta caíate a fondo le flotte d i Atene 
c Cartagine, fu saccfregglata da un pugno 
di Barbari , che trucidarono la maggior par
te dei tremanti ab i ta tor i . Da l í ' I so l e della 
Sicilia si avanzarono i Franchi alie colonne 
di Ercole , e fi dando si a 11' Océano costeggia-
fono la Spagna e la Gallia , e d í r igendo 
t r ionfant i i l loro corso peí can a le Bri tanni-
c o , terminarono finalmente i l sorprendente 
lo ro v iaggio , approdando sicuri ai l i d i della 
Batavia o della Frisia ( i ) , L* esempio del 

l o -
^ MIWI1"" "• I^ " ' 11" ."k 

C i ) Tanegír. antic. V. 18. "Zosímo, 1. t . p. í í . 



¿oi istorla de lia decadentd 
loro felice successo, insegnaiido a! loro coa* 
ci t tadini a concepire i vantaggi , e a d i -
sprezzare i pcricoli del mare , addito ai Jo* 
ro spirito intraprendente una nueva Strada 
alia ricchezza e alia g lo r í a . 

l í o n e d i ^ o r L ú s m i t e ia vigilanza e i ' a t t l vka d i 
samrni.ProÍ30 3 era quasi imposslbile ch' egli potesse 
« o í n o.nel tempo stesso conteneré nell 'ubbidienza 
l í e n t e , ogni parte del suo tanto esteso dominio . I 

Barbaria cbe ruppero le ioro catene, presa 
aveano Ja: favorevole occasioné di una guerra 
domestica. Quando inarció i ' Im pe rato re al 
soccorso della Gal l ia , affidó a Saturnino i i 
comando del!' Oriente * Questo Genérale i 
nomo di m é r i t o e di esperienza, fu indotto 
a ribellarsi dalla lontananza del suo Sovra-
no 5 dalla leggierezza deglí Alessandr in í , 
dalle premurose istanze deglí amici 3 e dai 
suoi proprj t imor i j ma da! p r imó momento 
della sua elevazione non mantenne mai al-
cuna speranza di conservarsi i ' Impero i oppu-
re la v i t a . Ah , d i s s ' egü - , la Repubblica 
si ha Jserduto un úti l suddito á e la temeri-
si ta di un momento ha distrutto i servigj 
3j di mol t i ann i , Voí non coiioscete ( egl i 
3> cont inuó ) le angustie del sovrano pote-
35 r e ; stá sempre sospesa sul nostro capo u -
3, na spada , paventiamo Je stesse nostre guar-
3, die 3 e diffidiamo dei nostri compagni. 
„ Non é piu In nostro arbitrio 1' agiré o sta-

re i n riposo , nc v i é eta , carattere, o 
3> condotta venina , che ci metta al coperto 
3, della censura dell' i nv ld i a . Innalzandomi 
3, in tal guisa al t r o n o , condannato m i ave-

te 
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¡ , te a una vita angustiosa, e ad un finé 
53 immaturo» L ' única consolazione che mi re« 
>, « a , é la sicurezza che non caderó soló 
>> ( 1 ) ^ 2 come fu la J)rima parte de í -
Ja su a predízione verificata dalia v k c o n a á 
cosí , fu i a seconda smentita dalla clemenza 
di Probo* Questo Principe amabile t e n t ó 
persino d i salvare T infelke Saturnino dal 
furor dei soldati. Avea egli píü di una vo l -
ta pregato i'usurpatore istesso a riporre qual-
che fiducia nella clemenza di un Sovrano , ií 
quale tanto stimava j l carattere di Jui , che 
avea punito, qual maligno de lato re , i í p r i 
mo,che r i fer i 1" improbabil nuova deíia sua 
ribellione ( 2 ) . ÁvreBbe forse Saturnino ac-
cettata la generosa offerta ^ se non fosse sta-
to r i tenuto dalTostinata diffidenza dei suoí 
aderenti . l i Joro delitto era piú gravé , e 
Je loro speranze piü ardenti di quelle dello 
sperimentato lor coridottiere. 

Era appena nel l 'Oriente estilita ¡a r i -
bellione di Saturnino 3 che si suscitarono 1?9'. 
nuovi torbidi nelP Occidente s per Ja solieva- D i bÓ-
zione di Bonoso e di Proculo neIJa Gal l ia , noso e 
I I maggior m é r i t o di questi due Uffiziali e- loTeí'a 
ra la prodezza delf uno nelle battaglie di Gallia. 
Bacco, del!' altro in quelle di Venere ( 3 ) ^ 

hmLmmmítimLmmmÉmm • - • " O » 

C 1 ) Vopisco nella Stor. Aug. p. 245. 245. L ' in feüre 
Oratore avea studiata la retrorira a Car tag íne , £ perdo 
m probabilmente Maüro c jiosimo 1. i . p. ¿o . ) á n z i c h e 
Gallo, come lo chiama Vopisco, 

( 2 ) Zonara, 1. X I I . p. 658. •> 
C j ) Si racconta un assai sorprendente « e m p i o clella 

pro . 
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n'on mancava pero né i 'uno né l 'a l t ro d i 
coraggio e di capacita , ed ambi sostennero 
con onore 1' augusto caratcere che i l t imor 
del castigo i i aveva impegnati ad assume-
re , finché cederono poi al genio superiore 
di Probo. Egü usó deila vit toria con Ja so-
l i ta sua moderazione, e r isparmió i beni non 
men che le vite delie innocenti loro fami
gue ( i ) . 

a., d. Aveano ormai le armi di Probo oppressl 
á8i. t u t t i gl i stranieri e domestici nemici dello 

f"0¿í Stato . 11 suo dolce s ma fermo governo 
írobo. assicurava i l ristablliraento delia pubblica 

t r a n q u i l l i t á ; né v i era rimasto nelie pro
vincia un bárbaro nemico, un tiranno o un 
masnadiere ancora, che risvegliasse la me
moria dei passati d i sorá in í . Tempo era che 
1* Imperatore rivedesse R o m a , e celebrasse 
la propria sua gloria e 1' universale felicita. 
I I trionfo dovuto al valore di Probo fu re-
golato con una magnificenza conveniente al
ia sua condizione, ed i l p o p ó l o , che avea sí 
di recente ammirat i i t rofei di Aureliano , 
rimase con eguale piacere attonito alia vista 

di 

yrodezza él Proculo. Egli avea preso ceato vergini Sar-
rnate. I l resto della storia eglí stesso lo rifcrisca nella sua 
propria lingua „ Ex his una noftc decem i n i v i : omncs 
, , tamera , quod in me e ia t , mulleres intra dics quíndccim 
„ reddidi „ . vopisco nella Stor. Aug. p. 34.7. 

( 1 ) Treculo, ch'era nativo d i Albenga nella riviera di 
Genova, armo duemila dei suoi schiavi. Grandi erano le 
suc ricchezze, ma acquistate per meszo di ladroneen. 
f u poi un detto della sua famiglia , nec Utronet tsse , nea 
princtyts slbi ¡>l*cerc . Vopisco Stor, Aug. p. ¿47* 
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di quelíi dell ' Eroe successore ( 1 ) . Non 
possiamo in quesea occasione tralasciare di 
riferire i l coraggio di circa ottanta gladiato-
r i , r iservati con quasi seicento a l t r i per 1* 
inumano spettacolo delT anfiteatro . Sdegnan-
db essi di spargere i i sangue per dilettare 
la raoítitudine , uccisero i loro custodi, rup-
pero la loro prigione , ed empirono Je stra-
de di Roma di sangue e di confusione. Do-
po una o st i nata resistenza furono superati , 
e tagÜaci a pezzi dalle truppe regolar i ; ma 
ottennero al meno una morte onorevole, e 
la soddisfazione di una giusta vendetta ( 2 ) . 

La mil i tar disciplina , che regnava nei 
eampi di Probo , era meno crudele di quel-
la di Aurellano , ma non men rígida ed e-
satta . I I secondo puniva le i r regolar i tá dei 
soldati con inflessiblle seve r i t á ; i i primo le 
preveniva, oceupando le legión! i n c o n t i n u é 
ed útil i fatiche. Quando Probo comandava 
n e l l ' E g i t t o , fece molte opere considerabíli 
per lo splendore e per r u t i l e di quel ricco 
paese. La navigazione del N i l o , cosi i m 
portante a Roma medesíma , fu migiiorata j 
e t e m p j , p o n t i , po r t i c i , e palazzi furono 
costruiti dalle mani dei soldati , che serví -
vano a vicenda come a r c h i t e t t í , come inge-
gneri 5 e come opera í ( 5 ) . V i en r i fer i to 
d i Annibale 3 che per preservare le suetrup-

Suadí -
scipl i -
na. 

< 1 ) Stor. Aug. p. 240. 
< a ) Zosímo 1. I . p.- 66. 
i 3 ) Stor. Aug. p. z j í . 

TOMO I I . 



ío€ Isteríd delU decddentá 
pe dalle pericoiose tentazioni deH'ozio, ¡t 
svea obfaligate a fare vaste piantazioni di u-
í ivi Jungo la costa dell 'Affrica ( i ) . Per 
un simíl pr inc ip io , Probo eserci tó le sue le¿ 
gíoni a coprire d i ricche vigne ie colline 
della Gallia e delta Pannonia, e c! vengo no 
descritti due considerablli terreni 5 che furo-
no interamente lavoraci e piantati dalle brac
e é dei soídati { 2 ) , Uno di questi cono-
sciuto sotto i l no me di Monte A l m o , era 
situato vicino a Sirmio , paese nativo di 
Probo, per cui e i sempre conservó un affet-
to parzia íe , c la ca í gratitudine p rocuró d' 
ass icurars í , convertendo i t i terreno lavorabi-
le un vasto ed insalubre t rat to d i terreno 
paludoso . U n ' armata cosí implegata com-
poneva forse la pió utile e la piá coraggio-
sa porzione del sudditi R o m á n ! , 

sos Ma nel proseguí mentó di un piano fa. 
m o t t e . vor i to i m i g l i o r i degí i u o m i n i , soddisfatti 

della ret t i tudine de l íe loro i n t e n z i o n i , sonó 
soggettt ad obbliare I l i m i t i della moderazio-
m ; ^ Probo Istesso OOÍI consul tó abbastanza 

l a 

C';» > Amíelm VÍstoie ift Probo | ma la poii t íca d i Anni« 
bale non riferita da alcun al t ro p iu antico Scrittore, c 
iaconciiiaiíife coa la storia della sua v i t a . Egli k s c i ó 1' 
Affrica i n cta d i nove a n n i « a i r i t o r n a di quarantacin-
qae s i inumcdiatamentc p e r d í la sua armata rcUa dcc;si» 
Va battaglia d i Zama: L i v i o , XXX, 37. 

Ĉ a ) Stor. Aug. p . S40. Eatrop, i x . 17. Aurel io v í t t o -
RC ?TOIí@, VÍttor« J ú n i o r * . EgU r ívoco ía proibizio-
*c ¿ i D o m í z i a n o , ed accordo ai G a i l i , ai Eret toni , cd t i 
f s s m o j la. gefsecal fcrmiifioise d i piantat vh'i, 
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la pazienza e la disposizione dei ferocí suoi 
iegionarj ( 1 ) . Sembra che solamente una 
vi ta píacevole ed oziosa possa compensare i 
pericoli deíla professione m i l i t a r e ; ma se i 
doveri del soidato sonó continuamente ag-
gravati dalle fatiche delT agricoltore , egjj 
cadera finalmente sotto I* intolierabil peso, 
0 lo scuoterá con isdegno. Si pretende che 
J" imprudenza di Probo provocasse i l displa
ceré delle sue truppe . Piü atiento a g i ' i n -
teressi del Genere Umano che a quelli delT 
armata, egli manifestó la vana speranza di 
presto abol i ré eolio stabilimento della pace 
universale la necessl tá delle truppe regolari 
e mercenarie ( 2 ) . Questa poco mi su rata 
espressione gli divenne fatale. I n uno dei 
piü caldi giorni di es tá te , mentre egli se
veramente affrettava 1" insalubre lavoro di 
seccare le paludi di S i rmio , i soldatl impa-
zienti della fatica gettaron v i a súb i t amen te 
1 loro strumenti , afferraron l ' a rmi i e pror-
ruppero ín una furiosa sollevazione . L" I m -
peratore conoscendo i ! suo pericolo , si r i f u -
gió i n un 'al ta torre eretta a fine di osser-
vare i l progresso d i quei lavoro (5 ) . Fu 

la 

( i > Gui l íano fa uña severa, e veramente eccessiva cen
sura del rigore di Probo, i l che „ come egli pensa , me
n t ó quasi i l suo destino. 

( 2 ) Vopisco nella Stor. Aug. p. a^. Egli profonde su 
questa vana speranza .un lungo squarcio d" insulsa e lo . 
Quenza. 

C j ) T u r r h f e r r a t a . Sembra che fosse una torre mobilg 
e rasciata d i ferro, 

V 2 
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A- d . la torre in un momento í o r z a t a , e míile 
a82, spade in un punto immerse fu ron o in seno 

Agosto. aj., jn£e|jce probo . Appena fu saziato , che 
cesso i l furor delle t ruppe. Deplorarono af
lora la funesta loro t emer i t á 3 obbíiarono la 
severita dell ' Imperatore che avean trucida-
t o , e si affrettarono di perpetuare con un 
onorifico monumento la memoria delle v i r u 
ta e delle v i t to r i e di luí ( i ) . 

llTc¿ Quando ebbero le legioni soddisfatto al 
xattere loro dolore e pentimento per la morte di 
di caro.Probo , con unán ime consenso dichiararono 

Caro Prefetto del Pre tor io , come i l piü de-
gno del trono i m p e r i a í e . Ogni circostanza 
relativa a questo Principe comparisce d' una 
varia ed Incerta natura . Ei si gloriava del 
t l to lo di cittadino Romano , ed affettava di 
paragonare la pur i tá del suo sangue colla 
straniera e perfino barbara origine dei pre-
cedenti Impera to r i ; ma i piú curiosi inda
garon fra i su o i contemporanei , ben lungi 
dall ' amettere questa pretensione , hanno va
riamente dedotta 1'origine di l u i , o quella 
dei suoi genitori dall ' i í l i r i co , dalla Galíia 
o dall ' Affrica ( 2 ) . Benché soldato, egli 

eb-

( 1 ) ,, Probas & veie Probas sitas est; v i f tor omnium 
/, gentiam barbararum : v i d o r e t i tm Tyrannorum „ . 

( 2 ) Turto questo per altro puo conciliarsi . Egl i era 
nato a Narbona n e i r i l l i r i c o , confusa da Eutropio colla 
piíi famosa Cirtá di quel nome nelle Gallie. Sao Padre 
potea essere un Affricano, e sua madre una Dama Roma-
fia . Garó fu educato egli stesso nclla Capitale. Ved. 
Scaligero, anlmadv. ad Ettseb, Chrott. p. 241. 



Bell'Impero Komam. Cap* XÍL v j g ^ 
ebbe una culta educazione; e benché Sena-
t o r e i g l i fu con fe rita la prima digni tá d e ü ' 
armata; ed ¡n un secó lo , in cu i le profes-
síoni civile e mil i tare cominciarono ad es-
sere s t abümen te sepárate Tuna dalT a l t r a , 
furono riunite nella persona di C a r o . Non 
estante Ja severa giustizia da luí esercitata 
contro gl i assasslni di Probo, al favore e 
alia stima del quale egli era altamente ob-
bligato , non poté evitare 11 sospetto di es-
ser cómplice di un misfat to, da cu i ei rica-
vo i i principale vantaggio . Egli godeva 
( almeno avanti i l suo innalzamento ) la r i -
putazione d' uomo abile e virtuoso ( i ) j nía 
1' austero sno naturale si cangió insensibil-
mente i n fastidioso e crudele, e g f imper-
íecti scr i t tori del ¡a saa vita non sanno se 
devoño porlo nel numero dei f i r a n n i d i 
Roma ( 2 ) Qiiando Caro prese la Porpo* 
ra y era n e l í ' e t á di circa sessant' ann i , ed i 
due su o i figli Carino e Numeriano erano o r 
ina! giunti alia v i r i l i t a ( 5 ) . 

( i ) Probo aveva richiesro al Scnato una statua eque-
« l e , ed un palazzo d i marmo a pubblichc spese, come 
«compense dovute al mér i to áín^oláre di Caro . vopisc© 
nella Stor, Aug. p. z^9. r 
1 U ) Vopisco" nella Stor. Aug. p. 242 - ^ 9 . GÍuíiano 
eselude 1 imperator Caro , ed ambi i figliuoli d i l u i dal 
convito dei Cesan. 

( 3 ) Giót-anrti Maíe ía , tom. p. 40 j . Ma I ' a u t o r i t i 
ai quel Greco ignorante e molto leggiera. Egl i ridicolo» 
sámente _fa vemre da Caro la ci t ta d i C a t r e , e la Pro. 
Vlncla d l Cana^ 1'ultima delíe quali e menzíonam da O-
mero, - . . -

^ • 1 • 



3*q Iitoria deíla dscadenta 
Sent í - L* au to r i t á del Senato rnori con Probo ; 

líci tl- n^ 1 so^at ' ¿ imost rarono i l Joro pentimen-
ftato e to con quel rispettoso riguardo per la po-
d e i p o . tenza civi le , che aveano palesato dopo l ' l n . 
1010' felice inorte di Aurel iano. Fu 1' elezione di 

Caro decisa senza aspettare i ' approvazione 
del Senato i ed i l nuovo Imperatore si con. 
t e n t ó di notificare con una fredda ed altie. 
ra l e t t e ra , ch'era salito sul trono vacante 
( O . Una condotta tanto opposta a queüa 
deiramabile su o predecessore non reco alcun 
favorevol presagio del nuovo Regno; ed i 
Roman i , pr iv i di pote re e di l iberta usaro-
fio del pr ivi legio rimasto loro di mormorare 
( 2 ) • Non si mancó per altro di congratu-
Jarsi con lux e di adularlo; e -possiam tutta-
via leggere con placeré e dlsprezzo un' e-
glogaj che fu composta per 1' avvenimento 
dell" Imperator Caro . Due pastor! per evi
tare i l calore del mezzogiorno si r i t irano 
nella grotta di Fauno. Sulla scorza d* un 
ombroso faggio vedono alcuni freschi carat-
t e r i . La rustica D e i t á avea descritta In ver-
si profetícl la felicita promessa al l ' Impero 
sotto i l Regno di si gran Principe. Fauno 
saluta P E r o e , che rlcevendo sulle sue spal-
l e i l cadente peso del mondo Romano , e-
s t inguerá le guerr© e le fazioni , e fará r i 

so r-

< i ) Star. Aug. p, 249. Caro si c o n g m n l o coi senatori 
perche uno del loro Ordine era $tato fatto Imperatore, 

C s ) Stor. A u g . p. 2^2, 
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sor ge re l'innocenza e la t ranqui l l i tá del se-
col d*oro ( 2 ) . 

E' piü che probabüe che queste e leganí i can» 
inezie non giungessero raai alie orecchie d i *^3a 
un Genéra le veterano, che col consenso del- t | ^ s* 
le legíoni sí preparara ad eseguJre i l lunga- maicía 
mente sospeso disegno della guerra Per si a- s? ^ 

vanti la su3 partenza per questa re
mota spéd íz fone , Caro conferí ai dtie suoi 
J ig l i , Carino e N u m e r í a n o , i l t i to lo di Ce
sare , e rivestendo sí primo d i una quasi tf* 
guál porzione d* imperial potere , ordino ai 
giovane Principe di prima sedare alcuni tor-
bidi insort! nella Gallia , e dipoi fissare la 
sua residenza in R o m a , ed assumere I I go-
verno delle Provincia Occidentali ( 2 ) . Fu 
la salvezza dell ' l i l í r ico assicarata con una 
memorabil disfatta dei Sarmati . Sedici m i -
la di que! Barbari restaron© sul campo d i 
bat tagl ia , e monto a ventimila 11 numero 
dei p r ig ion i e r i . I I vecchio Imperatore anl-
mato dalla fama e dall ' aspetto della v i t t o -
H a , continuo la sua marcia di mezzo verno 
per le campagne della Tracia e dell* Asia 
M i n o r e , ed arrivo finalmente col suo p iñ 
giovane figliuolo Numeriano ai confín i della 
Monarchia Persiana. La accampato sulla c i 
ma di un'alta montagna, mos t ró alie t rup-

pe 

C 1 ) Ved, ía prima égloga di C a i f a r n í o . pontcnelle nc 
preferisce ií piano a que i lo del Tollhnf d i V i r g i l i o . Ved, 
tom. I I I . pag. 14.8. 

< 2 ) Stor, Awg. p. 353. l u t r o p i o , I X , 18, F a p d m j t i . 
¥ 4 



Sf * ístorla del!a decadenza 
pe r onulenza ed i l lusso dei nemici che zn¿ 
da van o ad assalire, 

a. d . 1! suecessore di Artaserse s Varane o 
^ 8 j - Bahram, benché avesse soggiogati i Segesti s 
dienza una ¿e¡ le P ' " belJícose nazioni deÜ'Asia su-
agii periore ( i ) , fu atterri to dalla venuta dei 
Amba- Romani , e procuró di arrestarli con un 
TiVeT. trattat0 di pace . I suoí ambasciatori en-
siani. trarono nel campo verso i l cader del Solé 

mentre le truppe si ristoravano con un pa
sto frugale , I Persiani manifestaron o i l Jo
ro desiderio di essere introdot t i alia presen-
za dell ' Imperator Romano, Furono essi fi
nalmente condotti dinanzi ad un soldato as-
siso suir erba . Un pezzo di Jardo vieto , e 
pochi secchi piselli compcnean Ja cena di 
quelJo. U n rozzo manto di Por pora era í* 
«nico indizio della sua d i g n i t á . Si fece 1* 
abboccamento eolio stesso disprezzo de lía 
cortigiana eleganza. Caro Jevandosi un ber-
r e t t o , che portava per nascondere Ja sua 
calvezza , assicuró g l i Ambasciatori , che se 
i l Joro Sovrano non avesse riconosciuta Ja 
super ior i tá di Roma , egJi avrebbe súbita
mente ridotta Ja Persia cosi nuda di alberi á 
come era Ja testa sua di capeJÜ ( 2 ) . Ma l -
grado gl ' Indizj di .una studiata oscentazione 

C1) Agatia 1. I v . p. 155. si trova una delle si;e seff-
tenz.e_ nella Bibl iot . Orienr, de! sig. d 'Herbelot. 3J La de. 
„ finizíone dell ' unían ira contiene turte le v i r r i i „ . 

( * ) S'nesío attribuisce questo fatto a Car ino , ed c 
ínolco p i i i naturale di r i fe r i r lo a Caro, ebe a Probo, co
me vorrebbero i l Petavio ed i l T i l l emonf , 
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posslamo da questa scena conoscere i costil-
m i di Caro, e Ja severa s i m p l l c i t á , che í 
inarziali successori di Gal Heno aveano gia 
ristabili ta nei campi Roman i . I mln'mtí 
del gran Re tremarono e si r i t i r a rono . Ñ o n Sue.ví^ 
furono senza effetto le minacce ,di Caro. E - ^suá 
gil devas tó Ja Mesopotamia, tagl ió a pezzi morte 
tu t to quello , che si oppose al suo passag- s.tra0.r-
g i o , s* impadroni delle grandi C i t t á di Se-dlnar:a' 
ieucia e di Tesifonte ( che sembra essersí 
resé senza resistenza ) e por tó Je armi sue 
vittoriose di la dal T i g r i ( 1 ) . Egli avea 
preso 11 favorevol momento per una inva
siones I Consigli Persíani erano divis i daL 
Je fazioni domestiche, e la maggior parte 
delle ior forze era ritenuta sulla frontiere 
de l ! ' Ind ia . Roma e 1'Oriente ricevean con 
trasporto le nuove di vantaggi cosí r i levan-
t i . L'adulazione e Ja speranza dipingevano 
col piú v i v i colorí la caduta del la i 'ers ia , 
Ja conquista dell' Arabia , Ja soggezione d e l f 
Eg i t to 3 ed una durevole sicurezza dalle i n -
cursioni degli Scíti ( 2 ) . Ma i l Regno di 
Caro era destinato a dimostrare Ja v a n i t á 
delle prediz ioni . Queste appena pubblicate, 
furono deluse dalla morte di luí j avveni-

- • . men-

C i ) Vopisco nella Sror. Aug. p. 250, Eutropio I X . i f . 
I due V i t r o r i , 

C2) Alia vi t toria Persiana di Car® ¡o riferisco í l d ia 
logo del Filopatride , ch* é stato per tanto rcmpo un so^. 
getto d i disputa tra i Ic t tcra t i . Ma sarebbc necessaria u -
fta disscrtazionc per ischiarirc e giustificare la tóia o p i . 



314 Istorta delta decadenzx 
m e n t ó accompagnato da ta l i ambígne circo-
stanze , che non puó fiferirs i meglio che 
con una lettera del Segretario di esso al 
Prefetto delJa C i t t á . „ Caro ( dic 'egli ) 
„ nostro carissimo Imperatore , era dalla 
3> malattia confinato nel l e t t o , quando scop-

pío sul campo una furiosa tempesta. Le 
„ tenebre s che coprivano 11 cielo „ erano 

cosí dense, che ne impedí vano i l veders í 
%> Y un 1' altro , ed i continui lampi dei fu i -
„ m i n i ci toglievano la cognizione di tu t to 
3, c ió che seguiva nella general confusione. 
3> Immediatamente dopo un violentissimo 
„ scoppío di t u o n o , udimmo un grido i m -
3, provviso ch' era raorto 1' Imperatore ; e 
„ súbito videsi che i suoi Cort igiani aveano» 
yy i n un trasporto di dolore messo fuoco a í -
„ la tenda Reale; circostanza per cui si dis-
„ se che Caro fu ucciso dal fulmine . Ma 
3} per quanto possiamo investigar la veri ta , 
„ la sua morte fu i l naturale effetto della 
5, sua malattia ( i ) . „ 

A d ess» La vacanza del trono non produsse scon-
sacce- certo veruno . L'ambizione dei Generali fu 
suoUuerePressa *oro vicendevoli t i m o r i , ed if 
figiica.giovane Numer iano , ed i l suo fratello as-
xino e senté Carino furono di común consenso r i -
Sano*" conosciuti Imperatori di Roma . I) Pubblico 

sperava che 11 successore di Caro seguitasse 
le 

( í ) St«r. Aug. p. 2So. Ma E u t r o p í o , Fcsto, Rufo , i 
iue v í t t o r í , Giro lamo , Sidonio Apell inare, SÍncelIo ,e 
ZQEau, t a t t i attxibaiscono a un fulmine la moxte di Caxo« 
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le vestigia de] padre 9 e senza lasciar che I 
Per si an i si riavessero dalla loro costernazio-
ne , entrasse colla spada alia mano nei pa-
lazzi di Susa e di Ecbatana ( 1 ) . Ma le le-
g i o n i , benché n u m e r ó s e e discipl ínate furo-
no atferri te dalla piú v i le superstizlone. 
Non ostanti t u t t i g i l art if izj posti i n uso per 
nascondere qual fosse stata la morte deH'uI . 
t imo Imperatore , fu impossibiíe d i distrug-
gere 1' opinione della molti tudine , ed é i n 
superable la forza dell ' opinione . I luoghi 
o le persone colplte dal fumine erano r i -
guardate dagli antichi con religioso o r ro re 
come singolarmente consacrate a l l ' i ra del 
cielo ( 2 ) . Fu allora rammentato un oraco-
l o , che indicava i i fiume T i g r i , come i l 
confine fatale delle a rmi Romane . Le t r u p -
pe atterrice dal destino di Caro e dal lor 
proprio pericolo , altamente gridarono ai 
giovane Numeriano , che ubbidisse al voler 
degli D e i , e le conducesse fuori di quell ' i n 
fausto teatro d i guerra. Non seppe i l de-
bole Imperatore vincere 1' ostinato lor pre-
g i u d i z i o , ed i Persiani videro con istupore 
V improvvisa r i t i r a ta d i un vi t torioso nemi-
co ( 5 ) . 

La 

Ci ) Ved. h'emesUn. Cyneget'ic»» . V . i . & c . 
( 2 ) Ved. Festo ed i suoi commcnta to r í sulla parola 

Scr lhonlanum, I Luegh l percossi dal fulmine venivan d r -
eondati con un mar* v le cote eran bruciate con miste-
liose cet imonie. 

( 3 > Vopisco nella Stór. Aug. p, 550, Aurelio v í t t o r e 
sembra che prest í fede alia predizione. ed approvi la í í -



5 i 6 Istorta delta decadenza 
A. n. La nuova deila misteriosa morte deH' 

vfz^dí u ' t 'mo ín ipe ra to re fu presto portata dalle 
Carino) í ron tiere deila Per si a a Roma , ed i l Senato 

ñon meno che le Provine!e si congratularo-
110 co* figliuolí di Caro del loro avvenimen-
to al t r o n o . Mancava per altro » questi 
giovani fortunati quella nota superiorita o 
di nascita o di m é r i t o , che sola puo render 
facile i l possesso di un trono , come se fos-
se naturale. N a t i ed educar i i n condizione 
pr ivara , furono per Feleglone del padre i n -
ña lza t í i n un momento al rango di Princl-
pí j e ía morte di l u i , seguita quasi sedici 
ínesí dopo, lasció ad essi 1' inaspettata ere-
dita di un vasto Impero . Si richiedeva u -
na virtiji e prudenza non ordinaria per so
stener con tnoderazíone questo rápido ínnal-
zaraento; e Carino , i l maggiore de ' fratel l i , 
era piü che ali* ordinario privo di questedue 
q u a l i t á . A ve va egl i nella guerra della Gal-
íia mostrafo qualche grado di valor persona
je ( i ) , ma dal momento del suo arrivo l a 
Roma si abbandono al lusso della Capí ta l e , 
ed al l ' abuso della sua fortuna. Egl i era ef-
femminato é non ostante crudele; dedito ai 
piacere , ma privo di gusto j e benebé vano 
all* estremo , non curante della pubblica s t i -
m a . N e l corso d i pochi roesl successivamen-
te sposó e repudio nove mogli s moke del íe 
quali lasció gravide j e non estante questa 

( i-i) N i m e s U n . Cynegetlcon t Y . 6$. Egli era c o n t e m p » . 
saneo , ma poeta. 
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incostanza au tor ízza ta dalle leggi t rovó tem
pe di soddisfare tant i irregolari appet i t i , 
che disonoró sé stesso e Je pin nobi l i fami-
glie di Roma. Egli riguardava con un odio 
implacabile t u t t i co lo ro , che pote-an rara-
mentarsi 1* antica sua oscur i tá , o censurare 
Ja sua presente condotta. Condannó aü ' e-
siiio o alia morte gi l amici eJ i consigl ier i , 
che i l padre gl i avea posti attorno per gui -
dare I ' inexperta sua giovinezza ; e persegui-
to colla piú viie vendetta i suoi condiscepo-
l i e compagni, che non aveano abbastanza 
rispettata la nascosta maestá dell Imperato-
r e . Coi Senatori Carino affettava un su per. 
bo e regio contegno s frequentemente dichia-
rando che aveva idea di dis t r ibuiré i loro 
beni alia plebaglia di Roma. Dalla feccia 
della medesima scelse i suoi f a v o r i t i , e fino 
i suoi m i n i s t r i . I I palazzo e la tavola stes-

Imperiale era piena di musici , di balle-
r in i3 di donne pros t i tu i te , e di tut to i l va
rio corteggio del v iz io e della fo l l i a . Ad 
uno dei suoi Port ier i ( 1 ) affidó ií governo 
della C i t t á . A l Prefetto del Pretorio 3 da 
Jui messo a m o r t e , Carino sostitui uno del 
minis t r i dei suoi piú v i l i piaceri . U n a l -
t r o , che possedeva 1* ¡s tesso, o ancora un 
piu infame d i r i t to al favore di l u í , fu r ive-

st i-

C O C a n c e l U r i u s Questa parola, cosí umile neüa sua 
ongine , e per una singolar fortuna divenuta i l t i t o l o d e l . 
la prima gran carica di Stato nelle monarchic del l 'Euro
pa, ved. Casaubono e Salmasio, ad M s t e r . ^ i u r u s t . v . 
a 5 j . • ¿ 
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stito del Consolato. U n Segretarlo di cotl-
fidenza, che ave a acquistata Ja rara abil i tá 
d i cont ra í fare lo scritto , Jibero I ' indolente 
Imperatore col consenso di Jui dal molesto 
dovere di segnare i l suo nome. 

Quando 1' Imperator Caro comlnció Ja 
i aiuo. guerra di r e r s i a , fu indoí to dai n io t iv i di 
c h í R o . afFetto y non meno che di po l í t i c a , ad assi-
m a n i . curare la sorte della sua famigl ia , lasciando 

nelle maní del suo maggior figliuolo Je ár 
mate e Je Provínc ie deli* Occidente. La no-
t i z ia , ch 'egl i r icevé ben tostó della condot-
ta di Carino , lo r icolmó di vergogna e d i 
dolore j né avea e g ü celata Ja sua risoluzio* 
ne di soddlsfare la RepubbJica con un seve
ro atto di giust iz ia , e di adottare in luogo 
d i un indegno figliuolo, i l valoroso e v i r 
tuoso Costanzo, ch* era allora Governatore 
della Dalmazia« Ma 1'innalzamento di que
seo fu per un tempo dí f fer i to , ed appena 
che Ja morte di un Padre ebbe Jiberato Ca
r ino dal freno deJ t imore o del rispetto a e-
g l i mos t ró ai Romani le stravaganze di E-
liogabalo accompagnate dalla crudel tá d i Do-
miziano ( i ) . 

11 solo mér i to del Regno d i Ca r ino , 
che la storia possa ricordare , e la poesía 
celebrare, fu V insól i to splendore , col quale 

in 

( i ) Vopisco nella Stor. Aüg. p. a??,, z%$. Eutropio , 
I X . 19. V ino te Junio re . U regno di Díoclezíano per vero 
dirc fu cosí lungo e prospero, che dove esser nioito sfa« 
vorcvolp alia reputazionc d i Carino. 
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in nome suo é del fr ate lio egl i dette i gíuow 
chi Roraani del teatro, del c i r co , e dell* 
anfiteatro. Piíi d i venti anni dopo , quando 

i Cort igiani di Diocleziano rappresentavano 
loro frugal Sovrano Jo splendore e la po-

|5oIaritá del magnifico suo predecessore, e-
g l i [confessó, che i l Regno di C a r i n o ' e r a 
veramente stato un Regno di p¡acere ( i )« 
Ma i i popólo Romano godeva con sorpresa 
e con trasporto di questa vana prodiga l l tá , 
che la prudenza di Diocleziano pote va g lu-
stamente disprezzare * í píu vecchi ci t tadi-
sii rammentandosi g l i spetcacoli del tempi 
anda t i , la pompa trionfale di Probo o di 
Aureliano 9 ed i giuochi secolari deJI'Impe-
ratore Fi i lppo, confessavano che t u t t l erano 
oscurati dalla superiore magnif ícenza d i Ca
r ino ( 2 } . 

G l i spettacoli pertanto di Carino non spma-
possono esser meglío i l lustrat i che coH'os- coIi di 
servazione di alcune par t icolar i tá , che la Ronia* 
storla si é degnata di r i f e r i r e , concernenti 
qnel l i dei suoi predecessori. Se ci Jimitia-
mo solamente aila caccia del íe fiere, fcenché 
cr i t icar si possa Ja vanitá dell ' idea o Ja cru-
delta del!* esecuzione s siamo cos t r e í t l a con. 
fessare , che né avanti ne dopo lí tempo del 

R o -

( i > Vopisco nclla Stor, Aug, p. 2 5 ^ Eg l i lo romin í . 
C a t o , ma ú scnso e raturalc abbastanza, c le parole fij. 
sonó speíso confuse. 

( » ) Ved. Calf i imio cgloga V I I . 4 j . E' da osservarsi che 
f 11 spettacoli d i Probo erano tuttavia xeccati c che i í 
f « í a vicn íceondato dallo s to r i co . 
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Román i tant' arte o spesa non é ra ai stata 
profusa pe' divertimenti del popólo ( i ) . D ' 
ordine di Probo fu trapiantata nel mezzo 
del circo una. considerabil quant i tá di grand' 
alberi svelti dalle radie i . Fu questa spazio-
sa e ombrosa foresta immediatamente r ip ie-
na di mil le s t ruzz i , di mi He cervi , d i mi l le 
daini e di mil le cignali ; e tutta questa va-
r ieta di selvaggiume fu abbandonata alio sfre-
nato impeto della mol t i tud ine . La tragedia 
del giorno susseguente consiste nella straga 
di cento l e o n i , di cento leonesse , di dugen
te leopardi e d i trecento orsi ( 2 ) . Gli a-
n imal i raccolti e preparat í dal piü giovan 
Gordiano peí suo t r i o n f o , e che i l su o suc-
cessore fe ce vedere nei giuochi secolari , e-
rano meno ragguardevoli peí loro numero , 
che per la loro s ingolar i tá . Ven t i zebre 
mostrarono le loro eleganti f o r m e , e le bel. 
le liste del lor mantello agli occhi del Po
pólo Romano ( 3 ) . Dieci alci ed altrettan-
te girasse, i piü a l t i e i piü mansueti ani-
m a l i , ch 'errino per le pianure della Sarma-

zia 

( 1 ) 11 filosofo Montaigne ( saggí . L . I I I . 6. ) fa un 
moho giusto e vivace quadro della raagnificenza Romana 
i n questi spettacoli. •/ 

( a ) Vopisco nella Stór. Aug. p. 24o; 
( ? ) vengono nominati O n a g r l : ma i l numero nc e t rop-

po piccolo^per semplici asini selvaggi. Cu per ( de E h -
phant. exerchat . I I . 7. i h* provato con le autorita di 
Oppiano, di Dione e di un Anónimo Greco, che si erar o 
iá Roma' viste le %.ebre . v i fu ron o pó r t a t e da quakhe 
Isola dc l l ' Octano , foise dal Madagascai , 
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2la e deir Etiopia ,, fecero un bel contrasto 
con trenca jene Affricane, e dieci t i g r i deli* 
Ind ia , le piú jmplacabüj belve delia Zona 
t ó r r i d a . Ne l rinoceronte s nell'ippopptamo 
del Nl!o ( i ; ed in una maestosa truppa di 
trenradue eJefanti ( 2 ) sí ammi ró 1* innocen-
te fo tza , di cui la natura ha dotato i p i ^ 
grandi tra i quadrupedi. Mentre la plebe 
guardava con attonita maraviglia quella splen-
dida mostra, i l naturalista potea invero os-
servare la figura e le propr ie tá di tante spe-
cie diverse, t r a spó r t a t e da ogni parte deli* 
antico mondo nell 'anfiteatro di Roma. Ma 
questo accidental benefizio, che la scienza 
ricavar poteva dalla ib Illa , non é certamen-
te bastante a giustifícare un cosi smoderato 
abuso^ delle pubbliche ricchezze. Si trova 
per a'tro pn solo esempio nella prima guer
ra Púnica , in cui i l Senato combinó saggia-
mente questo divertimento della molti tudine 
colT interesse dello Stato. U n numero con-
siderabile di elefanti fu preso nella disfatta 
deli* armata Cartaglnese s e condotto per u -
50 del clrco da pochi schiavl armati soltan-

to 

l x ) Carino presento un ippoporamo ( ved. Galf .Eglo^, 
\\ A6-' ) re§l1 u l t , m i spettacoli ío non r i t rovo cocoánU 

dei ílua.11 una volta Augusto ne fece vede re trentasci. 
Dione Cassio , I , LV. p. 7 8 Í . 

( 2)_Capirolin. nella Stor. Aug. p. U ¿ ^ 5 . Noi non 
conosciamo gh an ima l i , ch 'egl i nomina arche leones: a l-
í«.ni leggono argoleontres, a l t r i n^rUlcont t í i ambedue que-
ste correziom sonó' naolto p u e r i l i . 

TOMO II , X 
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to di dardi spuntati ( i ) . Serví qnest' utile 
spettacolo ad imprimere nelT animo del sol-
dato Romano un giusto disprezzo per que-
g!i enormi animal i , ed cgl i piü non ne pa-
v e n t ó I ' incontro nelle battaglie. 

i 'anfi. La cácela o la raostra delle fiera era re-
teatro. g0{ata con una magnificenza conveniente ad 

un popólo , che s intitolava padrone del 
mondo; ed era i ' edlfizio , destinato a que-
sto d iver t imento , una prova non meno evi
dente della romana grandezza. La posteri-
t á ammira e lungamente ammirera i roa-
gnifici avanzi deJI' anfiteatro di T i t o , che 
tanto bene m é r i t o i l t i t o lo di Colossale (s)0 
Era questo un edifízio di figura e l l i t t i c a , 
Jungo cinquecentosessantaquattro piedí , e 
iargo quattrocentosessantasette , fabbricato 
sopra ottanta a rch i , e che si ergeva con 
quattro successivi ordini di architettura all* 
altczza di centoquaranta piedí ( 3 ) . Questo 
edifízio era al di fuori incrostato d i roa rmo , 
e adorno di statue. Ií recinto di quella va» 
sta concavitá era ripieno e circondato da 
sessanta o ottanta ordini di sedili parimente 

d i 

( 1 ) r l l n i o Stor. Naí . V I I I . Dagli annali di písoi ie . 
( 2 > Ved. Maffei Verona i l lusr r . P. IV. 1. I . c. i . 
( 3 ) Maffei 1, I I . c. *. L 'ahezza fu mol to piíi ésagera-

ía dagli antichi . s ' innaízava quasi al c i e l o , secondo 
Calfurnio c Eglog. V I I . z j , ) ed oltrcpassava i l tcimine 
della vista umana serondo Ammiano Marcellino ( X V I . 
J O . ) c o n m r t o c i ó quanto era piccola cosa riguardo a l U 
gran Pirámide d e l l ' E g i t t o , che ha cinqucccnto piedi d i 
perpendicoio \ 
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d i marino eopercí di cusclnf, e capac? d i 
di con tene ré cómodamente piu di o t tancamí-
;ia spettatori ( 1 ) . Da sessantaquattro vomi-
íatorj ( gjaeche con queseo adattato vocabo-
Ío erano distinte le porte ) usciva 1* immen
sa moltitudine e gV ingressi, i corridori , 
e le sea le erano con tal dísegno disposte, 
che qualunque persona deü ' ordine o Senato
r io o Equestre, o plebeo 3 giungeva ai suo 
destinato luogo senza disturbo o confusionc 
( 2 ) . Niente era stato omesso rdi ció che 
i n qualche modo potesse servi ré al c ó m o d o , 
ed ai piacere degii spettatori. L i difendea 
daí Solé e dalT acqua un' ampia tenda , che 
si t i r ava , richiedendoio i l bisogno , sopra í 
loro capí . Era continuamente rinfrescara 1* 
aria dai getti delle l'ontane , e profusamen
te impregnata del gran odore di a romat i , 
N e l centro del l ' ediíizio V arena o i l teatro 
era coperto della piu fina sabbia, e prendea 
siiccéssivamerite le piu diverse forme. Ora 
jpareva sor ge re dalla t é r r a come i l gíardino 
t ie i r Esperidi , e dopo era rotto in rupi e 
c á v e m e s imil i a quelle della Tracia . I sot-
terrartei canali conducevano una quantita i n -
esauribile di acqua ¿ e quel che un mohiento 

avan-

( 1 ) Serondo diverse copie d i v i t ruv io , si legge 77000,, 
. o 87000. spettatori ; ma ¡1 MaíFei f 1. I I , c. xz'i ) su ' i 
sedih scoperti non trova luogo che per 54000. I l r ima-
nente entrava nelle superior! galleiie coperte. 

( 3. ) Ved. MaíFei 1. I I . c. 5 - 11. Egli tratta questo dif-
ficilissimo soggetto con tutta la possibil chiarezza , e co9 
. » e architetto non meno che come anniauario „ 

X 2 



3 2 4 Istoría della decadenzd 
avanti sembrava un piano ben l i ve l l a to , po» 
teva improvvisamente cangiarsi in un vasto 
lago coperto d i á rma te navi 5 e ripieno dei 
mostr i deíi ' Océano ( Í ) . Nella decorazio-

ne di queste scene g l ' Impera tor í Romani 
facevano pompa deile Joro ricchezze e della 
Jor l iberal í tá , e noi leggiamo che in diver
se occasioni tu t t í gi i o rnament í dell ' anfitea
t ro erano o di argento o di oro o di artibrá 
( 2 ) . I I poeta, che descrive i giuochi d i 
Car ino , sotto i l carattere di un pasto re trac
to alia Capitale dalla fama della Joro m a g n í -
ficenza, aíFerma che le ret i d e s t í n a t e , come 
per difesa contro le fiere , erano di filo d* 
oro j che i porticí erano doratiJ e che 11 
halteo o cerchio , che divideva i di ver si o r -
dini degli ¡spettatori gii un¡ dagli a l t r i ^ era 
ádornato con mi prezioso mosaico di bellis-
sime pietre ( 3 ) < 

A. 13. In mez2o a questá splendidá pompa V 
setteín ^rnPeratorR Carino si curo della sua fortuna 
bj-e I2'godeva delle acclamazioni del popólo , deíi" 

adulazione dei cortigiani e dei canti dei poe-
t i , che in mancanza d i un méri to piü essen-

zia-

C i ) Calfurnío Egloga V I I . 6$. 73, Cu ríos i sonó questi 
Versi , e tutta 1'Egloga e stata di un uso infinito al Maf-
f e i . Calfurnio flori men che Márz ia le j ( ved, i l süo I , l i 
bro ) era poeta> ma quando essi dcscrisseto 1'anfiteatro, 
scrissero ambidué sccondo i propr; lo í sen timen t i , c quei 
deí Romani . 

( 2 ) Ved. Pliri. Stor. nat. XXXÍII. r<5. X X X V I I . n . 
C J ) Balteus en gemm'ts, en indita, ptrttctts aura 

C e r t A t m r a d i a n t &e . Calfura. V i l . 



Bel?impere Romano. Cap, X I L 325 
ziale 3 eran r idot t i a celebrare le grazis d i 
vine deüa persona di luí ( 1 ) . Ne l l ' o ra stes-
sa, ma i 11 distanza di novecento míglía da 
R o m a , i l suo fratelio spiravaj ed una súbi
ta rivoluzione facea passare nelle maní d i 
uno straniero lo scettro della famiglia d i 
Caro ( 2 ) . 

1 F ig i i di Caro non si videro maí fra KhoTr. 
loro dopo la morte del padre. Le disposi- N ° m e -
z i o n i , ch" esigeva la loro nuova situazione , ^'-no 
erano probabilmente difFerite fino ai ritorno* colI,ar-
del minor fratelio a Roma , dov' era desti- S 
nato un trionfo ai giovani Imperatori peí i 'crsia. 
glorioso esito della guerra Persiana O ) . E' 
incerto se avessero idea di divider t r a ' l o r o 
i l governo , o le provincle d e l l ' I m p e r o : ma 
é molto inverisimile che la loro unione fos-
se «tata lungamente durevole . La gelosia 
della sovrani tá sarebbe stata infiammata dal
la divers i tá dei carat ter i . Carino era inde-
gno^di v i ve re nei tempi piü co r ro t t i ; N u -
meriano meritava di regnare i n un secólo 
plu felice. Le affabili sue maniere e le sue 
rnansuete v i r t u g i l procacciarono , appena 

f u -

C i ) E t M a r t i s -vultus & ^ipollinis esse p n t a v l , dice 
Calfurnio í ma Giovanni Malcla , che avea forse vcduti dei 
i m a m di Carino, lo rappresenta come arosso s piccolo 
e blanco, tom. i . p. ^0-,4 * 

( a ) Riguardo al tempo i n c u i questi giuochi romani 
furono celebrati, Sraligero, Salmasio e cup t r sí sonó da. 
t i una gran pena per escurare un soggetto chiarissiino. 

c3.) Nemesiano nei cinegetici sembra ch« anticipi colla 
sna imtnagínazione quel fausto piorno. 
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furotio conosciute, i l r ispettó e g l i affettí 
del Pubblko. Egl i possedeva le be lie doti 
d i poeta e di oratore 5 che ilSustrano e a-
dornano la piu umiie o la piü elevata con-
dizione . La su a eloquenza, benché applau-
d í t á dal Senato , era formata piú sul model-
lo dei moderni declamatori , che su quello 
di Cicerone j ma ín un secólo molto lonta-
no dali'esser privo del mér i to p o é t i c o , egl i 
ne disputó la palma coi piü celebri suoi con-
temporanei , e rimase tuttavia a mico dei 
suoi r i va l i ; circostanza che dimostra o la 
bontá del suo cuore, o la super ior i tá del 
suo genio ( i ) . Ma erano i talenti di N u -
meriano di un genere piü contemplativo che 
at t ivo , quando 1' innalzamento del padre lo 
estrasse a forza dall ' ombra del suo r i t i r o ; 
né i l suo carattere , né i suoi studj lo avean 
renduto atto a comandare le á r m a t e . La 
sua complesslone fu rovinata dalle fatiche 
della guerra Persiana; ed egli avea Contrat-
co dal calore del clima ( 2 ) una deboiezza 
tale negli occhi , che fu costretto nel corso 
di una lunga r i t i ra ta a confinarsi nella soli
tud íne , e neir oscuri tá di una tenda o di l i 

na 

C 1 ) vinse tune le corone a Nemesiano , col qualc con-
tendeva ne iU . poesía didattica . I l Senato eresse una sta-
tua al figliuolo di Caro, con una iscrizione molto ambi
gua . ,,' Al p iu potente degli Oratori „ . Ved. Vopisco nel
la St^r. Aug. p. \ S í . - ^ 

( a ) Ca^ione almeno p iu naturale d i (fuella ene asse» 
gna vopisco t Stor. Aug. p. 251 . ) cioe i l continuo pian» 
gere per la moitc d i suo ^adre, 



LcU'Impero Komano. Cap, X I L 
«a Jettiga . L ' ammin í s t r az ione di tu t t t g i l 
affari e m i l i t a n e civilí fu conferirá ad A r 
r ío A p r o , Prefetto del Pretorio 3 che alia 
potenza deir importante sua carica univa 1* 
onore di esser suocero di Numeriano, Era 
strettamente guárdate i i padiglione Imperia-
Je dai suoi p i i fedeü aderenti , e per m o l t i 
g iorn i Apro diede a l l ' armata i supposti or-
d in i delT invis ib i l Sovrano ( i ) . 

Non erano scorsi ancora otto me si dai- Mor t e 
la morte di Caro , guando 1' armata Roma- di N u . 
na , ritornando a lunghe giornate dalle rive meria" 
del T i g r i ) a r r ivó a quelle del Bosforo Tra - " ' 
cío . Le Jegioni fecero alto a Calcedonia 
nelT As ia , mentre la Corte passava sopra E-
raclea sulla cosca Europea della Propontlde 
( 2 ) • Ma si sparse improvvisameme nel 
campo, prima con segreti bisbigli e final
mente con al t i clamor! s la fama della mor
te dell" Imperatore , e della presunzione del 
sao ambizioso min i s t ro , ch' esercitava tu t -
tavia i l potere sovrano i n nome d i un p r in 
cipe e s t i n t o . N o n poté J' impazienza deí 
soldati sopportare piú lungamente uno stato 
d' incertezza . Con insolente curiosi tá en-
trarono a forza nella Tenda Impér ta le a e v i 
ritrovarono soltanto I I cadavere di Numeria

no 

( i ) Nclla guerra Persiana Apro fu. sospettato d i aver 
disegno d i tradir Caro. Stor. Aug. p. aje. 

X a ) Noi dobbiamo alia Crónica AilessandrÍBa (p.274.) 
k notizia del tempo e del lnogo, dove Diockziano fa 
cletfto imperatore , 



Sa8 Istorla deüa decadenzct 
fio ( i ) . La continua decadenza della sála
te di luí avrebbe potuto indurll a crederne 
naturale Ja mprce; ma 1' averia celata fu r i -
guardato come una pro va di de l i t t o , e le 
misare 5 prese da Apro per assicurare la pro-
pria elezione 3 divennero la cagione i inme
diata della sua rovina . Puré nel trasporto 
ancora della lor rabbia e del loro doleré 
tennero le truppe una regolare condotta, 
che prova quanto sodamenté era stata rista-
bill ta la disciplina dai marziali su cees sor i d i 
Ga lüeno . Fu i nt i mata una genéra le assem-
blea dell*armata da tenersi in Calcedonia, 
dove Apro fu condotto tra i ceppi come p r ¡ -
gioniero e delinquente. Fu eretto in mez-
20 al campo un voto tribunale , ed i Gene-
ra l i ed i Tr ibuni tennero un gran consiglio 
di guerra, Essi annunziarono ben presto al
ia moltitudine , che la scelta Joro era cadu-
ta sopra Diocleziano comandante delle guar-
die domestiche, o sia del corpo, come i i 
soggetto piíi capace di vendícare ií Joro a-
mato Imperatore , e di s acceder g i l , Dipen-
deva Ja futura sorte del Candidato daí caso , 
o dalla condotta di que! momento. Cono-
scendo Diocleziano che 1.1 grado, ch 'egl i a-
vea oceupato , Jo esponeva a qualche sospet-
t ó , mon tó sul t r ibunale, ed alzando gl i oc-
chl al So lé , fece una solenne protesta della 

pro-

f i ) Stor. Aug. p. 251. Eutrop. IX . iS. H l e r m j m , m 
Chron, Secondo questi g:.uíi;^iost Scr í t tor i , la morte di Nu-
rncriano si scopri peí fetore del suo cadavere. Non si 
pottvano foise trovare aromati nella Tenda Impel ía le? 



Dell*Imperé Romano, Cap. X I I . 329 
j^ropria innocenza dinanzi a quel N u m e , che 
tutto vede ( 1) . Prendendo dipoi i l tuono 
di Sovrano e di Gludice , comandó che Apro 
iricatenato fosse condotto a pie del tribuna-
Je. }, Costar ( diss'egli ) é l " nssassino d i 
3, Numeriano ; e senza darglí tempo di en. 
trare irt una pericolosa giustificazione, snu-
dó i l f e r ro , e r immerse in seno all" infelíce 
Prefetto. U n ' accusa sostenuta da una pro-
va cosi decisiva, fu ammessa seaza contra-
d iz ione , e le legión! riconobbero con r i pe-
tute acclamazioni la giustizia e 1' au tor i t á 
d e l l ' í m p e r a t o r Oiocleziano ( 2 ) . 

Prima di entrare nel memorabil regno Dj'sfat-
di quel, Principe sara conveniente cosa i l pu- ta c 
ñ i r e e tor di mezzo i " indegno fratello d i di^at 
Numeriano. Carino aveva armi e ricchez^ r i ñ o , 
ze bastanti á sostenere i l suo leg i t t imo dí-
r i t t o all ' Impero . Ma i snoi v lz j personal! 
preponderavano t u t t i I vantaggi della nascka 
e dell ' attual s í t uaz íone . I piü fedeli m i n i -
s tr i del padre disprezzavano 1' incapaeitá 3 e 
paventavano lá crudele arroganza del figliuo-
l o . Eran g l i affetti del popólo impegnati 
irt favore del r iva!e, ed i l Senato istesso i n -
clinava a preferiré un usurpatore a un t i ran-

no . 

( 1 > Aurelio Vi t to re j Eut ropio , I X . 20. Hleronym. in 
Chrs» , 

C a ) Vopisco Relia Stor. Aug. p. 252. t& ragione, per 
cu i Diocleziano uccise ^ ípro ( c i n g h í a ' e ) era fon data so-
pra una predizione c sopra un giuoco di parole egual-
nicnte l id ícol i che conosciuti . 



Istorta de/la decádenza 
n o . Gi l artlfiz; di Dioclezíano ínfíaminaro-
no la genérale scontentezza, e fu i l verno 
consumato in segret í í n t r i g h i , ed j n apertl 
p repara t ív i per una guerra c iv i l e . S' incon-
trarono a primavera le forze delT Oriente e 
dell' Occidente nelle pianure di Margo3 pie-
cola citta deíla Mesia nelle v íc inanze del 
Danubio ( i ) . Le truppe t ó r n a t e cosí re-
centemente dalla guerra Persiana ^ aveano 
acquistata la loro gloria a spese deila loro 
salute e deí lor numero, né erano esse m 
istato di contrastare con \V inesausto vigore 
delie legioni Europee . Furono rotte le l o 
ro file, e per un momento Diocleziano dis-
pe ró deíla porpora e della vita . Ma perdé 
Carino in un punto , per l ' in fede l tá dei suoi 
Uffiziai l , i l vantaggio riportato dal valore 
dei suoi soldati . U n T r i b u n o , di cu i eg l i 
avea sedotta la moglie , prese 1' opportuni-
t á d i vendicarsi, e con un colpo solo spen-
se la discordia c iv i le col sangue dell 'adul
tero ( 2 ) . 

r • r v - F I N E , 

( 1 ) Eutropio nc segna i l sitó moho aecuratamente; 
questo fu. tra ¡1 Monte Aureo ed i l TJÍminiaco. I l sig-
Danvillc ( Gcograf. ant íca tom. I . p. 304. ) pone Margo 
a Kastolatz nella St rvia , un poco sotto Belgrado c Se-
mendria . 

( a ) Stor. Aúg, p. a ^ . Eatrop, IX, 2©. A u i d i » VÍt to-
IC . VÍt torc in Epitom. 

w m m 





m 



1 

! 

i 



I 



4 





A 
5360 


