


r -

f 



1; 

0 - 2 / 





¡ 1 ? i c ? / / 

I S T O R I A 
D E L L A D E C A D E N Z A E R O V I N A 

D E L L ' 

I M P E R O R O M A N O 

D I 

E D G A R D O G I B B O N 

V O L U M E T E R Z O . 

I N P I S A 

M D e C X c. 

C O n L I C . D E * S U T . 

A sjcsc d i Silvestro Gatt i sumpatos 

• v ^ r ? o r | v c n c 2 i a v 





m 

I N D I C E 

D E C A P I T O L I 

C A P I T O L O X I I I . 

Kegno d i Diocleziano e dei suoi tve colleghi 

Massimimo , Galerio e Costanzo; r i s í a b i -

l ímento genérale del í ordine e dellct t r an* 

q u i l l i t a 3 guerra Tersiana i v i t t o r i a e 

t r ionfo; nuova forma d i governo ; r i ñ a n -

%ia e r i t i r o d i fyiocleziam e d i Massi" 

m i a ñ a , Pag. i , 

C A P I T O L O XIV. 

Turbolenze dopo la r i n m % i a d i Biocle%.imo: 

morte d i Costanzo : imalzamento d i CG-

stantino e d i Massenzio : sei Imperatori 

. a un tempo ; morte d i Massimiano e d i 

Galerio : v i t t o r i a d i Costantino ton tro 

Massenzio e L ic in io : riunione de l í I m 

pero sotto í autorita d i Costantino. 7^. 

CA- ' 



I V 

C A P Í T O L O XV. 

Trogrésso delta Rel igión Cr i s t i ana , e sen t í* 

ment i , cfistumi 3 numero > e condicione de 

p r i m t i v é F e d d i l i 6 f 

Í S T O -



I S T O R I A 
D E L L A D E C A D E N Z A E R O V I N A 

R O M A N O 
/ -̂ ̂  -J _ <̂  ¿JL¿~ -JL— J^. ̂  %¡_ -* .- • 1̂  _» -J !^ f̂» «̂ «̂fe 

G A P l T O L O X I I L 

Megüo d¡; DiocleziaMo e í e t SUBÍ tre CóílegU 
Maíssimiam, Galerio e Costan%o; ristabUimento* 
genernh dsW ordim e del/a tranquillita ; guer-
ra Tsfsima j vittoria & trionfo j nuova forma 
i ¡ gomrno j r inmzitt g ritiro d i Diockzia-
no e d i Massimiano i 

i .4 
tf*** Orné fu i ! regíio dt Diodeziano pi&iL i«íaí-
^ lustre di quello di qualunque suo pré. ^men' 

^ decessore, eos! fu ía su a nasdts piu v i ^ r L 
le e piu oscuia. L ' efficace ragione del rneri- tere di 
t o e^deüa forza a vea spesso supérate le im- D i o t i c 
toaginarie prerogative della nobil ta; ma si era ^aft0t 
tu í tavia mantenuta ana distinta linea di sepa* 

TOMO l l í , A ra-



i ptoria deila dscadentn 
fazipns tra i liberr e tra gli schiavi . í geriitQ-; 
r i di piociegiano ergno stati schiaivi nella casa 
di Ániilino Senaípre Romano 5 e Dioclezianq 
pieciesirno non aveva altro norpe che quel|Q 
deriyatoli da una piccola citta della D a l m a z í a , 
donde sua madre traeya i'origine ( 1 ) . E' per 
altro probabiíe che i l padre di luí oítenesse ia 
liberta della famíglía , e che egli presto ac-
guisíasse l'uffizio di scríyano , esercitato re* 
golarmeníe da quelli della sua condizíone ( 2 ) . 
I favorefoli oracoli , o piuttosto la cognizío-
pe del suo mérito superiore , spinsero 1' ambi
cioso suó figliuolo a segukare la professione 
dells armi e le speranze della fortuna ; e sa-r 
rebbe cosa estremamente curiosa rosseryarela 
serie deglr artifizj e degli acciden|i , che 1^ 
condussero finalníente a l í -adempimento di que-
gli oracoli , ed a mostrare a| mondo ií suome~ 
l i t o . Fu Diocieziano saccessivamente promos-
so ai govcrno^della Mesia, alia dignitá di Con
solé , ed all'importante comando delle guar-
die del palazzo. Egli fece conoscere i suol 
talenti nella guerra Persiana j e dopo la mor-

"'? ' te 

( t ) Ea t ropío i x . 19. V i tro re in Epi tom. Sembra che 
|a c i t ta fosse propriamente detta Daclía da una piccola 
t r ib í i d ' I l l i r i c i í ( ved, Celia r io , geograf, antic. tom. 1. 
£• j f j * ) probabilmentc i l primo nome del felice schiavo 
fu Docks, che allungo dopo per serviré alia Greca armo
n í a in qucl di DUcles, e che finalmente conver t í in quel-
l o d i Diocletianus, come pia proprio della maesta Ro
mana. Prese paiimente i l nome patr iz io d i Valer io, che 
g l i viene ordinariamente dato da Aurelio v i t t o r e . 

< 2 ) Ved. Dacier sulla sesta sátira del secondo l ib ro d i 
OrazÍ09 Corncl, N i p . nella vita di Eumenc. c, I , 



Peii'Impero llomano. Cap, X I I I , 3 
le di Numeriano, ío schiavo fu per confessío-
ne e giudizio dei suoi rívali dichiarato ¡1 piu 
degno del trono Imperiale. La malizia di un 
religioso zelo , mentre taccia la selvaggia fe-
rocía del suo collega Massimiano , ha affetta-
to di gettar del sospetti sul personal coraggio 
dell' Imperator Diocleziano ( 1 ) . Non é pe
ro faciís 11 persuaderci della codardia di un 
soldato di fortuna, che si acquistó e conservó 
la stima deíle legioni , ed i l favore di t an t í 
Principi beliicosi . Contuttocio la calunnia é 
saga ce abbastanza per iscoprire , ed attacca-
re la parte piu debole. 11 valore di Diocle
ziano si trovó^ sempre proporzionato al suo 
dovere o alie círcosíanzej raa non sembra che 
eglí avesse i l coraggioso , e generoso spirito 
d i un Eroe ^ che ávido di pcricoli e di gloria 
sdegna 1' artifizjo 9 e arditamente pretende di 
assoggettarsi g!i uguali . Era no i suoi talenti 
piü u t i l i che ülustri j¡ una mente vigorosa e 
perfezionata dal!'espcrienza e dallo studio de-
g!i uomini ; destrezza ed applicazlone negli 
affari ; una giudiziosa mescolanza di liberal i» 
tk e di economía s di dolcezza e di rigore ; 
yna profonda díssíraulazíone sotto la maschera 
di militar franchezza 5 costanza nel seguitare 
i suoi dísegni ; flessibífiía nel varíame i me^-
21 i e sopra tutto la grand'arte di sottomet-
|ere le sue passioni , e quelíe ancora degli a l -

- . ' t r i 

< r ) La t t ana ío C o ch íunque fu. 1' autorc del p í ceo ! trat» 
tato ¿ i mortihus persecutorum ) aecusa in due luoghi D i o , 
cleziano d i t lmUttÁ c. 7 . « . N e l cap. 9. dice di luí „ erat 
js m omai tumul tu meticulosas Se animi disjeftus 
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4 Istorlá delta dscadsaza 
t ú , all'lnteresse della propria ambizions ¡ e 
di coloriré V ambizione istessa coi piu speciosi 
pretesti della giustizia e del pabblico bene. Puo 
Diocleziano , al parí di Augusto, considerarsi 
come Ü fbndatore di un nuovo Impero. Si-
mile al figliuolo adoptivo di Cesare egli si d i -
stinse , piü come político che come guerriero; 
né mai questi due Principi imptegarono lafor-
za, dovunque poterono ottenere T intento eol
ia polí t ica. 

suaclc- La vittoria di Diocleziano fu riguardevole 
menza per la sua singóla re dolcezza. U n popólo av-
e v i t t o . ve220 a¿ appiaudire alia clemenza del vinci-

tore , quando i solitl castighi di morte , di 
esüio j e di confiscazioee venivano infli t t i con 
qualche grado di mpderatezza e di equitá3 v i -
de col piu gradito stupore una guerra c ivüe , 
le cui fiamme rimasero estiníe nel campo del
la bat tagüa . Diocleziano ammesse alia su» 
confidenza Aristobolo j principal ministro del
la famiglla di Caro 9 r¡spett5 íe vite , i be-
n i s e le dignitá dei su o i nemici , e conser
v o ancor nei loro respettivi posti la maggior 
parte delie creature di Carino ( i ) . Non é 
improbablle che i motivi di prudenza avvalo-
rassero i ' umani tá deil' artificioso Dahnatino ; 
molía di quelle creature a vea no cómpralo i i 
íavore di luí con segr.eti• md.tmenii> e aelPaU 

íre 

( i ) I n questo elogio sembra che Aurelio v í t t o r e insí" 
mú una giusta, benche indiretta censara, della crudel t i 
d i Gestanzo , Apparisce dai fast i , che Aristobolo rima
se Prcfetto della c i t t a , e che te rminó con Diocleziano 11 
Censo lato ch' egl i avea cominciato con Carino , 



'Dsli'lmpsro Romane , Cap. X I I I . s 
ere egü siimo la grata Jor fedeltá per un i t i -
fslice Sovrano. I I giudizioso discernimento di 
Aureliano , di Probo , e di Caro avea collo-
catí nei varj dipartimenti del lo stato e dell' 
arraata Uífiziaíi di un mérito riconosciuto , 1' 
allontanamento deí qualí avrebbe nociuto al 
pubblico servigio senza giovare all" interesse 
del successore. Ta l condotta per altro presen» 
tava al mondo Romano la piu bella apparen-
za del nuovo Regno , e I* Iraperatore affettó 
dí confermare questa favorevole prevenzione , 
dichiarandosi che tra tutte le virtA deí suoi 
predecessori , 1' umana filosofía di Marco A n -
tonino era quelia che egli pi& ambiva d' i m i 
tare ( i ) . 

La prima azione considerabile del suo Re
gno sembró una prova evidente delia sua sin-
ceritá e moderazione . Ad esempio di Marco 
si scelse un collega nella persona di Massimia-
n o , a cui conferí prima i l t i tolo di Cesare, e 
dipoi quello di Augusto ( 2 ) . Ma i mot iv i 
della sua condotta egualmente che quellí delia 
sua scelta 3 era no ben diversi da quellí del suo 
ammirato predecessore. Accordando ad un gio-
vane dissoluto gli onorí delia porpora , avea 

Mar. 

C i ) Aurel. Vittore nomina Dioclcziano parentem po« 
5, t ius quam Dominum „ . Ved. Stor, Aug. p. 30. 

(3) La questione del tempo, in cui Mas^imiano rice-
vtsse la dignita d i Cesare e di Augusto , avea divisi i c r i -
t i c i modern i , e data occasíone ad un gran numero d i 
4otte dispute. l o ho seguitato i l s ig. de T ü l c m o n t , 
C Stor, degl'imperar, tom. IV. pag. seo"- 505. ) che ha 
bilanciato le diverse difficolt.il e ragíoni colla solida sua 
scrupolosa esattezza. 



6 Ltorla delta d e c á k n t á 
Marco Antonino soddisfatto a un debito di pri
vara gratiiudme , a spese veramente della pub-
blica feliciíá . Diocíeziano associando in un 
tempo di pubbHco perico!© alie fatiche del go-
verno un a mico ed un compagno nell' armi , 
provvide alia difesa dell ' Oriente e delí' Occi
dente , Massimiano era nato agricoltore , e 
come Aureliano , nel territorio di Sirmio. In-
colto era nelle lettere ( i ) , e sprezzatore 
delle leggi ; e la rozzezza del suo aspeíío e 
dei suo i modi scopriva nel piü alto stato di 
fortuna la bassezza della sua estrazione. Era 
Ja guerra la sola arte da lui professata * I n 
un lungo corso di servigio militare egli si era 
distinto in ogni frontiera dell' Impero i e ben-
ché fossero i suoi talentí guerrieri piu proprj 
per I ' ubbidienza che peí comando e benchc 
forse mai non acquistasse i ' abilita di un Ge
nérale sperimentato, fu pero capace col valo
re colla costanza s e coll ' esperienza di ese-
guire le piu difficili imprese. Né meno ut i l i 
1 uro no i vizj di Massimiano al suo benefatto-
re . Insensibile alia pieta , e senza tirnore 
delle consegaenze j egli era i l pfonto strumen-
ío di ogni arto di crudeltá j che la politica 
di quel Principe artificioso poteva suggerire e 
discolparsene insiemc . Appena che si era of-

fef-

( i ) I n úná oraz íone recitata diñanz.i á luí ( Panegir. 
vet. i i . S. ) Mamcrtino dubiía se i l suo Eroc , imitando 
Ja tondotta di Anííibale t di Scipione, nc ávesse mai u -
di to i n o m i . Possiamo quindi benissimo i n f e r i r é , che 
Massimiano ambiva piíi di essere stimato come soldato che 
come uomo di lettere ,• ed in ta l guisa si puo spesso sa-
per la veii ta del linguaggio mcdesimo d t l i ' adulazione t 



áett* imperó Rom¿wo i tap, X I I I . f 
ferio alia prütléflza o alia vendetta un sañgüii. 
lioso sacnfizíos Diocléziaño éoíi 'ópporíuna sut 
intércessíóne salvava i l piccolo resto, che hori 
avea mai diisegñato di puíi ire, ripreíidévá doU 
cemente la severitá del suo austero collega ¿ 
e godgvá del paragüne di un secólo d'oro coti 
ün secol di ferro 3 cha veniva geheraimente 
áppÜcató alie loro opposte massime di gover-
í iói Noi i optante la differenza dei loro carat-
teri , conservaroño i due Imperatori suí tronó 
queli* amicizia da loro g!a cófttrattá i t i üná 
tondizíóne privara i 11 superbó e turbolento íspl-
ri to di Massimiano , tanto fatale dipoi a lúi 
Stesso ed alia pufebííca pate ? era ávvézzó i 
ríspettare i i genio di Diócleáiano ¿ e ricohoscé-
Vá Ja süpenoriíá della rágioiie Sülla brutalá 
vlolenza ( i )• Per un motivo o di orgogíicl 
ó di supefstizioñe i due Imperatori presero I 
í í í o l i , uñodi G i o v i o é Taltró d iErcul io . Men
tre i l moto del mondo ( talé era 51 linguagg¡& 
deMór venali oratori ) era regolato dalla Sa~ 
pienza di Giové che tutto vede, i ' invihcibi l 
bracció di Ércole purgava la térra dai tiraünl 
t dai mosiri ( 2 ) . 

L 'onnipoíenza añcora di Gíovlo s di Ércú-
l io 

t r ) La t t ánz ió dé M . P, t . Z. Á u t e í . v i t t o r c . Siccómé 
tra i Panegirici si trovan© dclle orazioni rec í ta te in lodé 
d i Massimiano, ed altre che adulano i di luí avversarj i 
Sue spesc, si rlcava qualche verita da qucsto Contrastoj 

( J E ) Ved. i Panegir. 2 , e 3 . fe par t i co ía rmente I I I . 
i o . 14.. ma sarebbe icosa tediosa i l copiare le prolisse ed 
áffettate espressiohi della falsa loro é loquenza . Riguardo 
ai t i t o l i si consulti Aureí , v i t t o r e , Lattanzio de M.F, & 

it m kmUm, &*. b i sséxt . Kíh ii 
A 4 



I Istorla de/la decadenza 
^ o n e d i ^'0 era itlcapace di sostenere i l peso del pub-
due ce» blico govenio. La pmdenza di Diocleziano co-
sar|Ga- nobbe, che 1'Impero, assalito per ogai parte 
^no e dai Barban , richiedeva i t i ogni parte la pre-
ILQ̂T, senza una grande armata e di un Impera-. 
D . ',92. tore. Gon questa mira si risolvé di dividere 
Maizo j . u n ' a í t r a volta i l sao pesante potere , ed a 

conferiré a dae Generali di mérito riconosciu-
to una cgual parte della Sovrana autorita , 
col titoio inferiora di Cesarl ( i ) . Gaierio , 
soprannominato Armentario dall' originaria su a 
professione di pastore, e Costanzo , che dalla 
pallidezza del suo colore ebbe ií soprannome 
di Cloro ( 2 ) , furono i due soggetti r lves t id 
degli onori secondi della porpora Imperiale a 
Desrrivendo la patria , 1' estrazione ed i co-
stumi di Eren lio , abbiam giá descritti queííi 
di Gaierio , chs spesso fu non impropriamen
te chiamato i l giovane Massimiano , bench é 
da mol t i traít i e di virtü e di abilita sembri, 
che egli avesse una manitesta superioritk sul 
mello giovane. Era la nascita di Costanzo 
meno oscura di quella dei suoi colieghi . Eu -
tro pío suo padre era uno dei piíl considerabili 
nobili della Dardania , e la sua madre era 
snipote deU'íraperaíqr Claudio ( 3 ) . Benché a-

- — - • - ves-

( i ) Aurel , V i t t o r e , VÍ t to te ln Eplttm. Eutrop, IX» 2?» 
Lartansio d? M . P. c. 8. fílero.nym. ín Chron. 

(2 ) Tilleraont ha potuto solamente linvenire rra ÍGrc -
c i moderni i l soprannome di Chlore . I l piíi p i rcó lo gra
do notabile di pallidezza sembra non potersi combinare 
col rubor mentionato nel Panegir, V. 19. 

( ? ) GÍul ianp, Ñ ipó te di Costanzo, vanta la discenden-
,%& della sua famiglia, dai bellicos! Mes) Miitpogon, p, 
If.S, 1 Dardani abitavano aircst iemita. della Mcsia. 



Be¡f Impero Romano, Cap, X l l L 9 
vesse Costanzo passata la su a gioventu neííe 
armi 3 era di caraitere dolce ed amabile, e la 
voce oopoiare lo avea da lungo tempo rico-
conosciuto degno del posto , a cui tu final
mente innalzato. Per riniorzare í legami del-
ja política unione con quelli della domestica, 
ciascuno degli ímperatori prese U carattere di* 
Padre per uno dei Cesari, Dioclcziano per Ga-
lerio, e Massimiaño per C o s t a n z o e ciascuno 
obbligandoli a repudiare le prime lor mo-
gl i , fece sposar la propria fígliuola al suo 
figüuolo adottivo ( 1 ) . Q.uest¡ quatíro D:partI, 
Principi si diviser tra loro la vasta estén- mCnti c 
sione dell' Impero Romano. La difesa della concor. 
Gall ia , della Spagna ( 2 ) , e della Britannia d u d c . ^ 
fu aífidata a Costanzo: e Galerio fu posto sul- ^ ^ " j 1 j 
le rive del Danubio , a difesa delle Provincia 
l l l i r iche . L ' I ta l ia e i 'Africa si considerarono 
come di partimento di Massi miaño : e Diocle-
ziano si riserbó per sua particolar porzione la 
Tracia , 1' Egitto e le ricche contrade dell] A -
sia . Era sovrano ognuno nella sua giurisdi-
zione ; ma la loro autor i tá riunita si estén-
deva soora tutta la Mortarchia ; ed era cia-
scun di essi pronto ad assistere i suoi collé-
ghi coi consigli o colla presenza . I Cesari 

n e l 

( i > Galerio sposo Valer ia , figlia di D i o c l e z í a n o , Se 
si parla con prccisione, Teodora, moglíe di Costanzo, 
era soltanto figlia della moglie d i Massimiano . Spanhcm, 
Dissertat. X I . z, 

(2) Questa divisione combina ron quella delle qnattro 
Trefetture: v i e pero quakhe ragione di dubirare che fos-
se la Spagna Provincia d i Massijiviano, Ved, Ti l lemont t 
tom. IV. p . s%7. 



¿o Istoria de!la dscádenzá 
he\ sublime..Jor posto rispettavano la MáéStl 
degli ímperaíorf 3 ed i tre piñ giovani prin-
- Í P ' . inyariabilmente riconobbero c o l l a lord 
gratitudine ed ubbídieíiza i l común padre d e l . 
le loro fortune . La sospettosa gelosia delíá 
poíengá hon t rovó íuogo ira loro i e la síñ-
goíar felicita delia loro üníone é stata para-. 
gonata ad im coro di müsici s la cüi arriioniá 
e r a regolata e conservata dall ' abil mano d e l 

ser¡ Á pn*mo Artista ( O . 
gü'éveí ^ue?t0 importante progetío non fu posto Irl 
t i . 'esecuEione se hon sei anni in circa dopo 1* aá-

sociazione d i Massfmiado , e non era síato 
queirintervallo di tempo mancante d i m e m ú -
rabil^ avveniment í . Ma noi abbiamo preferi-
í o , i n grazía deila chiarezza , di prima d e » 
scnvere la piu perfecta forma del governo d i 
Diocleziano e dopo di riferire l e azioni d e l 
suo^ Regno , seguitando piuttosto i l naturale 
b r d i n e degli eventi , che l e date di una incer-
í i s s i m a cronología» 

A. D. . í-a prima impresa > d i Massimiaíio , b e n c h é 
a 8 7 , s t a = S í á D r e f e m e r i í e riferlta dai rostri imperfeííi 
to dei Scrlttori, raerita per la sua sifigolafitá d i es . 
ríddiá*561" rammenlaía in ««a sforia dei costumi d e » 
Gaii ia , Sl« ü o P m i n i . Egli soggíogó i contadini deilá 

Cjalha ^ i quah , sotto la denominaziorie di 
Daguaudi ( 2 ) , eransi soMevati in una general 

se-

í i ) i G m l i a n 6 tn t & f a r t b , p. 315. hote di Spanhem, alia 
t i aduz íone Francese, p. m , 
. .X >> 11 ñome genérico d i Éacaüdei ( riel sigriificátó d í 
Hbel l i ) continuo fino al quinro secólo nella Gal lia . Ál -
fcuni c r i t i c i lo fanno veniic dalla parola Célt ica BÁntii 
iíscttibícá» Scaligex, M É u u k Dü Cange Ú h m r t * 



L e l f Impero Romano> Cap, X I I I . s i 
jedízione i moho simile a quelle , ^ che neí 
cuartodecimo secólo affl is^ro successivamehítí 
U Francia e 1'Inghüterra ( i ) . Sembra ¿ che 
ínolte di quelle istituzioni j che fácilmente si 
riferiscono al sistema feudáíe , sieno derívate 
¿ai barbar! C e l t i . Quando Cesare soggiogo i 
GalH 5 era giá quella numerosa nafcione di
visa in tre ordini di persone s clero 3 nobil-
ta , e plebe 6 11 primo governava colla Su-
perstizione, i l secondo coíle a r m i , ma i l tef-
zo ed ult imo non aveva influenza o parte 
veruna nei pubblicí loro cohsigli ^ Era natu-
ralissimo che i plebei oppressi da i debiti , o 
paventando le ingiurie , implorassero^ la pro-
tezioñe di qualche Capo poíeliíe , íl quale 
acquistasse sopra le loro persone ed i l lor pa» 
trimonio quei medesimi assoluti d i r i t t i , che 
tra i Greci e i Rom a ni lía padrone esercitava 
su i proprj schiavi ( 2 ) . Fu a poco a poco 
la maggior parte delta nazione ridotta alio 
jtato di servitu , ástretta alia perpetua co l t i -
vazioíie dei terreni apparíenenti ai nobili Gal, 
\\ i e adetía al s u o l o o col peso reaie delle 
catene j o col fton meno cfudele e possenté 
vincolo delíe leggi . Durante la lutiga serie 
k i torbidi, che agitarono la Gallia dal Re-
gao di Gallieno a quello di Diocleziano s la 

coú* 

* t i ) Crónica di Froissart i 'oí . I . p. 182. í í . 7J * 79. 
Xa scmplicita d i quesra stoiia non e stata imitatadai no-
stri ínoderni s c r i t t o r i . 

/ i ) Cesari de Beli. GaIUc. V I . 13. Órge to r ige , d i ñks 
¿|onc svizzero • pote armare !n süa difesa Un corpo- d i 
¿iecimila schiavi ¿ 



. , coll 
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Istoría dellít decadema 
condizione di quesií servili contadíni fu 
¡speciaí modo raeschina , e soff.irono ad un ?pa| 
tempo stesso ía complicata tirannia dei loro m \ 
padrón! 3 dei Barban , dei soldad, e dei M i ni. f ! , 
stri deli; éntrate ( i ) . í0.h 

Cangiossi finalmente la softerenza loro m rl ' 
Lorori-disperazione. Si sollevarono essi a turme per T 
bemo. 0gni parte armati di rustici strumenti con Ú\P 

irresisttbíi furore . Divenne 1' agricoltore sol. ?n 
dato a piedi , monto a cava!lo i l pastora \ ( 
\ deserí' vil laggi s e le aperte indifese c i tü r¿ ' 
furono abbandonate alie fiarame , e le deva. • -
síazioni dei contadíni eguagüarono quelíe dei ?'Pl 
Barbarl piü feroci ( 2 ) . Sostencvano essi i na. i 
turah dirítti deglí uomini , ma l i sostenevan nfl 
per altro colla piü selvaggía crudehá . I no. u 
bilí ©allí , giustamente paventando la loro ven- ^ 
detta , si rifuggiarono nelle ci t tá fortifícate ¡í: 
o fuggirono dalla feroce scena deiranarchia . Z 
Regnarono i contadiní senza alcun freno ; e 9\e 
due dei loro piú arditi condottieri ebber la fol- ^s 
le temeri tá di assumer g l i ornamenti Impe- aip 
nal i ( 1 ) . Svani ben tostó la loro potenza fnr 
ali 'arnvo delle legioni. La forza deli 'uníone 
e della disciplina riporto una fácil vittoria con
tra una sfrenata e disunita moltitudine ( 4 ) . 
Furono severamente punití i contadíni presi 

c o l -

C i ) L oppiessione e miseria loro vien confermata da L 
Eumenio, ( Panegir. V I . 8. ) Gal l la , ejftratas ¡n ju rü , . 

(2) ranegyr. Ver. I I . 4. Aure l . v i t t , . 
(3) Ehano ed Amando, Noi abbiamo delle medaglíe da 

loro coniate. Goltzio in Thes, R. A . p. 1x7 - i ^ f «Ó 
í f ) Levibüs frosllis domuit, Eiitxop. I X . zc, * 



Qs¡¡" Imps/o Tiomctno, Cap* X l l l , i | 
^olle armi alia mano ; ritornarono gli aítri e ca5t5, 

h ¡payemati alie respettive loro abltaziom , e 1' go, 
n :Juti¡8 Joro sforzo per la liberta serví sola-
ro ente a confermare la loro schiavitu. COSÍ 
i - £01'te ed uniforme é la córreme delle popóla-

r¡ ¿assioni, che possiam quasi arrischiarci con 
in scarslssimt materiali a riíerire le parncolanta 
'er ¿i qUesta guerra. Non siamo paró disposti a 
DH £redere che i principalí capí EUano ed Aman-

do fosser cmtiani ( i ) , o a supporre che la 
, ribellioneí come accadde ai tempo di Latero , 

ta £osse 5UScitata dall'abuso di quegli umamprm-
a- c]pj della Religione Cristiana s che inculcano 
iei la liberta natural degli uominí . * 
ia. Appena ebbe Massimiano ncuperaía la Gal
án |ia dalle mani del contadini , che egli perde A. 
^ la Britannia per i ' usurpazione di Carausio . b£l71-oní5. 
n- p0pO pardita ma Fortunata impresa dei Fran d; Ca. 
• , chi soltó i l Regno di Probo , aveano i loro j-ausio 
1 • ardiíi concittadini costruite delle flo?te di leg-sio n d k 
e gieri bergantlni , su i quaii andayano comí; ^ z ' 

'1- jiua mente a devastare le Pro vinas adjacenti 
>e. aii' océano ( 2 ) . Fu necessario creare una 
za forza navale per reprimere le irregolari loro 
ne ¡ncursioni ; e se ne proseguí i l gmdizioso pro» 
m- get-

) . 
esí 

( 1 ) Questo fatto per vero diré si fonda sopra un'aií» 
torita. bea kgg i c r a , ch ' e la Tita di S. Babolino scruts 
piobabilmente nel V I I . secó lo . Ved. Duchcsne Ser ¡por es 
rnum Eranclcar. tom. I . p. 66z. 

* Espressione non ginsta di uno Scrittor Protestante. 
(2) Aure í . v i t t o r e ' l i nomina Gerroani, É u t r o p . ( I X . 

d* at. ) l i nomina Sassoni. Ma Eutropio viveva nel secólo 
«Sucntc , e sembra fa i uso ú ú linguaggio del suo t§tn|®> 
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14 Istoria falla decadsnza 

getto con prudenza e vigore . Gessoriaco ¡ | 
sia Bologna , negli streiti del canale Britan. 
n í c o , fu dafl' Imperaíore scelto per essere staá 
zioae della flatta Romana ; e ne fu i l col 
mando affidaío a Carausio di vilissima origine 
cittadino di Menapta ( 1 ) j ma che lung^. 
mente segnalata avea ia su a abilica neila ma. 
riña , ed ¡l suo valpre neli5 armi . Non cor, 
rispóse r in íeg r i i a di questo tíuovo ammiraglio 
ai suoi talenti . Q.uando i Pirati della Ger. 
mania ^fecero vela dai loro porfi , lasció loro 
libero i l passaggio , ma ne impedí con gran 
dijigenza i l riíorno , e si appropric* un'ampia 
porzione del bottino da essi acquistato . h 
ricchezza di Carausio fu in que!la congiuntu. 
ra molió giustamente considerara come uns 
prova del suo delitto , e Massimiaño gia a. 
vea ordinata la morte di íui .' Ma i ' accortc 
Menapio previde, e prevenne la severitá dell 
Imperatore colla sua liberaiitá : egli si era at.' 
taccata la ílotta che comandava , e t irati i 
Barbari nei suoi interessi. Fece egli vela dal 
porto di Bologna verso la Britannia , índasa 
la legione e gli ausiliarj , che difendevano 
qaell'Isola ad abbracciare i l di luí partito , e 
pditamente assumendo insism colla porpora I 

n-1 

< i ) Le tre espressioni d i E t i t rop io , d i Aure l io yuto 
#e; e d i Eamcnio v'dissíme natas, Batavlce alumaus, 1 
Menapícc ctvís c i dan no una lacerta notizia della nascit. 
d i Carausio , I l Dot t . Stukcly pero ( Stor. d i Carausio, 
$. «2. ) lo fa nativo di S. David , e Principe del sangui. 
^.eaic della Britannia . Egl i t iovO la prima idea i n íUCs 
caído di Cinnccster , pag, 4.^ 



D s l l ' i m p m RmmQf Cap. x i i i , i | 
flfol di Augusco , sfido la giustizia e le armi 
deí suo offeso Soyrano ( i ) . 

Quando ia Bmarmia fu cosí smembrata Imp0^ 
d a i r IraperQ ? ne fu sensibilmepte coaospiuta tanza " 
f ¡¿nponanza , e sinceramente deplorara |a fieilaBrL 
peralta» I Romani celebrarono , e forse ma- fan^ia ' 
gnitifearono i'estensione di queirisola i l lustre, 
provveduta per ogni parte di comodi porti | 
la teqiperie del clima , e la fertilitá del suo-
lo , egualmente adattate alia produ^ione del 
grano e del vino í i ricchi minera!i , ond-
ella abbondava ; i ricchi prati coperti d' i n -
numerabili greggi j ed i suoi hoschi pr iv i di 
bestie feroci o di yelenosi serpenti , Deplo-
ravano essi specialmente la perdita deüe con-
siderablli éntrate deíla Britannia , confessandQ 
nel tempo stesso che mer í t ava quella P^oyin-
pa d'esser la sede d'una monarchia indi pen
dente ( 2 ) . La pQssedé Carausio per lo spa-. 
gio di sette anni ; e la fortuna si mantenne 
propizía ad una ribelHone sostenuta dal cq-
raggio e dali* a b ü i í á . Difese P Imperatore B r i -
tannico le frontiere dei suoi dominj contro i 
Qaledonj del Settenírione j invi to dal conti-

nen-

•Iv,ij. n.i ,,...,,„ I.̂ M.̂ .I. 11 ..........i—» •.r... —- . • • • • • . .LV 

C I > Panegyr. v. 12. Era Sn quel tempo la Britannia sL 
fura , e poco difesa. 

( 2 ) Panegyr. Vet, V. i r . V I I . 9. L'oratore Eumenio de» 
siderava esaltar la gloria del suo Eroe ( Costanzo ) , Yan
tando I ' importanza d i quella conquista . Non ostante la. 
«ostra lodevol parzialita per la patr ia , e difticile d i con» 
« p i r e , che al principio del quarto secólo meritasse 1' I n -
ghilterra mtte queste l o d i . U n secólo e mezzo avantí 
somministrava apgena i l necessario per pagar le t ruppe, 
f | i f v i stavano d i guamigione, Ved.Appiano nel proemio ? 



s6 istorU delU decadenid 
tiente un gran numero di abili artefíci'; eá íñ 
una varia quantitá di medagüe íu t t 'o ra esisten-
t i fece pompa del suo gasto e della sua onu-
lenza ( i ) . Nato su i confíni dei Franchi , 
egli si procacció i* amicizia di quella formida-
b i l naziona coll* aduiatrice ¡mítazione delie 
loro vestí e de*loro costumi . Arroló la p¡& 
valorosa lor giorentii nelle sue truppe di tér
ra o di mare 3 ed in contraccambio de'i* o t i 
le loro alleanza , comunico a quei Barbar! 
la pericoiosa scienza delí* arte militare e na
val© . Possedeva Carausio tuttavia Bologna 
ed i l paese adjacente . Le trionfantí sue flot-
te veleggiavano nel canale , comandavano a l 
ie foci della Satina e del Reno 3 devastavano 
le coste dell' Océano , e spandevano oltra lg 
colonne d* Ercole i l terror del nome di luí * 
Sotto i l suo governo la Britannia s destínala 
nei secoli fuíuri all* impero del mare , aves 

A. D. gia preso i l suo naturale e rispettabií grado di 
Z8?.RÍ . potenza mar i t t ima. 
cono. Avea Carausio } coll' impadronirsi della flot-
d z o i T a U ta ^ l ^ 0 ^ 0 ? N A 9 to l t i al suo Sovrano i mezzl 
t r f i n V d¡ perseguitarlo e di vendicarsi. E quando s 
pe rato- dopo una gran perdita di lempo e di fatíca f 

C i ) Siccome si censervá tuttavia üñ gran numeró d i 
medaglie di Carausio, egli e divenuto un ogget tó favorñ--
to della rur ios í ra degli antiqaarj ; e sonó state con saga-
iré accuratezza investígate tutre le parcicolarita della sua 
t i t a e delíe sue a i i o f t i . í l Dottorc Stukely speciaíinente 
l ia consacrato un grosso volume a l l ' Imperatorc Britanni-
co . lo ho fatt© uso dei suoi ma te i i a l i , ed íio í iget taW 



j}e¿r Impero Romano. Cap, X1IL i 7 
fu lancíato in mare un nuovo armamento ( i ) 1 
le truppe imperiali non avvezze a quell' ele
mento , furono fácilmente del use e disfatte 
daí yecchj marinari deü 'Usurpatore . Questo 
mutile sforzó produsse ben presto un trattato 
di pace . Üiocleziano ed ií suo Collega giu-
stamente ^aventando lo spirito intraprendente 
di Carausío , cederonoad esso la sovrani íá del-
la Britannía 9 e con rípugnanza ammisero i l 
loro pérfido suddito a parte degli onori impe
riali ( 2 ) . Ma l ' adozione del due Cesarí die-
de un nuovo vigore alie armi Romane ; e 
menire che i l Reno era difeso dalla presenza 
di Massimiaño , i l valoroso suo Collega Co-
stanzo assunse la direzione delía guerra Br i -
tanmca, La sua prima impresa fu contro l* 
importante piazza di Bologna . U n superbo 
m o l o , ¡nnalzato a traverso l* ingresso del por
to , tolse ogni speranza di soccorso. La c i ó 
l a si rendé dopo un' ostinata dífesa ; ed una 
parte conslderabile delle forze «a val i di Ca-
rausio cadde i n potere degli assedianti , N e l 
corso dei tre anni , che Costanzo impieg6 a 
preparare una flotea adeguata alia conquista 

deú 

< 1 ) Quando Mamertino rec i tó i l suo pr imo pane" i r í -
co erano tcrminati i preparativi navali d i M a á m i a ^ o á 
e i oratore presagira una v i t t o r u sicura. l l solo suo su 
ienzio nel secondo panegír ico servirebbe a mpstrarci che 
ia spedizione non ebbe un felice successo . 

( z ) A u r e l . V Í t t o r e , E u t r o p i o , e le medaglíe C Pax Auga ) 
c informano d, qucsta remporale riconciliazione ma io 
non presúmelo ( come ha fatto i l Dott . Stukely s t o m 

«®M mcdcs«M del t ra t ta to , s -
B 



xt I s ío rk dslla decadenza 
della Brkannia , egli asslcuro la costa delta 
Gallia , fece irruzione nel paese dei Franchí , 
e privo 1'Üsurpatore dell'ajuto di quei possen-
t i a l lea t i . 

A D. Prima che fossero fíniti í preparatlvi , Go-
394- sua.stanzo ricevé la notizia della morte del Ti ran-
morte, no j che fu considerata come un sicuro pre

sagio della vicina v i t tor ia . I ministri di Ca-
rausio imitarono l'esemplo di tradimento dato 
da l u i . Fu egli u ce i so dal suo primo ministro 
Al ieno , e Tassassino successo nella potenza 
e nel pericolo di luí» Ma non avea egli abi-
l i tá conveniente per esercitare la prima , od 
allontanare i l secondo. Egli vedeva con an
gustioso terrore le opposte rive del continente 
giá piene d 'armi , di truppe e di navi , per-

A. D. che Costanzo avea moho prudentemente d í v i . 
c o m n t o 5 0 ^e sue ^0r2e 3 Per dividere parimento V at-
í i c u p e r a t e l l z ^ o n e e ^ resístenza de! n e m í c o . L'assalto 
la B r i . fu finalmente dato dal principale squadrone s 
t ann ia , che era stato adunato alia foce della Senna s 

sottof ií comando del Prefecto Asclspiodoto , 
Ufñziale di merita singolare. Tanto im^erfeK 
í a era in quei tempi l'arte della navígazlone > 
e che gli oratori hanno eelebrato l 'ardito corag-
gio dei Romani , che si arrischiarono a far 
vela con un vento di flanco, ed in un giorno 
burrascoso. Dívenne i l tempo favorevole ai» 
la loro impresa . Coperti ua una densa neb. 
h\& y scamparono dalia flotta s che Alietto a-
vea posta aii 'lsola di VVight per riceverlí , 
scesero con sicurezza sulla costa occidentale s 
e dimostrarono ai Briíanni , che la superiori-
| | deiíe forze navati non serapre avrebbe di-
fesa la patria loro contro una stranrera invtu 
sione. Appena cbbe Asclepiodoío sbarcate i ; 

t i u p -



DelP lmprn Romano. Cap» X I U . xg 
iruppe ímperiali i che incendio le proprie na-
v i j e siccome felice fu la spedizione , cosí 
íú universaloiente am mi rata la sua eroica con-
doíta . V üsurpatore si era posto vicino a Loi i -
dra per iví ricevere ií formidabile assako di 
Costanzo, che comandava in persona la flotta 
dí Bologna ; ma la discesa di un nuovo ne-
mico richiedeva immediatamente ía suá pre-
senza nell*Occidente, Fece egli quella íunga 
marcia tanto precipitosamente , che incontró 
íu í te Je forze del Prefecto con un píceo! nu 
mero di srracche e scoraggiate truppe. Presto 
terminó i l^ combattimento colla total disfatta 
e morte di Ailetto í una sola battaglía , co
me spesso é seguito 3 decise i l fato di quella 
grand'Isola ; e quando Costanzo sbarcó su i 
^ f l . d' .Kent , l i r i t rovó coperti di sudditi ub-
bidient i . Alte ed unanimi furono le loro ac-
damazioni ; e le virtü del vincitore possono 
mdurci a credere, che essi sí ralíegrassero sin
ceramente di n m rivoluzione 5 che dopo una 
separazione di díeci anni , riuniva la Britad* 
nía ai corpo del 1*1 mpero Romano ( i ) . 

Non avea la Brííannia da temeré a l t r i ne- l3IfeS3 
nl«ci che gl ' interní ; e finché ¡ suoi Govsr. frfclla 
natori conserv-arono la lor fedelta , e le t íup- te? 
pe la lor disciplina, le incursión! dei nudi sel. 
vaggi della Scozia o dell" Irlanda non poíero. 
no mai grandemente nüocerealla sicurezza deí-
la Provincia . La pace del continente , e Ia 
difesa dei gran fiumi , che servivano di con-

fini 

( i ) Si trovano ia Aurelio v i t t o r e ed in Eutropio po» 
Cm squaíc i concernenti h conquista dclU JJt iunnia, 

B % 



I ® htorta deüa deeadenza 
finí all ' Impero , eratio molto piu importantí 
e difiticüi oggetti. La política di Diocleziano , 
Ja quale presedeva ai consigli dei suoi Colle.. 
ghi , provvide alia pubblica tranquil l i tá , fo* 
mentando lo spirito di dissensione ira i Barba-
r i , ed accrescendo le fortificaztoni dei R o -
raani eonfitii . Eglí stabiii nell ' Oriente una 
linea di campi mííi tari dall* Egitto ai do-
minj Persiani , ed acquartiero in ognl campo 
un adeguato numero di truppe, comándate daí 
respettivi loro Uífiziali , e fornite di ogni ser
ta di armi tratte dai nuoví arsenal!, che a-vea 
eretti in Antiochía , in Emesa , e m Dama
sco ( i ) . Ne fu 1* Imperatore meno vigilante 
a cautelarsi contro i l ben noto valore dei Bar
ban delT Europa. Dalla foce del Reno a queL 
la del Danubio fu roño dilsgentemente ristabi-
l i l i gli a cea rapa mentí , le cí t lá , e le fortez-
ge, e ne furono molto abilmente costruite deí-
le nuove nei luoghi piú esposti : fu introdot-
ta la piü esatta vigiíanza tra le guarnigioní 
della frontiera , e fu posto in uso ogni espe
diente che render potesse salda ed impenetra-
bile la lunga catena delle fortifícazioni ( 2 ) . 
Fu raramente violata una cosí rispettabil bar
riera, e spesso i Barbar i tra loro g l i uni con* 

) tro 

( 1) Giovanni Maiela} nella Croa. Aní iocheo . taro. I * 
p. 408. 409. 

( 2 ) Zosim. 1. 1. p. 3. Questo Storíco parzíale scmbta 
^he celebri la vigi íanza d i Diocleziano colla mira di far 
federe la negligenza di Costantino. Sentíame 1' espressioní 
d ' un oratore: „ nam quid ego alarum & cohortiuni ca-
a, stiíi percenseam, teto Rjieai & ^stri 1% Eufh ía t i s l ic j i i* 
n t? ^ s t i tu ta ., fane^r^ vef, m í8» 



bei/'Impero Románó . Cap, X í í h M 
Ira gíl aítri rívolsero ¡I lor deluso fürúre . 1 
Got í , i Vandaíi 3 i Gepidi , l Borgognoni, glí 
Alemanni dissiparono scambievolmente Je pro . 
prie forze con distruggitrtci es t i l i ta , e chiuru 
que vmcesse , i v in t i erano nemici di Roma. 
1 sadditi di Diodesiano, godendo di quei san
guinoso spettacolo, sí rallegravan tra loro che 
i Barban solamente provasssro allora le m i -
serie della guerra elvile ( i ) . 

Ma Igra do la política di Diodesiano, fu im C o n d ó n 
, possibile di conservare una uguale e non ínter-ta tle§í> 

foíta tranquilli tá , durante un regno di- vent'irnp8:á' 
anni , e íungo una froníiera di piü centinaja 
di mig í i a , Sospesero talora i Barban le do-
mestlche loro animositá , e la vigilanza del-
Je guarnígiom íasció taivolta un adito alia lo
ro forza o alia loro destrezza. Ogni qualvol-
ta furono le Provincie invase , Diocleziano si 
comportó con qiiella calma e dignitá da luí 
sempre affetíata o possedma ; riservo la sua 
presenza per quelle occasioni che meritassero 
d interporvela , né mai espose senza necessitá 
la sua persona o la sua riputazrone a perico!o 
akuno. Si assicaro i l buon successo con tur.ti 
quei mezzl^ , che la prudenza potea suggerire. 
e manifestó con ostentazione le conseguense del
la sua vittoria . Nelie guerre di plh difficii 
natura , e di piü incerto evento , egü iai= 

O ) Same omnes tn sÁngumsm suum pofaí l , ¿albas non 
tmttgit esse Semanas, obsshiat^qae fer¡trdtís fesnas nunt 
7 ° " " ' Kc.rs'lvt*nt:' P'negjr. y a . I I I . 16. Mamettino WhU 
« s t r a i l fauo coiresempio di quasi t i m e íe nazioni del 



41 Jstorta delta deeadenza 
plegó i l feroce valore di Mass imiaño; e que! 
fido soldato si contento di attribuire le pro-
prie vittorie ai saggi consigli ed alia fausta 
influenza del suo benefattore . Ma dopo l 
adozione dei due Cesari , gl ' Imperaion stessi 
ritirandosi i n ' un teatro di meno faticose azio-
ni , affidarono ai loro figü adottivi la difesa 
del Danubio e dei Reno, Non fu mai i l v i 
gilante Galeno ridotto alia necessita di v mee-
re un'armata di Barbari sul territorio Roma
no ( i ) . I I valeroso ed att ivo Costanzo l i 
beró la Gallia da una furiosa irruzions degli 
Alemanni ; e le sue vittorie di Langres e di 
Vindonissa sembrano essere state azioni di un 
pericolo e di un mérito considerabile. Men-
tre egli traversava T apfirta campagna con po
ca gente, fu all* improvviso circondato da una 
superior moltkudine di nemici. Egli si r i t i ro 
con difficoltá verso Langres; ma nelía coster-
nazion genérale ricusarono i cittadini di aprir 
le porte: ed i l ferito Principe fu con una cor
da tirato su dalle mura . Ma alia nuova del 
suo pericolo corsero le truppe Romane da o-
gni parte a soccorrerlo , e prima della sera e-
gl i avea soidisfatto al suo onore , ed alia sua 
vendetta colla strage di seí müa Alemanni 
( 2 ) . Si potrebbero forse raccogliere dai mo-

nu-

( 1 ) Egl i si lamentava, benche non con esatta venta . 
„ Jam fluxisse annos quindecim, ¡n quibus in I l ly r i co s 

ad ripam Danubii jelcgatus, cum gentibus barbaris l u -
„ ftaret „ . Lattanzio de M. P. c. 18. . , 

( 2 ) Nel testo Greco d i Eusebio, si legge s a m i í a , r u -
snero che io ho preferito a l sessantamila d i Girolamo , d i 
Orosio 3 di Eu t jop io , c i ü $uo Greco txaduttore í c a n i o , 



Dsir Impsro Romano. Cap, X I I I , 23 
siamemi di quei tempi le oscure tracce di mol -
te altre vittorie riportate sa í Barbarí della 
Sarmazia e della Germania; raa non sarebbe 
qaesta^ tediosa ricerca ricom pansa ta da diletto 
o da istruzione veruna. 

La regola che avea I* Imperator Probo adot- Tratta-
t a í a nel disporre deí v l n t i , fu ¡mitata da Dio- ¿ ^ 0 
cleziano e dai suoi Colle^hi . I Barbarí pri-bari , 
gionieri , cambiando ia morte in ischiaviti\ s 
furono distríbuiti ira i Provincial i , ed asse-
gnati a quei distreiti ( nelia Gallia sonó «pe-
cialmente indicati i territorj di Amiens 4 di 
Beauvais, di Cambra i , di Treve r i , di Lan-
gres». e di Troes ( 1 ) , i quali era no staíi spo-
poUí í dalle calamita della guerra . Furono 
cssi utilmente impiegat í come pastori ed a-
gricoííori ; ma non fu ad essi permesso 1' e-
sercizro del I" armi se non quando fu creduto e- . 
spediente di arrolarli nelle mil izíe. N é ricusa-
rono gli ímperatori di daré , con un t i tolo 
meno servile , della ierre in proprietá a quel-
l ' \ tra [ Barbar! 3 che domandarono la prote-
zlone di Roma . Essi accordarono uno stabili-
men tó a diverse colonia dei Carpí , dei Ba« 
starni e dei Sarmati; e con una pericolosa com-
piacenza permisero loro in qualche modo di 
conservare i nazionali costumi e l'indipenden-
za ( 2 ) . Fu per i Provinciali un soggetto di 

^ l u . 

í 1 ) Panepr. vct . V i l . a i . 
C ¿ ) Eravi uno stabilimentd d i Sarmati odie v ic ínanze 

d i T revc r i , che sembra essere stato abbandonato da quei 
í icghit tosi Barbar í , Auson. ne parla in MueU 

Ür>' 
B 4 



14 Istorta dslla dscadema 
iusinghlera íetizia , che i Barbari, recenílsslm! 
oggetti di íerrore s collivassero aliora i loro ter-
reni , conducessero i l lor bestiame alia vicína 
fiera 3 e contribuissero colle loro íatiche aila 
pubblica abbondanza. Si rallegrarono essi coi 
loro Sovrani del possente accrescimentó disud-
di t i e di soídaíi , ifta si scordarono di osser-
vare , che sí introduceva nal cuor del i ' Impe
ro ( i ) una moltiíudine di secreti nemicr, cui 
rendeva 11 favore insolenti, o l'oppressione di-
sperati. 

Menfre i Cesar! esercitarono i l loro valore 
sulle rive del Reno e del Danubio , la pre-
senza degl* Imperatori era necessaria al meri-
dionali confín i del mondo Romano „ Dal N i -
ío fino al monte Atlante era i ' AíFrica in ar-
fiií. Cínque nazioni Maure confedérate esci-
roño da'Ioro deseríi per invadere le tranquille 
Provincie ( 2 ) . Giuliano a vea presa la por-
pora i n Caitagine ( 5 ) , Achiileo i n Alessan-
d r í a , e perfino i Blenami rinnovavano, o piut-r 

t o -

Vnde íter tngredlens nemorosa, per av ia solum, 
£ t nulla h'.'.manl spettans vestidla cultas 

- ., * A A ¿ ' ¿ ¿ A , •rf. 

^Arvaque Sa.Uro?natum nuper- metata, éolonls 
V i era una cit ta dei Carpi nelia Mesia inferiore. 

C i ) Vedi le congratulazioni di Eumenio scritte in s t í -
Je di Retore Panegyr. V I L 9. 

( ~ ) Scaliger. ( iAn.imadvers. ad Ev.seb. p. 245, ) deci
de al suo s ó l i t o , che i Qu lnyuegenüan i , o sia le cinijue 
nazioni Afticanc , erano le cinquc grandi c i t t a , la Penta-
|>oIi del ¡a pacifica Provincia di- Cirene. 

( 3 ) Dopo la sua disfatta, Giuliano si trapasso i l peno 
con una spada , e si hnc io imniediatamente ncllc fiamme, 
.Vittor. in Epitkm, 
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tostó coníinuavano le loro ¡ncursioni nell' E*: 
gitto superiore. Sonó appena state a noi tra-
messe alcune circostanze delle imprese diMas-
símiano nelle pañi occidentali deli.8 Africa; ma 
dalí 'evento si vede che rápido e decisivo fu 51 
progresso delle armi sue; che egli vinse i Bar-
bari piu ferocí della Mauritania ; e che g l i 
aliontano da quei monti , i* inaccessibil riparo 
dei quali avea inspirato ai loro abitatori una 
ingiusta confidenza 3 e gli avea accoscumati a 
vivere di viulenze e di rapiñe ( 1 ) . Diocle-
ziano dal canto sao apri la campagna nell' E-
gitto coU' assedio di Alessandria } taglio gl i 
acq,uedotii , che portavano le acque del N i l o 
inogni quartiere di quella immensa ci í tá ( 2 ) , 
e assicurato i l íuo campo dalle sortite deU' 
assediata moítitudine 3 continuo i suoi reite
ra t i assalti con prudenza e vigore. Dopo un 
assedio di otto mes i , Alessandria 3 devastata 
dal ferro e dal fuoco , imploro la clemenza 
del vincitore ; ma ne provo ^u t t a la severL 
ta . Molíe migíiaja di cittadini perirono ín A. ñ* 
una confasa strage 3 e pochi colpevoli fu ron o 2 ^ . , 
nell 'Egitto , che evitassero la sentenza o d i ^ ^ j 0 1 ' 
morte o almeno di esiiio ( | ) . Fu i l fato di Diocle-

Bu* xiano irt 

< t ) Ttt ferocfsslmos Maürítafíiáe populos , iñacccssis 
y, montiurn jugis 8c rata rali munftione fidentes, expugna* 
5, sti , recepisti, t ranstul is t i . , , Panegyr. Vrt. V I . 8. 

( a ) ved. la descrizaone di Alessandria in tílrtiüt d« 
£ello iAlexandrln. c. 5. 

( 3 ) Eutrop. I X . 24. Orosio. V I L 25. GioTanni Malek 
«ella Croñ. Antioch. p. ^9 . 410. Eumenio, pero ci ássi-
cuia , che fa l 'Egi t tO facificata dalla cíemeoaa i i DW* 
cleziano. 



-5 istoria della decadenza 
Busiri e dí Copto pift lacrimevole ancora di 
quei d'̂  A l e j a n d r í a . Quelle superbe cittá , la 
prima illustre per la sua aníichítá , ie secoti-
da arncchita da! passaggío del commercio dell' 
india 3 furono affaíto distrutte dalle arrai e 
dai scvcrí ordini di Diocleziano ( i ) . 11 so
lo carattcre della naisione Eglzlana iosensibii¡ 
aHa dolcezza , ma estremamente suscettibile 

tfmore, potea giustíficare qussto rigore ec-
cessivo. Aveano sovente le sedizíoni di Ales-
mandria messa in pericolo la íranquílliíá e la 
sussistenza di Roma medesima. Dalla usur-
paasone di Fermo m poí la Provincia dell' E-
gitto supenore, rícadendo sempre in nuove r i -
Delhom , a vea abbracciata I'alleanza deí sel-
vaggí dell'Etiopia . Era poco considerabiíe ¡l 
numero de i Bíemmi sparsi tra 1* Isola di M«-
roe ed i l Mar Rosso ; guerriere non erano le 
loro mcímaziom j e rozze , e non offensive 
erano le armi loro ( 2 ) . Puré nelíe pubbli-
che turbolenze quei Barbari , che l ' an t i ch i t á 
per la deforme loro figura avea esclusi dalla 
specte uniana , presunsero di entrare nel Hú
mero deí nemici di Roma ( O - Ta l i erano 
stati gl indegm alleati degli Egiziani; e men-

tre 

/ i ) Euseb. C m Chron. ) fissa k loro d h t í a z l o n c alca. 
m d i v e m anm avant i , ed in un tcmpo in ct i i F E - i n o 
istesso crasi nbellato dai Román i . 

( z ) Strabone, I . X V I I . p . , . 172. pomponio Mcla 1. I . 
F. 4 . s?no cunóse le parole: 5,Intra si crcdcre l i b c t , v i x 
" ¿ ^ i t y x r ^ 1 ^ Scmiferi ; ^g 'Paaes, Se hkmmycs , 

„ K o m a n a ^ f 8 SCSe insercrc fort"nac & P^ovocaft arma 



Deü* Impero Romctnot Cap» X I I I , ty 
tre era rattenzione dello stato rivolta a guer-
re piü serie , avrebberó le inquiete^ loro i n -
cursioni poluto di nuovo turbare i l r i poso del-* 
la Provincia. Coila mira di opporre ai Biem-
tál un awersario degno di loro , Diocieziano 
indusse i Nubat i , o sia gli abitanti deiia N u 
bla , ad abbandonare le antiche loro a bita 2 io-
ni nei deserti della Libia , e cede ad essi un 
vasto ma infruttifero territorio al di la di Sie-
ne e delle caieraíte del N i l o i col patio che 
e$si avrebber sempre rispettata e difesa laf ron-
tiera deli*Impero. Sussiste Iungamente U trat« 
tato ; e finché lo stabiümentó del Cristianesi-
sno non introdusse piu giuste idee di culto re
ligioso , fu annualmente ratifícalo con un so-
lenne sacrifízio nell'Isola di Elefantina , nella 
quale i Romani , non meno die^ i Barbarí, a-
doravano le stesse visibi l i o invisibilf potenze 
deli8 Universo ( 1 ) . 

MeBtre Diocieziano puniva i passat! del i t t i 
degli Egizianí ¡, egli prowedeva alia futura 
í oro sicurezza e felicita con mol t i savjrego-
lamenti , che furono confermati ed invigori t i 
sotto i Regni successivi ( 2 ) . U n moho os-
servabile edilto da luí pubblicato , in vece 
di condannarsi come parto di una gelosa t i -
rannia , merita di essere applaudito come un 
atto di prudenza e di u m a n i t á . Egli volle che 

s i 

C t ) Ved. f rocop ío de Bell, f e n l e . 1. %, c, t?. 
<2> Eg l i fisso i l pubblico mantenimento d i grano peí 

j o p ó l o di Alessandria a due m i l i o n i di vredimnl, quattro-
centomila sacca i n cuca, Chrtn, Paschai, f, I7«l ííOCOĴ  
H h t i sircan, c. 35» 



i t ' " •" ímr ld Mía. deCüihnzá 
soppíi. si facesse, una diligente rlcerca „ di ta t t í gil 
d V i t » ™l*Kl librí. 5 ' quali trattavano della m i -
brid^aI.,, ^ab5í ^ r t e di far i 'ora e I*argento , e lí c o ^ 
dumia. « aanno' sétiEa pietá alie fiamme i temendo 

Sí ( come cí assicurano ) che i'opulenza dcglí 
si Egiziani ^ inspirasse loro l'ardire di t u 
;,><bellars!. contro i ' Impero ( i ) . *' Ma se 
Dioclezísno tfosse stato convinto della' real ta 
di quest* arte-.importante , ben lungi dal sne-
gnerne Ja memoria , ne avrebbe riyolta r ' o . 
perazione :n bsnefizio delie pubbÜche é n t r a t e , 
f piu vensimile che i l sao buon senso g i l d i -
scopnsse la follia di COSÍ magnífíche preten-
sioni , e che dfesrderasse preservare la ragione 
ed i ben i de i sudditi da questa pregiudiciale r i -
cerca . E' da osservarsi s che quegli antichi 
Ubri j cosí liberalmenre attribuiti a Pittagora , 

7 . . a Sa|omone 3 0 ad Ennete 5 erano pie fraudi 
f n r n ' Plu, ^odemi a íchimis t i . I Greci trascura-
gJsidi^0"0 i,uso o Tabuso á d l a chimica. In queiP 
qucst,ar.!mmenso registro., dove Plinio ha depositatD 
te. le scoperte , le arti , e gíi errori dello spiri-

to umano , non sí fa la mínima menzione 
della trasmutazione dei metalíi ; e la persecu-
Z10ne di Diocleziano é i l primo autentico h u 
ío neila storia dell ' aíchimia . La conquista 
dei i 'Egít to fatta dagli Arabi diffuse quella va
na scienza sul globo* ; Favorevole a l l ' avar iz ía 
del cuore umano , fu essa studiata nella Chu 
na 3 come nell ' Europa , con parí ardore s 
successo . JL' oscurita dei secoll di mezzo as. 

f%im in Dioclezian©, 4 :i ~ 
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sícurava di un favorevole ricevimemo ogai 
maraviglíosa novel la , ed i l rinascimento dei-
le scíenze dette nuovo vigor© alia speranza , 
e suggeri piú finí artífizj alia frode. La filo
sofía secondata da 11' esperienza ha fínalmente 
bandito lo studio deiralchimia , ed i l secólo 
presente , benché ávido di ricchezze , si con- ¿ 
tenta di cercarle per íe piu umili vie del com- % 
mercio e dell' indusiria ( 1 ) . B 

Al ia soggezione dell'Egitto immediatamente Gueíia 
successe Ja guerra Persiana. Era al Regno di :Persl?" 
Diocleziano riservato i i vincere quella possen- r'a * }„ 
te nazione , ed astringere i successori di Ar 
ia serse a riconoscere la superiore maestá dell* 
Impero Romano. 

Abbiamo osservato , che sotto i l Regno di T u í d a -
Valerlano , fu i 'Armenia soggiogata dalla per- te Ar' 
fidia e dalle armi dei Persiani s e che dopo i ' raeno• 
assassinio di Cosme , i l suo figliuolo Tiridate 
ancor fanciulio, erede deila monarchia, fusaiJ 
vato dalla fedeltá dei suoi amici s ed educa* 
ío sotto la protezione degrimperatori . T i r i 
date ricavó dal suo esilio vantaggi tali , che 
non g l i avrebbe mal cnnseguiti ful trono dell' 
Armenia^; cioé la sollecita cognizione delié 
a v ver si ta , degli uomini , e della Romana di- % 
sciplina . Egli segnaló la sua gioventu con í; 
valoróse azioni , e mostró incomparabii forza * 
e descrezza in ogni esercizio marziale , ed an
cora nelle mena glorióse contese dei giuochi 

O l i m -

5 i ) Ved. una breve síoria e confutazione de l l ' a l chL 
mía nelle opere di un filosofo compilatoic , k Mothe le 



3 ó Istoría delta dscahnzá 
Ollmpíci ( i ) i Qaeste qualitá fu roño piá !io3 
bilmente impiegate neiia difesa dei suo bene. 

A . j5o fattore Licinio ( 2 ) . Questo üffiziale nella se. 
25cr, dizione, che cagionó la morte di Probo 5 fu e. 

sposto al p¡u i m mi tiente pericolo , e g l ' infe* 
roclti soldati si aprivano a forza la s í radanel . 
la sua tenda s quando furono repressi daí solo 
braccio del Principe Armeno. La gratitudine 
di Tiridate contribuí súbito dopo al ristabili-
mentó di l u i . .Fu Licinio in ogni posto r a 
in ico e i l compagno di Galerio , ed i l méri to 
di Galerio , molto prima che fosse innalzato 
alia dignitá di Cesare s era staío conosciuto 
8 .strmato da Diocleziano. I I terz' anno del 
regno di questo Imperatore fu a Tiridate con-
ferito i l reame del l 'Armenia. Erano la giu-
stizla e roppor tun l t á di tal progetto ugual-
mente evidenti . Era ormai tempo di liberare 
dalla usurpazione del Monarca Perslano un ter
ritorio importante , che dai Regno di Neronc? 
in po! era sempre stato concesso sotto la pro-
tezjone dell*Impero al piít giovane ramo de-
gli Arsaci ( i ) , ;, 

^ v.x ^ Quan-

( 1 > Ved. 1' educazionc c la forza d i Ti r ida te nella 
s toríá Armená di Mosc di Corene, ] . I I . c y í . Egl i po-
tea prendere duc t o r i selvaggi per le coxna e romperle 
colle sué mani« 

C2) Se prestiamo fede al piíi giovine v í t t o r e , i l quale 
stíppone che nell 'anno 323., L ic in io avesse solamente ses-
sant'anni^ egli^ appena potrebbe esser la stessa persona del 
p r o t e t í o r d i Tiridate? ma noi sappiamo da molto mig l io r 
a u r o r h i ( Ensebio Sto. F.cclesiast. 1. X. cap. 8. ) ' 'che 
Xic in io erá al lorá nell* u l t imo período delía ve í ch iezza : 
sedici anni a v á n t i , vierí ráppresentato con cápc l l ícadut í ' 
« come contemporáneo di Galerio * Ved. Lattanz. c, Í2 ' 
Lie inio era nato probabilmente verso l 'anno 250, • 
. C j } Ved, i l i b i i cz, € Í J . d i pione Cassio, 
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Quando cnmparve Tíridate sulle frontie-

íé deli* Armenia , fu ricevuto con sincero D! 
trasporto di allegrezza e di fedeiíá . Sof. E /? . 
friva quel paese da trentaseí anni le real i e s5a t i 
le immaginarie angustie di un giogo stranie- Jitosui 
ro . I Monarchi Pe rs i a ni aveano adórnala la ¿^v 
Joro nuova conquista con magnifici edifizj í A m u v 
ma quesíi monumenti erano eretti a spese n í a . 
della nagione s ed^ abborriti come segni di 
schiavuü o A vea i ! timore di una ríbellione 
suggerite le piü rigorose precauzioni era s£a~ 
ta P oppressione aggravata dagl' insultí , e 
la certezza deli'odio pubblico avea fatte pren
der tutte quelle misure , che render ío po-
teano ancor piu implacabile . Abbiam giá 
norato rintollerante spirito della religione dei 
M s g i . 

.Le statue deí divinízzatí Re deli' Ar 
menia s e le sacre immaginl del Solé e del
la Luna furono ridottc in pezzi dallo zelo del 
vincitore ; ed i l fuoco perpetuo di Ormuz fu 
acceso e conservato sopra una ara eretta sul
la sommita del monte Bagavo ( 1 ) . Era ben 
«atúrale che un popólo da tante offese inas-
prito si armasse di zelo per la causa del íasua 
indipendenza , della sua religione 3 e dei suo 

íc-

( s ) Mosfe di Corone. Sto. Armen. 1, IT, c. 7 ^ l e sta-
tae erano statc erette da Valarsace, che regnava n e l I ' A r . 
«ícnia cirra xjo. anni avanti Cristo . e fu i l pr imo Re 
f a fam,§,la. di Arsace ( ved. Alose, Sto.. Armen. 1. 11. 
J 3 0 La deificazione degli Arsaci vien menzíonata da 
5 y t m o < X L I ' S O c da Ammiamcr Marcell ino c XXIIIV 
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legitimo Sovrano , i l torrente abbaíté ogni 
ostacoío , e posê  i n fuga la guarnigione Per
siana. ^Corsero i nobili Armeni sotto lo sten. 
dardo di Tir idate , tu t t i allegando i loro pas. 
sati meriti 3 offrendo i loro futurí servigj , e 
do mandando al nuovo Re quelle cariche e 
quelie ricomprese, dalle quaíi erano stati coa 
dlspregio esclusi sotto lo fsíraniero governo 
( i ) . ¡1 comando dell* armata fu conferito 
ad Artavasde, i l cui padre a vea saivato T i . 
rídate nella su a infanzia , e la cui famiglia 
era stata trucidata per quell' azion generosa ,' 
Oítenna i l frateílo di Artavasde i l governo 
di^ una^ Provincia . Una delíe prime cariche 
mi lka r i fu conferita al Satrapo Otas 5 uomo 
di smgolar temperanza e fortezza , che pre
sento al Re la sorelía di l u i ( 2 ) , ed VJIÍ 
considerabil tesoro, che a ve a ambedue con/ 
serval! inviolat i ín _ una r imóla fortezza . 
Comparre tra i nobili Armeni im alicato ¡ 
le cui vicende sonó troppo considerabili per 
non farne menz'one . Egli avea nome Mam-

Ia go 5 era Scita d' origine ; e la Tribu ,. che 
¿i dípendeva , si era pochi anni avan-

Mam. t i accampata su i confini dell* Impero Chine-
§ 0 • se I 

C i ) La nobilta Armena era numerosa e potente . Mo-
se fa menzíone d i mol te famigl ie , le qual í erano i l lust i i 
satto i l regno d i Valarsace C 1. I I . 7. ) e le. qua l í esi-
stevano ancora a suo tempo verso la meta del q u í u t o se. 
c o l ó . Ved. la Prefaz. de suoi e d i t o r i . 

( 2 ) Si chíamave Chosroi-dnchra , c non avea V or fi-
tulum come le altte donne. ( Sto* Armen. !• I I , c. 75.) 
io non intencío ta l frase, 
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se ( 1 ) , che si estendeva allora fino alie v i -
c/nanze Jeila Sogdiana ( 2 ) . Essendo Mam» 
go incorso nello sdegno dei SHO Sovrano , si 
ri t iro coi su o i seguaci verso le rive del í 'Oxo^ 
ed imploró la protezione di Sapore. V I m -
peratore della China ríchiese i ! íuggitivo , a l 
legando i dir i t t i della sovranita . 11 Monarca1 
persíano oppose le leggi deli" ospitalitá ; e 
con qualche difficoitá ev i tó una guerra, colla 
promessa di confinar Marago nelle piú lonta-
ne parí! deli* Occidente ; pena , com' egli la 
descriyeva, non meno terribiie della «for te , 
V Armenia fu scelta peí luágo deli4 esilio * 
e tu a.la Scitica Tribu assegnato un vasto di-
síretto sui quaie potesse pascolare i su o i 
gregg! ed armenti , e trasportare le sue tende 
da un luogo a l í ' a l t r o secondo le diverse sta-
giom deiranno. Fu roño quclle genti impie-
gate a respingere i ' invasione d iTi r ida te : ma 
l i lor condottiere s dopo aver bilanciato i be-

< i ) NeUa Sto. Armcna 1. 11. 78. come ancora nella Geo. 
gxahca, <p. j f i y . ) la china vien nominara Zcnia o zc-
nasun . Vien distinta dalla sera, dalla opulenza deoli abí-
tann , e dal loro amor per la pace sopra tutte le a l t r cna , 
Piioni del mondo. 

< 2 ) VOH.ti9 i l primo Impemore d e l l a s c t t í m a D i n a s t í a , 
che alloia regnava nella china , ebbe dei t r a t t a t i po l i t i c í 
colla Fergana, provincia della Sogdiana, e si dice che su 
cwesse una Romanaambaseiata . ( Sto. degli u n n i t o m . I 
fag. ? 3 . ) I n quei secoíi i Chinesi teneano una "uarnipione 
sn Kashgar , ed uno dei lor Genera!! verso i tempi d i 
Tra,ano 51 f a n z 6 al mar Caspio, Riguardo al com. 
murcio tra la China ed i paesi occidental! , si puó con» 
ialtare ue.a intcressante memoria del s ig. de Guignesnell' 
A c c a ^ m i a delle Iscr iz . tomt X X X I I . pag. 3SS, 

TOMO IIÍ, C 
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nefízj e le o fíese, che avea ricevuto dal Mo
narca Persiano, risolvé di abbandonarne ií par-
t i t o . I I Principe Armeno , cui bene era na. 
to 11 mérito e la potenza di Marago j lo trat-
tó con ríspettosa dístinzione ; ed a metiéndolo 
alia sua confídenza, acquistó un suddíio corag-
gioso e fedele, che moitoeíficacemente contri-

' / C ) bul al di lui rístabil imento. ( i ) 
j pcr- Si mostró per un tempo propizia la for» 
síani tuna airintraprendente valore di Tiridate. E-
jricupe. gíi non solo dlscaccio i nemici della sua fa-
VA™ migÍ!*a e deiIa.sua patria da tutta T estensio-
m e n t i . ne £}e^' Armenia, ma continuando la sua ven-

* detía 5 portó le armi , o almeno le scorre-
r ie , fino nel cuor delT Assiria . Lo slorico 
che ha tolto i l nome di Tiridate a 11* obblio , 
celebra con un grado di nazionale entusiasmo 
il^ personal valore di lui 5 e col vero spirito 
di un oriental romanzista descrive i giganti e 
gl i eieíanti che caddero sotto 1' invincibil suo 
braccio . Da aírre informazioni rileviamo le 
divisioni della monarchia Persiana 3 alte quali 

\ ií Re dell' Armenia fu in parte debitore dsi 
suo i vantaggj „ Era ií, trono disputato da IT 
ambizione di duerivaü í ra te l l i ; edOrmuz, do-
po a ver inút i lmente irapiegate le lorze del suo 
partito^, ricorse alia pericolosa as^istenza deí 
Barbar í , che abita vano íungo la spiaggia del 
Caspio ( 2 ) . Fu pero la guerra civiíe presto 

_ ter-

( 1 > Ved. StO. Armen. I . I I . c. 8 iy 
C 2 > lF¡os Persas ifsumque Regem, a sc l th S a c c h & Ruf~ 

fis & G d H s , p f r i f f r a t e r O r m i i t , Panceyr, Ver, I I I . I Saci 
' era. 
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te rmína ta o con una victoria o con una r í , 
conciiiazione e Narsete , che fu univer-
salmente riconosciuto Re delJa Persia , rivolse 
tutte le sue forze contro i i nemico straniero» 
La contesa si fe ce a llora troppo ineguale , 
né i l valor deli* Eroe poteva resistere alia 
possanza del Monarca . Tiridate , scacciato 
per la seconda volta dal trono deli* A r 
menia , si rifugió di nuovo nella corte 
degl' Imperatori . Narsete ristabili ben tostó
la sua autori tá nelia ^ ribeílata Provincia , 
ed altamenre lagnandosi delía protezíone dai 
Román i accordata ai ribelii ed ai fuggi-
t i v i , aspiró alia conquista deü* Oriente . 
( 1 

Ne la prudensa né 1' onore permeíte- Guerra 
vano agli imperatori di abbandonare la can- tía i 
sa del Re deli' Armenia ; e fu risoluto di Pcts'ar 
mostrare la forza deli' Impero nella guerra 111 c 1 
Persiana . Diocleziano con que!)a ferma di- n°™!° 
gn i t á , che egíi costantemente affettava , fís- D. a / í , 
so la sua fede in Antiochia, donde preparava 

' . T ^ e . d i . 

eranp «Ra nazi'o.nc d i Sciti e r r a n t í . accampatí verso la 
sorgente deli 'Oso e de!!'Jaxarte. I Gelli erar.o g l i abita» 
t o r i del Ghiban lung,o i l mar Caspio, e che sotto nomc 
di D i l e m i t i , infestarono per tanto terapo la Monarchia 
Persiana , Ved. d 'Herbclot , Bibl ior . Orienr. 

( 1 ) Mose d i Corene tralascia afFatto questa seconda r L 
vo Iiizione, che ¡o sonó stato costretto a ricavare da un 
fasso di Ammiano MarcelÜno ( 1 . X X I I I . 5. > . Lattanzio 
yarla ne l rambiz ione 'd i Narsete „ Concitams domesticis 

exemphs avi su i Saporis ad oceupandum Orientem jna» 
gnis copüs inUiabat „ , D i Mort . Per^cnP, t , » . 
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htoria dsüd decaienza 
e dirigeva lé mil i tan operazioni ( i ) . Fu 11 
comando delle legloni affidatoall* intrépido va
lore di Galerio , i l quale per quell* importan
te disegno fu richiamato dalle rive del Danu
bio a quelíe dell' Eufrate . S* incontrarono ben 
tostó le ármate nelle pianure deila Mesopota» 
mia , e due battagiie seguirono con vario e 

Pjsfattadubbio successo j ma piú decisivo fu i l t é r ro 
leilo1" combat t imen tó ; e Farmata Romana ebbe una 

rotta totale , attribuita alia temer i tá di Ga
lerio, che un piccolo corpo di truppe assaii l * 
ínnumerabile esercito dei Persiani ( 2 ) . M a l a 
considerazione del paese , cha fu i l teatro di 
questa azione, puo suggerirci un' altra ragio-
ne della disfatta di l u í . I I terreno stesso, sul 
quale fu vinto Galerio , era divenuto famoso 
per la morte di Crasso e per la sí ra ge di die-
ci legioni Era questo una pianura di piü di 
sessanta migl ia , che si stendeva dai monti di 
Garre ali*Eufrate; un raso, sterile ed arenoso 
deserto, senza una collina , senza un a ibero , 
e senza una sorgente di acqua dolce ( 3 ) . La 
grave infantería dei Romani , oopresa da! 

cal-

C 1 ) Possíanio ferinamente crcdcre, che Lattanzjo ascri-
ve a codardia la condotta d i Diocleziano . Gmliano nclla 
sua orazione dice, che egíi rimase con tutte le forzc dell* 
impero 5 frase mol to iperbolica. 

( i ) I nostri cinque compendíatOri , Eur rop io , Fcsto , 
i due v i r t o r i , ed Qrosio , t u t t i riferiscono 1' u l t ima e 
gran battaglia > ma Qrosio e i l ^olo che parla delle due/ 
p r i m e . 

C.? ) La natura del paese é benissimo descritta da Pía» 
tarco nella vita d i Crasso, e da Senofonte nel pr imo l i 
bro d d l ' Anabasi. 
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Caldo e dalla sete^ non potea sperar la vi i ta* 
ria mantenendosi in ordinanaa , nc disunirsi 
sensa esporsi al piü imminente pericolo . In 
questa situazione fu a poco a poco circondata 
dai numero superiore , affaticata dalle rápida 
ívoiazioni , e distrutta dagü sí rali della ne-
míca cavalleria. A vea ¡1 Re d" Armenia se* 
gnalato i l suo valore neíia battaglia e rica, 
vata una gloria personale dalla pubhlica ca
lamita . Eglí fu perseguitato fino a l l ' Entra
te ,* era i l suo cavalio ferito , e sembrava 
impoSsibile che fuggir poíesse al vittorioso ñe
ra ico . In questa estremitá Tiridate abbrac-
cí6 T único^ scampo che si vide d' avanti 5 
smontó e si lanció ne! fíurae. La sua arma-
tura era grave , moho proíondo i i í iume , e 
In quelle parti largo almeno mezzo raiglio : 
( í ) puré h\ tal la forza e Ja destrezza di 
f u i . Che arrivb salvo al!' opposta riva ( 2 ) . 
Riguardo ai Genérale Romano , no i non sap-
piamo le ciscostanze della sua fuga; maquan-
do eglí riíornó in Antiochia , Diocleziano Jo R'ceví's 
ricevé non colla teiterezza d¡ un a mico e di ™heeTil 
mi collega , ma eolio sdegno di un oífeso So- L ^ L 
vrano , U piü altero, degli uomini , vesci- ciezia* 
to di porpora > ma umiliato dai seniitnento no • 

del 

. f i j V td . Lá dissett. d i foster bel secondo voluniedeU 
la traduzione dell ' Anabasi d i Spelmen , che ardisco 
laccomandare come una deile míg l ior i traduzioni che ab-
biamo. 
% < 2 ) át&i A m e n . 1. 11. c, 76. t é ho tras fe r i to quesea 
J^presa áx Tir idate da una disfatta immaginaria a q u d í a . 
¿«ale di Galeno, 0 A 
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¡Coria . 

3 I Jstoria della decadenza 
del suo fallo e delia sua sventura , fu oh, 
bh'gato a seguitare a piedi per piú di un m i . 
glio i l cocchio dell ' Imperatore , e daré a 
unta la corte lo spettacolo del suo disonóte 
( 1 ) . 

Appsna ebbs DIocleziano soddisfaíto i i 
suo privato risentimento, e sostenuta la mae-
stá del so v ra na potete , cede alie umi l i pre-
ci del Cesare, e g i l p;rmise di ricupsrare i ' 
suo onore e quelio ancora delle armi Roma
ne. In vece delle imbelll truppe dell' Asia , 
le quali molto proba bil mente a vea n servito 
nella prima spedizione, fu composto un nuo-
vo eserclto di veterani e di nuove reclute del
ia Frontiera lll irica ; ed un corpo considerabi-
le di Goti ausiliarj fu preso al soldó ímperia-
le ( 2 ) . Galerio passo di nuovo 1' Eufrate 
alia testa di una scelta armata di venticinque 
mi la uomin i , ma in vece di esporre le sue le
gión] nelle aperte pianure della Mesopoíamia , 
si avanzo per le montagne dell' Armenia , ove 
t rovó gli abitatori zelanti per la sua^ causa 3 
ed i l territorio favorevole alie operazioni dell' 
infantería , ed altrettanto disadatto ai movimen-

_ t i della cavalleria ( | ) . Avea 1* avversita as-
' sodata la disciplina del Romani , mentre che 

\ i Bar-

( i ) Ammian. Marce l l . 5. XIV. I I m ig l i o , nelle maní 
d i Eatropio ( I X . 2 4 . ) di í esto ( c. 2 . ) e d i Oiosio C VIH. 
3 5 . ) fácilmente si estendcva a diverse miglia . 

< 2 ) Aure l . y i t t o r e . Giornandes de rehus Getícis c. a l 
(3) Aurelio Vutore dice „ Per Armeniain in hostes 

„ contendit , quas ferme sola , scu. fac i l ior v í n c c n d ^ via 
i , est „ . Egli seguitb la condotta d i T ía jano , c 1* id» 
d i Giulio Cesare, 
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i Barban insuperblti del buon successo , erano 
divenutf cos í trascurati e negügenti , che ncl 
momento, in cui meno se i ' a^pettavano, íu-
roño sorpresi dall ' attiva condotta di Galerio s 
che accompagnato solamente da due uomini a 
cavallo, avea co' suoi proprj occhj s^gretamen-
te esaminata la situazione e lo stato del loro 
campo . Una sorpresa specialmente di notte 
era i l piü delle volte fatale alia armata Per
siana . „ 1 loro cavalli erano legati , e ge-
3, neralmente impastojati per prevenirne la-
3, fuga ; e ad un assalto impíos viso dovea 
3, ogni Persiano legar la gualdrappa , imbr i -

gliara i l cavallo, e vestir la corazza avan. 
t i che salir potesse a cavallo ( 1 ) . „ l n 

quella occasione V impetuoso assalto di Ga
lerio sparse i l disordine ed i l terrore nel cam
po dei Barbari , Ad una piccola resistenza 
successe una spaventev. le strage , e nella ge
neral confusione i l ferito Monarca ( perché 
Narsete comandava i'armata in persona) fug-
g i verso i deserti della Media. Le sue magni-
fiche tende, e queíle dei suoi Satrapi diedero 
vjn immenso bottino al vincitore , e vien r i -
jerito^ un incidente, che prova la rozza , ma 
marziale ignoranza delle iegioni riguardo alie 
eleganti superfluitá della vi ta . Cadde nelle 
maní di un piivato foldato una borsa di cuo • 
Jo lucen te , ripiena di perle . Egli conservé 

di-

€ r ) Scnofonte , Anabasi , 1. I I I . Fer questa ragionc !a\ 
cayallcria Persiana si accampava a sessanta stadj dal ne-' 
Jtnico, 1 
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diligentemente la borsa , ma getco vía í! CQIÍV 
tenuto s giudicando , che íut to c ó , che non 
serviva ad alcun uso, aver non potesse va lo . 
re a leu no ( i ) . La perd'ta principaíe di Nar-
Scte fu di un genere ben pi¿ imeressante. D i -
vers5 ,<!eí]e .sue niogíi , e Je sue sorelie ed \ 
piccioí! suoi fígliuoli, che a vea no seguitata i " 
armata, fu ron o fatti prigíonieri nelia sconhtta , 
Ma benche i l caraírere di Gaierio ín genérale 
avesse pochís ima affinitá con quallo di Ales» 
sandro, egli imi tó dopo la sua víttoria la be-
n!gna condotta del Macedone ver^o la f amí . 
güa di Dar ío . Le mogli ed i figü di Narsettí 
furono proteui centro k violenza , e la rapi
ña , condotti ín luogo di sicarezza e t r m a t í 
con ogni segno di nspetto e di tenerezza do-
vuta da un generoso nemico alia loro eia 3 
al lor sesso 5 ed alia reale loro eondizione 
( 2 ) . 

Tratra, r Meníre f Oriente attendeva con ansieta 
jo per la'derisione di questa gran cortesía, 1' Impera-
^ P 3 - tor Diocleziano a vendo raccolto neíla Siria una 

forte armara di osservazione , presenta va da 
lungi 1 rípieghi della Romana potenza , e si 
riserbava per ogni futuro emergente della guer-
ra . A l Ka nuova della vittoria condúcese ad 
avanzarsi verso la frontiera, col l ' idea di mo

da-

( i ) 11 fatto vien r í fer í to da A m m í a n o , I . X X I I , Inve-
ce di Saccum, a leu n i Icggono Scutum. 

/ a ) I Persiani riconoscevano la superiorita dei Roma-
m nelia morale e relia rna í iz ia . Eurrop. r x . ^ . Maque . 

n l T e S ^ ' t u d m e per i nemici xarámente ú xm. 
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¿erare eolia presenza e coi consigli I ' ambl i 
ziene di Galerio . L ' abbocca mentó dei Prin-
cipi Ronnatii a Nisibi fu accompagnato da o-
gni espressione di rispetto da una parte > e di 
srima dan' altra . In quella cit tá essi detter 
súbito dopo uJienza all'Ambasciatore del gran 
Re ( 1 ) . Questa ultima distatta a vea atter-
rato la potenza o almeno i i coraggio di Nar-
síte 5 ed egli rjguardava una pace ímmedia-
ía 9 come i ' único mezzo di arrestare i l pro-
gresso delle armi Romane . Egli spedi Afar» 
bañe suddito suo favorito e confidente , colla 
commissione di negoziare un trattato, o píut-
tosto di accettare quelte condizioni che i m 
par volesse i l vine i tare . Afarbans apri la 
conferenza , testimoniando la gratitudine deí ?arlafa 

. suo Sovrano peí generoso trattamento fatto dcl1' 
alia sua famiglia , e demandando la liberta f"lba* 
di quegli illusíri prigionieri . Egli celebró i l 1"íerl 
valore di Galerio senza diminuiré la riputa- s ian«a 
zione di Narsete , e non credé disonore i l r i -
conoscere la superioriíá del vittoriaso Cesare 
sopra un Monarca che avea superata la glo-

• ría di tu t t i i principi della sua stirpe . Ñ q a 
estante la giusfizia della causa Persiana , e-
gl i era autorizzato a sottoporre le attuali pen-
denae alia decisione degli Imperatori medesí» 

m i ; 

/ 1 ) l l^ íagguagl lo del trattato c y.teso dai frammenfl 
d i Patrizio n t l i ' Exccrpta Legatlonum pubblicato nella r o l . 
iezione É ' z a n n n a . Piptro vivea sotto GÍustiniano ; ma & 
«vidente dalla natitra dei suoi materiali , ch* ei g í í aVc-« 
íicavati- í k sc í i t io i i piU autentici c zispettabili , 
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Gale-
JEÍO . 

4S htona della dscadenza 
mi ; persuaso , che in mezzo alie prosperita 
non si scorderebbero delie vicende della for
tuna. Concluse Afarbane ¡1 suo discorso col. 
Jo stile delle orlentaÜ allegorie , osservando 
che le monarchia Romana e Persiana erano i 
due occhj del mondo, i l quale rimarrebbe i m | 
perfecto e m u t í l a l o , se l 'uno o i ' a l t ro glifosse 

' tolto . 
RÍSP0- m „ Ben conviene ai Persíani „ replicó Ga

leno con un trasporto di furore , che par ve 
mettere in convulsione tutta la sua macchi-
na „ ben conviene ai Persiani V estendersi 
a, sulle vicende della fortuna , e farsi tran-
» quilla mente delle lezioni sulla v i r t u della 
3, moderazione . Si rammentino essi la pro-
s) pria loro modcrazmie verso 1' infelice Vale-
» n'ano. Essi lo vinsero con frode , lo trat-
3j tarono con indegnitá. Lo ritennero fino aL 
„ T ultimo momento della sua vi ta i n vergo-
3J gnosa prjgionia , e dopo la sua morte ne 
„ esposero i l corpo ad una perpetua ignoml-
» ní-a/v, . Raddolcito pero i l suo tuono , Ga-
lerio fece jntendere all'Ambasciatore, che non 
erano mai stati usatí I Romani a calpestare un 
nemico umiliato, e che in quell" occasione avreb-
bero ^ consúltalo la propria loro dignitá anzt 
che i l méri to dei Persiani . Lícenzio Afarbane 
coila speranza, che presto sarebbs Narsete in-
formato a qaal condizione ottener poteva dal
la clemenza degü Imperatori una pace dure-
v o l é , e la restituzione delle sue mo?,li e de" 
suoi fíglluoli . Da questo abboccamento pos-
siamo rilevare le feroci passionidi Galerio non 
meno che la sua deferenza al superior consiglio 
ed a l l ' au to i i tá di Diocleziano . V ambizione 
del primo abbracciava la conquista dell" O» 

r í e n -
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rlente , ed a vea proposto di ridurre la Per- Mode. 
sía in provincia . La prudenza del secondo , razione 
che aderiva alia moderata política di Augu- d i D i o -
sto e deglf Anton in i , profittó della favorevo- c!cz'la" 
le occasione di terminare una guerra fortu- n * 
nata con una pace onofevole c vantaggiosa 
( 1 ) . 

I n conseguenza dalle loro promesse gji 
Imperaiori súbito dopo destinarono Sicorio co/-
probo, tino de'loro segretarj , a notificare al- cinsio. 
la corte Persiana 1" ultima loro risoluzione . ne * 
Come ministro di pace fu egli ricevuto con 
ogni contrassegno di cortesía e di amicízia ; 
ma sotto íl pretesto di accordargli i l necessa-
rio riposo dopo un viaggio si lungo , i\x V u-
díenza di Probo diiTerita di giorno^ in gior-
no ; ed egli attese i lenti movimenti del R e , 
¿ n che alia fine fu ammesso alia presenza 
di lui vicino al |fiume Asprudo neiia Me
día . I I secondo motivo di Narsete in questo 
indagío era stato di adunare t a l i forze m i 
l i t a n , che potessero metterlo in i s ta to , ben-
ché sinceramente b ra meso della pace} di t r a í -
tarla con maggior peso e colla maggiore d i -
g n i t á . Tre solé persone assisterono a quest a 
conferenza importante, i l ministro Afarbane, 
i l Prefetto delle guardia 5 cd un Uffiziale che 
avea comándalo sulla frontiera dell* Ar

me. 

( 1 ) Adeo Viílor (dice Aurelio ) „ ut n i Valerius, c u -
jus ñ u t a omnia gerebantur, abnuísset, Remaní fasces in 

3, provincíam novara fer renmr. ye ium j a i s terxaium ta» 
3, raen nobis u t i l i o r qussita * ^ 



U Mor ía della áecadeñlñ 
inenja ( i ) . Poco intellígihile per noi é j< 
presente la prima condízione proposta da!!j 
Ambasciatore , che si destínerebbe la citta d 
Nisibi ad essere ¡1 luogo delio scambievol traf. 
fíco, ovvero ( come noi avremmo detto una 
volca ) la piazza di commercio 3 tra i due 
Imperj . Non v i é difficoltá ín concepire l ' in. 
íenzione che aveano i Principi Román i di 
aumentare le loro éntrate con alcune impo-
sizioni sopra i l commercio; ma siccomeNisi. 
bi era situata neí loro propri domini , ed essl 
eran padroni delle importazhm e deüe espot. 
tazioni* parrebbe che tal i restrizioni fossero g!i 
oggetti di una legge interna anziché di un 
estraneo í r a t t a t o . Per renderle piú efficaci, si 
pretesero proba bi .'mente dal Re di Persia al
cune stipulazioni , le quaü sembrarono cosí 
rrpugnanti o ali* interesse o alia dígnita del 
medesimo, che egli non si poté indurre a sot-
toscriverle: Essendo queste i 'ún ico articoio l 
al quale ei negó i l suo consenso , non v i fu 
piü íungamente insistito ; e gl* Imperator! 
seflfrirono che i l commercio passasse pe' suo! 
natura j i canal i , o si contentarono di alcune 
restnzfonr , i l cui stabriimento dipendea dalla 
loro a u t o n í a . 

Rimossa appena questa difficoltá fu so. 

51) Égli era sfató Góvérriátote di S u m i ó . { p ie t ró Pa-
t n z i ó in. Excerpt. Lerat. p . j o . ) Pare che Mosc di C6-
í e n e C Geograph. p . 3Sb. ) faccia menzione d i questa P ió -
Tincia che giace ali 'Oriente del monté Ara ra t , 
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lennemenre conclusa e ratifícala la pace tra E artí_ 
le due nazioni . Le rondiz ion i di un tratta- coü 
ío tanto glorioso alT impero e necessario al- T r a t t a » 
la Persta possono meritare una pito partico- t0» 
jare attenzione , giacché la storia di Roma 
presenta moho pochi trat tat i di símil natura; 
cssendo state la roagglor parte delle sue guer
ra o te rmínate co\V intera conquista , o fatte 
contro i Barbari ignoranti dell* uso delle lette-
re. I . L ' Abora , o come vien detto da Se. L ' A W -
nofonte , l ' Arasse fu físsato per confine del- i a fis-
le sue Monarchie ( 1 ) . Questo fiume , che sato 
nasceva vicino al T i g r i , veniva accresciu-
to peche miglia sotto Nisibi dal piccolo tor- ̂ " ¿ " ^ 
rente di Migdonio ) scorreva lungo le mu- impe
ra di Singara , e sboccava nell* Eufrate a " . 
Circessio citta di frontiara , che fu dalla 
cura di Dioclezíano molto validamente for-
tifícata ( 2 ) . La Mesopotamia , oggetto d i 
tante guerra , fu ceduta all* Impero j ed i 
Persiani rinunziarono con questo trattato a 
tutte le pretensioni su quella vasta Provin
cia . I I . Essi abbandonarono ai R o m a n í c in
gue Provincie di la dal T i g r i La .sitúa-

zio-

< i ) Per un errore del geógrafo Tolomeo, la situazio-
ne d i Singara e trasferita da l l ' Abora al T i g r i , i l che puo 
aver cagionato 1' abbaglio d i Pietro in fissar per l imi te 1' 
ul t imo fiume invece del pr imo , La linca della frontie» 
ra^Romana traversava i l corso del T i g r i senza toaí se* 
gu i t a r lo . 

C2) Procopio de ^iedlficU; 1. I I . c. 6. 
.C 3 ) Si conviene da t u t t i di tre d i quelleProvincie , Za-

dicene, Arzanene, e Carducne. Ma invece delle altre due, 
f i e -
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zlone di qae^te formava una moho vantag, 
giosa barriera , e fu la loro forza natural* 
ben presto accresciuta dali ' arte e dalla scien. 

Ccss ío . za militare . Quattro di esse al Settentrio. 
ne d i ne del fíunie erano disíretti di oscura fama 
cmque e di poca estensione , Int i l ine , Zabdiccne ¡ 
Je d i ' ArzaP?ne » e Moxoene : nía a l l ' Oriente del 
Ja dai T i g r i ^ Impero acquistb U vasto e monta. 
T i g i i . gnoso territorio di Carduene , antica sede 

dei Carduchj, i quali conservároslo per mol, 
t i secoli la generosa lor liberta nel centro 
del le dispotiebe monarchie dell* /i.sia . I d\e¡ 
cimila Greci traversarono i l loro paese, dopo 
una penosa marcia, o pmttosto battaglia , di 
sette giprni ; e confessa i l lor condottiere n el, 
la sua. incomparabile relazione de 11 a ritirata , 
che es si soffrirono piú danno da: dardi dei Car-
duchj, che dalle forze del gran Re ( i ) . I -
Curdi , loro posteri , con picciolissima altera, 
zione e di norae e di costumi 3 r icono seo no 
di puro no me la sovrani tá del Gran Signo. 

' A ' " A ^ • re . -JI 

f k t í Q ( tn Excerpt. Leg. p, j o . ) ífiserísce Rehimene e So. 
fenc . lo ho preferito Ammiano, C I . XXV. 7. ) pe rché si 
potrebbe provare che la Sofenc non fu mai ñelle maní de? 
í e r s i a n i ne avanti i l Regno di p i o c k t i a n o , ne dopo <jw«l 
d i Giovíano , Per mancanza di carie esatte , come fuelle 
del sig. Danyille , quasi t u t t i i moderni dietro la scorta 
d i Ti l lemont e di Valesio han no knmaginato che le cin. 
que Provincie erano s i túa te d i la dal T i g r i relativamente 
alia Persia e non a Roma, 

( 1 ) Senofon, Anabasis í. IV . I loro archi erano lungi 
tre c u b i t i , ed i loro dardi due; essí rotolavano pierre, 
ciascuna delle quali era i l car ico sóli to d ' un carro. Tro. 
va roño i Gieci moltissirai vi l laggi ¡n quel IQZZO paese • 



DsW Impsro Romane . Cap, X U L 4? 
re. 111. E' quasi inutile osservare , che T i - . 
ridáíe , i l fiJo alicato di Roma 3 fu ristabili- ^ ¿ [ ¡ 
ío sul trono de» suoi antenati 5 e che furo- ¡ 
no pieriamente sostenuti ed asslcurati i d i r i t t i 
deirimperiale preemjnenza . Furono í confi-
pi deíi' Armenia estesi fino alia fortezza di 
Sinta nal la Media , e q tiesto accrescimento di 
dominio fu un acto piü di giustizia che di 
liberalitá . Dalle giá nomínate Provincie di 
la daí T i g r i , le quattro prime aveano i Par
tí smembrate dalla ce roña dell* Armenla ( i ) , 
e quando i Romani ne acquistarono i l pos-
sesso , essi stipuiarono a spesa degli Usur-
patori , un' ampia compensazione , per cu i 
ebbe i l loro alieaío i l vasto e fertile paess 
di Atropatene. La su a principal c i t t á , situa-
ta forse dov" é la moderna Tauris , | í« spes-
so onorata dalla residenza di Tiridate , 
e siccome ebbe talvolta i l no me di Ec ba
ta na s egli imi to negli edifizj e nelle for t i -
ficazioni la magnifica Capitale del Medí ( 2 ) . r ^ 
IV. l f paesa dell' Iberia era sterile ; roz- ria. 
21 e sdvaggi n' era no g!i abitanti . Ma essi 
era no av vezzi ali° uso delle armi , e separa-
vano dali' Impero al tr i Darbari piA di lo
ro feroci e piü fjrmidabiü , Padroni delle 

- • aa> -

mmmnmm 

f i ) AÍ d i r di Eutropio ( V I . 9. come i l resto e rap« 
fíresentato dai m i g l i o r i Mss. ) la r i t t a di Tigranocerta c r» 
nell'Arzanene. I rom i e la situazions delle ahre tre 000 
fossono con cerrezza ind icars i . 

( z ) Si confrontj Erodoto , 1. I , pag. 2 7 . con Mese d i 
Corene, Sto. Arm, 1. i ! , p. e la carta del l ' Armenja 
pubbhcata dai suoi E d i t o i i , 



48 h t o r i á delta decadenza 
angusíe focí del monte Cauca so , poteano essí 
jntrodurre o escludere le errami turme dei Sar. 
m a t i , ogni qual volta lo spirito di rapiña le 
porta va ad inoltrarsí nelle piCi opulenti contra, 

da del mezzogiorno ( i ) . I l titolo di Re deli' 
Iberia s che fu agí ' Imperator i ceduta dal M e 
tiarca Persiano, contribuí al vigore ed alia sta, 
b i l i la dalla Romana potenza nell ' Asia ( 2 ) . 
Godé r O i e n í e per quarant'anni una profonda 
t ranqui l l j í á : e fu íl trattato tra le due Mo. 
narchie streltamente ossecvato fino alia morte 
di Tiridate ; quando una nuova generazione, 
ammata da mire e da passioni di verse, sucres, 
se ai governo del mondo; ed ¡1 ñipóte di Nar-
sete intraprese una funga e memorabil guerra 
contro i Princjpi della famigüa di Costantino. 

. L'ardua impresa di liberare 1' angusíiato 
J 1 " ' ^ Impero dai Tiranni e da i Barban era sta ta in-
« : i c z i a n o t l t r a n i ^ n t e compita da una successione d' I l l i r i -
e Mas. ci agricoltori. Súbito che Diodeziano entró nel 
simiano ventesimo anno del suo regno , celebro quell' 
-A- D" época memorabfle , e la fortuna insieme del-
N o V e m J 6 sue arm' colla^ pompa di un Romano trion-
fere ao. (5 ) • Massiniiano, campa gao a iui uguale 

nel 

( 1 ) Hlberl locum potentes Caspia, -vía Sarmatam ht U r . 
menias raptlm effnndunt. Tacir. Annal. V I . 34. Ved. Stra« 
bone Geograf. 1. X I . p. 764. 

(2) Pietro Patrizio ( in Excerpt. Lcgat. p. j o . ) c Ü so-i 
l o scrittore che faccia menzione dell ' articolo del l ' Iberia 
i a quel t ra t ta to . 

< J ) Euscbio in Chran. Pagi ad annum . Fino al n'trova-
m e n t ó del trattato de Mortíbus Persecutorum , e ra íncer to 
se i l t r ionfo i v i cennaü erano sta t i c ckb ra t i mi tcm-
PO stesjo. 



mir impefo Romano. Cap, X I I I . 4.9 
íteí potere , fu^ 1* único suo compagno nella 
gloria di quel giorno . Aveano i due Cesarí 
combattuto e vinto ; ma ií mérito delle loro 
gesta veniva a t tnbui ío , secondo 11 rigore 
delle massime antiche , alia fausta influen
za dei loro Padn ed ímperatori (w } . I I trien
io di Diocleziano e di Massimiano fu forse 
ineno magnifico di qnelli di Aureliano e di 
Probo 3 ma fu .decórate da varié circostanze 
di maggior gloria e felicita . L* Africa e la 
Bmannia ^ i i Reno s i l Danubio ed i l N i lo 
gli sommmistrárono i loro respetdvi Trofei • 
m 1' ornamento piü ilíustre era di una spe! 
cíe p.u smgolare , cioé una vittoria Persia
na accompagnata da una conquista impor
tante . Furono perianto dinanzi al carro I m -
penaie le rappresentazioni dei fiumi, dei mon. 
íi 3 e delle Provmcie . Le immagini delle 
mogh , delle sorelle e dei fígliuoli del Gran 
Ke > preseníavano un nuovo e gradito 
spettacolo alia vani tá del popólo ( 2 ) E" 
questo tnonfo ragguardevole agli occhj del-
la postema , per una distinzione di un ee-
«ere meno onorevole . Fu questo 1' ul t imo 
tnonfo che mai piA Roma vedesse . Súbito 
dopo quesf época gV Imperatori cessarono di 

vm-

S P c. 38 Camp0 SUl Danubii> ' Lattanzio de 

¿rVcte no le fersone erano "ate mtitaitc a 
n0tl » Pote vedeie che le l0Itt ímmagi0is 

TOMO n i . D 



3o Istcria del/a deeádema 
vincere , e Roma cesso di essere la CapUale 
deil' impero <• 

Lunga I I suolo , sul quale fu Roma fabbricata s 
aísenza era staio consacrato coa antiche cerimonie e 

con immagidarj miracoli , Ogni parte della 
lm?c" 'c i t tá .sembrava animata dalla pres nza di qual. 
R o L che Nume , o dalla memoria di qualche Eros, 

e 1' Impero del mondo era stato promesso al 
Campidogüo ( i ) . I nativi Romani seníiva. 
no e riconoscevano la forza di questa dolcejl. 
lusione . Procedeva essa dai loro |Anteoati 3 
era cresciuta coli ' educazioríe , ed in parte 
avvalorata dall* opinione della pubblica ut i . 
Ink ; La forma e la sede del governo e l 
ran ira ioro intimamente conñes&e , e si ere-
deva impossibile i l trasferir is una senza di . 
struggere l 'al tra ( 2 ) . Ma la sovranitá del
la capitale rímase a poco^ a poco annuilaía 
nellv estensione dclle conquiste ; s' innalzarono 
le Provincie alio stesso l ivelio^, e le vinte 
nazioni acqaistarono i l no me ed i priyiíegj dei 
Romani , senza adottarne i parziali interessi v 
Per un lungo tempo pero glí avanzi della an-
tica costituzione , e V influenza dei costume 

con-

( 1 ) L i v i o c i d i una parlata d i Cammillo su questo sog* 
getto ( V. 5 T .5 5. ) plena d i eloquenza c di s cns ib i l i t i , in 
opposizionc al progetto di trasferire la fede del Governo 
da Roma alia vicina C¡ttá- di Ve j i . 

( 2 ) Fu a Giul io Cesare rimproverata V intenzione di( 
trasportare l ' Imperoin l l i o o in Alcssandria . Ved. Svctor, 
nei Cesari . c. 75, secondo T ingegnosa congettura di k 
Pevre c di Dacier, la terza ode del terzo l ibro diOraZW 
fu destín? M a distoglicrc Augusto dairesecuiionedi un tu 
m i l disesno » ! 



Dell'Impero Romano. Cap. X l l í . %v 
consfirvarono la digni tá d¡ Roma. Gl ' Impe
ratoria benché forse di Africana o l l l i r ica e-
strazíone, rispettarono la patria da loro adot-
tata , come sede deila loro potenza e cen- v 
tro dei loro estesi dominj . l/emergenze dei
la guerra rendevano nóvente necessaria la lo
ro presenza sulle frontiere ; ma Diocleziano 
e Massimiano íurono í pr imi Principi Roma-
ni i quali fissassero, in terapo di pace, 1*or
dinaria loro residenza delle Provincie , e la 
loro condotta benché derivar potesse da pri -
vati mot ivi , fu giustifícata da molto specio-
se mire di polí t ica. 

La Corte dell* Impero di Occidente rí- Loro 
sedeva per lo piu i a Milano , la cui sitúa- res í -
zione a' pié dell* A l p i sembrava assai piii denta 
di quella di Roma favorevole al!' importante in 
oggetto di vegliare su i movimenti dei Bar- 1:100' 
barí della Geimania. Acquisto ben tostó M i 
lano lo splendore di una cit tá Imperiale. G l i 
storici ne descrivon le case come numeróse , o 
ben íabbricate s e come culti e iiberali i co* 
stumi del popólo . U n circo , un teatro s 
una zecca, un palazzo 3 i bagni che portava-
no i l nome del loro fondator Massimiano , i 
portici adorni di statue , e un doppio recin
to di mura contribuivano alia beliezza della 
nuova Capitale , che non sembrava abbattu-
ta dalia vicinanza di Roma ( r ) i Fu puré 

am-

( i ) Ve<í. A u r c I , v í t t o r e , che fa pa rimen te 
Sil cdifir j da Massimiano c i e i t i í f l C a r t a g i n e , ; 

menz íonede-
probabilmen. 

te 
D % 



52, ístorla delta decadmza 
ambizíone di Diocleziano T emulare la mae.' 

Hico- s tá di Roma ; ed egli implegó i l suo ozto e 
inedia. le ricchezze dell'Oriente nell' abbellimento di 

NicomsJla , ci t ía sicuata suí confine dell' Eu
ropa e dell' Asia , quasi ad ugual distanza 
ira i l Danubio e 1' Eafrate . I I buon gusto 
del Monarca e la spasa del popólo diedero 
in pochi anni a Nicomedia un grado di ra a. 
gnificenza, che sembrava frutto della fatica 
di molti seco!i, e ía renderono inferiore sola» 
mente a Roma , ad Alessandria e ad Aotio-
chía nell'ampiezza e nell a popolaziona ( 1 ) . 
Fu la vi ta di Diocleziano e di Massimiaño 
una vita attiva s e ne consumarono essi una 
gran parte nei campi o nelle loro lunghe efre-
quenti marcie ,* ra a sembra che ogni qual vol -
ta aveano qualche riposo dai pubbüci aftari , 
si ritirassero con piacere nelle loro favorite re-
sidenze di Nicomedia e di Milano. E* cosa 
molto dubbiosa se Diocleziano visitasse 1* an. 

te In tcmpo dcüa guerra centro i Mor i . N o i inseriremo 
alcani versi d i Ausonio de Ciar. U r b . v. 

Et Mediolani mira omnia : copia rerum j 
I'nnumerx caltacque domus 5 faennda virorum, 
Ingenia, & mores lxt \ , tum duplice muro 

« Amplificara loc i species 5 populique vqluptas 
„ Circus , & inclusi mole? cuneata t h e a t r i , 

Templa, Palatinae'que arces, opulensque moncta, 
„ Et regio Herculei celebris sub honore lavacr i . 
,, Cunftaque marmorcis ornara Perystyla s ign i s ; 

Mctniaque in valí i formara circamdata l a b r o , 
Omnia, qua; magnis operum velut xmula formís 

„ Excel lant : nec juncia premit vicinia K o m x . 
( 1 ) Lattanzio de M . r . c. 7, Libanio Oiaaion. VIH, 



Deíf Impero Hommo. Cap\ X \ I L 
tica Capítale dell 'Impero prima del ventesi. 
mo anno del suo Regno , in cui celebró i l 
-suo trionfo Romano . In queíla memorabile 
occasione ancora Ja sua permanenea non oí-
trepassó i due niesi . Disgústalo dalla liceo-
njosa famil iar i tá del popólo , egli si partí pre. 
cipitosamente da Roma tredici giorni pri
ma del _ lempo che si aspettava di vederlo 
compariré in Senaío , riveslito colie insegne 
della digniíá Consolare ( i ) . L* avversio-
ne mostrata da Díocleziano per Roma e per 
la Romana liberta non era I" effetto di unt 
momentáneo capriccio y ma conseguenza della 
piü artificiosa política . Avea quell' accorto 
Principe abbozzato un nuovo sistema d" I m 
perial governo, che fu di poi perfezionato dal
la famigíia di Costantino ; e siccome nel Se-
nato si conservaba religiosamente i ' imma-
gine dell ' atuica costituzions , egli risolvé 
di spogliare quelí 'ordine de* suoi piccoli avan-
zi di potenza e dí considerazione . Possiamo 
rammentarci quali fossero quasi otto anni avan-
t i r innalzamento di Diocleziano lapasseggie-
ra grandezza e le ambiziose speranse del Se-
nato Rom a no . Finché pre valse 1'entusiasmo, 
raoíti dei Nobi l i íecero imprudente mostra del 
loro zelo per Ja causa della liberta ; c quan» 
do ebbero i successori di Probo cessato di 

pro-

C í ) Lattanzio de Ms P. c. 17. I n uña simile c o n g ú m -
tura Ammiano rifexisce la dicadta delU plebe, come non 
moko gradevolg ad ua orecchio Imperialc C Ved* I , X V I . 
h 1$, } 

p I 



54 Istoria delta decadenza 
proteggere 11 partito Repubblicano , non sep. 
pero i Senatorí pascondere i* impotente loro 
risentimento, Fu aífidata a Massimiaño , co. 
me Sovrano dell' Italia , la cura di estingue-
re questo plu incomodo che pericoloso spiru 
to d' indipendenza, e tale incarico conveniva 
perfettamente al crudele carattere di lu i . I 
piü illustri membri del Senato, pe' quali sem-
pre mostró Dioclezlano un' affettata stima 3 fu-
roño dal Co'.lega di lu i invol t i nella accusa 
di immaginarie conglure, e la possessíone di 
una magnifica vil la o di un ben coltivato ter
ritorio era interpretata come una convincen. 
te prova di colpa ( i ) . I I campo dei Pre-
toríani , che avea si lungamente oppressa la 
M a está di Roma , comincio a proteggerJa , e 
siccome quelle altere truppe conoscevano la 
decadenza dei loro potete*, eran naturalmen
te disposte a congiunger la loro forza coll' 
autoritá del Senato. Fu per le savie misure 
di Dioclegiano insenslbilmente diminuito i l 
numero dei Pretoriani , furono i loro privi le-
gj aboliti ( 2 ) , nel posto loro subentrarono , 
due fedeli legioni dell' I!lírico , che sotto i 
nuovi no mi di Gioviani e di Ercuiiani furo. 

no 

( i ) La t í anz io acensa Mass ímíano d i aver distrutto fi, 
S h crlmhtatloiubus lymhia Senatus (De M . P. c. 8.) Au. 
lélíe» Vit torc parla molto dubbiosamcntc dclla fede di Dio» 
cleziano verso i suoi a m i c i . 

( 2 ) ,, Truncats vires uxbis, imminuto rr jetoriamm co* 
s, hor t ium ptque in armís vulg i numero „ . A u r c l . vit« 
tere. Lattanzio attribuisce % Galerío la continuazionedd 
medesimo piano, < c. 



Beirimpsro Romano , Cap, X I I I , 55 
no destínate a fare i l serv/zio delle guardia 
Imperíali ( 1 ) , Ma la piii fatale , benché 
segreca ferita , che rlcevesse i l Senato dalle Nuov¡ 
manr di Dioclezíano e d i Massiqiiano , fu l'corpi di 
inevitabil fatto deila Junga lontananza . Fin-Guardnt 
che g i i laiperatori risederono in R o m a , pote- no"}1* 
va i l Senato essere oppresso, ma ditiicilmente G"ovia-
poteva esser negletto. I successori di Augu- n i , ed 
sto wsavano del potere di dettare tutte quelie Ercu-
leggi s che loro suggerir poteva la prudenza lianl • 
o i l capriccio ; ma queste leggi venivano ra
tifícate dalla sanzione del Senato . Si con-
servava nelle sue dehberazióni e ne' suoi de-
creti 1'immagine dell"antica liberta ; ed i sa-
vj Principi , che rispettavano i pregiudizj del 
popólo Romano erano in quaiche modo obbli-
gati a tenere i l linguaggio 9 la ccndotta con
veniente al Genérale ed al primo Magistrato 
della Repubblica. Nelle á rma te e nelle Pro-
vincie spiegavano la dignitá di Monarchi 5 e 
quando essi fissarono la loro residenza lungi 
dalla Capiiale , abbandonarono per serapre la 
dissimulazione da Augusto raccomandata ai 
suoi successori . Nell* esercizio della potenza 
legislativa e dell' esecutiva i l Sovrano deli-
berava coi suoi Minis t r i in vece di consulta* 

r e 

t i ) Questi erano corpi vetcrani acquarrierati nelT I l l í r í -
co > e secón do Tantico stabilimento , erano ciascuno d i 
seimila u o m i n i . Essi aveano acquistata moka r ipu taz íone 
per Tuso delle f lumbatm o dardi carichi d i piombo . O» 
gn i soldato ne portava t inque , che egli lanciava a una 
distanza cons ide iabüe con gran forxa c dcstxezza , Ved, 
Vcgcaio, 1, 17, 

D 4 



SS , Istorta delta •decüdmza 
re ií gran Coíisíglio déila nazione . 11 mtas 
del Sánalo si rara mentó con onore fino a l l ' . 
UIÍÜTIO periodo dell' Impero . La vanitá dei 
suoi membri ( i ) era sempre Jusingata con 
onorifichc distinzioni, ma l'assemblea , che per 
tanto tempo era stata e Ja sorgente , e i* 5-1 
strumento della potenza } fu rispet tosa mente 
lasciata cadere in obbiio. II Senato di Roma , 
perdendo ogni connessione colla Corte Impe« 
ríale e coll 'attual costituzione, fu lascJatoco-
me un venerabile ma inutile monumento di an-
t i chita sul colle Capítol ino . 

stSÚre AL1.ando. ' Pri"ncipi Romani ebber perdu-
to di vista i I Senato e l'antica lor Capkale , 

omcssc. fácilmente obblíarono i ' origine e ¡la natura 
d^l loro legittimo potere . Le cariche c i v i l i 
di Consolé , di Proconsole , di Censore e di 
Tribuno , dall* unione delle quali quel potere 
era stato formato , na mostra vano ai popólo 
la repubblicana origine. Qaesti modesti t i fo-
l i ( 2 ) fu roño tralasciati , e se quei Principi 
tuttavia distinguevano V alta lor dignitá col 
nome d* Imperatore , si prendeva quella vo-
ce in un senso nuovo e piú nobile , né piá 
denotava 11 Genérale delle Romane á rmate 
ma i l Sovrano del mondo Romano . 11 no! 
me d' Imperatore , the a principio era d' [a-

• stí-

C i ) _ V e d . i l Códice Teodos. 1. V I , T i t . n . col com. 
mentarlo del Gotofredo. 

^ (af) Ved. laXII.Disserta^ione nel l ' eccellente opera del-
lo Spanemio De vsu NumUmatum . Dalle meda"Iie dal . 
Je íscnzioru e dagli storici csamina ogni t i tolo sewrata-
mente, c lo í in t racc ia da Augusto fino alia sua sopprej. 



n De/I' Impero RómaHOi Cap, X I I I , 57 
Síituzione mil i tare , fu unito ad un alero di un . , 
genere piu servile . L 'epí te to di Dcminus , o 
di 5ignore nella significazionej sua primitiva íoi¡ 
espnmeva non V autor i tá di un Principe so. impe, 
pra i S'uddiíi o di un Comandante sopra i sol- t'1*1'1» 
da ti i raa i l dispotico potare di un Padrona 
sopra i doraestici schiavi ( 1 ) . Riguardando-
jo in queseo odioso aspetto , lo aveano r igeu 
tato con orrore i primi Cesan" . Divenne iü-
sensibilmente pió debole ia loro resistenza , 
emeno ^ odioso i I no me s finché in ult imo ¡i 
titolo di Mostró Signóte e Imper atore fu no ti 
solamente accordato dalla aduiazione } ma re
gularmente inferito nella legge e nei pubbli-
cj monumenti. Qüesti cotanto superbi epite-
íi era no sufficienti ad innalzare e contentare 
la^ v a n h á piü eccessiva , e se i successori di 
Diocleziano ricusavano tuttavia i l nome di 
Re , ció sembra essere síato l'efíetto non tan-» 
ío della loro moderazione quanto della lo
ro delicatezza . Dovanque era in uso la l i n -
gua latina , ed essa era i l linguaggío del go-
vemo per tutto i ' Impero , i l tirólo í m p e r i a l e , 
come particolare ad essi , spiegafa • una idea 
P'ú rispetíabile del nome di Re , che avreb-
bero avuto cora une con cenío Barbar i capi

tán! 3 

^ d ) Ved. Plinio ( nel Panegir. c. j ' - s s- &c . ) parla del 
íitold di Domhiut con esecrazione , come s inónimo di T U 
ranno , ed opposro al Principe. E lo stesso Pl inio d;í re
gó lar mente que] t i to lo ( neí décimo libro delle lettere ) 
al suo nemico piíi che padrone , al virtuoso Trajano . 
Questa strana espressione imbrogüa i commenta t o t i che 
«Pagano , ed i t i adu t tüx i che jossono í c n v e í c . 



jrS Istorta delta decctdenztt 
t a ñ í , o che al piú poteano derivar solamen» 
te da Romolo o da Tarquinio . Ma i sentí , 
ment í deü' Oriente erano assai diversi da 
quellí dell' Occidente . Fino dai piu rimoti 
tempi della Storia, i Sovrani dell* Asia erano 
stati celebrati nei Greco linguaggto col titolo 
di Basikus o di Re ; e poiché questo si ri« 
guardava come la prima d/stinzione ira gl i uomi-
n i , fu ben tostó usato dai servili Provinciaii 
dell'Oriente nelle loro umi l i suppliche ai tro
no Romano ( i ) . Afiche g l i attributi o al
meno i t i t o l i della Divini ta furono usurpati 
da Diocleziano e da Massimiano , che 11 íra« 
smisero a i una successione d'Imperatori Cri
sti a ni ( 2 ) . Queste stravaganti formóle di 
rispetto perdono pero ben presto la loro 
empieta , perdendo i l loro sígnificato j e 
quando 1* orecchio é una volta avvezzo a 
quel suono , si ascoltano con indifferenza co
me vaghe, benché eccessive espressioni di os. 
sequío . 

ciezía» tempo di ^Augusto a quello di Dio-
no prcn-^52'13110 1 Principi Romani , conservando 
de i i familiarmente tra I loro concittadini , erano 
Diadc- sa
nia c i n 
troduce maJmmmmm*mmmmm^mmmmmmmmm*mmea™aBammmBî tmmmim 
i l cc rc " ~ ^ = 3 
jnonia- , 
le per- C i ) Slnesio de Regno , Ediz. del Perav. p. 15. 10 
sian0t fono obbligaío d i quesea citazionc a l l ' Abate de la EU, 

terie 
( 2 ) Ved. Vandal. De consecratlone , p. j<4.. & c . Era 

costume degl* Imperatori di far menzione ( nel preamboio 
delle leggi ) della loro l í lvlnlta, , della Sacra Macita , 
dcgli Oracolí Dlv'ní i f c . . Secondo T i l l e m o n t , Gregorio 
Nazianzeno si lamenta molto amaramente d i una rale pro. 
fanasdonc, spccialraente quando era usara da un Imperatorc 
Ar iano , 
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salutati solamente coti quello stesso rispetto 
che era sólito usarsi coi Senatori e coi Magi-
slral i . I I loro principal distintivo era la I ra-
periale, o militare veste di porpora ; mentre 
V abito Senatorio era distinto con una larga , 
a l'equestre con una stretta fascía o lista del 
medesimo onorifico colore . La superbia , o 
piuttosto la política di Diocleziano indusse 
que! Principe artifizioso a introdurre la splen-
dida magnificenza della Corte ál Persia ( i ) . 
Egli si arrischió ad assumere i l diadema , or
namento detestato dar Romani come odiosa in-
segna della dignita Reale , ed i l cui uso era 
stato considerato come 1* atto piú disperato 
della follia di Caligola. , Altro non era i 1 dia
dema che una larga e bianca fascia , adorna 
di pede che cingeva la testa dell 'Imperatore. 
Le sontuose vestí di Diocleziano e dei suoi 
saccessori erano di seta e di oro ; e vien con 
indignazione osservato che fino le loro scar-
pe erano guarnite delle gemme píCt preziose . 
V accesso alia lor sacra persona^ si rendeva 
ogni di piA diíficile per 1' istituzione di nuo-
ve formalitá e cerimonie. Gl i aditi del palaz-
zo erano diligentemente custoditi dalle di ver
se scusie p come cominciarono ^ allora a chia-
marsi , di Uffiziali domestici. Gli apparta-
raenti ínteriori fu roño affidati alia gelosa vigt-
lanza degli Eunuchi; la moltiplicazione ed in 
fluenza dei quaÜ era i l piú infallibile indizio 
del progresso del dispotismo . Quando un sud-

dL 

i i ) Ved. Spanera, dt mu ÜHmUmtíi Di«e«, XIIo 



6© htúfla della iecadentá . 
dito veniva finalmense ammesso a ü ' Imperial 
presenza , era obblígaío qualunque fosse la 
sua condizione di prostrarsi ai snolo , e di a. 
dorare , secondo i l costume oriéntale , Ja di vi . 
n i tá del suo Sígnore e Padrone ( i ) . Diocle. 
z imo era un uomo sensato , che nel corso 
di una _ vita e pnVata e pubblica a vea con, 
cepito i l giusto valore e di se stesso e del ge
nere umano ; e non é facile 1* immaginare j 
che nel sostiíuire i costumí della Persia a 
quelil di Roma egli fosse seriamente anima, 
ío da cosi basso principio, quale é quelio del. 
la va ni ta . Egli si íusingó , che una ostenta-
zíone di^ splendore e di lusso soggiogherebbe 
1"immaginazione; che i l Monarca sarebbe me-
no esposto alia rozza licenza del popólo e 
dei soldad 5 a misura che la sua persona fos. 
se me no esposta alia pubblica vis ta i e che 
gl i abiti di sommissicne insensibilmcnte pro-
durebbero sentimenti di venerazione . L ' al-
terigia usata da Diocleziano erk egualmente 
che 1' afFettata modestia di Augusto una tea-
traie rappresentazione ; ma si dee confessare , 
che dalle due commedie , la prima era di 
un carattere m o h o piíi nobile e generoso 
della seconda . La mira dell* uno era di na-
scondere l ' infinito potere che a vea no gl* I m -
peratori sul mondo Romano : l'oggetto de 11' 
aitro era di farne pompa, 

O ) Aure l , Vi t to re . Eutropio , I X . 3.6. Appar í s r e Áé 
rancgir is t i , che i Romani si l iconciliarono ben tostó c<á 
n o n » € colla ccximonia dell 'adorazionc. 
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V ostentazione era i i primo principio del Nu0vo 

íiuovo sistema istituito da Dbcleziano > e la sistema 
divisions, U secondo. Egíi divise 1' Impero, di G O - , 
le Provincia , ed ogni ramo deila civile , e verno -
deíla militar amministrazione. Egíi mokipIL due 4U 
có le ruóte deila macchina del Governo e ¿aTc^ 
ne rendé me no ra pide ma piú sicure le ope- sa r i , 
razien i . T u t t i qusi vantaggj e quei dlfetti , 
che poterono accompagnare queste innova-
zioni , doverono in gran parte attribuirsi al 
primo inventore ; ma si eco me 11 nuevo edi-
íízio di política fu a poco a poco perfeziona» 
to e compito dai Princípi successorí , sara 
cesa soddisfacente i l difterirne la considera-
zione al tempo deila sua piena m a í u r i t á e 
perfezione ( i ) . Riserbando perianto ai re-
gno di Costantino un piú esatto quadro del 
nuovo I mpero , ci contenteremo di descriver-
ne i l principaie e decisivo contorno come 
fu disegnato dalla mano di Diocleziano . E-
gl i aveva associato tre Colleghi a l i ' esercizio 
del supremo potere ; e si eco me era convin-
to che i taienti di un solo erano inadeguati 
alia pubbiica difesa , egíi consideró la con-
glunta amministrazione di quaítro Principí 
non come temporario espediente , ma come 
iegge fondamentale delia costituzione . Era sua 
intenzione che i due piu vecchj Princípi fosser 

d i -

< i ) Le novita inrrodotte da Diocleziano sonó pr inci
palmente dedotte I . da alcuni passi molto f o r t i di Lat-
tanzio, e I I . da i rmovi e varj impieghi , che nel Codt. 
ce Teodosiano compariscono g ü stabil i t i nel p r i nc ip io 
del regno d i Costantino , , " 
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distintí coll ' uso del diadema e coi t i tolo di 
lAugusti; che questí ( secondo che I'affetto o 
la stima dirigesse la loroscelta ) regolarraente 
chiamassero in loro ajuío due subordinad col. 
leghi ,* e che i Cesan 5 innalzati a vicenda al 
primo posto 5 dessero una successione non ¡á 
terrotta d* Imperatori . L ' Impero fu diviso 
i n quattro p a r t í , L* Oriente e 1' Italia erano 
le piü onorevoli ; íl Danubio ed i i Reno le 
piü faticose . Le prime csigevano la presen, 
za degli Augusti ; le seconde erano affida. 
te al governo dei Cesari . La forza delie 
legioní era nelle maní dei quattro Socj della 
sovranlta, e la dlsperazione di vincer su cees, 
sivamente quattro formidabiii r ival i , poteva 
intimorire i ' ambizione di un intraprendsnte 
Genérale . N e l governo civiíe gl* Imperatori 
supponevansi esercitare 1* indiviso potere del
la Monarchla , ed i loro e d i t t i , autentica^ 
coi loto nomi unit i , erano ricevuti in tutte 
le Provincie come promulgati dai loro scam. 
bievoli consigli e dalla loro autorlta . Non 
estante queste precauzioni la política unione 
del mondo Romano fu a poco a poco disciol-
t a , e sí introdusse un principio di divisione i 
che nel corso di pochi anni cagionó la per
petua separazione degli Imperj Oriéntale ed 
Occidentale. 

Aumen- I I sistema di Diocleziano fu aCcompagna. 
to del- to da un altro molió sostanziale svantaggio , 
Se tas» che merita ancora adesso la nostra attenzio-

ne, uno stabilimento piú dispendioso e conse-
guentemente un aumento di tasse s e 1* op. 
pressione del popólo Invece di una modesta 
famiglia di schiaví e di überi 5 quale era 
bastata alia semplice grandezza di Augusto e 

di 
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¿\ Trajano , fu roño stabiilíe tre o quattro 
inagrtifiche Corti nelle varíe partí dell' Impe
lo , ed altrcttanti Re Romani garreggiarono 
I* uno coll' altro e coi Monarca Perslano per 
Ja vana superioritá della pompa e del lusso . 
11 numero deí Ministri , dei Magistral! s degli 
Uffizíali , e deí servitori , che occupavano i 
diversi dipartirnenti dello stato , sí moltiplico 
oh re i ' esempio dei primí t e m p í ; e se noi pos-
siamo usare la forte espressione di un contem
poráneo ) ,s quando la proporzione di quel-
}i lí che ricevevano , eccedé la proporzione 
ñ di quelü che contribuivano , le Provincia 
,5 furono oppresse daí peso dei t r ibut i ( i ) . 33 
Da quesea época fino ali* estinzione dell ' I m 
pero sarebbe fácile i l dedurre una continua 
serie di ciamorí e di lagnanze . Ogni serillo* 
re j secondo la su a religione e la sua sitúa» 
zione , prende o Diocleziano, o Costantino , 
o Valente o Teodosio per f oggetto delle 
Sue invettive ¡ ma si accordano l u t t i unani-
mamente a rappresentaré i l peso delle pub-
bliche imposizioni e particolarmente la tassa 
prediaíe e i * imposizion sulle teste , come P 
intollerabile e sempre crescente grávame dei 
loro tempi , Da tale uniforraitá di lagnanze 
t|no síofico imparziaíe i che é obbügato di 
ricavare la verita dalla sátira non meno che 
dal psnegirico, sará disposto a dividere i l bia-
simo tra i Principi , che ne sonó aecusat í , ed 
attribuire le loro esaziont assai meno ai 

í o -

( s ) X^tMniio de U, P, "c* 7$ 



Ltoria delía decadema 
loro vízj persona!i , che ali* uniforme slstei 
ma del loro governo . L' Imperator Diocle, 
giano fu veramente i ' autora di quesío sí. 
stema , ma durante ¡1 sao regno di raale ere. 
scente fu ristretjo entro i confini della mo. 
desda ê  della discrezione ; ed egli piuttosto 
che i l rim pro vero di avere esercitata 1* at. 
luaíe oppressione , merita quello di averne 
stabilíti i perniciosí principj . Si.puo aggiun. 
gere che erano le sue éntrate anmiinistrate 
con prudente economía ; e che dopo esser 
tutte le spese correnti págate , v i ri mane va 
tuttavia nel tesoro Imperiale un' ampia prov-
visíone o per la giudiziosa liberalitá o per 
qualche emergensi dello stato . 

nútun. Nell* armo ventunesimo del suo regno \ 
zia di Diocleziano^ eííettuo la sua memorabile r i -
D i o c k . soluzione di r inunzíare ali* Impero i azione 
di Mas! che pP nalura,rnsnte poteva aspettarsi dal piü 
simia, vecchio, o dal piú gíovane degli An ton in i , che 
«o . da un Principe, i l quale non avea mai pra. 

ticate le lezioni della filosofía o nell ' acquisto 
o nell' esercizío del supremo potere . Diocle-
ziano ebbe la gloria di daré ai mondo il 
primo esempio di una rinunzia , ( i ) che 
non e stata moho frequentemente Imitata dai 
posteriori Monarchi . I I paraüelo di Cario 
Quinto per altro si presentera naturalmen-

.. . . • te 

C i ) „ Indicia lex nova qus sane i l l o r u m temportim mo. 
destia tolcrabilis , in perniciem processit. 
(•a ) 5, Solus omnium post conditum Romanum Impcriura 

„ qui ex tanto fastigio sponte ad privatas vita: statum ci-
„ vitatetuque icmcaret , fiutíop. I X , ¿ 3 , 
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t e da se stesso a l i a n o s í r a m e n t e non s o l o S o m -
p e r c h é 1' e l o q u e n z a d i u n o s t o r i c o m o d e r n o gijanza 
h a r e n i u t o q u e ! n o m e t a n t o í a v n i l i a r e ad un con 
i n g l e s e l e t t o r e , m a per la m o l i ó v i v a ras cario 
s o m i g l i a n z a f ra i c a r a t i e r i de ' due I r a p e r a t o - Q-llln* 
r i , i c u l t a i e n t i p o l i l i c i f u r o n o s u p e r i o r i al to* 4 
l o r o g e n i o m i l i t a r e , e l e c u i speziose v i r t i i 
f u rono e f f e t t o m o l i ó p i ú d e i l ' a r t e , che d e l -
la n a t u r a . S e m b r a che l a r i n u n z i a d i C a r i o 
fbsse a f t r e t t a t a d a l l e v i c e n d e d e l l a f o r t u n a ; 
e che l o s c o n c e r t o d e i suoi fa v o r i t i d i s e -
g n i lo sforzasse ad abbandona re un p o t e -
re 5 che e g l i n o n r i t r o v a v a p r o p o r z i o n a t o a l 
i a p r o p r i a a m b i z i o n e , M a i l R e g n o d i D i o -
c í e z i a n o era s t a t o a g i í a t o d a i flutti d i c o n 
t i n u é v i c e n d e e n o n s e m b r a c h e e g l i c o m í n -
ciasse a n u t r i r é a l c u n a se r i a idea d i r i -
n u n z i a r e 1' I m p e r o , se non d o p o a v e r v i n -
t i t u t t i i s u o i n e m i c i , e c o m p í t i t u c t i i s u o i 
d i s e g n i . N é C a r i o n é D i o c l e z i a n o e r a n o g i u n -

t i ad u n p e r i o d o d i v i t a m o l t o a v a n z a t o ; 
g i a c c h é I ' u n o a ve a s o l t a n í o c i n q u a n í a c i n q u e 
a u n í J e i ' a l t r o n o n p i ü d i c i n q u a n t s n o v e 

• m a l a v i t a a t t i v a d i q u e s t i P r i n c i p i } Je l o r o 
g u e r r e ed i l o r o v i a g g i , le c u r e d e l t r o n o , 
e l a l o r o a p p ü c a z í o n e a g l í a f fa r í , a v e a n o d i 
g i á a l t é r a l o í í l o r o t e m p e r a m e n t o e p r o d o t -
t e ie i n f e r m i t a d i una a n t i c i p a r a v e c c h i e z z a 

M a l -

C i ) Le part icolari ta del viaggio , e della malattia sonó 
prese da Lattanzio ( c. 17.) che pub talvolta farc autori-
ta per i fa t t i pubbl ic i , benche raramente pe í g l i aoeiWo» 
t i p a r t i c o l ^ r i . 

TOMO U L E . 
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A- D , Maígrado la crudezza d' un freddissimó 
304. * e piovoso invernó , Diocleziano lasció 1' Ita. 
Xunga l ia súbito dopo la cerimonia del suo tríen. 
analat. f0 j e comincio 11 suo viaggío - verso l* Orí-
Bisele. ente Per ê Provincia lllirlche . Egü contras. 
ziano. ' se ben tostó ciall' inclemenza dei tempi e 

della fatica del viaggío Una lenta nialattia , 
e benché facesse comode m á k i e , e fosse O M 
dinariamente portato i 11 una chiusa lettiga s 
era ¡I suo maíe divenuto mol ió serio e pe-
ricoloso3 avanti che egü arrivasse a Nicome-
dia y verso i l fin delia state . Rimase peí 
tu t ío i ' invernó confinato nal suo palazzo i 
i l suo pericold eccitava un genérale e since% 
vo cordoglio i ma i l popólo pote va giudicare 
I d vario stato delía salute di lui solamen-
ê  dalla gicj i o dalla costernazione , che e-

glí vedisa neU* aspetto é fnel portamento deí 
Ministri . Fu per qualche tempo generalmen
te creduto a! rumore della sua mor te , e fu 
supposto che sí tenesse celata con ¡dea di pre-

f l venire i torbidi , che potevano insorgere nell ' 
rz..J assenza del Cesara Gaierio . Finalmente pe

so . 11 primo di Marzo Diocleziano comparve 
Q un' altra volta in pubblico 3 ma cosi pallido 

ed ern adato , che pote Va esser appena rico-
nosciuto da quclli , ai quali era piú familia-
re la sua persona . Era ormai tempo di por 

denzPara'6ne al F '̂̂ oso contrasto che eglí a vea so-
z ' stenuto per p i i di un anno fra le cure delía 

sua salute e della sua dignitá . La prima esigeva 
gran riguardr e quiete , e 1'ultima lo astringeva 
a dirigere dal letto ove giacea infermo i l go, 
vemo di un vasto Impero» Egli si risolvé á 
passare il^ resto dei suoi giorni in utionorevoí 
riposo , di porre la sua gloria al coperto del 

coi-
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eolpi di fortuna 3 e di abbandonare i l teatro 
del mondo ai suof piu giovani e piü a t t i v l 
Colleghi ( 1 ) . ; 

Fu _ la ccvlinonh delta süa rmunzia ce
lebrara jíi una spazlosa pianura , distante i ré 
migüa in circa da Nicomedia. Montó í ' I r a^ 
peratora sopra un eievato trono 3 ed i'ri un 
discorso 5 pleno di buon senso 3 e di maesta 
dichiaró la sua' incenzióne al popólo insieme 
ed ai^ soldad adunatisi in quella straordinaria 
bccasione ¿ 

Appena si fuegíi spógliato delía porporas , fi 
che si allontano dail ' attonita mol t i tudine; e f ó u f i 
íraversando ía ci t ta in un cocchio coperto Mag . * 
se toando senza indugio al favorito riíiro che g i o . 
scelto si era nel suo nativo paessdella Dahna-
zia . (Nello stesso piorno 3 che era i l primo di 
Maggio ( 2 )s Massimiano ( secondo che avea 
antecedentemente concertato ) fece in Mi la 
no la sua rinunzia della ímperiale d igni tá . 
íri íriezzo ancora alio splendore del tr ienio 

lio* 

J ^ * ^ ^ * •! ••*•••• m» i ^ g f 

( 1 ) Aure l io victo re attribuisce la r inunz ia , d i c a í s i 
eran fa t t i tan t i varj giadizj pr imo al disprezao 
che avea oioclcziano per l 'ambizione j e secondariamen-
íe , al suo timo re delle soprastanti turbolenze . I / n o 
dei Panegiristi ( v i . 9. ) assegna 1' cta. e le infermí-
ta- di Diocleziano come naturale cagionc del suo i i t i -
10 * ' • y i i ' T i i i i > t i - i i i « t n M m i n a ^ n ü wnrftiu 

(2) Le difficolta non meno che g l i sbagli cheaccompa-
gnano le date d e í l ' a n n o e del giorno della rinunzia d i Dio» 
cleziano , sonó perfettamence schiari t i da Ti l l e rnont , sto. 
degli impera to i i , tot». i v . Pag. s^S. Nota i p , e dal f*¿ 



, Istoria d d U decadsnza 
Romano Diocleziano avea meditato íí suo 
disegno di rinunziare ¡I Governo. Siccome e, 
g l i desiderava di accertarsi dell ' ubbidienza 
di Massimíano, , es i ge da esso o una general 
sicurezza di sottoporre le sus azioni all* au-
íori ta del suo benefattore , o una promessa 
particolare di discendere dal Trono ogní vo l 
ts che ne ricevesse i* avviso e i ' esempic . 
Questa obbligazione , benche confermaia col
la solenniiá di un giu ra mentó dinanzi a l l ' al» 
tare di Giove Capítolino ( i ) , sarebbe stata 
un .deboíe freno al feroce caraítere di Mas- " 
si miaño , la cui passione era l" amore del no-
tere , e che nulia carava o h presente tran. 
qu i l l i t á , o la futura riputazione. Ma egli ce-a 

- dé s benché con ripugnanza , al l ' autoriíá che 
sopra di luí aveva acquistata 11 suo píft sag-
gio Collega, e si riíiró immediatamente dopo 
ía sua rinunzia , in una vil la mella Lucania i í 
do ve era quasi impossibile che un animo tan
to impaziente trovar potesse alcuna durevole 
t ranqui l l i tá . 

rítíro • • ^ íoc^ez i ' ano c^e si era da un serviíe o-
d^DÍQ- r'S'ne innalzato al Trono , passo'm una pr i , 
dezia- va tá condizíone gli^ uh'ml nove anni delfa . 
no in sua vita . La ragione avea a lui suggerito 
:5a!ona(. j l ritiro , e sembra che ve lo accompagnas-

i se la contentezza . In esso egli godé per' 
f lungo tempo i l rispetto di quei Principi , ai 

. ( , qua- I 

( i ) Ved, Panegyr. vetcr. vi. 9. L' orazione fu, iccitata 
4opo che Massiraiano cbbe xiptesa la porpoxa, 
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íuál í c^duto aveva i i dominio del Monda 

£ ' raro che gli animi , lungamente eser-
cítati negii affari, abbiaiío mal formato alcun 
abito a conversar con loro stessi; e relia per-
dita della potenza deplorano principalmente 
la mancanaa di cccupazione. 1 trattenimenti 
delie lettere e della devozione 3 che sonó di 
tanto compenso nella solitudine s erano inca-
pací di fissare !' attenzione di Diocleziano 5 
ma egli a vea conservato , o almeno presto 
ricupero i l gusto per í pii\ innocenti e piü 
naturali piaceri , e le sne ore di ozio erano 
sufficientemeote impiegate in fabbricare , in 
plantare , e coltivare un giardíno. Víen me- • 
ritamente celébrala la sita rísposta a Massimía-
no . Veniva egli sollecitaíoda quell' inquieto ^ á 
Vecchio a riassumere le redini del Governo ¿^Gó 
e la porpora ímper ia le , Rige t tó esso la ten-
tazione con un sorriso di compassicne ) tran-
quillamente osservando che se egli potesse 
mostrare a Massimiatio i cavoli da se planta-
t i colle sue proprie maní in Salona , non sa-
rebbe p!i\ stimolaío ad abbandonare i l godí-
mento della felicita per andaré in trácela 
della potenza . Nei suoi discorsi coglí amici 
confessaya sovente che-di tutte le arti la 
piü difficile era quella di regnare , e si espri

me-

( i ) Eümcnio g l i fa un bellissimo elogio < , A t ením 
n ^ iv inum i í lum viram . qui primas Imperi i im & partíci» 
i , pavit 6c posuit, consil i í & fafti sui non patní tet j nec 
„ amisisse se putat quod sponte t ranscr íps i t • Fél ix bes-
i ' tusque veré quem vest ía tantomm Principnm COjsiS? 
» obíc<iuía P"Yatwra „ lanegyx. vet, YÍII Í S | 



f o Istoria della decadenza 
meva su quesío favorito argomento con tal 
calore 5 che polea essere solamente 1* eíFctto 
deli'^esperienza. „ Quante volte soleva egli 
3 , diré , ¿ interesse di quattro , o cinque mi-
5j nisíri di accordarsi ínsieme ad ingannare i l 
„ Joro Sovrano . Separato dal genere urna no 

per la sublime sua dignitá s la yeri tá g i l é 
aj sempre na seos ta , egli non puó vedere che, 
a pef g ü occhj di quel l i , ed altro non odeche 
3 , le Joro false rappresentanze. Coníerisce Je 
^ cariche piü importanti al vizío ed alia de-
3, bolezza , e trascura i piá vírtuosi e piu 
a, per i tevoH tra i suoi sudditi . Con questi 
„ infamí artifízj ^soggíungea Diocleziano)(i) 
3, i_ mig l io r i , e piu savj Princípi sonó vendu. 
„ t i alia venial corruzione dei loro Cortigia-
3 , n i • ( 2 ) Una giusta stima della gran-
dezza , e la sicurezza di una immortale ripu-
tazione accresce i l nostro gasto per l i piaceri 
della s . l i tudíne , ma i l Romano Imperatora 
avea oceupato un posto troppo importante 
del mondo , per godere senza mescolanza di 
displaceré i contenti e la (sicurezza di una 
condizione privata. Era impossibiíe che egli 
ignorasse le turbolenze , dalle quali íu dopo 
la sua rlnunzia travagliato r i m p e r o . Era im-
possibile che ne fossero per luí indifferenti le 

con-

( i ) Siamo debi tor í al pííi giovine V i t í o r e d i questo cc< 
lebre mot to . En t rop ío ne fa la iclazione in un modo piu 
g e n é r a l e . 

Caí sto. Aug. p . 123, 224., vopisco avea sentito questQ 
^ISCOÍCSO da swo padr«% 
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íroiiseguenze . 11 timo re , i l cordoglio e íl 
disgusto lo perseguitarono talora nella solí* 
tudine di Salona . La sua tenerezza , o al
meno i 1 suo orgogíio fu sensibilmente ferito 
daüe sventiire della consorte e della figlia , 
e gil u l t imi momenti • di Diocleziano fu roño 
amareggiatí da akuni aíFronti , che Licinio 
e ^Costantino avrebber potuto risparmíare al 
Padre di tanti Imperatori , ed al primo au
rore della loro fortuna . Una fama benché sua ^ 
molto dubbia , é arrivata a* nosíri tempi che ™or¿c 
eglí prudentemente si sottraesse dal loro po- *3/ 
tere con una volontaria morte ( i ) . 

Prima di tralasciare 1* esa me della v i ta 
e del carattere di Diocleziano , possiamo per 
vin momento rivolger lo sguardo al Juogo 
del suo r i t i r o . Salona , citta principale della 
sua nativa Provincia della Dalmazia , era 
Jontana ( secondo la misura dil le pubbliche 
strade ) quasi dugento miglía Romane da A» 
quileja, e da5. confini deli* Italia,- e quasi du-
gentosetíanta da Sirmio , sólita residenza de-
gli Imperatori , ogni qualvolta visitavano 1* 
Il l i r ica frontiera ( 2 ) . Un raiserabil vi l lag-
gio conserva tuttora i l nome di Salona, ma fi-

: no 

( i ) l l p i u gíovane v i t t o r e accenna questa fama . Ma 
siccome Diocleziano avea disgastato un potente e fo r tu -
nato parti to , la sua memoria e stata caricata d i ogni de-
ü t t o e d i ogni i n f o r t u n i o . Fu a tic r mato che egli morisse 
arrabbiato , che fosse condannato come reo dal Senato 
Romano , & c . 

C 2 ) V E D , g l i ITINERARJ , p. 3.69. - 2 7 2 , E D I Z , V Y E S S E -

E 4 
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no nel sedicesimo secólo gil avanzí 4í nn u%% 
tro , ed ¡l confuso prospetto di archi rólti e 
di colonne di marmo atlestavano tu t íav ia \{ 
suo antira solendore ( i ) . l a distanza di sei 
o sette migiia in circa dalla c i t t a , Dioclezia-
nb costrui un magnifico paiazzo j e si puo 
dalla grandezza di quella fabbrica inferiré da . 
cuanto tempo egli avea meditato i l suo di-
segno di rinunziare i* Impero . La scelía di 
un sito^ , che riunisse tu t ío cío che potes, 
se contribuiré o alia saluíe o ai lusso , non 
rithiedeva la parzialitá di un paesano. „ Era 
5, asciutto e fertile i l suolo, l 'aria pura e sa-
s> lubre? e benché eccessivamentecalda nei me-

si es t iv i , que! paese pro va dí íado qo-ei ven^ 
Í» t i caldi e nocívi , ai quali sonó esposte la 
j> coste delTlstria ed al cune partí dell' Italia . 
„ Le vedute dal paiazzo non era men bel% 
3> di quelio che fosse alletiante i l suolo ed 
„ ií c l ima. Giace airoccidente i l fercii l ido , 
3, che si stende lungo 1'Adriático , nel q-uaía 
„ sonó sparse molte isoletíe in tai guisa s che 
s, danno a quesía parte del mare I ' apparen-
„ za di un vasto lago . V i é dalla parte di 
, j setteatrione la baja che conduceva a l l ' an-
s, tica c i í ta di Saloaa,' i l prospetto e la cam-
„ pagna, che si vede al di la della stessa for-
3> ma un Lbe! contra posto a quella piii estesa 

„ ve-

< i ) L* Abate For t í s re í suo vfaggid in Daltnnzia p,-N 
43._( stampato a Vcnezia n e l l ' a h n o ' í y - ^ , íu due vo lumen 
t i in quarto ) cita una desencone MS. de l i ' an t i ch í t a di 
Salona, composta da Giambattista Gmsiiniani verso Ja roe-
ta del X V I , secólo , ' 
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. veduta di acqua , che i ' Adriático presenta 
al Mezzogiorno ed all* Oriente. Verso i l 

^ Settentrione é chiusa la scena da alte é ir-
}) regolari montagne 3 sitúate io giusta distan.za? 
}) e coperte ín mohi luoghi di vi l laggi > di 

boschi, e di vigne . ( 1 ) 
Benché Costantino , per un pregiudizío 1)61 

gssai ovvio , parí i del palazzo di Díocleziano 
con un aífettato disprezzo ( 2 ) , puré uno dei c i ez ia / 
|oro successori , che poté solamente vederlo n o , 
in uno stato mutilato e negletto , ne ceiebra 
la magnificenza con termini deila piu alta am-
niirazioiie ( 5 ) . Occupava que sí o con esten-
síone di terreno t ía i nove o dieci jugeri I n 
gles!. Era di forma quadrangolare 5 fiancheg-
giato da sedici for r i . Due dei la t i era no lun-
ghi quasi seicento piedi, e gli altr i due, quasi 
seítecento . Era tutto costruito di bella pie-
ira viva tratta dalle vicine cava di Trau o 

( í ) Adam , an t i ch i t l del palazzo di Díocleziano ín 
Spalatio, p, c.. Pos si amo aggiungervi una circostanza o 
«lúe t r á t t e dalFAÍsate í o i t i s . I l piccolo íi&me i l i ádé í , 
menzionato da Lucano , produce Je p iu ecrellenti trote , 
i l che nn sagace Scrittore , forsc un m o ñ a c o , suppone e.s-
seré stato uno dei p r i rc ipa l i mot iv i che deteiminarono 
Biocleziano nella scelta del suo xi t i ro , l o r t i s p. 45. Lo 
stesso aurore ( p. 38. ) ossexva, che riñas ce ín Spalatro 
i l gusto per I ' agricoltura j e che da una societa di No-
bi l i e stato assegnato un campo vicino alia c i t ta per far. 
t i delle spcricnzc interno alia medesima. 

( 2. ) Constantin. Oraz. ad caetum. Sarct, c. a?. Inque-
sta orazione, T Imperatoie, o i l Vescóvo che per lu í la 
compose, ama di riportare i l misérabil £ n c d i t u t t i i per» 
secutori della chiesa. 

( •3) Constantin, í o r p h y r . d i Statn Imper. p . 
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Traguzío , moho poco inferiere al marmo 
stesso. Quattro strade intersécate adangolí ret' 
t i divide vano le di verse partí dr questo grand" 
edifizio s e míroduceva ai principa le appar. 
ta mentó un magnifico ingresso che tuttaviasi 
nomina ía Porra d' oro. V accesso era ter, 
minato da un peristilío di colonne di graní 
ío3 da un lato del quaie si scoore i l Templo 
quadrato di Esculapio, e dali'altro i ! Templo 
ottangolare di Giove . Diocleziano venerava 
IÍ secondo di questi numi come protettore del. 
la sua fortuna, e i l primo come custode del, 
ía sua salute . Combinando i presentí a. 
vanzi colle rególe di Vitruvio le di verse par-
Í Í di quell' edifízio , i bagni , la camera da 
Jetto ; i ; atrio , Ja Basílica , e le sale Ezice. 
na , Corjntia ed Egizia sonó state descritte 
con qualche grado di precisione o almeno di 
probabih tá . Le loro forme era no v a r i é , giu-
ste le Joro proporzioni , ma erano tutte ac 
compagnate da due difetti molto contrarj al
ie nostre moderne idee di gusto , e di come 
do . Questé magnifiche stanze non avevano 
ne fínestre né cammini . Ricevevano ía luce 
dalTaito ( giacché I'edifízio non pare cheaves-
se che un solo piano) ed erano riscaldate per 
mezzo di tubi condotti lungo le mura . La 
fila del principali appartamenti era diíesa ver-
so libeccio da un pórtico lungo 517. piedi chs 
devs aver formato un assai nobiie e dilet-
toso passeggio , quando alie bellezze della y i-
sta erano aggiunte quelle della pittura e della 
scoltura. 

Se fosse questo magnifico edifízio rima, 
sto rn una solitaria contrada, sarebbe staío e* 
sposto al i ' ingiurie del lempo j nijá avrebbé 

po-
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poíuto forse sfuggire alia rapace industria degli 
úomini. íl viilaggio di Aspalato, ( 1 ) e molto 
áopo la cittá provinclale di Spalatro, s' intial-
zarono salle rovine di quello . La porta d'oro 
introduce adesso al mercato . Dove prima si 
otiorava Esculapio s' onora adesso S, Gio. Bat-
tista ; ed íl Tempio di Giove é divenuto la 
Chiesa Cattedrale sotto laprotezione de l í aVer -
gine . Siamo. particolarmente debitori di que-
sta descrizione del Palazzo di Díocleziano ad 
un ingegnoso artefice dei nostri tempi e del 
nostro paese , che una molto nobil curiositá 
condusse nel cuore della Dalmazia ( 2 ) . Ma Deca-
vi é luogo di sospettare che 1' eleganza de' denza 
suoi disegni e deli' incisione abbia alquanto ÁtX}? 
adorna t i gli oggetti che copiar si dovevano . 
Sappiamo da un piü recente e molto giudi-
zioso viaggiatore , che le maesíose rovine di 
Spalatro mcstrano non meno la decadenza 
delle arti , che la grandezza dell* impero Ro» 
piano al tempo di Diocleziano Se tale 

era 

( 1 ) Danvi l l e , Geograf. Ant . t cm. I . p . 162. 
( 2 ) 1 Sigg. Adam e Clerisseau , accompagnati da díte 

Dragomán n i , visitarono Spalatro nel mese di Luglio 17 57, 
l a magnifica opera, frut to del lor viaggio, fu pubblica-
ta in Londra sette anni dopo . 

( 3 ) l o citero le parole dell 'Abate F o r t í s . E ' baste-
„ volmcnte nota agli amatori dell' architettura , e dell ' 
ant ichi ta Topera del S'g. Adamo, che ha donato molto a 

quei superbi vestigj coll 'abituale eleganza del suo toc-
„ calapis, e del suo bu l ino . I n genérale la jozzezza del-
„ lo scalpello, e ' i cattivo gusto del secólo v i gareggia-
„ no colla magnificenza del fabbiicato „ . Ved, viaggio 
pella palmaaia, p , ^o. 
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era veramente Jo stato deli' architettura , dofc 
biamo naturalmente creciere che Ja p/ttura . 
e la scoltura avessero sofferto un deteriora! 
mentó ancor piú sensibile . La pratica delf 
architettura é diretta da poche generali Q 
racccaniche rególe . Ma la seo!fura 3 e la plt, 
íura specialmente sí propongono 1' imiíazio. 
ns non solo delle forme del cerpo , roa anco. I 
ra dei caratíeri e delle passinni delT animo . 
Poco vaie in queste artí sublimi la destrezas 
deila mano se tíon viene animara dairimma. 
ginazione } e guidata dal piü correíío gusto e 
d a l l ' o s s e r v a E i s n e . 

Delle E* quasi inutile di osservare che le c l 
Lette . v i l i discordia del! 'Impero , la llceiiza de' sol, I 
c' dati ,t le irruzioni dei Barbari , ed i l progresso 

del dispotísmo divennero fatalí al genio, efino 
alie lettere . La successione dei Principi 111}. 
fícr ristabili J'Impero , senza ristabilirele scien-
ze . La militare loro educazione non era 
diretta ad inspirare aá essi I ' anlor delle Jet-
tere; e lo spirito stesso di Diocleziano benché 
a t í ivo , e abile negü affari nos era niente 
instruito dallo studio, o dalla speculazione. Ls 
profeísioni della legge , e deila medicina so. 
no di un uso eos i comune 3 & di un profít-
to cosi certo che sempre avranno un suffici. 
ente numero di arnsti dotati di raoionevole 
ab í l i t á^e sapere . Ma non serabra'che glí 
studenti di queiíe due facolta citino alean 
celebre maestro che fiorjsse in que! secólo . 
Non M udiva la voce della poesía. La storia 
era ridotta a sterili e conínsi compendj privi 
egualmente á\ allettamento e d' istruzione , 
Una lánguida ed aíFettata eloquenza dra 
iLUíavlá pensionata ed al servizio degl' Im-

pe-
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peratorl 3 i quali non mcoraggivaoo akre 
arti che quelle che contribuí vano a soddísfa-
je la loro superbia, o a difendere íl loro pote-
re ( O -

Ji secólo della decadenza del sapere e i nuo.-
del genere amano é per altro famoso per 1* vi r í a -
origine ed i l progresso del nuovi Piatonici , tor'icu 
La scuola di Alessandria impose silenzio a 
quelle di Atene j e le antiche Sstte si arro-
larono solio le inssgne dei Maestrí í p i i a l 
ia moda, che raccomandavano i l loro sistema 
colla novitá dei lor método e col i ' austerita 
dei loro costumi , Diversi di questi Maestr í 
Ammonio, P lo t íno , Amel io} e Porfirio ( 2 ) , 
era no uomini di un pensar profondo e di una 
intensa appl icazíone, ma errando, nsl vero og-
getto della filosofía s le loro íatiche contribuí-
vano raolto meno a miglíorare che a corrom
peré 1* urna no intendimento. I nuovi Piatoni
ci trascurayano le cognizioni conveníenti alia 

no-
\ ? 

< 1 ) L ' orstore Eumenio fn secretario degli I m p c r a t o r í , 
Massímiano e Costanzo , e Professore d i Retrorica nel 
Collegio di Avtun. I l su o salario era di seicento m i la sc-
sterzi che, secondo i l piíi basso computo d i quel secólo, 
dovcano cssere piíi di circa seimila zecchini . E g ü chíese 
generosamente ¡a permíssione d' inipicgarla in ricdificare i l 
Collegio . Ved._ la su a orazione de restaurandls scholls i la 
quale , ber/che non esente di vanita, puo fargli perdóna
le i supi /panegirici. 

(2) Po i t i r io m o r í verso i l tempo della rinunzia di DÍo-
cle-ziano. Lx vita del su o maestro Plotino 5 da luí compo
sta , ci da la piu completa idea del genio di quella Setta e 
dei costumi di quel l i che la professavano .' Questo molto 
curioso opuscolo e inscrito in Fabricio , Blbl'nthsc* Grae-
ea, '¿pm> lY . p. 88-1^.8, 
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iiostra sJtuszione, ed alie nostre facol ía . I8 
tero circolo delle scienze morali , naturali } 
e niattemaítche 3 mentre esauri vano i l loro vi . 
gore in dispute veiierabiii di metafísica, tenta. 
vano di esplorare i secreti del molido ínvlsi, 
bile , e procura va no di concillare Aristotile 
con Plaíone soprá soggetíi ignoti a quei due 
filosoíi ugualmente che al resto del genere 
uraano. Consumando la loro ragione ínqueste 
profonde ma vane mediíazioni espone vano le 
loro ment í alie illusiont' del!' immagínazione , 
Si lusingavano di possedere ií segreto di libe
rare lo spirico dalia sua corpórea prigione ; 
Taatavano iñ famigüar comrnercio coi demo
lí) e cogli sp i r l t i , e convertí varío ( con sin-
golarísslma rívoluzione ) lo studio della filo-
sofia m quello dell* arte mágica . Glí antichi 
savj avevano derisa la popolar superstizione; 
i discepoli di Plotino s e di Porfirio dcpo a. 
verne copertá la síravaganza col sottile pre-
testo della alíegoria s ne divennero i piu ze-
lanti difensori Convenendo no i Ois t ian i in 
alcuni pochi misteriosí puntí di fede , com. 
battevano i l resto del loro teológico sistema 
con tutto i l furore di una guerra c iv i l e . I nuo. 
v i Platonici appena meriterebbero un postó 
nella Storia delle scienze , ma in quella del
la Chiesa accadera i l far spesso menzione 41 
loro ¿ 
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CA P I T O L O X í V . 

'furholenzs dopo la rinunzict d i Diochziana i 
msrte d i Costanzo : innalzamsnto d i Costan-
tino e d i Massenzio : sei Impercaori a un tem
pe : morte d i Massimiano e d i Galerio : v i t -
feria di Costantim contra Massenzio e L i d -
niot riunione d i l f Impsró sotío /* autor i ta d i 
Costantino i 

T A bilanda delía potenza di Diocleziano dfg'ier-
stabiliia si mantenne finché f u sostenuta re civi-¡ 

dalla ferma ed abil mano del suo fondaíore . 15. c^ 
Ésigeva quella una tai íor í raa ía combinazione c?nf'a-
di caratteri e di talentí diversi , che sí poteva ^n¿(° 
difficiimeníe trovaré o ancora sperare una se- 3 Ó 3 . ' 
condâ  volía 3 due Imperaiori senza geíosia, due 3 3 3 . 
Cesari senza ambizione., ed i l medesimo gene-
rale itlteresse seguitato da quattro Principi i n -
dipendenti « Al ia rinunzia di Diocleziano e 
di Massimiano successero diciotto anni di d i 
scordia e di confusione 1 Fu I* Impero afflit-
to da cinque guerre c iv i l i ; ed i l rimanente 
del tempo anzi che uno statd di tranqui Hi
ta 3 fu una sospensione di armi ira diversi 
nemlci monarchi ; che riguardandosi i ' mí 
1' altro con occhio di tifriore e di aversione , 
procurarono di aumentare le loro respettive' 
forze a spesé dei loro sudditi . , 

Appena che Diocleziano e Massimianoeb- carat . 
ter nnünziaío alia porpora , fu i l lor posto tc.xc e 
(secondo le rególe del i a nuova cosíituzione ) 
oceupato dai due Cesari Costanzo e Gale- di co. 
i h ^ i quali presero imoiediatamente i l tito- s t á n z ^ 

o 
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10 di Augusto ( i ) . Fu roño gli (onori dell' 
anziani iá e deila precedenza accordati ai pri. 
sno di quesii Principí , ed egli sotto un ÚI\Q. 
vo tiípfo continuo amministrare i l suo ati, 
tico dipartimentó del la Gallia , della Spagna 
e della Britannia . I I govemo di quelle ara. 
pie Provincie era «sufficiente di occupare i 
talenti , ed a soddisfare I ' ambizione di 
luí . _ La clemenza, la temperanza, e la nao. 
derazione distinguevano i l doíce carattere di 
Cüstanzo, ed i faiici suo i sudditi ebber so ven. 
te occasione di paragonare ie v i r tu del loro. 
Sovrano coi trasporti di Massimiano , e fino 
coglí artifizj di Oíocleziano ( 2 ) . In vece í 
imitare i l loro fasto e la loro magniíicen. 
za oriéntale , conservó Costanzo la modestia' 
di un Principe Romano. Egli si dichiarava 
con un affettata s incer i tá , che i l suo piú sil-
mato tesoro era nei cuori del suo popólo , e 
che quaiuaque volta la dignitá del trono o 
11 pericolo deilo stato esigesse qualche stra. 
ordinario sussidi©, pote va sicuramente contare 

sul . i 

C i ) l l Síg. d i Montesqaieu (Consídera t ions sur la gran, 
deur 5c la decadence des Romaias c. 17. ) supponc "suil! 
autorita di Orosio e d i Ensebio , che in quella occa. 
sione 1' Impero per la prima volta fa realments • divi. 
so in due parti . E' difficile pera d i rinvenirc in qua¡ 
parte i l sistema di Galerio diíférisse d i qaello d i DiocleJ 
ziano. 

( 2 ) Hlc non modo amabUls , sed etlam •venera.bllls Gil-
lis , fu'it, praedpue q-.iod Diocletídnl suspecíam prudeattan, 
ir Maxlmianl sanguinariam violentlam ImPeTiQ ejus «vin 
¡erant ¡ EutroP. Brevlar. X , / , 
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sulla loro gratitudine , e liberalitá ( i ) . I 
pro viuda ¡i deila Gali ia , e della Spagna edella 
Britannia , conoscendo 11 mérito di lu? e la 
propría Joro felicita , riflettevano con ínquie-
tudine alia decadente salute dell* Imperators 
Costanzo 3 ed alia teñera e íá della numerosa 
famiglía, che nata era dal secondo matrimo* 
nio di lui colla fíglia di Massimiano. 

I l crudo carattere di Galeno era di 1)5 .G*-
una tempra affatto diversa ; e mentre co- krIOa 
stringeva i suoi sudditi a stimarlo , rare v o l -
te ebbe la compiacenza di procurarsene i * 
affetto . La sua fama nelle armi , e soprat-
tutto i l buon successo della guerra Persia
na , aveano fatto insuperbire i l sao spirito a l -
tiero , inca pace naturalmente di soffrire un 
superiore e per fino un uguale . Se dar 
potessimo fede alia p.írziale testimonianza di 
uno scrittore non giudizioso , potremmo at-
tribuíre la rinunzia di Diocleziano alie m i -
oaccie di Galerio , e riferire le particolaritá 
di un pr íva lo colloquio tra quei due Princi-
p i , nel quale i l primo mostró tanta pusilla-
n imi tá , quanta ingratitadine ed arroganza d i -

C i ) DlvltlU Provlnclallum Cmel. ProvlncLirum ) ac frt . 
Vñtorum stHdent, fitd commoda non adtnidum ajfeEtans J 
ducensque mdlits publicas ofes aprlvatls hahert, quam ln. 
tro. unum claustrum reservar!. Id.ibld. Egl i por to questa 
massima tanto innanzi , che ogni qualvolta facea tratta-
mento, era obbligato a prendere in presti to un s e r v í t o d i 
a r g e n t e r í a . 

T O M O l í í . F 



t i ístoría falla decadwza 
mostró I'altro ( i ) . Ma' questí oscuri aneck 
doti vengon bastantemente, confutati da uní 
imparziale esame del carattere e delta con. 

—^ dotta di Diocleziatlo . per diverse che esser 
/ potessero íe sue intenzioni, se egli temuto a. 

vesse qualche pericoio dalia violenz^a' di Ga. 
lerio , i l suo discerní mentó lo avrebbe indpu 
to a prevenire i l vergognoso contrasto , ed 
a vendo tenuto lo sceítro con gloria S' lo avreb-

' be ceduto senza jiisonore. 
1 due Dopo- ls innalzamento di Costanzo e di 

seveío' Galerio ai posto di ^Augusti , erano necessarj; 
eMassi-due Cesctri per occupare i l loro luogo, e com-
miano. pire i l sistema del governo Imperiale. Diocle-

ziano desiderava sinceramente di ritirarsi dal 
mondo; egli considera va Galerio, che avea spo-
sata la sua figliuola y come i l piít saldo soste-
gno deila sua famiglia e deíi ' Impero ; ed egli 
consentí senza ripuguanza che ii suo succes* 
sore si assumesse i i mérito e i " odiosita di 
quelia nomina importante . Fu questa fissata 
senza consultare 1° interesse o 1* inclinazione 
del Principi d'Occidente . Ciaschedun di loro' 
avea un fígliuolo giá pervenuto ali* e tá v i -
i l i e , e ognun- di questi poteva sembrare ií 

piíi 

( i ) Lattanzio de Mort. Persecutor, c. ig. se fosset 
íe part i colari ta di qucsta conferenza piu conformi al ié 
ve r i ta ed al decoro , sí potrebbe sempre dimandare, co
me vennero a no t iz ia di un oscuro5 Retore ? Ma v i so
nó1 varf Storici che ci fanno ricordare V ammirabil det-
to del gran Conde al Cardinal d i Retz „- Ces coquina 
„ fioás for.t par 1er Se ag i r , comme ils auxoient fait cux^ 
„ memes i notic place „ „ 
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plk legittlmo candidato per Ja vacante áU 
gnitá . Ma plú non era da paventarsí 1' im
potente risentimento di Massimiano; ed i lmdá 
derato Costan¿o , benché disprezzasse i peri-
coli di una guerra civiíe , ne temeva giu-
stamente le ca l ami í á , í due soggetti da Ga
leno irtnalzatí al postó di Cesare, era no mol
ió, piii ¿onveílienti a serviré alie ambiziose 
mire di lui i e sembra che Ja raancanza di 
méri to e di personaje importañza. fosse íá 
principa I ¡oro raccomandazionc i l í primo di 
essi fu Daza s o come fu di poi chiamato , 
Massimino , la ciii, madre era sorella di Ga-
lé r io . V inesperto giovane manifestava tutta-
via coi modi e col Ilnguaggio la rusti
ca süa edücazione , quando con süo ed uni-
versale stupore , fu da Diocleziano rivestito 
della porpora 5 inñalzáto alia dignita di Cesa
re • cd incaricaío. del supremo comando delT 
Egitto é della Siria ( i )¿ Ns l tempo Istesstí 
Severo 5 ministro fédeíe s addetto ai piaceri 9 
m á noii incapace degli affari 3 fu mandato 
a Milano ¿ per ricevcre dalle ripugnami ma
ní di Massimiano gli ornamenti Cesare! , ed 
i i pcssesso dei r i ta l ia é deil' Africa { i } * Ss* 

con-

( i ) Sublatus nuper a fecorlhus & sllvis ) dice Lattan-
Z'io de M. P. €. 19. ) statim scutar'ms , continuo Frite-
Uor y mox Tribunus , postrldie Cacsar , accepit Orientem . 
Aurel. v i ttore e troppo libérale in daig l i tut ta la por* 
zione di Diocleziano. 

C 2 ) La sua esattezza e la sua fsde lu sonó icicofiOScJUíe 
l'ncoig LattanaiOj dt id, P¿ 6 i i4 



^ t4 htoria d i i U decadenza 
condo la forma deíla costituzione , Seveto» 
riconosceva i l primato deU' occidentaíe Irape-
ratore j ma era assoluíamente addeito ai co« 
mandi del suo Betiefattore Galerio , che r i -
servandosi i paesí intermedj tra i confiní 
deU'Italia e quelü della Siria 3 stabils salda-
mente la sua potenza sopra tre quarti delk 
Monarchia . Nella piena fiducia 3 che la vi» 
ciña morte di Costanzo lo lascerebbs solo 
padrone de! Mondo Romano , siamo assicu« 
rati ch' egli si era forraata nella sua men
te una lunga serie di futuri Principi , e che 
meditava di ritirarsi dalla pubblica vita , do» 
ÜO di aver compito un glorioso regno di qua» 

Ambi - sí vent'anni ( i ) . 
zionedi Ma in meno di dicíotto me sí due ina~ 
Galerio spettate rivoluzioní rovesciarono gli ambizlosi 
sc0nc""dlsegni di Galerio . Le speranzedi uniré al sua 
íue r í ! 'tmPer0 Ie occidentali Provincie rimasero de-
Tokzio. luse per i ' innalzamento di Costantino , men-
m. tre 1'Italia e l* Africa si eran perdute per la 

fortúnala ribellione di Massengio. 
I . La fama di Costantino ha richiamata 

1* attenziona della posterita alie piu minute 
circostanze della vita 5 e deU' azionl di lui 
I I luogo della sua nascita , e la condizione 

Nascíta de^a sua madre Elena , furono i i soggeít» 
educa-' ^on solo d i Letterarie , ma ancora di na,-. 
rJonc,e zionali dispute . Malgrado la recente tradí-
fuga di zj0ne che le assegna per genilore un Re 
Costan" B r i -
t i n o . 
A. D . 
a7+. 

( r ) Qaesti slstemi per altro si fondanosulla dubbíosa 
autoiita d i La t t an t i o , ds M, c« ¿o . 
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Brítanno , si amo obbligati di coníessare che 
Elena era tíglia di un iocandiere ( i ) , Ma 
possiamo nel tempo stesso difendere ía Jegic-
ti mita del suo matrimonio , centro coloro che 

I ' hanno rappresentata come concubina di Co
síanlo < 2 ) . £ ' moho probabile che Co
scan ti no i l Grande nascesse ín Naisso C i t t á 

del» 

< i ) Quesea traduzione , ignota ai contemporanei d i 
Costantino , fu inventata t í a V o semita dei monaster j : 
abbellita da Geoffrey d i jSlonmouth e dagli Scrittors 
•del X I l . secólo , c stata sos remita dai r o s t r i antiquarj 
de l l ' u l t imo s e c ó l o , e vicn seriamente xiferita nella gra
ve storia d i Inghil terra , compilara dal Sig. Carte ( vol. 

í \ i 4 7 « ) Egl i trasporta pero i l regno di C o i l , i m , 
magiaano padre d i Elena , da Essex alia í m i r a g ü a d i 
Antonino . 

( 2 ) Eutropio C X. 2. ) indica ín poche parole la ve* 
l i t a , e qucllo che ha dato luogo a l l ' errorc . Ex o i . 
scur'sorl matrimonio ejus filias . Zosimo ( 1. H . p. yg. y 
si e attenuto a ü ' o p i n i o n e la pií i s favo revo lé , ed e s ta
to in c ió seguitato da Orosio . ( v i l . , 25, ) e fa mará» 
vigl ia che TÜIemont Autore instancabile , ma parziale 
ron abbia fatta attenzionc a l l ' autorita d i luí . Insisten» 
do sul divorzio d i Costanzo , Diocleziano veniva a co-
noscere la legi t t imi ta del matrimonio di Elena. 

< 3 ) Tre sonó le opinioni sul luogo della nascita d i 
Costantino, I . G l i antiquarj Inglesi eran so l i t i d i fer . 
nía ¡si con compiacenza sopra queste parole delPanegirista 
d i lui ; Britannias illko oriendo nobiles fecist! ; ma que-
sto celebre passo si applica egualmente bene all" avyeni-
mento d i Costantino, che alia nascita del medesimo. I I . 
Alcuni moderni Greci fan raascere questo Principe in 
Drcpano , citta situara sul golfo di Nicomedia ( Celia-
110 T. I I . p. 174. ) a cu i Costantino dette 1* ono-
revol no me d i Elcnopoli , e che Giustiniano abbelli d! 
superbi edifizj ( Proco}, de aedifid V. 2. ) Per ve. 
10 <íire e moho probabile , che i l padre d i Elena « . 

F 
ves. 



$§ Istorta de ¡i a de c adema 
áelU Dacia ; ( 5 ) e non é da maravigliar-
si , che m una famiglia , e in una Pro
vincia ilfussre soltanto per la professione dell1 
a r m i , 11 giovane mostrasse^ cosí poca inclina-
zione a coltivar i l suo spirito coll' acquisto 
dalle scianze ( O » Egli avea^ quasl 18. an
u í quando i l padre di luí fu promos-
so al posto di Cesare ; ma questo fortunato 

á.P? evento fu seguitato dal divorzio della ma-
B9¿' dre; e lo splendpre di ima imperíale paren-

tela ridusse i l figliuolo $ Elena ad uno sta-
iN to di discnore e di umiliazione . Invece di 

seguiíare Cosíanzo io Occidente egli rimas? 
al seryizio di Diocleziano ; si segnalq col 
valore nelle guerre dell' Egitto e della Per, 
sia , e s' innalzó a poco a peco alí ' onoreyol 
grado di tribuno del pritn' ordine . Era Gq? 

stan-

vesse un albergo in Drepano , e che Costanzo v i a l log , 
giasse, quando l i t o r n ó dalla sua ambasceria in Persia sot. 
to i l Regno di Aureiiano . Ma nella vi ta errante d 'un 
soldato i l luogo del suo matrimonio e quello della na-
scita. de' suoi figliuoli hanno un pochissimp rapporto F 
un con l ' a l t r o . I I I . La pretenfione di Naisso e foridata 
su i r autorita d'uno Scrittore A n ó n i m o , 1* opera di cu i 
c stata pubblicata alia fine della storia di Ammiano p. 
710., e che faceva generalmente uso d i buonissimi ma
te riali . Questa terza opinione e altresl confermata áai 
Giulio Firmico ( de ^Astrologlo, 1. 1. c. 4- ) che $ 0 l i v * 
sotto Costantino. s i son mossi dei dnbbi_ sulla sinceri-
t á , e sulP intelligenza del testo d i Firmico , ma Tuna 
d i queste due cose e appoggiata ai m i g l i o r i manoscrit-
t i j e r altra e stata bravamente difesa da Giusto Lipsio 
4e magnltudlne Rom. I . I V . c. 11. 

(1) b'ttterts mlnus httru&us f F Anónimo ad .AmmJafi, 
71?» 
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Stantino di alta e maestosa statura , destro 
in tyt t i i suoi esercizj , intrépido in guerra , 
ed aífabile in pace. In tutta la sua condotta 
I'ardente spirito delia gioventü veniva mo-
derato da un* abitual prudenza , ed aven-
do l ' animo gonfio d* ambizione , sembrava 
freddo ed insensibile agii allectamenti del 
placeré i Jl favore del popólo e dei soldati , 
che lo a ve va no nominato come un merite-
vole candidato per la dignita di Cesare, ser
ví soltanto ad inasprire la gelosia di Galeno ; 
e benché la prudenza lo trattenesse dali' usare 
alcuna violenza apena , ad un assoluto M o 
narca rade vol íe raancano í mezzi di ese-
guire una sicqra e segreta vendetta ( 1 ) . Cre-
scevano ad ogni momento 11 pericolo di Co-
stantino, ed i l t i mor di suo padre , che con 
replícate Ietier§ esprime va i l plu ardente desi-
derio d' ahbracciare i l figliuolo. La política 
di Galerio lo tenne a bada per qualche lem
po con dilazioni o con iscuse , ma era i m -
possibile i l reslster per lungo tempo ad una 
natural dimanda del suo collega senza soste* 

x rere coll ' armi i l rifíuto . Fu con ripu-
gnanza accordata la permissione del viaggio , 
p íut ta quelie precauzioni che prender po« 

( 1) Galerio o forse i l suo proprio coraggio 1'espose 
a gran pericolo. I n una disfida si mise sotto i piedi 
un Sarmato ( Anónimo 710. ) e vinse un Icone di smí-
surata grandezza ( ved. Praxagor, presso Fozio p. C j . > 
Prassagora filosofo Ateniese avea scritta la vita d i Co-
stantino in due l i b r i che ora sí son pe rdu t i , EgÜ cxa 
.contemporáneo di questo Principe. 

D 4 



SI ístorla delta dscadsnZfr 
té I'Imperatore per impediré un rítorno á dt 
cu i egíi temeva con tanta ragione le conse-
guenze J íurono felicemente deíuse dalT in . 
credibile diligenza di Costantino ( i ) , Lascian. 
do di notte i l palazzo di Nicomcdia eglí cor
sé Ja posta per la B i t i n i a , perla Tracia, per 
Ja Dacia , psr la Pannonia , per 1* Italia , e 
per la Gallia , e in mezzo alie giuiive accla-
mazioni del popólo arrivó al porto di Bolo-
gna nel momento stesso che i l padre si pre-

^ parava 1' imbarco pír la flritannia ( 2 ) . 
di G O ! . ^a Britannica spedizione , ed una facií 
« a n z o , victoria sopra i Tar tar í della Calidonia furo-
c i n n a i . no 1' ultime imprese del Regno di Costanzo , 
zamen. Eg!i cesso di vivere nell ' Imperial palazzo di 
costan1 ^0K^ I5* rnesi doP0 aver assutito i l t i tolo 
t i n o ! " ' di Augusto, e quasi quattordici anni e mez-

A . D . 20 áopo essere stato promosso al posto di Ce-
3 0 5 . 2 3 . sare . La morte di iui fu seguitaía immedia-
lugh'o. lamente dali' innalzamento di Costantino. Le 

idee di e r e d i t á , e di successione sonó si í a m i -
g l ia r í , che Ja maggior parte del genere urna no 

le 

C t ) Zosimo ] . I I . p . 78, 79. Lattanzio de Mort. Pers 
t. 34. Ra p por ra i l primo una ridicolosissima storia d i - , 
«rendo che Costantino fcce íagliare i predi a t u t t i i c á -
v a ü i di cu i s" era servi to . U n procederé si sanguinoso 
non avrcbbe impedito d' inseguirlo , . ed avrebbe certamen-
te dato de i sospetti, che avrcbbero potuto arrestarlo nel 
suo viaggio . 

C2) Anónimo p. 710. Paneryr. Vet. V I I . 4. Ma zosi
mo C 1. I I . p. 79. ; I-uscbio de -vita, Const. I . I . c. 21. e 
Lattanzjo de mort. Persec. c. 24, sappongono con minox 
fondamento, cb ' c i t rova í sc suo padie* n d Ictto d ú h 
m o i t c . 
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lé considera come íondate non solamente sulla 
ragione, ma fino sulla stessa natura. La nostra 
immaginazione trasferisce con facilitk i mede-
simi principj dai privaío patrimonio al pub-
büco dominio: e qualunque volta un vir tuo
so padre lascla dopo di se un figíiuolo, íl cui 
mérito sembra giustificare la stima , e fin le 
speranse del popólo , la doppia influenza del 
pregiudlzio , e dell' affetto opera con una 
forza jnvincibi le . I I fiore dell' ármate occi
dental i avea seguito Costanzo nella Britan-
nia i e le truppe nazionali erano riníorzate 
da un numeroso corpo di Alemanni , i quali 
obbedivano sgli ordini di Croco, uno de' loro 
ereáitarj condottieri (1). Gli aderenti di Co-
jtantino con gran diligenza inculcavano alie 
legioni i ' idea della loro importanza, e la si-
curezza che la Britannia , la Gallia e la 
Spagna acconsemirebbero alia loro elevazione. 
Fu do mandato ai soldad , se potevano esita-
re un momento tra 1* onore d i metiere alia 
lor testa 11 degno figliuolo del loro diletto 
Imperatore , e 1' ignominia di vilmente aspet-
tare 1' arrivo di qualche oscuro straniero , ai 
quale si fosse i l Sovrano dell' Asia ccmpiaciu-
to di accordare le ármate e le provineie 
dell'Occidente. Fu ad essi insinuato che la 

gra-

( 1 ) Cuncí'is, qul aderant, Annltentlbus, sed frtteipue 
Croco < allí Eroco ) ^lUmannotUnt Rege^ auxilli gratia, 
Ctnstantlum comltato , ImPerlttm cafit, VÍt torc i l giova-
re cap. 4.1. Qucsto forse e i l primo esempip d' un Bár
baro, che abbia servito ne l l ' armara Romana con un cor
po indipendeme de'suoi proprj suddi t i . Que$t'u50 d i -
Venn? familiate , c finí con ESSCX fsulc. 



jo IstorJa delia decadenza 
grati tudíns e la liberaütá erano le piü ¿j. . 
sí inte vi n ú di Coscantino : e quel Principé 
artificioso non si presento; alie truppe finché CP 
non furono disposte a salutado coi no mi $ 
Augusto, e d' imperatore. I I trono era 1' og. J 
getto deile sue brame ; e quando ancora í 
tosse stato meno animato daü ' ambicione, 
era íj trotio per luí 1' único mezzo di sal! 
vezza, Egli ben conosceva i l carattere ed 1 
sentimenti di Galerio, e sapeva bastantemen. 
te che se desideraFa di yivere , doyeva de. 
terminarsi a regnare, La recente , anzi osti. 
nata resistenza che egli volle affettare ( i ) , 
era desdnata a giustificare la sua usurpazio. 
ne; né egli cede alie accíamazioni deil* ar.L 
mata finché preparati non ebbe i materia.' r 
i i proprj per una lettera , che i m media ta. ! 
mente spedi aü ' impera to re d* Oriente . Co. v 

vien stantjno gl i face va noto i l trisío evento della 
r icono. morte del padre j modestamente sosteneva i¡ 
scmto suo natural diricto a l i a successione , e rispet. 
r i^ íe tosamence s"1 ignava che i ' affsttuosa violen, 
con'fen, z? deIIe sae_ truppe non gli avesse permesso 
scealui di procurarsi I ' imperial porpora coi metodi 
i l solo regolarí e legali . I primi moti di Galerio 
t i t o i o d i furono di sorpresa , di sconcerto , e di rab-
^ u d i o b ' a ' e s'ccoinr eS!i P O í s v a ra re volte frena-
diAagu. r8 ê su3 passioni, altamente minaccio di di
sto se. re alie fiamme e la lettera ed i l messag-
vero . g \ ¿ 

( i )>Eumene i l sno panegirista ( V i l . 8. ) a r d í d i as< 
serire i n presenza d i Costantino , che avea dato di spim 
ne al suocava l lo , e che t en tó t ma in vano, d i fuggili. 
dai soldati di l u i , 
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i. gloro . Ma i l suo rissntimento si calmo a po-
§ Cp a poco; e quando egli rifletté ai dubbj 
¿ e./enti delta guerra quando ebbe hila tic i ato 
li ji carattere e la forza del sao avversario , 
;• consentí ad abbracciare V onorevole accomo-
a damento , che la prudenza di Costantino gü 
. a vea la sel ato aperto . Sanza condannare o 
1- ratificare.la scelta dell' armata Britaanica Ga-

jerio riconobbe i l figliuolo del suo defonto 
colíega, come sovrano delle Transaipine Pro-
vinciei ma solamente gli dette i l títolo di Ce
sare , ed i l quarto posto ira i Principi Ro-
mani, mentre conferí va i l posto vacante di 
Augusto al suo favorito Severo . Fu consér
vala i ' apparente armonía dell' Impero , e 
Costantino, che giá possedeva la sostanza del 
supremo poíere , attendeva con impazienza 
i' opportunita di conseguirne g l i onori ( O / 

Ebbe Costanzo dal secondo suo mat r i 
monio sei figliuoli, tre maschj, e tre femmi-
ne ; e la loro imperial discendenza avrebbe ^ aes^ 
potuto procurar ai medesimi la prefsrenza so- Ie|le di 
pra la plu bassa estrazione del figliuolo di Ele- costa 
pa . Ma Costantino era ine tá di trentadue anni, t ino, 
"nel pieno vigore di spirito e di corpo, quando 
i l maggjore dei suoi fratelll non potea o l -
trepassar tredici anni . íl diritto del suo méri
to superiore era stato riconosciuto e rati-
ficato dal raoribondo Imperatore ( 2 ) , Ne-

gH 

( 1 ) Lattanzio de mort. Perfec. c. 25, Eumene ( V i l ' 
8. ) descrive tut te queste circostanze eolio stilc d ' un 
^.etore. 

( 2 ) Egli c naturale d ' immaginare, ed Eusebio pare 



' 9» I smia delía izcadsnzá 1 1 
gli u l t lmi suoí momenti , Costanzo raccotnsn. 
áo alia cura del suo maggior Hgliuolo 
ia s á l v e l a e la grandeva della famigUa 
sconguirandolo a prendere l ' au tor i t á ed ¡ sen' 
timent. di padre verso i figliuoli di Teodora^ 
i-a J.berale Joro educazione, i vantaggiosí ma. 
tnmon; , Ja sicurezza , e lo splendore della 
or vua , e Je prime cariche deJJo stato , del. 

r3 ^ a h furono nves t i t i , attestano iJ fraterno 
amore d. Costantmo ; ed essendo quei Prin. 
C ' P Í di animo dolce e grato , cederono senza 
fortuna"?^ ' ) SUperioritá del ZQ™Q > e ^eila 

i R o . I I . L'ambicioso spfríto di- Galeno si era 

t e n t i p e l , 1 ¡r .̂ Prov,rnc!e > che i ' inaspettaía perdita 
t imor deli í£aija " 2 fen 1* orgoglio e 1* au tor i t á ¡n 
deile una parte ancor piü sensibile. Avea la i un 
tassc' | a assen2a degrimperator í ripiena Roma di 

disgusto e di rancore ; ed ¡1 popólo a poco 
a poco s avvide, che la preferenza data a N i 
comedra ed a Milano non dovea attribmrsi al-
la particoíare inclinazione di Diocleziano , ma 

al 

'rostinJno"0115' ^ Che C0St3fiZO m o r " d o nominasse 

u i i.atianzio ( ds mort. Persecut c \ « T i 
J Orat x. di Eüsebio ( ZVnk t l C ^ T l 
d i Gmhano ( Orar. I . ) . * 14' c 

( i ) Delle tre sorelíc *di Costant íno eos tanza S D O ^ V 
impcratore L K i n i o , Anastasia i l Cesare B a s ' Í n o edEU 
tropia i l Consolé Nepoziano. I suoi t r^ (r Tu-
l U W i o . Giulio c l ^ o c MZÍZMÜZ 
« r i m o Mi S C J U I M occasion di padajc . ' 1 
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al permanente sistema del governo da iui 
stabiiito . In vano , pochí mesi dopo la r i -
nunzia di lu í , i successori fecero ( in no-
me del raedesimo la dedica di quel magnifi-
ci bagni } le cui rovine lorniscono tu í t ' ora 
e suoio e materlali per tante Chiese , e 
Conveníi ( i ) . La tranquil l i tá di quegii cie
ga nti recessi di comando e di lusso fu distur-
bata dall ' ímpazienti mormorazioni dei Ro
mán! ; e a poco a poco si sparse un rumore , 
che le somrae spese in erlgere quegii edifizj 
si trarrebbero ben tostó dalle lor maní . Ver
so que! tempo l'avarizia d i Galerio , o forse 
i bisogni dello stato lo avevano indotto a 
fare un esatto, e rigoroso esame delle pos-
sessioni dei suddilí per i ' oggetío di una tassa 
genérale su i terreni , e sulle persone. Sem-
bra che si prendesse un minutissimo registro 
dei loro ben i effettiví; e dovunque era i i mí
nimo sospetto di nascondiglio si adoprava 
francamente la tortura per ottenere una sin
cera dichiarazione delle loro personal! ricchez-
ze ( 2 ) . P¡i\ non si aveva riguardo a quei 

p r i -

( 1 ) Ved. Grutero ( Inscrlpt. p . 178. ) I sei Pr inc ip i 
son tu t t i nomina t i : Diocleziano fe Massimiano , come i 
piu antichi Augus t i , e come Padri degli Impera ron . Essi 
un.lt£l.mente dedicano quesro magnifico edifizio per Tuso 
&ú loro car i R e m a n í . GÜ architett i han designato le 
rovine di queste Terme, e g l i antiquar}, particolarmen-
te Donato e N a r d i n i , hanno determinato lo spazio che 
esse occapavano. Una delle gran sale e ora la chiesa 
dei Certosini 5 ed e bastato un sol calidario per un* aí t j» 
chiesa, che appartiene ai Bernardoni, 

< i ) Lattanzio de M . P. c, zfi, JI% 



«M Is torta de Ha decadeníá 
prívi legj , che avevano ¡nnalzata 1' Italia sopra 
ía condizione delle Provincia; e giá i mi ni. 
Síri delíe pubbliche éntrate coníinciavano i 
numerare i l popólo Itomarió , ed a fissare ]a 
proporzíone delíe núove tasse. Ancor dopo ¡a 
totale estiíizione deíío spirito di l iberta, han. 
no talvolta i stidditi piu a y v i l i t i osato di re. 
sistere ad uña iriaápettata invasione del lor 
patrimonio] ma in questá óccasione fu 1' i l 
giuria aggravata dall' insulto j ed ü sentiraen. 

• 10 del privato iritéresse f i i ravvivato da quel. 
Jo déll 'onoí nazionale. La conquista dalla Ma-
cedonia ( come giá abbiamo esservato ) avé. 
va liberato i Romani daí peso delle tas. 
Sa^personalí . Benché avessero provaía o-
gní forma di dispotisrno , avevano ormaí go< 
duto di quella esenzione per quasí 500. ari-
m i né potevano essi pazienterneníe sofírire 
rinsolenza di viú lüirico contadino che dal
la sua lontana residenza neU' Asia pretende-
va di annoverár Roma tralle tributarie c i t r l 
é t \ suo Impero / I I ñascenie furor del po- • 
polo fu incoraggíato dall' autoritá o alme
no dalla connivenza del Senato , e i deboü 
áyanzi dei. Pretoriani , che aveanó ragioríe' 
di temeré la propria aboiizione 3- abbracciaro. 
no un si onoievole pretesto , e si dichíararo-
no pronti a traf fuori le spade in servizio 
dell'oppressa lor patria. Era desiderio, epfe-
i tú divenne la speranza d* ogni cittadino s • • 
che dopo avere scacciato dal l ' I ta l ia i loro stra- . 
nieri t i ranni , sí tleggesse un principe, ilqua» 
le e peí luogo della sua residenza , e per le i 
sue massime di governo meritasse un 'al í ra voí-' " 
ta ií t i tolo d* Imperatore di Roma i 11 rio me ' 
1100 meao che ia situa^íone di &iasseitóio d̂ê  

ter- .al 



m i r i m p w ó Komm6¿ Capé X l F i 95 
lérminarono i 11 suo favore ¡l popolare entu
siasmo . 

Massenzio era íígliuolo dell' Imperatore Massenv 
Massímiano , ed avea sposata la figliuola d¡ z10. di-' 
Galerio. La sua nascita s ,ed ilsiio matrimo- to^/m' 
nio sembravano offrirgli la piú bella speranza perato" 
di succedergü ne l l ' Impero . Ma i suoi vizj e ie i n 
la sua incápacitá lo esclusero dalla dignita d i Roma. 
Cesare , che Costantino aveva meritato per Á'6D' 
una peiicolosa superiorítá di mérito» La po- onó!5 ' 
[¡tica di Galerio preferiva quei colleghi , che brc. 
non potessero né disonorare la scelía y né 
disabbidire ai comandí del loro benefattore 
fu percio un oscuro strartiere innalzato a l 
trono d' Italia s ed al figliuolo del l ' ul t imo I m 
peratore d' Occidente fu lasciato godere i í 
íusso di una privata fortuna i n una' v i l l a 
pocha miglia lontana dalla ca pita l e . Le ñ e 
ra passionr delta sua anima , la vergogna , I ' 
agitazione , e la rabbia íurono ínfíammate 
dall' i i lvidia alie nuove della fortuna di Co
stantino; ma le speránze di Massenzio furono 
ravvivate daí pubbíi^©_dlsgusto, ed egli fáci l 
mente fu persuasó' ád un i r é le sue personali 
ingiurie e pretensión! alia causa del popólo Ro
mano. Due Tribum Pretoriani s: ed un Com-
mlssario dalle provvísiotíi si addoSsarot ío ií 
regola mentó dalla1 congiara , ed essendo ogni 
ordine dar cittadiní animato daí oiedesirao spf-
rito, T immediato successo non era né dubbio. 
So, né difficile. 11 Prefetto dalla c i t tá , e po-
ehi raágisírati y che si mantenriero fedeli á'-Se* 
Vero furono trucidatí dalle guardie ; e Mas-
Sfn2Ío 5. rivestito degl*Imperial! ornamenti, fu 
con appbusi riconosciuto dal Sanato , e da í 
Fopob coma protetiore della liberta; e deir 

fe ' ono-

É 



9 6 Istorta dslht dscadsnza 
Massí-onore di Roma. E*¡ncerto se fosseMass'mia, 

miaño no precedentemente informato della cospira. 
^p ren , zione j ma tostó che lo stendardo della ru 
porpo ^eil'one ^ alzato ín Roma, ¡1 vecchio Impe. 
r». ' ratore use i da! r . t i ro , dove i'autorita di Dio. 

cleziano lo aveva condannato a passare la 
vi ta in una rnalinconica solitudine 9 e copri 
la sua nuova ambizione col velo di teneres, 
za paterna . A richiesta del figliuolo e del 
Renato eglí condiscese a r i prender la porpo-
ra . I I suo antico splendore, la sua esperien-
za ed i l suo no me nelie armi aggiunsero 
forza e riputazione al partito di Massenzio 
( i ) • 

Disfá t - Secondo I'avviso s o piuttosto g l i ordini 
Morfe dfl.suo cojíega , l'Imperator Severo sí affret. 
d^sc! t^ 'mipediatamente verso Roma , nella pie-
Tero. na lusinga di sopprimer fácilmente coll* ina. 

spettata sua celerítá 11 tumulto di una imbel-
íe plebaglía , comandata da un licenzioso gio« 
vane . Ma trovó al suo arrivo chiuse íe por
te della c i t t á , ripiene le mura di armi e di 
a rmat i , un Genérale sperimentato alia testa 
del r ibe l l i , e scoragglate e malcontente le sue 
proprie truppe . U n numeroso corpo di Morí 
dissertó, passando al nemico , allettati dalla 
promessa d'un largo donativo , e ( se vero é 
che fossero stati arrolati da Massimiano per la 
A x • sua • 

C i ] ) 11 sesto panegírico mette ncl piu, favorevole &U 
petto la condotta di Massimiano >• e, 1' espressione equivo
ca di Aurelio y i t t o r e , retractante diu puó significare e-
gualmente che ei t ramo la congiura , o che vi si oppo» 
i c . s¡ veda zosimo 1. n , p, 7^, e La t t , de M, P, c. *ff> 
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sua guerra Africana ) antepohendo i natura-
l i sencimenti di gratitudine agli artificial! le-
gami della giurata fedeltá. Anul ino , Prefet-
to dei Pretoriani 3 si dichiaib in favore di 
Massenzlo , seco ' traendo la piu considerabil 
parte delle trupps , avvezze ad obbedire al 
suo comando. R o m a , secondo 1'espressione 
di un oratore, richiamó ¡e sue á r m a t e , e l* 
infelice Severo privo di forza e di consiglio 
si ritiró , anzi fuggl precipitosamente a R a l 
venna. I v i egií avrébbe potuto esser sicuro 
per qualche tempo. Le fonificazioni di Ra-
venna eran capad di resistcre agli sforzi deil* 
armata Italiana 3 e le paludi, cha circonda-
vano la ci t lá , erano sufficienti ad impedirne 
i ' accesso. I I mare , che Severo dominava 
con una possente í b t t a , lo assicurava di un 
inesausto soccorso di provvisioni, e dava un 
libero ingresso alie legión!, le quali al riíor-
no della primavera, s' avanzassero dall' U l i -
rico e dall" Oriente in suo soccorso. Massi-
m i a ñ o , che dirigeva in persona P assedio, fu 
ben tostó convinto 3 che potrebbe perderé i -
nutilmente i l tempo e Parmata In quelia fn-
íruttuosa impresa , e che nicnte speraf pote-
va dalia forza o dalla í a m e . Con i r te pi i \ 
conveniente al carattere di Diocleziano, che 
al suo propno , egli diresse P attaCco piá 
contro lo spirito di Severo , che contro le 
jnura di^ Ra venna . I tradimenti gíá provati 
avean disposto quel príncipe venturato a dif-
fídare degli amici , e degii aderenti piú sin-
cert. Gh cmissarj di Massimiaño fácilmente, 
persuasero alia sua credulitá , che si era for-
pjata una congiura per íradir la c i t t á ; epro-
filiando del suoi t i m c r i , lo indussero a non 

TOMO I I I . G es-

I 



9$ Istoria de Ha decadenza, 
csporsi alia discresione di un vincitore irrita--
to , ma di accetare la slcurezza d' una ono-

Massi. revol capitolazione. Egü fu da prima rice-
di1"0su . ivu t0 con urnanita e trattato con rispetto . 
í ¿ l k i o l a Massimiano condusse a Roma i l prigioniero 
Palista, Imperatore , e lo accertó colle piu solenni 
e d i l t i - ' proteste , che egü ceJendo la porpora si sa-
to10 di rebbe ass'curata la v i t a . Ma Severo altro 
tU§co.On0n P0{^ otíenere che una piarevol niorte e 
stantíno. le esequie Imperia l i . Fu ad esso significa ta 

A . D . la sua sentenza , e lasdato allá sua scelta i l 
307- 3- modo di eseguirla , Egli preferí i l método fa-
M a t z o i y0f¡t0 degli ant ichi , quel.'o cioé di aprirsi le 

vene , ed appeíia spiraío , fu i l su o corptí 
riposto ñel sepolcro , giá costruito per la fa-
miglia di Gallíeho ( i ) . 

Benché 11 caraítere di Costantino pochfs-
sima somiglianza avesse con quello di Mas-
senzio, uguali erano la loro situa^ione 5 ed 
i l loro iníeressej e sembrava che la prudeo. 
za esigesse 1' unione deile loro forze centro i l 
comune nemico. Non ostaníe la superioritá 
deila t t á e del grado, 1* infatigabií Massimia
no passó le A l p i , e sollecitando una perso
nal conferenza col Sovrano della Gallia , se
co condusse la sua figliuola Fausta come pe-
gno della nuova alleanza. Fu i l matrimonio 
celebrato ín Arles Con ognl magnifico appa-

! ' ra-

< 1 ) Le circostanze d i questa guerra e la morte d i Se
vero son raccontate diversissimamente, e con un manió-
jta molto incerta ne' nostri antichi f rammenti . ved. T i l -
3em. His t . des Emp. T . IV. p. ü ? . l o ho procarato di 
cavarnc utl racconto conseguente e v e r í s i m i l e . 
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í a t o , e I'aptico colíega di Diocleziano, che 
sosteneva di nuovo la sua pretensione all* 
Impero Occ íden ta le , conferí ai suo genero 
ted alicato i l litólo d' Augusto., Piegandosi 
Costantino a rícevers quella dignitá dalle ma
ní di Massimiano, sertibráva che abbracciasse 
la causa di Roma e dei Setiáto ; ma ambi-
gue furono le sue proteste? lenta ed infruc
tuosa la sua assistenza. Egli considerava con 
attenzione I" imniitieiiíe contesa tra í Sovrani 
deii ' I taüa e l'lmperatore deirOriente j ed e- Galcr ío 
ra prepáralo a consultare ó la propria sicu- invade 
rezza o ia propria ambizione secondo reven- ^a iy* 
ío della guerra ( 1 ) . 

L'importanza della occasioné richíedevá 
la jjresenza ed i taienti di Galerio. Al ia te
sta di una possente armata > raccolíá da l i ' IU 
liríco e daír Oriente s entró ñei l ' I ta l ia ^ riso-
luto di Vendicare la morte di Severo , e di 
puniré i ribelii Romani ^ o secondo che egli 
esprimeva ¡e sue intenzioni nel furioso l i n -
guaggio di un Bárbaro , di estirpare col fer
ro i l Senato, e distruggeré 11 popólo. Ma la 
perlzia di ^ Massimiano avea concertato un 
prudente sistema di difesa. L* ínvasore tro
vó i nemici fortifica tí ed inaccessibiü tu t t i i 
posti, e benché si avanzasse fino a N a r n i , á 
sessanta migiia da Roma , i l sua dominio 

fteir 

( 1 ) l l sesto panegír ico fu tecitato per celebrare í ' i n . 
nalzamento di Costantino, ma i l prudente Oratore evita 
di parlar d i Galerio o d i Masscnzio. Non fa che una 
leggéra allusionc a l l ' a t tua l i turbolenac ed alia Maestl 
tíi Roma. 
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joo htorta della decadenza 
ttell- Italia era ristretto negli angustí confítil 
del suo campo. Avveduíosí che si rendeva 
la sua impresa ognor piu difficiie, i l superbo 
Galerio fece i primi passi per una riconcilia-
aione, e spedi due de' suoi piü .considerabili 

yffiziaií a tentare i Principi Romani col i ' oí-
íerta di una conferenza , e colla dichiarazio-
ne del suo paterno riguardo per Massenzio, 
i l quale poírebbe ottenere as sai pió dalia sua 
generosita , che sperar potesse dal dubbio e-
vento della guerra ( i ) . Furono costantemen-
te rigettate Is offerte di Galerio, ricusata con 
disprezzo la sua pérfida amicizia ,* ed egli po
co dopo scopri che se opportunamente rit iran-
dosi non provvedeva alia sua salvezza, a vea 
qualche ragion di temeré la sorte di Severo . 
I Romani liberamente contribuirono alia di-
struzione di lui con quelle ricchezze, che d i -
fendevano dalia rapace tirannia del medesi-
m o . . I I no me di Massi miaño , le popolari 
maniere del figliuolo di l u i , la segreca di-
stribuzione di larghe somme, e la promessa 
d i , ricompense ancor piü liberali arrestarono 
Pardore, e corruppero la fedelíá delle I l l i r i -
che legioni; e quando Galerio dette finalmen
te i l segno della riíirata s non poté senza 
qualche diflícoltá indurre i suoi veterani a 
non abbandonar quell' inssgna che gl i avea 

sí 

( i ) Ved. al proposito di queseo trattato i frammenti 
d' un istorico anónimo -, che i l Sig. di Valois ha pubbli-
cato alia fine della sua' edizione d i Ammiano Marcellino 
pag. 7 i r . Questi frammenti cí hanno somministrato mol» 
t i aneddoti curios!, c per ^uar^to appaxisce, autentieij 



be ti'Impero Ro.mno. Cap. XIV. xvi 
si sovente guidati alia viltoria ed aironore. 
Uno scritíore contemporáneo assegna due al -
tre cagioni del caitivo successo della spedi.-. 
2Íone ; ma sonó ambedue di tai natura che 
tiifficllmente un cauto storico s' indurrebbe ad 
adobarle. Ci vlen detto che Galerio, i l qua-
\t ú era formato lina idea molió imperfetta 
della grandezza di Roma dalle ci t íá deii* O-
íiente a luí note, t rovó le prcprie forze ¡n-
adeguate al i ' assedio di quella immensa capí-
tale . Ma l* estensíone di una cit tá serve so
lamente a rendarla piü accessibüe al nemico» 
Roma era da íungo tempo avvczza a sotto-
mettersi alravvicinamemo d'un conquistato-
re , né: avrebbe potuto ¡1 passeggiero entusias
mo del popólo lungamente contenderé con-
tro la disciplina ed i i valore delle Jegroni = 
Siamo parimente informati , che le legioni 
medesime fu roño colpite dall' orrore e dal r ¡ -
morsOj e che quei piet.si fígliuoli della Re-
pubblica ricusarono di violare la sant i tá del-
Ja lor venerabile madre ( i ) . Ma rammen-
tandccj quanto fácilmente nelle piú antiche 
guerre c iv i l i , lo zelo di partito , e i'uso dei-
la müi tare ubbidienza avea trasformati i na-
t i v i cittadini di Roma nei piú implacabili 
nemíci , saremo disposíi a diffidarci di questa 
estreñía delicatezsa dei barbari e stranieri , I 

qua-

.< t ) Lattanzio de M . P. c. a o. La prima d i queste xa-
giom c presa da V i r g i l i o , quando fa d i ré ad á n de' sttoí 
j a s ton : 

l l l am ugt huic nonrct simUem, Mdihcce , Putavl (r«% 
Aattanzio ama queste joctichc a l lus ioni , 

G | 



soa Istorio, dslla decadenzct 
quaÍ! non aveano mat veduta 1'Italia finché 
non v i enirarono in una osíile maniera. Se 
non íbssero siati r/tenuti da motivi di una 
piu interessante natura, ayrebbero forse ris-
posío a Galeno col le parole del veterani di 
Cesare: 3J Se desidera i l nostro Genérale di 
3, conduTci alie rive del Tevere, si amo dis-
5, posti a seguí tare ^ i l suo campo. Q u a í u n -
>> que muro egli sia riso!uto di atferrare, so-
5, no le nostre ma^i pronte a mettere in o-
5S pra le macchine j né punto esiteremo, an-
» corché la ci l ta desíinata alia strage fosss 

v5S Roma medesima J}. Sonó queste per ye
ro diré le espressioni di un poeta, ma di un 
poeta che é stato distinto ed ancor censura
ra peí suo rigoroso attacco alia veri ta del la 
Storiá ( i ) . ; 

sua r i - Le legioní di Gaierio mostrarono una 
xirata, funestissima pro va della loro disnosizione , 

coííe devastazioni che commisero nella loro 
r i t i ra ta . Uccisero , rapirono , saccheggiaro-
no, menarono vía glí armenti e le greggie 
degli I t a l i an i , incendiarono i villaggi pe* qua-
l i passarono, e procurarono di distruggere quel 
paese , che non aveano potuto soggiogare. 

Per 

( i ) Castra super Tuse t si poneré Tjbrldls andas i 
( Juheas ) / 

Hesperios audax •ventam metator in agres 
T u (¡uoscumque vales in flanum effundere mures 
M'S arles a Sus dlsperget saxa laceras, 
H U l icet, penltus te!II qtiam jnsserh urbem, 
Roma. si t . 

Lucan. Phars, j8x. 
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per tutta ia m are i a Massenzio inquietó la lo
ro retroguardia, ra a moito saggiamenie evi
t o una general battagiia con quci valorosi_ e 
disperati veterani. 11 padre di luí a vea in -
trapreso un serondo viaggio nella Galiia col
la speranza d'indur Costantino, che adunato 
aveva un esercito suila frontiera, ad unirsi a 
persegüitare Qalerio, e a compir la viltoria . 
Ma le azloni di Costantino era no guidate dal
la ragione e non dal r i sen t imentó , Egli per
siste nella saggia risoluzione di mantenere la 
bilancia dclla potenza nei diviso impero, e 
piu non odia va Galerio, quando quell' ambi-
zioso principe piü non era pn oggetto di ter-
rore ( 1 ) , . , 

L 'animo di Galerio era i l p ú suscetcibi. zfong " 
le delle piú feroci passioni, ma non era P^-di Licll 
tb incapace di una sincera e dure volé a m i - rio a l . 
cizia. Licinio non dissimile da luí per ca- h ái~ 
rattere e per costumi, sembra che ne oí te- SJ11" 
nesse i'afFetto e la s t i m a / La lor familiari- ^ f** 
ta era cominciata nel periodo forse piú íeli- ^ Dí* 
ce delta loro gioveníü ed oscariia; e i asso- 307, ?, 
data Tavea la liberta ed i pericoli di una Novem-
vita militare. Si era no ess\ avanzati quasi brc' 
con passi uguali per le succejsive cariche dal
la guerra , e sembra che Galerio, appena rí-
vestito della porpora , concepisse i l disegno 
d' innalzare i l co.npagno ad un posto uguale 

al 

( 1 ) Lattanzio de M . T. C ¿7» Z,osimo 1. I I . p. 82. 
questi ci fa sapere, che costantino nel su o abboccamen-
to con Massimiano avea promesso di dichiarar la guena 
a ^alierio. 
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104 Is torta de ¡Id dec adema 
al suo proprio. Nel breve corso della sm 
prosperitá egh consideró i ! grado di Cesare 
come mfenore a l l ' e t á ed al mérito di Licu 
nio s e volle píuttosto riserbargU i l posto di 
Costanzo e I'Impero deli* Occidente. Mentre 
era 1'imperaíore occupato nclía guerra delí* 
l i a n a , affidó ai suo amico la difesa del Da-
nubio; ed i inmediatamente dopo 11 suo riíor. 
no da quelía infelice spedizione, ¡ivestí L i d . 
nio della vacante porpora di Severo, cedendo 

* a - j „!?nniedlaí0 comando di iui le Provincie 
M L Í 1 l irÍC0 ( l K Portata che fu nell'Onen-
mino." t e 13 n u o v a d e l l a s,Ja promozíone, Massimino 

governatore , anzi oppressore dell' Egitto e 
deiia Siria, svelando la sua invidia ed i l suo 
disgusto, sdegno I ' inferior nome di Cesare 
e maígrado i preghi non meno che glí argo» 
mentí di Galeno, esigl quasi a forza i l t i to-
lo uguale d/ Augusto ( 2 ) . Per la prima ed 
ancora ultima volta fu i l mondo Romano 

perato' f ™ ^ 0 . da ^ \ Imperatori. NeirOccldetv 
pe rno . te Costantmo e Massenzio affettavano i l ve-

A. D. "ERARE l] .1?ro padre Massi miaño . Nel i ' O -
TO8, nenie Licinio e Massimino onotavano con piu 

reale considerazione i l loro bencfattore Gale
n o . La diversitá d'interessi e la memoria 

di 

C D T i l l cmon t c HÍs t . des Emp. T . IV. t t I . p. %%9 y 
^ provato che L i r i n i o , scnza pLare pe] grado , t r . 

brc^dell anno j 0 7 . dopo i l l i to rno d i Galerlo da l l ' j t a -

20 L ,c ,n l0 5l!a ffiedesima dignuá della sua> e Jo dichia. 



Bsltlmpsro Román o. Cap. X I F . 
di una guerra recente divideva 1' Impero m 
due grandi e nemicbe potenze j ma i loro t í -
morí scambievoli produssero un* apparente 
tranquilíita ed ancora una finta riconciliazio-
ne , finché la inorte dei princípi piu vecchj 
di Massimiano , e particolarmente di Gale-
rio , detce una nuova direzione alie mire ed 
alie passioni del loro sopravviventi colie» 
ghi . 

Quando Massimiano ebbe con ripugnansa svenni-
ceduto 1' Impero , i venal! contemporanei " I a s ^ í 
oratori applaudirono alia filosófica sua mode- rnjano5 
razione. Quando la sua ambizione aceito o 
almeno animó una guerra c iv i le , essi rendet-
tero grazie al generoso suo p,atrioltismo , e 
delicatameníe crieicarono quell' amore dell o-
zio e della solitudine, che lo a vea allonta-
nato dal pubblico servizío ( i ) , Ma era i m -
possibile che aními si mil i a quelli di Massi
miano e del suo figliuolo, possedessero lun-
gameníe d' accordo una indivisa potenza . 
Massenzio si consideravá come ií legittimo 
Sovrano dell' Italia eletto daí Señalo e dal 
popólo Romano,* né soffrir volé va 11 freno 

del 

io Augusto, crede d i poter contentare i í suo giovane 
collcga, immaginando per Costantino e Mass¡mino ( c 
non Masseniio, Ved. Ba!uzio p. 8 T, ) i l nuovo t i t o lo d i 
figlt degli ^Angustí. Ma Massimino g l i fece sapere, ch* 
egli era gia stato sa la tá to Augusto dall ' arma ta j e allorá 
Gaicrio fu obbligato di riconoscerc questo Principe non 
altrimenti che Costantino, come eguali associati alia d i -
gnitá Imperiale. 

í i ) Ved. Ptinegyr. n t , V I . S. doloris nostrl libe, 
TATti 



7o6 Istoría della decadenza 
áe\ suo genitore , ¡1 quale arrogantemente :( 
dichiarava, che peí suo no rae e pe* suoi ta. 
íenti era síaío qusl temerario giovane síabi. 
| ko sul trono. Fu la causa solennemente a. 
g'tata dinanzi ai Pretorian?, e que!le truppe 
che temeyano la severita del vecchio Impe. 
raíore , sposarono i i partito di Massensb 
( i ) . F U pero rlspetcata la vita e la liberta 
di Massimiano , ed egli si ritito dall* Italia 
nell ' íllirico affcitando di pentirsi della sua 
passata pondotta, e secretamente macchinan. 
do nuovi m a l í . Ma Galeno , che ben cono-
sceva i ! carattere ái l u i , i ' obbligq bentosío 
ad ailontanarsi das suoi dominj, e i ' ultimo 
refugio del deluso Massimiano fu la corte del 
suo genero Costantino ( 2 ) . Egli fu ricevu, 
to con rispetto da que! Principe artificioso, 
$ colTapparenza di figüal cenerezza dalla Im-
peratrice Fausta . Esso , per allontanare o-
gni sospetto , depose una seconda volta la 
porpora Imperiale ( 5 ) , dichiarandosi final. 

men- '* 

Tdm vocem &c . Tut to questo passo e dettato dalla piu 
fina e accorta adulazionc , ed e espresso con un ' cloqucn. 
za facile e piacevole. 

< * ) Lattanzio de M . T. c. 23. Zosimo 1. I I , p. 82, S¡ 
fcce correré i l rumore , che Massenzio era figlio d i qua!. 
che oscuro Siriano, e che la moglie-di Massimiano 1'a. 
vea sos í tu i to al suo proprio figliuolo. v . Aurelio y ir-
t o r e ' Anonim. y a l . panegyr.. Ver ._IX. j . 4. 

( 2 ) <yí!j urbe pulsam, ab I ta l ia fuga tum, ah Illyrico 
repudiatum, t u h prov lncüs , tuis coplls, tuo palatU rece* 
V n t i , Humen, panegyr. Vet. V i l . r+, 

( 3 ) Lattanzio de Mort . Persec. c. 39. O ó non ostan. 
fé quando Massimiano ebbe deposta la porpora, Costan, 
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penle convinto della vani tá delle grandezze e 
dell'ambizíone . Se perseverato egli avesse in 
questa risoluzione 3 avrebbe poluto terminar 
la sua vita con quiete e ripptazlone , ben-
ché meno decorosamente che nel suo primo 
ritiro. Ma i ! yicino aspetto di un trono glí 
rammemoró i l grado, dal quale egli era ca-
duío , e si risoiyé di fare un disperaío sfor
zó per regnare o perire ? Una incursione dei 
Franchl avea richi^piaío Costanttno con una 
parte della sua armaía alie rive del Reno: 
il resto delle truppe era a cea m pato nelie me
ridional! provincie della Gal l ia , che giaceva-
no esposte alie imprese deli' Imperatore I ta
liano , ed era deposítalo nelia citta di Arles 
m considerabil tesoro. Massimiano o arti
ficiosamente invento, o frettolosamente ac-
creditó un vano rumore della morte di Co-
stantino . Senza esitazione egli montó sul 
trono, s' i m padrón i del tesoro, e spargendolo 
coll ' usata sua profusione ira i sudditi , pro
curó di risvegliare neíle loro ment í la me
moria dei suo a mico splendore e delle anti-
che siie imprese. Prima che egli potesse as. 
sodar la sua autori tá , o terminare i l tratta-
to , cui sembra che egli avesse comiriciato 
col suo fígiiuolo Massenzio , la celeritá di 
Costantino abbatte tutte le sus speranze. A l 
primo avviso celia perfidia e deli' ingratitu-
dine di i u i , ritornó quel Principe con rápida 
marcia dal Reno alie rive della Saona , s' 

im 

tino gli conservo sempre la pompa, e gli onori della dí-
gnira imperiale, e in tutte le pubbliche occasioni dava 
U d i i t t a al suo suocexo; Pane^jr, Vtt, VI I . 15. 



scg Istorta del/a dscadentcí 
imbarco su questo ultimo fiume a Chaloíis1 
ed a Liona afíidandosi alia rapidita del R̂ *-
daño , a r r ivó alié porte di Arles con una 
forza mili tare, a cul era impossibile per MJS, 
simiano i l resistere , e che appena gli permi. 
se di rifugiarsi nella vicina cittá di MarsL 
glia . L 'angusía lingua di térra , che uníva 
quella piazsa al continente , era fortiíicata 
contro gli assedianti, mentre i l mare era a-
perto o alia fuga di Mass imiaño , o ai soc 
corsi di Massenzio, se voleva quest' ultimo 
copríre una sua invasione nella Gaília coi 
decoroso pretesto di difendere im angustiato 
o come avrebbe potuío allegare, un oífsso 
genitore . Temendo le funeste conseguenze 
di un indugio 5 Costantino dette ordini per 
un imracdiato assalto , ma si trovarono le 
scaie troppo corte per i'altezza deile mura 
e Marsiglia avrebbe potuto sostenere un lun-
go assedio come anticamente fece coniro Je 
armi di Cesare , se la guarnigione, conoscen-

sua do i l suo fallo o i l suo pericolo, non avesse 
moite. comprato i l perdono colla conscgna della cít-
A- D- ta e del la persona di Massimiano. Fu con-

Febbrá . tr0 l'usurpatore pronunziata una secreta ma 
}o.v irrevocahil sentenza di morrea egli ottenne 

solamente lo stesso favore, che fu accordato 
a Severo,, e fu sparsa la voce, che oppresso 
dat rimorso -dei suoi replicati delitti si era 
strangolato eolie proprie sue mam. Dopo cha 
«gli ebbe perduta l'assístenza , e disprezzati i 
moderati consigli di Diocieziano, i l secorido 
periodo dell 'atnva sua vita fu una serie di 

x ppbbiiche calamita e di ffersonali mortifícazlo-
t i i , che terminarono quasi in tre anni con u-
rfa morte ignominiosa. Egíí méri to i l suo fa* 

t o j 
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to; ma si sarebbe pió applaudita 1' umani tá 
di Cosíantino , se egli avesse avuto riguardo 
per un vecchio uomo beneíattore di suo pa
dre, e padre della sua m o g ü e . In tutto que-
sio funesto a ña re sembra che Fausta sacrifi- ^ 
casse i sentimentí della natura ai suoi conju-
gali doveri ( i ) . 

Gl i u l t imi anni di Galerío furono meno Mor te 
vergognosi e meno infel ic i ; e benché avesse di .Ga-
occupato i l subordinato grado di Cesare piCl 1"1<̂ ' 
gloriosamente che la superior dignitá di Au- '3IJ' 
gusto, egli conservó fino al pumo della sua Maggio, 
inorte i l primo posto tra i Principi del mon
do Romano. Egli sopravvisse alia sua r i t i -
rata dall' Italia quasi quattr'anni , e saggia-
mente abbandonando le sue mire di monar-
chia universale 3 consactb i l resto della sua 
vita al godimento dei piaceri, ed alia esecu-
zione di alcune opere di pubblica u t i l i t á , ira 
le quaii é da distínguersi quella di aver scarí-
cate nel Danubio le acque siiperfiue del lago 
Peí so, e di aver tagliate le immense foreste 
che lo circondavano 1 operazicne degna di un 
monarca ? giacché diede ijn 1 esteso paese ali" 

agri-

( 1 ) Zocim. 1, I I . p. 82. Eumen. Pantgyr. Veter. V I L 
j « . 2 i . Qucsi 'u l t imo ha rappresentato senza dnbbio tu t to 
i ' affare nella vcduta p i i i vantaggiosa peí suo Sovrano 5 
puré anche dalla parziale di luí narrazione possiam con-
rludcre , che la ripetuta clemenza di Costantino , ed i 
reitcrati f íad iment i d i Massimiano nella maniera, in cui 
son descritti. da Lattanzio ( de M . P. c. 29. 30. ) c co-
P'ati da modexni, non son scstenuti da a lcun ' is tor ico 
ipndgmcnto, . 



s±o htoríá della decadentd 
agricoltura deí suoí sudditi della Pannoniá 
( i ) t Fu la sua moríe cagionata da un lunJ 
e penosissimo male. I I suo corpo, per 1 
intemperato sistema di vita s cfebbe ad un e 
stremo grado di gonfiezza, fu coperto di ulce>" 
r i , e divorato da innumerabili sciamí di que.' 
g l i insetti , che han dato i l nome ad una sci 
fosissima malattia ( 2 ) : ma siccome avea Ga!e! 

. rio oltraggiato un zelantissímo e possente par 
Massi. tito tra i suoi sudditi, i patimenti di luí , I 

í S n i o v.ece dí eccitare Ja Ior compassione, sonó sts, 
si di vi. 11 celebran' come visibili effífti della divina 
dono i giustizia ( 3 ) . Appena che egli fu spírato nel 
suoi do» suo palazzo di Nicomedia ¿ i due Imperatot: 
tnm]' che 

. CJ) Aurel, Vi t tor . c. 40. Ma que! lago era situatonel. 
la Pannoma superiore vicino alie frontiere del Nor i co j t 
3a Provincia di Valeria ( neme che xicevé dalla moglic 
di Galcrio i l t e r r i to r io séccato ) c senzas dubbio f ra il 
Dravo e i l Danubio C Sest. Rufo c. 9. 5 lo sospetterei 
dunque che v i t to re avesse confuso i l lago Pelso con I 
paludi volcec, che hanno adesso i l nome di B t U t h u . 
Questó e nel fcuoré dcl l^ Valeria, e l ' es tens ióne , che hii 
presentemente, non e minore dí 12. miglia d' Unghcrií 
( che sonó circa 70. Inglesi ) di lunghezza, e d;ie di 
Jarghezza. Ved. Sevcrin. Pannonia l i b / i . c. 9. 

C á ) Lattanzio ( de M . p. c. J J . ) cd Eusebio C1. VIlí. 
c. i<í._ ) descrivono g l i arcidenti ed i l progresso di que-
sto disordine con singolare accuratezza, e per quanto 
sembrá , ton piacere¿ 

( j ) Se alcuno mttavia si dilettasse, come ultimarnen. 
te fece i l Dot tor Jortin ( Osservazioni sul l ' l s tor ia Ec-
clesiastica vo l , l í . p. j o y - j s ^ . ) d i far menzione delíc 
ínor t i inaravigliose de 'pe rsecurór i , i o g l i raccomandcrei 

di íeggere un ammirabil passo di Grozio ( Istor. 1. Vil. 
p . ' j j i , > lispetto all" ult ima malattia di Pilippo l h U 
Hi Spagna 4 
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clbe ai suo favore dovevan la porpora , c o mili
cia roño a radunar le loro f o r z e 3 con mtenzío-
NE Q di disputare , o di dividere fra l o r o i do-
minj da luí lasciati senza padrone. S'indus-
sero per aitrd a deSistere d a l primo disegno j 
e ad accordarsi n e l secondo. Massimiano eb-
be in serte le provincie deil'Asia i e quelle 
deir Europa aumenta roño la parte di Liciuio » 
L'Ellesponío ed ¡i Bosforo Tracio formarorto i 
loro scambievoli confini; ed i lidi di quegli 
angustí mari s che scorrevano nel mezzo del 
inondo Romano, íurono copertí di S o l d a d , d" 
armi e di fortificazioni. Le morti di Massi
miano e di Galerio ridussero a quattro i l nu-
mero d e g i ' Imperatori. I I ssntimento del ve
ro lord interesse uni ben tostó Licinio e Co-̂  
stantino; fu tra Massimino e Mass^nzio con
clusa una secreta alléahza ¿ ed i loro infeiici 
sudditi aííeserd con terrore le sanguinose con-
seguenze d e l l e inevkabili loro dissensioni , ¡é 
quali p i ú non e r a n frénate dal timore o dal 
rispetto, che essi aveva-no conservato,per Ga
lerio ( i )¿ • , , * i 'i h - • ' 

Fra tanti d e l i t t i ed Infcrtuni cag ioná t ida l - G0Vf^ 
le passiom der pnncjpi Komani ^ si scopre c o n Costan, 
qualche piacere una sola azione , che pu5 at- t ino 
tribuirsi a l i a l o r o virtió. Nel sesto anno llel nella 
suo regno, Costantido visito ¡a ci t tá di Au- Gai i ia . 
t t t t t i e generosamente cóndor^ i t r i b u t i . . á r r e - A ; D * . 

tra. 3cí-3,i¿ 

C i ) Ved. Euseb. i . IX . 6. í o . Lattanz. de M . P, c j 6 . 
Zosimo e meno esatto, ed evidentemente cónfondé Masa 
simianó con jMassirainoí 



m Istorla de/la decadenza 
trati , riducendo nel terapo stesso la propoi, 
2,?ne delIa tassa, da venticinque a dicioito' 
mÚB. teste soggetíe alia reale e personal capi. 
íazione ( i ) . Puré questa clemenza istessa ¿ 
una mdubitata prova dalla pubbüca miseria . 
Questa tassa era tanto gravosa o per se stes 
sa o per la maniera di esigerla, che mentre 
Je s to r s íone aumenta va 1'entra ta , la dispera, 
ssone la diminuiva ; una parte considerabile 
del territorio di Aututl fu lasciata inculta j ed i 
un gran numero di provinciaü scelsero di vi-
ver coma esuli e proscritti piuttosto che soste. 
oere ¡i peso dalla c i v i l societá . E* ancora raolto 
probabile che 11 clemente Imperatore solievas-
se con un atto particolare di generositá 'uno 
di quei tanti mali s che egii avea cagionati 
con le sue generali massime di governo. Ma 
queile massime ancora erano piuttosto effetti 
della^ necessitá che della scelta. E se si ec 
cettui la raerte di Massimiano , sembra che 
i l regno en Costa mino neliaGallia fosse P época 
piü innocente e piu virtuosa ancora della sua 
v i ta . Furono le provincie dalla sua presenza 
diíese centro le írruzioní dei Barbar! , i quali 
o ne temerono o ne provocarono í ' a t t ivo va. 
lore. popo una segnalata víttoria riportara 
cotitro ! Franchi e gl i Alemanni , furono mol-
t i aei loro Prmcipí per sno ordine esposti alie 
here neil'anfiteatro di Trever i j e pare che il 

po-

( i ) Ved. i l Panegír ico V I H . nel quale Eumene alia 
freseRza di Costantmo espone la miseria, e la sratitudi. 
pe della; Citta di A u t u n , 
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popólo godesse dello spettacolo, senza trova
re in quel trattamento dei prigioníeri reali co
sa akuna che ripugnasse alie leggi delle na-
zíoni o delTumaniti ( i ) : I vizj di Massen-
220 rendevano piu illustri le vi r tú di Costan-
í ino . Mentre le Gaíliche Provincie goievano 
tutta quella felicita che permettevano le cir-
costanze di quei tempi s 1* Italia e I* Africa 
gemevano soíto i l dominio di un dispregevo
lé non men che odioso T i ra nao. L ' amor 
delTaduIazione e del partito ha per dir yero 
íroppo sovente sacrificata la riputazione dei 
vi mi alia gloria dei loro fortunati r ival i ; ma 
quegÜ scrittori ancora, i quali hanno svelaío 
colla insggior liberta, e coi maggior piacere i 
difetti di Costantino, unánimemente confessa-
no, che Massenzio era crudele, ra pace, e scel-
lerato ( 2 ) . Egli cbbe la buona serte di sedare 
una leggiera ribellione neli 'Africa. I I Gaver-
natore e pochi suoi aderenti era no stati i col-
pevol i ; la Provincia fu punitadei loro deli t to. 
Le floride cit íá di Cirta e di Cartagine , e 
tutta 1' estensione di quella fértil campagna 
furon devástate dal ferro e da! fuoco. AÜ' 
abaso della victoria successe 1'abuso delle leg
gi e della giustizia. Una formidabiíe arma ta 

. di 

( 1 ) Eutrop. X. j . Paneg, Vet. VIL i o . i r . i 2 . Fa io . 
no in símil guisa esposti mol t i giovani f i a n c h i alia stes-
sa crudele ed ignominiosa morte . 

( 2 ) GÍuliano eselude Massenzio dal banchetto de 'Ce 
san con abbommento c disprezzo, e zosimo C l . I I . p. 
^S. ) racensa di ogni specie di crudclta , e di scelcia-
tezza. 

TOMO I l í . H 



' i i 4 Istoriá deila decctdenza 
di Sicofanti, e di delatori invasero 1'Africa : , 
ricctó ed i nobili furono fácilmente convintí 
d' mtelligenza co* r ibel l í ; e quelli tía loro , 
che provarono la clemenza dell ' Imperaíore s 
furono solamente puniti colla confiscazione del 
loro beni ( i ) . Una cosí segnalala viítoria 
íu celébrala con un magnifico tr ionfo, e Mas. 
senzio espose agíi occhj del popólo le spoglie 

Aed i prigionieri^ di una Provincia Romana * Lo 
stato ¿iella Capitale non era meno .compassió^ 
nevóle di quello dell'Africa ^ L'opuienza di 
Roma forniva uñ inesausto fondo per le vane 
e prodighe spese di luí , ed i ministri delle sue 
éntrate erano eccellenti nell 'arti delía r a p i ñ a . ' 

, Sotto ií regno di luí fu per la prima volta 
invénta te i l método di esígere dai Senaídri un • 
libero donativo \ e siccome ne fu insensibil-
mente, aumenía ta la somma, cosi í pretesti di 
esigerío, che é a diré una. vitíoria , una/na . 
scita 5 un matrimonio, un consolato • impería* 
l e , furono a proporzione moitiplicatí ( ? )J 
Era Massenzio imbevuto di cjuella stessa im-. 
placabile avversione verso i l Senato, che a--
vea caraíterizzata la maggior parte det prinsi 

/ t iranni di Roma : nc era possibile, che i l suo 
ingrato -carattere perdonaste alia generosa fe-
delta, che lo aveva innalzato al t rono, e so- " 
stenuto contro t u t t i i suo i nemici . Erano le 

. • • • - <. • v i - - i 

v f O Zosímo í . I I . p. Sj-SS. Aurelio v i t t o r e . 
p > Si dovrebbc leggere i l passo di Aurel io y í r to re 

ael seguente modo ; „ Primus instituto pessimo , muñe. 
" T*m 5Pecie , Patres oratoresqne pecuniam conferre pro» 
j3 digcnti sibi cogcxet 4 • 
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yite dei Senatori esposte ai suoi gelosi sospet-
t i , e i l disonore delle ípro consorti e delie fi-
glie loro aumentava la soddisfazione dei suoi 
sensual i piaceri ( i ) . E' presumibile che un 
amante imperiale rare volte fosse ridotto a 
sospirafe in vano i ma qualunque vó l ta era i -
nuiile la persuasioae, egli ricorre^a alia v¡o-
lenza; ed é í imasío un memorabile esempio 
di «na nobil Matrona, che conservo la sua 
castitá con una volontaria morte. I soldati 
erano i i solo ordine di persone^ per cui sem-
brasse aver del rispetto 5 od a cui cércasse di 
piacere. Riempi Roma e l ' I t a l i a di truppe 
arrnate; dissimuló i loro tumul t i ; lasció che 
impunemente saccheggiassero e trucidassero an
cora 1' inerme popólo ( 2 ) ; e permeitendo ad 
esse la siessa licenza, della quale godeva i l 
loro Imperatore, Massenzio conce.sse sovente 
a i suoi mi l i t a r i favoriti la superba vi l la o la 
bella inoglie di Un Senatore. ü n Principe di 
tal caraí íere ugualmente incapace di governa-
re o in p ace o in guerra, potea ben comprara 
1* appoggio de l i ' a rma ía , ma non mai ottener-

( 1 ) Paneg. Tet. I X . 3. Euseb. HÍs t . Eccl. V I H . 14, & 
in v i t . Constanr, I . 33. 34. Rufin. c. 17. La virtuosa Ma
trona, la qualc si uccise per evitar la viplenza d i Mas. 
senzio, era Cristiana, c moglie del Prefetto di Roma 
chiamata Sofronia . Resta sempre in dubbio fra ' Casisti , 
se i l suicidio in s imi l i casi possa gíus t i f icars i . 

( J ) L ' indcterminata espressione di Aurelio v i t t o r c s 
questa ; Praetorianis caedem qUondam vulg i annueret . 
Vedasi un piu circostanziato, sebbene a'quanto diversa 
iscconto d i un tumul to ed uccisione, che avvennc a Ro-
mzt in Euscbio ] , VIH, c. 14. ed in Zoj imo l i b , 11, p , 9i> 

H a 



Í I ^ Jstoria dsiia decadenza 
ne la s t ima. Puré era Ja sua superbia ugua. 
le agli aítri suoi v i z j . Mentre egli passava 
I'indolente sua vita o dentro le mura del suo 
pahzzo, o nei viciní giardinr di Sallustio , si 
udiva ripetutamente vantarsi, che egü sel o e. 
ra Imperatorp, e che gil altri Principi non e. 
rano che suoi luogotenenti. ai qualí affidata 
avea la difesa delle províncie di írontlera , per 
poter godere senra inierrompiraento 1*elegante 
lusso del la Capitale . Roma, che si lunga-
mence avea pianta i'assenza del suo Sovrano, 
ne deploró la presenza nei sel anni del regno 
di lui ( O . 

Guerra Benché Costantino vedesse con orrore la 
c i r i l e condolía di Massenzio, e con píetá la s i túa . 
lllnú Z10ne áíX R o m a n i ' no" v i é ragion di presa- í 
no e mere che volesse prender l ' a rmi per punir i ' 
Masscn.uno o per sollevar glt a l t r í . Ma i l tiranno 
»ÍO A . delí Italia oso temeriaramente di provocare 
D.314. un formidabil nemico, la cui ambizione era fí. 

no allora stata raffrenata da riflessi di pruden-
za piuttosto che da massime di giustizia 
( 2 ) . Dopo la morte di Massimiano ne furo-

n o 

CO Ved. ne'Panegirici ( i x . 14, ) una viva ácscr iz io . 
ne dell ' indolenza, e del vano orgoglio di Massenzio. 
Osserva l ' o r a í o r e in un 'a l t ro luogo, che le riechezzc 
accumulate m Roma nei corso loffo. anni furon conces-
se dal Tiranno alie mercenarie sue t ruppe; redempth n i 
eivlle Utrocinlum vtanibus ingesserat. 

( 2 ) Dopo k vi t tor ia di Costantino si conveniva crene-
lalmente che i l motivo di liberar ía Repubblica da un 
dctestabil_ Tiranno avrebbe in qualunque tempe siust i f i -
cato la di luí spedizione in I t a l i a . Ett5cb. m vif. Con* 
*'***' l ' . !• c' a í ! P*»cfr y a t ¡ x , 3, 
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ño con ignominia, serondo Jo stabiüto cosíu-
me , canceiJati i t í to l i , ed at iérra te le statue, 
J! fígliuolo di l u i , che lo aveva perseguitaío 
e abbandonato in vi ta , fece affeltata mostra 
del pm religioso ríspetto per la sua memoria , 
eá ordinó che un símil trattamento fosse fatto 
a tutte le statue, che si • erano erette ne iTI -
taiia e nell'Africa in onore di Ccstantino . 
Quel savio Principe, i l quale desiderava sin
ceramente di evitare una guerra , della quale 
egh bastantemente vedeva la difficolíá e T 
importanza, dissimuló a principio i ' insul to , e 
cercó i rimedj per la vía piu mite dei tratta-
t i , finché non fu convinto, che glí os t i l i ed 
ambiziosi disegni dell* ímperatore Italiano lo 
ponevano nella necessitá di armarsi per la 
propria difesa. Massenzio , che apertamente 
dichiarava Je sue pretensioni a t ima la mo-
narchia dell'occidente, aveva di giá prepárate 
forze considerabili per invader le Galliche pro-
vincie dalla parte della Rezia, e benché non 
potesse promettersi alcun ajuto da Licinio , si 
lusingó colla speranza, che Je legión i Illiriche 
allettate dai suoi doni e dalle sue promesse 
abbandonerebbero í'insegna di quel Principe , 
^ si dichiarerebbero unánimemente suoi solda-
f í e suoi sudáiti ( i ) . Costantino non esitó 
p á lungamente. Avea deliberato con Cauto-
la j ed agi con vigore. Dette privata udien-
za agli Atnbasciatori, che a nome dei Senato 
e del Popólo lo supplicavano a liberar Roma 

da 

( i ) Zosim. l i b . I I , 8f , 8 5. Nazar, i n raflegyr. x » 7 ' * } ; 

H S 
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I da un detéstalo t i rannoi e senza curare íe tU 

mide rimostranze del suo Consiglio, risolse di 
prevenire i l nemlco , e portar la guerra nel 
cuor dell'Italia ( i 

frepa. Era l ' impresa piena ugualmente di per!. 
rativi. coló e di gloria; e l* infelice successo delle 

due amecedenti invasíoní era bastante ad in-
spirare i piü serj t i m o r i . Le truppe dei ve. 
terani , che veneravano i l nome di Massitnia. 
n o , avevano in ambidue quelle guerre abbrac-
ciato i l partito del suo fígliuolo, ed erano ai-
lora ritenute per un sentimento di onore non 
nieno che d' interesáa dal nutriré un* idea di u-

. * na seconda diserzione. Massenzio , i l quale 
riguardava i Pretoriani come i l piü saldo so. 
stegno del suo trono, gli aveva accresciutl fi
no all 'antico lor numero : ed esst componeva-
no col resto degl'Italiani arroiati al servizio 
di l u i , un formidabil corpo di ottantamiia uo-
m i n i . Quarantamila Morí e Cartagmesi era-
no stati reclutati dopo la riduzione dell 'Afri
ca . La Sicilia ancora dette la sua porzione 
di truppe ; e T armata di Massenzio non a-

scen-

C i ) Ved. Paner. Vct. I X . z. Omnibus ferc tuis Comit'" 
bus & Duelbus non solum tacita mussantibus , sed etlam 
aperte tlmentlbus , contra censllia homiuum , contra HarU' 
splcum mónita ípsc per ttmet l íberandae Urbis tempus ve-
nisse sentires. Si fa mcnzione dell ' ambasciata de* Romani 
solo da Zonara ( 1. X I I I . ) e da Cedrcno ( compend.Mi
sto r. p. 2 7 0 / ) ; ma questi moderni (5reci ebbero Ja co-
modi ta d i consultare m o l t i s c r i t t o r i , che dopo si son 
jperduti fra i quali si 'dee contare la vita clip sciisse 
í r a s s a g o r a di Costantino. Fozio ( p . <?j, ) fece un bis» 
v 'estratto d i quc l l ' opera istorica . 
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icendeva a meno di centosetiaruamila pedoni 
e diciottomila cava l l i . Le ricchazze dell' I ta
lia ser v i roño alie spese della guerra ^ e le ad-
iacenti provincie fu roño esauste, per formare 
itumensi magazzini di grano e di ogni altra 
sorra di provvisioni. T u í í e le forze di Co
sta mino consistevano ¡n novantamUa pedoni 
ed otromiia cavalli ( í ) j e siccome la difesa 
del Reno esigeva una straordinaria attenzione 
neÜ'assenza dell' Imperatore, non poíeva\¡nrJ-
piegare píü della meta delle sue truppe pe r l a , 
guerra d ' I t a l i a , senza sacrificare la pubblica 
salvezza alia sua privata contesa ( 2 ) . Egii 
marció alia testa di quarantamiia uomin i , ad 
jncontrar un nemico , le cui truppe eranb per 
lo meno quattfo volte piü numeróse delle sue, 
Ma le ármate Italiane, poste a una sicura d i 
stanza dal perícolo, erano snervate dalia 1 ¡ -
cenza e dal lusso. Avvezze ai bagni ed ai 
íeatri di Roma, vennero m campo con ripu-
gnanza, ed erano composte principalmente di 
yeterani, quasi dimenticati deli'armi e della 

- • guer-

( 1 ) Zosimo 1, I I . p . 85. ) cí ha lascíato, questo cu , 
lioso de t tagüo delle forze, che si trovavano da ambe le 
p a r t í . Egli non fa menzione di alean armamento nava-
l e , quantnnque sia sicuro C Paneg, Vet. I X . 25. ) che fa 
artaccata la guerra per mare non meno, che per térra • 
c che la flbtta d i Costantino prese possesso della Sarde-
gna, della Corsica, e de 'por t i del l ' I ta l ia . 

( ix) Paneg. Vet. I X . 3. Non dee far maraviglia , che 
I 'cratore diminuisse i l numero deüe truppe, con le qua-
l i condusse a fine i l sao Sovrano la conquista de l l ' I t a 
lia j ma sembra ñu pdco singolare, ch ' egli non valutas-
se r a imara del Tiranno p iu di 10000c, u o m i n i , 

H 4 
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guerra, o di nuove ed ¡nesperte reclute. Le 
robuste legíoni della Gallia aveano lungamen. 
te difese le írontiere dell* Impero coniro i Bar. 
barí del.Settentríotie 3 e neii'adempimento di 
queí faticoso servizio si era esercitato 11 loro 
valore , ed assodata la lor disciplina. Era no 
r cjondottierí ugualmente diversi che gli eser-
c i t i . I I capnccio o I'aHuIazione aveano ten-
tato Massenzio colle speranze della vittoria ; 
tñB. queste ambiziose speranze cederono presto 
agít abjti_ del placeré ed alia cognlzione della 
propria ^ inesperienza. L'intrépido spirito di 
Costantino era stato dalla prima sua gioventá 
educato per la guerra, per i 'azione, e peí co
mando mil i tare . 

Quando Annibale passb dalla Gallia nell' 
passa le I ta l ia , fu obbligato prima a scoprire , e dopo 
Alpi. ad aprirsi una strada sopra m o n t i , e tra sel-

vagge nazion» che non avcan mai dato i l pasJ 
so ad una armata regola re ( i ) . Era no ailora 
le A lp i difese dalla natura, e sonó adesso for
tifícate dall* arte. Varié cittadelle costruite 

coa 

( i > I tre passi pr inc ipa l i delle A l p i fra la Gallia e 1' 
í ta l ia son q u d l i del monte di s. Bernardo, del monte 
Ceñ í s , e del monte di Ginevra. La tradizione e certa 
somiglianza di nomi ( uilpes gennlnae ) han fatto si 
che i l primo di questi si asscgni alia marcia d' Annibale 
C Ved. simler de ^Alplbus ) . i l Cavalier di Folard ( Po-
l ih . tom. IV. ) e M. Danville T han condotto peí monte 
di Ginevra. Ma non estante 1' autorita di un esperto 
l / f f i z ia le , e di un erudito Geógrafo , le pretensioni del 
monte Genis- vengono sostenutc in una plausibilc, ..per 
non d i r convincente maniera dal sig, Grossey Observa» 
tions sur 1' Italie Tom. I , p . 40, 
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con uguale abilitá fatica e spesa , dominano 
ogni ingresso nella pianura , e rendono da 
qUClla parte 1*Italia quasi ínaccessibile ai ne-
m d del Re di Sardegna ( i ) . Ma nel corso 
¿ell* eta di mezzo i General!, che hanno ten-
tato ¡I passo, han raramente trovata alcuna 
áiíficoltá o resislenza. Nel secólo di Costan-
tino 5 g l i abitatori di quei monti erano suddití 
civilízzati ed ubbidienti ; i l paese abbondante-
mente ricolmo di provvisioni , e le superbe 
strade, che i Rom a ni avevano condotte sopra 
le A l p i , aprivano diverse comunicazioni tra 
la Gallia e i ' I ta l ia ( 2 ) . Costantino< preferí 
quella delie Alp i Cozie, o come si dice pre
sentemente, del monte Cenis, e condusse le 
sue truppe con tal diligenza, che discese nella 
pianura del Piemonte avanti che la Corte di 
Massenzio avesse ricevuto alcun certo avviso 
del!a partenza di lui dalle r ive del Reno. La 
citía di Susa pero, che giace a pié del monte 
Genis, era circondata di mura, e provveduta 
di una guarnigion sufficiente ad arrestare i 
progressi di un invasore," ma I ' impazienza 
delle truppe di Costantino sdegnava le nojoss 
operazioni di un assedio regolare. I I giorno 
stesso, in cui si presentarono avanti a Susa 3 
applicarono i l fuoco alie porte, e le scale al
ie mura della c i t t á j quindi salendo, i n mezzo 

ad 

( 1 ) La Brunctte vicíno a Susa , Dcmont, Exilcs , Fe-
tíestrelle , C o n i , ec. 

( a ) ved. Ammian. Marccl l in . XV. 10. La dcscxizionc, 
ch'ei fa delle strade sullc A l p i , e chiara, vivacc ed c 
satta. 



Isforia del/a decadenza 
sd una píoggia di pietre e di dardi, a í l ' a s s ^ 
ro , colla spada alia mano entrarono nelU 
piazza e tagharono a pezzi la maggior parí 

- ^ edelu guarnigione. Costantino ebbe cura 
di far estmguer le fiamnie, e di preservare 
dalla total distruzione gli avanzi di Siisa. Al. 
la distanza per altro di circa quaranta miglia 
da quesío luogo s'aspettava un'incontro v\h 

Batta. arduo. I Generali di Massenzio avevano a-
| i u di dunato nelle pjanure di Turino u n ' a r m a í a nu. 
Tunno. merosa d ' k a ü a n i , di cui la principal forza 

consisteva m uña spscie di grave cavalíeria , 
ene i Komam dopo la decadenza della lor di. 
sciplma avevan preso dalle nazioni dell' O. 
f í e n t e I cavaíli non meno che gli uomini 
erano mteramente coperti di un'armatura í a c 
ta di vari pezzt con ta l arte congiunti fra lo. 
r o , che corfispondevano a'moti de'loro corpi 

. r er.a . fo^ idab i l i 'aspetío e poco meno che 
mesistibij la forza; e siccome in quest'occa-
sione-i condottieri l 'avevan disposta in forma" 
f l u ^ t í a , .colc)nna con, aguzza punta e con 
larghi ñanchf, si lusingavano , che avrebbero 
tacilmente rotta ed oppressa Tarinata di Co-
stantmo . Avrebbe forse potuto riuscir loro 
quesío disegoo, se i l loro sperimentato nemi-
co non avesse faí t 'uso del!'Istesso método di 
diiesa, che Aurelíano avea praticato in si mi
l i Clrc0stanze, Le giudiziose evoluzioni di ; 
eostantino d-visero e rendettero inutile questa 
«!>da colorína di cavalieria. Le truppe di 
Massenzio disordmate fuggirono verso Turino; 
e siccome furono loro chiusa in faccia le por-
ie della cata , ben poéhi poterono • evitare la 
spada de vltíoríosi , che g l ' inseguí vano. T u -
rmo per quest' importante servigio mer¡t6 di 

spef 



DsirImpero Romano, Cap, XIV. 125 
iperimentar la clemerza , ed anche i l favor ~ 
del vincitore. Egli íece i l suo ingresso nell* 
Imperial palazzo di Milano , e quasí tutte 
le ck tá d' Italia fra le Alpi ed i l Po non so
lamente riconobbero la potenza 3 ̂  ma con fer
vore ancora abbracciarono i l partko di Costan-
tino ( 1) . 

Le vie Flaminia ed Emilia presentavano AsscdjQ 
m fácil camraino di circa quattrocenío mi c bat-
giia per passar da M laño a Roma j ma seb- taglia 
bene Costantino fosse impaziente di andaré ^ J e -
incontro al Tiranno , puré volle piuttosto di-
riger prudentemente le sue pperazioni centro 
un" aitra armata d' Italia n i , che mediante la 
forza e situazione, che aveva o poteva op-
porsi a'progressi di l u í , o in caso di una dis-
grazia poteva impedirgli la r i t i r a t a . Ruricio 
Pompejano, Genérale distinto peí suo valore 
c per la sua abi l i ta , aveva i l comando della 
ci t tá di Verona e di tutte le truppe , che- si 
trovavano nella Provincia di Venezia. Appena 
fu egli i n íb rma to , che si avanzava Costanti
no verso di l u i , distaccó un grosso corpo^ di 
cavalleria , che fu disfatto in un incontro vicr-
no a Brescia, ed inseguito dalle legioni della 
Gallia fino alie porte di Verona . Si presenta
ron súbito alia sagace mente di Costantino la 
necessitá , Pimportanza, e le diíficoltá deii 'as-. 

< t ) zosimo ugualmcnte ch ' Ensebio trasconono dal 
passaggio delle A l p i alia decisiva battaglia vicino a Ro . 
ma. ' Dobbiam r iportaic i a' due Panegirici per 1c azioni 
che fece Costantino ncl tempo d i mezzo. 

V 
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sedío di questa piazza ( i ) . La c í t t l era ^ 
amen e acccss.bile per mezzo di una streiu 

penisola verso ponente; gli a l t r i tre lat i e r« 
circondati daliMdige a fíame :rapido j 
pr iva a provincia di Venezia 3 da cui pote 
van gh assediati rícevere una copia inesa" 

ribüe di uomini e di prowisioni . Non se " 
.a gran difficolta , e dopo molt i inut i l i tenL 
t i v i Costantino trovó Ja maniera di passare il 
fiume a qualche distanza dalla cittk in mx 
C \ J t n J 0 V l ía J0rreníe era violenta Ci condo allora Vcrona con forti trinciere, con-

'u.Ll . P:udente v^ore i suoi attacchi s e 
nspinse una disperata sortita di Pompeiano 
2 e Í Ó €£ \e fa í£ d0P0 di ^ere Z T o ^ 
mezzo didifesa, che potea somministrargli a 
forza della piazza e deüa guarnigione teVrt 
tamente fuggi di Verona, deside^o n'on ggit 

S r r n / " "Cablle di , ,^n2a « s o prestamente 

m campo aperto Costantino, o ad attaccarlo 

S S e " a d e m í r S l u e 
t « f LV Imp!rafore aí tent0 a' movimen-
«nf^K-i .at0 f1611! a^vicinamento di si for. 
midab,! nemico, lasdo una parte delle sue le-

g!0-

a uSe 'z ' : V T n a C0.n ^ d0.Se di ^teníion 0; e 
L , Che mem?Va un ^ione memorabile ¡ucees-

c trT co t x u k / r V T " - LC f o r t Í f i " - - i di T u d a 
d rncXr"lten^>Ga";eno crano ™no estese delle mo. 
d TucHc 'vnH ^ f " 6 ^ " " ^ trovava dentro i l recinto 
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gioni per continuare le operazíoni del I1 asse-
dio , neí tempo che alia testa di quelle trup-
pe ^ nel valore nella fedeltá delle quali piu 
specíalmente coníidava, si avanzó a combat
iere in persona i l General di Massenzio. L* 
armata della Gal lia era disposta in due linee 
seccndo 1' uso ordinario di guerra ; ma lo spe-
rimentato condottiero vedendo, che i l nume
ro degl* Italiani era molto maggiore del suo , 
in un istante cangió tal disposizione, e facen-
do avanzar j a seconda, estese la fronte della 
sua prima linea , finché fosse in una giusta 
proporzione con queíla dell'a v versarlo . Ta l i 
evoluzioni, che in un momento di pericolo si 
possono eseguir senza confusione solamente da 
truppe veterane , comunemente riescono deci-
sive ; ma poiché questa battaglia incomincio 
verso i l finiré del giorno, e si combatté con 
grande ostinazione per tutta la notte a meno 
v i ebbeTuoeo la condotta de' Generali , che 
i l coraggio oe* soldati . I I nuovo giorno sco-
pri la vittorta di Costantino , e si vide i l 
campo di battWiia coperto di molte migliaja 
di v in t i Italianii . Fra gl i uccisi fu trovato 
anche ¡1 lor Gbneral Pompejano ; e Verona 
immediatamente fendettesi a discrezione , es-
sendo la guarnigione restata prigioniera di 
guerra ( 1 ) . Gil üffisiali deli'armata v i t to -

r io-

f 1 ) Mancavano lor Ic catcne per tanta m o l t í t u d i n e d i 
schiavi, ne sapcvasi qual parti to prendere nel consiglio j 
ma i l sagace conquistatore felicemente immaginó l'espe-
diente di conve r t i r é in fcxri le spade de' v i a t i , f a n t r , 
Vít. X I , 11, • 



iz6 ístorta della decadenzá 
riüsa i iel l ' atto di congraíularsi col loro P . i i i . 
cipe a motivo di quest' i ai portante successo3 
si azzardarono a íargli qualche rispettoso la. 
mentó j di tal natura pero da non dispiacere 

• anche ai piü gelosi Monarcí i i : rappreseiitat'o. 
no essi á Costaniino, che non contento di e. 

, seguir tu t t i i doveri di ün Comandanta , egl¡ 
ave va esposta la propria persona con un ec. 
cesso di valorej che qüasi degenerava iti te. 
m e r i t á ; é lo scongiurarono ad aver piü riguar. 
do in avvenire alia conservazion di una vita 
da cui dipendeva la salute di Roma e deil: 
Impero ( i ) . 

índd¿ Meníre Cosíántino segnálava la su a cotí' 
íenza _c dotía e i l suo valore nel campo, i l Sovrano 
d^Mas ^ '^ ía^a Pareva insensibile alie calamita ed ai 
scnzio'. Pericoli di una guerra civile , che infuriava 

nel cuore de' suoi dominj. L ' única occupa. 
zione di Massenzió era sempre i l piacere i 
Celando 5 e tentando almen di celare alia co. 
gnizione del pubbüco le disgrazie delle sue ar-
mi ( 2 ) s si lusingava con una Vana fiducia j 
che diflferiva i rimedj del maie , che si avvi. 
cinava , senza differire i l maie medesimo ( 5 ) , 
Appena i rapidi progressi di Costantino giu-
gnevano a rlsvegliarlo da questa fatal sicurez-

, ' - • ¿ ¡ m 

C i ) Paneg. Vet. I X . l o . 
i 2 ) Liberas calamltum suarum índices supprlmebat . 

Faneg. Vet. I X . i j . / . 
( j ) Remedia, málerum potluS quam mala d¡fferebá,t > 

ctísi ccnfura Táci to acutajnente la supina ¡ n d o k n z s i ' 
V i t c l l i o . 
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z a ( i ) , ch* e¡ sí da va a creciere, che la di 
luí ben nota l iberal i tá , e ia maestá del no-
me Romano,, che 1' aveva giá liberato da due 
altre invasioni, coiristessa facilita dissipereb-
¿e anche la ribelle armaía delíá Ga l í í a . Gíi 
ÜffiziaH di esperieoza e di-' abiii íá , che ave-, 
van serviíp, sotio ¡1 cémandó di Mass imiaño , 
faron _fínaíraente cóstrétti. di far; Sapere .all'ef-
femmiiiatóv'figliuol'o d ! ' ' lL i i . , r i r t íminen te peri-
colo^a cui si era eg!¡ ridotto , e di • mostrar-
gli con una liberta , che lo sorprese nel tem-
po ste^so e Jo convinse, la necessitá di pre-
venire la sua rovina per mezzo di un vigoro
so s forzó del potere che gíi r e s í áva . Massen-
zio avea sempre dei compensi' considerabili 
tanto in uornini che in dañaron Le guardie 
Pretoiiane sentivan bene quanto era foríemen-
te cosnesso colla causa di luí ií loro interés* 
se e la lor sicureztaj e fu presto raccolta una 
terza ármala piú numerosa di quelle, ch' era-
no state vinté nelle battaglie di Tur íno e di 
Verana. L ' ímperá íors era ben lontano dai 
pensar di condurre in persona le proprie trup-
pe; non esercitato nell 'arte del ¡a guerra tre-
maya per 1' apprensione di un incontro tanto 
pcricoloso; e come 11 timore porta comune-

, mente alia superstizione, con malinconica at-
íenzione prestava orecchio ai rumori degli aií-

gu- , 

( 1 ) l í Márchese Maífei ha r idotto a l l ' u l t ima proba-
bilita che, Costaní ino fossc anche a Verona i l pr imo d i 
Scttcmbte del l ' anno 312. e che la memorabil' Era delle 
indizioni avesse principio dalla conquista ch* ei fece de lk 
Galiia Cisalpina. 



Istmo, del/a decadenza 
gurj e del presagj, che sembravano minaccia. 
re la vita e 1*Impero di lu í . La vergogna 
suppll finalmente al coraggio, e lo férzo a 
venire ín campo, non potendo soffrire i l dis. 
prezzo del popólo Romano . Faceva questo 
nel Circo risuonare con isdegno í suoi clamo, 
r i 5 e tumultuariamente asscdio le porte del 
palazzo, rimproverando la pusillanimita del 
proprio indolente Sovrano, e celebrando lo 
spirito eroico di Costantino ( i ) . Prima d i ' 
pardr di Roma , consultó Massenzio i libri 
Sibillini . I custodi di questi antichi oracoli 
quanto erano ignoranti de' segreti del fato, al. 
trettanto eran bene informati negíi artifizj 
del mondo ; e gli diedero una risposía mol
ió prudente , che ppteva adattarsi a qualun. -
que evento , ed assicurar la loro riputazio-
ne , comunqua avesse decíso la sorte delle 

„ armi ( 2 ) . 

dfccü* . Sí é paragonata la celerita del la marcia 
stanti." di Costantino a que Ha del la conquista , che 
no ví- íece delTItalia ¡1 primo de' Cesan' ; né per 
cíno a quanto sia lusinghevole tal paraílelo , ri pugna | 
R o m ^ i l a|ia ver ¡ta deU' ís tor ia , mentre non passarono 
ot tobre P'^ d' cinquant' otto giorni della resa di Ve-
deil'an. fona _ alia final deciíione della guerra. •*Co-
j i a , stantino avea sempre sospettato , che i l Ti-

ranno avrebbe cseguito ció che gl ' inspirava 1 
i l t i more , e forse anche l a prudenza ; e che 

i n . 

• ( 1 ) Ved, Paneg. Vct. i X x6. Lattanz. de M . P. 5,44. 
(a> Illa iie hsstem Rema,nornm «sse periturum . l i Prin. 

cipe vinto divenne secondo i l sól i to ncmico d i Roma. 
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íiivece di arrischiar le ultime sue speranze 
ín un genérale combattimento, sí sarebbe 
piuttosto rinchiuso dentro le mura di Roma . 

I gran magazzini lo assieuravano dal pericolo 
delía fame ; e siccome la siluazlone di Co
sta nti no non softriva dilazione alcana , eglí 
avrebbe potuto esser ridotto alia dura necessi-
ta di dístruggere col ferro e col fuoco la cit-
lá Imperiale, che doveva essere i l premio p i i 
nobile della sua vittoria , e la cui libérazioñe 
era stato i l mot ivo , o piuttosto realmente i l 
pretesto della guerra civile ( 1 ) . Con sorpre
sa dunque non meno che con piacere , arriva-
to che fu ad un luego detto saxa rubra circa 
nove miglia distante da Roma ( 2 ) , scopri 1* 
armata di Massenzio pronta a dargli la batta-
glia ( 5 ) . La lunga fronte della medesima 
occupava^ una pianura molto spaziosa , e la 
profondita arrivava fino alie rive del Tevere, 

che 

( 1 ) Ved. Paneg. Vet. I X . ?6. X. 37. i l primo di que. 
sti oratori magnifica la quantita del grano , che Massen-
sio avea raccolto dall'Africa e dalle Isole: eppure se qual . 
che fede si dee prestare alia scarsíta di cui si fa men-
zione da Ensebio ( in v l t . Conftant. f. I . c. j f f . ) o l ' 
Imperial! grana; non erano aperti che per i soldad. 0 

(2) MaxentUis ... tándem urbe in- saxa rubra, milita ferme 
novem aegerrlme frogressus. *Aurel. F'Sor. Ved. Cellar . 
Geograph. Ant , Tom. I , p. 465. Questo luego chiamato 
s.axá rubra si trovava in vicinanza della Cremerapiceolo 
iusccIIo illustrato dal valore , e dalla moxte gloriosa de5 
300. Fabj. 

C 3 ) l l posto che avea preso Massenzio , avendo i l 
Tevere alie spalle , vicn con molta ehiaxezza dcscritto 
da duc Panegiristi I X , i 5 , X. 28. 

TOMO 1IÍ. I 
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che ne copriva la retroguardia , ed impedí va 
ia r i t i rata. Egli é noto, e vi é tutto i l mo. 
t ivo di crederlo, che Costanüno disponesse le 
sue truppe con so rama perizia, o sciegüesse 
per se i l posto piu pericoloso ed onorevole . 
Distinto per lo splendore delle sue a r m i , at. 
taccó in persona la cavalleria del suo rivale: 
e Turto irresistibile5 ch'ei le diede , determu 
no la fortuna della giornata. La cavalleria 
di Massenzio era principalmente corttposta di 
corazze di grave armatura, o di leggieri Morí 
e Numid j . Essí cederono al vigore della ca. 
valleria Gallicaná 3 che aveva maggiore atíí-
vi ta de' p r i m i , e piíi fermezza degli a l t r i . La 
disfatta delle dae ali lascio scoperti i fíanchi 
dell' infantetia , e gl' indiscrplinati Itatiani íug-
girono senza ritegno dalle bandiere di un T i ' 
ranno, ch' essi avevano sempre odiato , e che 
piú non temevano. I PreÉoriani sapendo che 
per le loro mancanze non potevano sperar per
dono, erano animati dalla vendetta , e dalla 
disperazione. Non ostanti i replicad loro 
sforzi non furon capaci que' bravi veterani di 
acquistar la vit toria ; ottennero per altro una 
morte onorevole; e fu osservato, che i loro 
corpi coprivano i l terreno me de simo , ch'era 
giá stato occupato dalle lor file ( i ) . D i ven-
ne a Hora genérale la confusione , e le truppe 
di Massenzio disordinate ed inseguite da uií 

im-

( i ) Exceptls la t r tnchí ' l ¡lllus prlmis auftorlbus , qtíi 
despcrata venia locum , qnem fugnaq ftfmpseraat , ftxcrt 
eorpúribus , Paneg, Vtt. I X , i ? . / 
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impiacabil netnico tráboccarono a migliaja ne* 
profondi e rapidi gorghi deí Tevere . L ' I n i -
peratore stesso tentó di rientrare fuggendo nel-
Ja citia. per mezzo del ponte M i l vio ; roa !a 
folla che si t rovó insieme a quello streí to 
passo 5 lo fecé balzare nel fiume 5 dov' egü 
fu immediatamente sommefso da! peso delle 
sae armi ( i ) . 11 corpo di lüi essendosi af-
fondaío niolro nel fango fu ritrovato con 
qualche difficolíá i ! giorno seguente. R e s t ó ¡1-
popólo convinto della propria l iberazíonequan-
do vide íl capo di lui esposto avanti a' pro-
prj occhj ; e aüora f u , che non dubiió di r i -
cevere con acclamazioni di fedeltá e di grati-
tudine i l fortúnalo Gosíantino , che in tai 
modo condusse a termine col SÜO Valore s e 
colla sua abllita ia piü splendida impresa del
la sua vi ta ( 2 ) . 

Ne! 

C 1 ) Ben tos tó promulgossi un rumore assai vanó , che 
Massenzio , i l quale non avea presa precaucione venina 
per la sua r i t i r a t a , avesse teso un artificiosissimo laccio 
per distrugger F armata di chi V inseguiva i nía che i l 
ponte di legno , che doveá sciogliersi all" arr ívo di Co-
stantino, disgraziatamente si ruppe sotto i l peso de5 fiig-
g i t iv i I t a l i a n i . i l sig. de Til lemont ( Hift. des. Empereurs 
T . IV. Part. 1. pi 5^7. ) esaaiina moho seriamente , se 
la testimonianza di Euscbio , e di zosimo con tro i l senso 
comune debba prevalere al silenzio di Lattanzio , d i Na-
zaiio , e del!' Anónimo contemporáneo , che compose i l 
nono Panegírico . 

í 2 ) zosimo I , I I . p. 85. 88. ed i due Paneginci , i l 
primo de' quali fu recitato pochi mesi dopo , ci danno 
una chiarissima idea di questa gran battaglia : e se ne 
cava ancora qualche n ó t í z k da Eusebio , da Lattanzio t 
« dair E p í t o m e , 

I 2 
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, suo Nel far uso del la victoria non mérito 

mcCV1" ^os ían t 'no la Iode di clemente , né incorse U 
cntp' censura di smoderato rigore ( i ) . Tenne ver, 

so ií Tiranno quel medesimo contegno , che 
pote va aspeitarsi neíla propria persona e fa. 
miglía , se fosse statq eí medesimo disfatto : 
fece moriré i due figlí di Massenzio y ed ebbe 
íut ta la cura d' interamente estirpare la razza 
di luí . Gli aderenti piu distinti di quello era 
da presumersi, che avrebbera avuto parte nel,. 
la disgrazia di luí , come í* avevano avuta 
nel!a prosperitá e né' deiittl ; ma nel tempo 
che i l popólo Romano ad alta voce chlede-
va un maggior numero di v i t t ime 5 i l v inc i . j 
tore con fermczza ed umani iá resiste a que' 
servilí clamori dettati daü ' adulazione egualr I 
mente che dallo sdegno. • Furon punití ed av-
v i l i t i i delatori; e gl ' innocenti , che a totto 
avevan soíFerto nelía passata t irannia, richia- | 
mati furon da l í ' e s i l io , e rlmessi al possesso ' 
dei loro beni. U n atto di genérale obblivío^ -
ne del passato serví a quietare g l i spirití , e l 
a stabilire la proprieta di ciascheduno tanto 
nell! Italia che neli 'Africa ( 2 ) . La prima ¡ 

v o l -

C 1 ) Zosimo , i l nemico di Costantino, va d' accordo 
( 1 . I I . p. 88.) che solo pochi amici di Massenzio furon 
posti a mor t e j ma e da notarsi qucl passo espressivo di 
Nazario ( Paneg. Vet. X . 6. ) Omnibus , qut Ubefaí tar l 
statum ejus .poterant, cum stlrpe delehis. L* alero Oratore 
( Paneg. Vet. I X . 20. 21. ) si contenta d' osservare, che 
Costantino, quando en t ró in Roma, non i m i t ó i macclli 
crudeli d i C ¡ n n a , di Mario , o di silla . 

( 2 ) Vedi i due Panegirici , e nel Códice Teodosiano 
le k g g i , che relativamente a qvicsto furon fatte ncl l ' an, 
"seguente, 
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irolía cha Costantino colla sua presenza bné-
ro i l Seaato, egli ricapitoló in un modesto 
discorso i servigj, che glí aveva prestati , e 
!e propne ¡mprese^ assicuró quell'illustre Or-
dine delia sincera sua stima; e pro mise di r i -
stabjlirne I* antica d ign í tá , e gli antichl p r iv i -
legj. I I Senato per gratitudíne a quesíe non 
sincere proteste corrispose co" va 11 i t i t o l i d 'o-
oore, ch'era turtavia in suo potere di confe-
nrs; e senza presumere di ratificare í" autorita 
di Gostantmo, decreto di assegnare ad esso i l 
primo posto ira 1 tre August i , che governa-
vano 10 que! tempo i l mondo Romano ( 1 ) . 
S'insíituiron delle feste, e de' giuochi per con-

• f rvar ia íama delia sua v i t t o r i a , e vari edí-
fcj ereíti a spese di Massenzio turón dedicatí 
aH'onore del fortúnalo r ivale. Rimane tutta-
Via in piedi i'arco trionfale di Costantino $ 
come una insta prova delia decadenza delle 
art!, ed un smgolar testimonio delia p iá v i l 

. vanita. Sircóme non polea trovarsi uno scul-
tore nella Capital dell*Impero, che fosse ca-
pace di adornar que! pubbiico monumento 3 
ío spogliato delle sue piá eleganti figure Par
co di Trajano senz'alcun rieuardo né per lá 
memona di lu í , né per le rególe delia decen-
za. Fu totalmente posta ¡n dimenticanza Ja 
áiversita de' tempi , e delle persone , ugual-

a l 

( 1 ) Va-n'g. Vet. I T . zo. Lattanz. de M . P. c. 4 ^ 
Alassimiano, che senza dubbio era i l piu antico fra' CÍ» 
san pre tenderá con qualchc appaicnza d i xagionc i l 2I'Í ! 
"lo posto fta g l i Augusvi. 

x í 
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mente cha quella delle azioni s e de' caraíte. 
r i . Si vedono í Partí come schiavi prostrati 
a' piedi di un Principe , che non porto mal 
]e sue armi di la dall' Entrate ; eá 1 curiosi 
antiquarj possono ravvisar fra* trofei di Co. 
s taál ino íl capo ancor di Trajano . Son ese. 
guit: poi nella maniera p'n rozza e grossola. 
na i nuovi orna mentí , che bisogno írappom 
tie' vuoti , che resta va no fra le aníiche sed 
ture ( 1 ) » • r. 

L ' aboliment.> totale delle guardie Prefo-
rians fu un tratto di prudenza non meno cht 
di vendetta. Quelíe truppe superbe , delllei 
quali aveva Massenzio restituito . ed anchi| 
aumenía ío i l numero ed í privilegj 3 furoc 
soppresse per sempre da Costantino. It loro? 
fortificato campo resto distrutto , ed t pochi 
Pretoriani } a v a n z a t i a ü a furia delia strage, 
ron disoersi fra le legioni , e con tí na t i a l l e í i m 
tjere dell ' Impero, dove potevano^ esser utili 
sénza di venir nuova mente pericolosi ( 2 ) . Col 
sopprimer le trupps , che ordinariamente sía-
vano alia difesa di Roma 3 Costantino di de 

( r ) ^idhuc ctintta opera, qu&t magnífice constmxertí 
Vrbls sanum atque Basilkam F l a v l l meritls Paires sácti-
v e r é , ^ i u r e l . VlÜor. Rispetto al fur to del trofei di Tía-
jano vedasi Flaminio Vaccaappresso i l Montfaucon 
I t a l . p. 250. e 1* Ant iqui te expeliquee di quest' ultimo ! 
Tom, IV. p. 171. . 

( 1 ) Praetorlae legiones , ac subsidia faStlonlhus aft-i™ 
quam Urbl Romae , suhlata pe ni tus , slmul arma at^ 
usus iniumertti mili tarís . ^Aurel. Viítor. Zosimo (^l ib . "' 
p, 89. ) raramenta questo fatto da Istorico , cd c in0 
soleuneracntc celebxato nel Paneguico I X , 
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JI colpo fatale aüa dignitá del Senato , e del 
Popólo; e la Capitale disarmaía resio senza 
difesa, esposta agl'-insulti e al disprezzo del 
suo lontano padrone. N o i possiam osservare 
che i Romani in quest'iiltimo sforzo, che fe-
cero per conservare la spiranre lor l iberta, a-
vevano ínnaízato al Trono Massenzio peí t i 
mo re di un tr ibuto. Egü pero non lasció di 
csigcrlo dal Senato sotto no me di libero dona
tivo i implorarono quindi l 'ajuto di Costanti-
no, che vinse i l Tiran no , e convertí i l libe
ro donativo in una tassa perpetua. I Senato» 
ri íuron distribuiti secondo la dkhiarazione , 
che doveron fare di lor sostanze , i n varié 
classi. I piú ricchl pagavano* otío libre d' o-
ro I 'annoj quattro quelli della seconda classs; 
queili della terza duej e quelli che per la lor 
poverta potevano aver diritto ad un esenzio-
ne , furon ció non ostante tassati a sette mo-
nete d' oro per ciascheduno. Oltre i membri 
atíuali del Senato , godevano ancora i vani 
privilegj dell' Ordine senatorio , e ne sostene-
vano i gravi pesi , i loro fígliuoli , i discen-
denti , e fin'anche i congiunti ; né ci sor
prenderá piú da ora ia poi , che Costantino 
fosse tanto premuroso di accrescere i l numero 
deüe persone cómprese in una si utiíe descri-
zione ( 1 ) . Dopo la disfatta di Massenzio V 

I m -

( 1 ) Ex ómnibus Provlncüs optimates 'jiros curlae tv.ae 
flgneraverh , ut Senatus dlgmtas . . . ex totlus Orbis flore 
pnfntere t , Naz.ar, Paneg. Ve t . lX . 35. Poncbbe quasi pa-

l A . 
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Imperator víttorioso non passo piú di dae o 
tre mes i in Roma , che due aloe volte fu da 
Jui visitata in tutto i l resto deüa sua vita 
per celebrare la solennitá del décimo e del 
ventesimo anno del suo regno . Cosiantino 
era quasi sempre ín moto per estrenar U 
legíoni , o per̂  esajninar lo siato delle pro. 
virveie., I iuoghi accidental! di sua resídenza 
furono Tre ver i i Milano , Aquil ja , Sirmio , 
Naisso , e Tessalonica , finché fondo ne' con! 
finí deli' Europa e deli'Asia una nuova Ro, 
ma ( i ) . 

sua a l . Costantino avantí di marciare neir i ta l ia 
Jeanza era assicurato dell*amictzia , o almeno deíía 
c o n L i . neutrali tá di Licinio Imperatore deli' I l l i r i co . 
cinio Aveva egli promesso in matrimonio a queí 
neiAiar-principe ]a Sua £0rel¡a Costanzaj ma era sta-

ía diffenta la celebrazion delle nozze } finché 
fosse finita Ja guerra , e i ' incontro , ch'era 
síato fissato de' due Imperator i a Milano per 
tal motivo , parve che stringesse i'unione 
delle lor íamiglie e de'loro interessi ( i ) . In 

mec

iere ádoprata maliziosamente quella parola plgneraverfs « 
In torno alia tassa de'senatori Ved, Zosimo 1. I I . p. 115. i l 
Cod. Teodosianolib. v i . T i t . 2. col Commentario del Got-
tofredo, ele memorie deli'Accademia delle Iscrizioni Tom. 
X X V I I I . p. 72.6. 

C 1 ) Possiamo adesso incominciare a descrivere le ojte 
degl' irapexatori mediante 1* uso del Códice Teodoshrío j 
ma le date si del tempo , che de' Iuoghi sonó state ñ e -
quentemente al térate dalla negligenza de' Copis t i . 

( 2 ) z,osirao ( 1. l í . p. 8p. ) osserva, che la sorella di 
Costantino era stata pxomcssa in isposa a Licinio avanti 

l a . 1 
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niezzo alie pubbliche feste furono ad un trat-
to costretti a separarsi, perché un' invaslone 
de' Franchi richiarr.b Costantíno verso i l Re
no, e 1* avvicinarsí che faceva i 11 aria di ne-
líiico i l Sovrano delF Asia richiedeva i ' ira me
diata presenza di Lic inio . Massimino era fita- cucr» 
to in segreía confederazion con Massenzio \, e Ia ^ 
senza scoraggiarsi per la disgrazia di luí , r i - M?SSI-
solvé di tentar la fortuita di una guerra c iv i jj^nl© 
le. Ne l colmo dell" invernó si mos^e dalla an.jij. 
Siria verso le frontiera dalla Bitinia . La stav 
gione era rígida e tempestosa ; peri gran nu
mero di uomini e di cavalli nella nevé , e 
siccome dalle pioggie continué si eran rotte 
le strade } í u costretto a lasciani dietro una 
parte consíderabile del pesante bagaglio , che 
non pote va seguiré la rapidita dalle sue mar-
cíe forzate . Mediante questo sierro straordi-
nario di diligenza , egli arrivó con una stan
ca ma formidabile armata alie rive del Bosfo
ro Tracio , avanti che i Capitani di Licinio 
fossero neppure informati della sua ostiie i n -
íenz ione . Bisanzio dopo un asedio di undici 
giorni si rendé alia forza di Massimino ; esso 
íü trattenuto qualche gjorno sotío le mura di 
Eraclea , raa ebbe appena preso possesso di 
quella cittá , che fu sorpreso dalla notizia , 
che Licinio erasi accampato alia distanza di 

SO-

la guerra . Seeondo v i t to re ií giovane Dioclczi'ano fu ín-
vitato alie nozze : ma avendo egli addotto in iscusa peí 
non andarci , la sua etá e le sue malattie', liceve una se-
c«nda letrera plena di r improve i i pe í la supposta di \vÁ 
pamal i ta i n favor di Massenzio e dí Massimino, 
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pisfa t . Sp}g djclotto miglia. Dopo un inutile mane»: 
Apriic* Siat0 > nel quale i due Principi tentarono di 

? sedurre^ scambievolmente la fedeltá de'loro 
aderenti , ricorsero alia decisione delle armi, 
L'Imperatore d' Oriente comanda va una trup.' 
pa disciplinata e veterana di sopra seííanta. 
mlla uomini , e Licinio , che aveva raccolto 
circa íreníamila lüirici , a principio fu op. 
presso daíla superioritá del numero ; roa k 
sua militar perizia , e la fermezza des suoi 
soidati rinnovarono la battagiia , ed oítenne^ 
ro una decisiva vit toria . L* incredibií presiez-
za , che uso Massimino in íuggire , é moho 
piü celebre deila sua bravura in combatiere; 
fu ved uto ventiquattr'ore dopo tremante, paÚ 

^ l ido , e $enza gli ornamenti ímperiaü a N i . 
comedia distante centosessanta miglia dal luo-
go della sua rotta . Non erano ancora esanste 
Je ricchezze dell 'Asia; e sebbene avesse per-
duto i l fiore de' suoi veíerani neíi ' ultim'a-
zione, puré se avesse avuto temno , poteva 
írarre un gran numero di soidati dalla Siria e 

J ^ J J ^a í i 'Egi t to . Ma egli soprawisse solamente 
primo £re ? quattro mesi alia sua disgrazía . La mor-
Agosto, te di luí , che seguí a Tarso , fu da varié 

persone attribuita alia disperazione , ai vele-
n o , ed alia p iy ína Giustízla, Siccome perq, 
Massimino era del turto privo di abilitá e di 
v i r t u , esso non fu compianto né dal popólo 
né da' soldatj 3 e le Piovincie oriental!, libere 
dal terrore di^ una guerra civile , riconobbero 
ben volentieri i ' au tor i tá di Licinio ( i ) . 

Re-

( r ) Zosimo racconta come fat t i oidinarj la disfatta f, 
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Restaron due figli del vinto Imneratore i cm. 

ull maschio di circa otto anni ed una fem J 
mina di circa seite , Avrebbe l'innocente l o 
ro etá potuto aceitare compassione ; ma^ a 
compassion di Licinio era un moho deoole 
appoggio , né lo riíenne dall'estmguere ú no-
ma e la memoria del suo avversano . Meno 
ancora pub scusarsi la mor te di Se ven a no » 
che non fu dettata né dalla vendetta, ne dal
la política . I I vincitore non avea mai _ nce-
vuto alcuna ingiuria dal padre di quel disgra-
ziaio giovane , ed era giá dimenticato ú > ' e -
ve ed oscuro regno 5 cha Severo ebbe m una 
parte lontana dell' Impero. Ma V esecuzione 
di Candidiano ía un atto della piCí ñera cru-
deltá ed ingratitudine; egli era fígho naturale 
di Galerio, amico e benefactor d! Licinio . U 
padre prudentemente l 'avea creduto troppo 
giovane per sostenere ¡1 peso di una corona ; 
iva. sperava , che sotto la protezione di Prm-
cip i , che al favore di ¡ui do ve van la porpo. 
ra , Candidiano avrebbe potuto passare^ una 
vi ta sicura ed onorevole. Esso era giunto 
a i re ta di circa venti ann i , e la real nascita 
di l u i , quantunque non sostenuta ne dal me. 
rito nc dall'ambizione , era sufficiente ad mas-
nrire lo spirito goloso di L idn ío ( 1 ) • A que-

la morte d i Massimiano; ma Lattanzio (de M . P ^ - 4^-
L ) si diffonde su que lü , attnbuendoh ad una muaco 
losa disposi^ionedel Cie lo . Licinio era in quel tempe uno 
de' protettori della Chiesa. . • .0 

( V ) Lattanzio de M . P. c 50. Aurebo Vutore nd.ca 
la diversa condotta di, Lic in iq , e di Costantmo m lar 
uso della victoria . 



na 

vano a forza le spose e - eSSO ' che " P Í -

come un trad " e ^ e JI " ^ t o si ríguardava 
ad esse xl S a .'on'^1'' Unq"C ' clle si «"ínas-

^ C í l i ^ PermifS'Üne ^" ' ^pera to re „ L i * 

U é J í ^ í á de Ha desadenzd 
ste innocetitl ed iJIusid vi t t ime delía süa Í? 
ranma conviene aggiunger Ja moglie e ia fi 
glia deli Imperaror Oiociezíano. Allorché queí 
Pnnc-pe conícri a Galerio i l ú to l di Cebare 
gl i diede per moglie ía proprk fígi;a Valeria1 
re mi a ^ m u r e potrebber sommíni.tra! 
re U11 soggeíto raolto singolar di tragedia ñ 
veva essa adempiro, ed anche SUL>erato i* do 
j e n di una moglie 5 e poiché non'avea fígíi * 
s ü o ' m r ^ 0 dl/d,0!tare 11 rig!ío iHegittimo dei 

¿íedeir .U0 Pari ed ebbe costantemente per l ' infe. 
impera-ííce- Cjndidiano la tenerezza e la cura di v ? 
tnceva.ra madre. Dopo la morte di Galerio le I t 
iena e ste possessioni di ísi eccítarono l 'avanzla l 

vente . ma (daL § t Z l . T * ^ t a ^ 
i l divorz.o ; e la fiera passbn del Tiranno fn 
sp.ngeva ad una ¡mmediata soídisíat óne r a 

p e r a t a ^ ü ! d ' ¡ " P ^ ' 0 " - - ™a f u t e " 
P « a t a dalla prndenza, d. « i la sua situazio. 
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fie senza dífesa i'obhiigava a far uso. Rap. 
presentó alie persona da Massímiano impiega-
te in tal a í íare , ehe „ qusndo ancora Poneré 
» poíesse permertere ad una donna del suo 
5, carattere e deila sua digniíá di pensare alie 
„ seconde nozze , ía decenas almeno doveva 
J . impedirie di prestar orecchio alie proposte 
„ di Im m un lempo, in cui era no ancor cal-
3Í v i? cene.ri deI ga r i to di leí e benefattore 
,}d i Massimnio , ed in cui g l i abiti di lu í to 
„ espnmevano ancora la mesttsia del proprio 
5, spinro. Si azzardó a dichiarare in ohre 
„ ch'essa poteva daré ben poco peso alie pro-
3, teste di un uomo, la crudele incostariza del 
„ quaie era capa ce di repudiare una fedele ed 
» affezionafa consorte A questo nfiuto 1' 
amors^di Massimino si muíó in furore, e co-
mecche poteva disporre a suo piacimento di 
testimonj e di giudici, gli riusci fácilmente dr 
coprir la sua rabbia con un'apparenza di pro-
cessura légale , e di perseguitare nel tempo 
stesso la riputazione e la felicita di Valeria : 
ne furono confiscati i beni j gl i eunuchi e dol 
mestici sottoposti ai piú crudelí tormemi ; e 
diverse mnocenti ríspettabili m a t r o n é , onora» 
le del ramicíz ia di l e í , falsamente aecusate d' 
adujrerio soffnron la morte . L'Imperatrice 
medesima insieme con Frisca sua madre fu 
condannata a l í ' es i i io : c poiché avanti di es-
ser confínate in un remoto viilaggio ne' de-
serti de^a Siria , furono ignominiosamente 

bal-

< 1) Laftant.'4e M . P. c. j ? . 



i+a htorlá delía decaáinza 
baIzate di luogo in luogo s fu esposta la lord 
vergogna e miseria alie provincie cieli'Orlen, 
t e , che per t rent 'anní ayéart rispettato i ' a^ 
gusta lor dignita . Diodeziano • íece molti i . 
nu t i l i sforzi per sollevar le disgrazíe della suj 
flgliuola j chiedeva per ultima ricompensa 
della porpora Imperiaíe ^ ch'egli ayeá dato a 
Massim'no 3 che fosse permesso a Valeria di 
seco ritirarsi a Salona per chiuder gil occhj 
all ' afflitto suo padre ( i ) . Egli non cessava 
di chiedere, ma siccome noií poteva piü mi. 
n are i a re, le sue preghiere furono ricevute coa 
íredezza e dlsprezzo, ed era una soddisfazíons 
per Torgoglio di Massímino ií trattar' Diocle, 
ziano da suppíican.te, e la ífigltüola di luí da 
ddinquente. Sembrava , che la morte di Mas-
si mino assicurasse una favorevole ñluíazions 
alia fortuna delle Imperatrici. I I pubblico di. 
soj-dine assopi la vigllariza delle lor guardie j 
ed esse trovaron fácilmente la maniera di fug. 
gire dal luogo deí loro esllio , e di condursi \ 
quantunque con cautela e travestiíe , alia cor
te di Licínio . La condotta di luí ne' primi 
giorni del suo regno, e 1' onorevole accdglienzá 
che^ fece al giovine Gandid i ano , fecer con-
cepire a Valeria una segreta speranza tanto 
relativamente a se stessa, che al suo figliuoJo 
adjt t ivo i Ma succederon ben presto lo spa-

ven

cí ) Diocleziano finalmente mzvAb co^nAtv.m suum e¡uem' 
i a m miliiarem ac potentem vlrum per intercederé a favote 
della sita íiglia C Lattanz. de M . P. c. 31. ) No i non sia-
mo abbastanza informati deli ' istoria di questi tempi pe' 
determinar la persona j ch" cbbe t a l incombenza. 



Dsll'Impero Homano, Cap, X I F . 143 
vento e i ' orrore a quesie grate apparénze á 
e le sanguinose esecuzioni } che fnacchiarono 
¡1 palazzo di Nicomedia , la convinsero a 
sufficienza, che i l trono di Massimino era oc-
cupato da un Tira tino piu i mima no di lui . 
Valeria provvide^ alia propria sicurezzi me
diante una precipitosa fuga , e sempre accotrf-
pagnata da -Prisca sua madre > ando vagan
do pjú di quindici mes i ( 1 ) per varié pro
vine! e sconosciuta sotto povere vestí . Furo-
110 finalmente scoperte a Tessalonica's e sic-
come era giá stata pronunziata con tro di lo
ro la sentenza di morte , forano immediata
mente decapítate , ed i loro corpi gettati neí 
mare. 11 popólo stupl a questo funesto spetta-
colo ; ma he fu soppresso i l cordoglio e lo 
sdegno dal timor de' soldati . T a l fu V inde-
gno destino delía moglie e della fígiiuola di 
Diocieziano . Se ñon compiangono le disgra. 
zie , senza che ne sian noti i delitti 3 e per 
quanto pnssiam giustamente credere3 che gran, 
de fosse Ja crudeltá di Licinio , fa sempre 
maravigha, ch'egli non sí contertcasse di una 

(* ) Valeria, fupqueper varias provincias qulndedm men. 
v*8* ?lebcÍ* cultu pervagata. Laclara, de M . P. c. 51. V' 

quaIc;he dubbio, se i quindici mes i debban contarsi dal 
lempo d e l í ' e s i l i o , o della fuga di essa . 1/espressione f e r . 
v*S*t<i sembra indicare, che si contino dalla fuga > ma in 
f caso bisogna supporre , che i l trattato di^Lattanzio 
osse sentto dopo k prima guerra civi le fia L ic in io , e 

^-ostantino. ved. Gnper pa 2 ^ , 



144 Ist tna deUa decndenza 
píü segreta e decente maniera di soddlsfarsl 
( i ) . • 

conté- I I mondo Romano resta va diviso ira Go. 
sa fra stantino e Licinio , i ! primo de' quali do mi 
dnotae'c*Va ne,1,0cc,dente > e l* altro nell ' Oriente" 
Lic i - ' • avrebbe avino foráe motivo di presume, 
r i o . re , che i vincitori stanchi di taníe guerre 

civilí ^ e legati fra loro con vincoli tanto 
pubblicí che privati a dovessero abbandotiare 
0. almeno sospandere ogni ulteriore disegno 
di ambizione ; eppure non fu appena passato 
un anno^dopo la morte di Massimino , che / 
vittoriosi Imperatori vokarono ie armi 1' uno 
centro deli' altro . íí genio , Ja fortuna , e 
i índole ambiziosa di Costantino potrebbe far. 
Ip nsguardare come aggressore ; ma ¡1 perfi. 
do carattere di Licinio giusrifica qualunqu; 
sírano sospetío contro di lui , e colla debo, 
le luce , che somministra ]• Istoria su questo 
fatto ( 2 ) possiamo scoprire s ch" egli fomento 
co'proprj artifízj con cospirazione contro 1' j 
tonta del suo coliega. Costantino aveva ul-
t ¡mámente unito in matrimonio la sua sorel, 
la Anastasia con Bassiano 3 persona di fa-

ínil 

C i ) Ita, ¡llis pudlcltla, & condltlo f u l t , La í lan t . de M. 
I . c. sr. Qiiesti riferisce le disgrazie delíe innorent í mo. 
glie e figlia di Diocleziano con una molto natural mesco-
Unza d i compassione e d i letizia . , 

( ^ ) I I curioso le t tore , che yoglia consultare i l fram-
mentó Valesiano p, y i j , miaecuscra forse di dame un' ar. 
dita e licenziosa parafrasi j ma se lo considera con atten-
zione, conosccra , che la mia interprctazione e probabüe 
C cociente. 
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mígüa e di fortuna considerabile } innalzando 
H suo nuovo congiunto al grado di Cesare . 
Secondo i l sistema di governo istiíuito da Dio-
cleziano, ad esso toccavano per sua pane nell* 
Impero i ' I talia , e forse 1* Africa. Ma 1* ese-
cuzione della promessa fu o diíferita tant' o l -
tre, o accompagnata da condizioni cosi svan-
taggíose , che T onorevole distinzione , che 
ottenne Bassíano , serví ad alienare piuttosto 
che ad assicurar la sua fedeltá a Costantino 
L' elezion di luí era stata ratificata dal 
consenso di L ic in io , e quest'aríifizioso Princi
pe per mezzo de' suoi emissarj ben presto 
procuró di^ entrare in una segreta , e peri-
colosa corrispondenza col nuovo Cesare , per 
irrítame i l disgusto , e stimolarlo alia teme
raria impresa di esídrcer per forza quelio , 
che non poíeva otienere dalla glustizia di 
Costantino. Ma i l vigilante Imperatore seo* 
pri ia cospirazione avanti cha fosse gíunta 
alia sua maturitá , e dopo di aver soten ne
níente rinunziata i* aüeanza di Bassiano , lo 
spoglió della porpora , e gli diede la pena 
che meritava i i tradimento e l* ingratitudine 
di un tal uomo. I l superbo rifiuto di Licinio, 
ajlorché fu. ricercato di rendere i deünquen-
íi } che si eran rifugiati ne* suoi dotninj, con» 
fermó i l sospeíto, che giá sí aveva della sua 
perfidia i e grindegni trattamenti fatti in E-
mona sulle frontiere dell' Italia alie statue di 
Costantino íurono i l segne» della discordia fra 
que' due Prineipi ( 1 ) . 

Se-

< i ) La situazione d iEmona , o come si chiama presen-

TOMO I I I . K 
te» 



14^ Ltorid di!l¿t dccajenza 
Prima Seguí !a prima battaglia presso Cibaíl 

guerra citta della Pamionia sul fiume Savo iniortio 
f í r i o a c'ncíuanta miglia sopra Sirmio ( i ) . Dalle 
xo.Bat . pecóle forze che in tale importante incontro 
taglia due si potenti Monarchi posero in campo si 
d i ci- puo dedurre , che V uno fu irritato subitanea-
tal1- mente , e 1' al tro sorpreso s i l ' ímprovviso . 
jit"*?. ^* IniPei'ator d.' Occidente ave va solo venti-
o t t o b r c . n i ^ a s e queíío d' Oriente non piíi di tren, 

tacinque mila uomini , era pero i l mi ñor nu. 
mero compénsate» dal vantaggio del Juego . 
Costantino avea preso posto in un passo iar-
go circa mezzo miglio fra una scoscesa rupe 
ed una profonda paíude ; in tal situazione as* 
petto con fermezza , e rispióse i l primo at-
laceo deiravvtfrsario. Quindí seguito la sua 
fortuna , e sí avanzó nel piano ; ma le le-
gioni veterane deil' Illítico si riunirono sotto1 
51 comando di un Capi ta no , che avevá im
parata la milizía neíla scuoía di Probo e di 
Diocleziano. I dardi fi ni roño presto da ambe 

temente, Laybach nella Carniola C Danví l leGeog. Anc. T. 
I . p. 187. ) puo suggerire una congetrura . Essendo ella 
posta al nord-est delle alpi Giulie , quell ' importante Ter. 
i ñ o r i o divenne un soggetto naturale di controversia fra' 
Sovrani del l ' I ta l ia e d e l i ' l l l i r i c o . 

C 1 ) Cibalis, o Cihalae ( d i cuí conservas! ancora ií no-
me nelle oscure rovine di Svvilei ) era intorno a cinquatí . 
ta miglia lontana daSirmio, capitale d e l l ' l l l i r i c o , e circa 
cento da Taurunam o Belgrado , e dall'unione deí Danu
bio col Savo. Le guarnigioniRomane, e le cit ta poste su 
que ' f iumi seno eccellentemcnte illustrate dal sig. Danvillí 
i n una memoria irisccita nei l ' Accademia dc l lc ' í sc i iz iooe 
Tom, 2B0 
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le paríi ; le dus ármate attaccarono con u-
gual valore una pugna p\h stretta di lance e 
spade, ed i l contrasto érá durato dubbioso dal 
far del giorno fino ál l ' i i l t im'ora della será s 
¡guando Tala destra 3 che Costaníino coman-
dava iri persona a diede un assalto vigoroso e 
decisivo. La giüdiziosa ritirata di Licinio sal
vó i l resto delle sue truppe da una totale dis-
íat ta ; ma quando egli vide la sua perdita ¿ 
che ascendeva a piü di vení imi ia uomini , 
fton credé di sicuro di passar la tiotte a fron
te di un a í t ivo e viííorioso nemico. Abban-
donato ií campo 3 ed i magazzini , marcíb 
con diligenza e segretamente alia testa della 
maggior parte dalla sua cavalleria s e fu pre
sto liberato dal pericolo di essere inseguito e 
La sua diligenza salvb la sua mogíle ^ i l suo 
fígliuolo j ed i tesori che aveva depositati á 
Sirmio. Licinio passb per quella c i t t a , e rot-
to i l ponte sul Savo, si affreítb di raccoglie^e 
una nueva armata nella Dacia e nella Tra-
c í a . Nell* at ío della suá fuga diede i l l i tólo 
precario di Cesare a Valente suo Genérale 
nella frontiera deiri l l ir ico ( 1 ) . 

I I piano di Mardia nella Tracia fu ií tea- Eatta^ 
tro di una seconda batíaglia non meno osti- glia .di 
nata e sanguinosa della prima. Le truppeMardla* 
mostrarono da ambe le paríi í'istesso valore 
e la stessa disciplina i ed anche questa volta 
í ü decisa la vittoria dalla superiore abilita di 

N\ Co-

( 1 > Zosimo l ib . I I . p . 9©. 91. descrive minutamente 
^ « s t a banagUa , p i » da i c t o r c , che i % iQWatOf 

K 2 



*4S Jstoria delía decadanza 
Costantino, che dírssse un corpo di cínquemí. 
la uomíni^ ad occupare un'aitezza vaniaggb. 
sa , da cui ne! tempo del calor dell' azione af
ta cea roño la reíroguardia del nemico , e ne 
fecero una considenbile strage. Cib non o-
stante le truppe di Licinio , presentando la 
fronte i n due iuoghi, mantennero sempre ¡l 
lor posto , finché V approssimazion della not-
te pose fine al combaít imento , ed assicurb la 
lor ntirata verso I incntl della Macedonía 
( O . La perdita di due battaglie e de' suoí 
piú yalorosi veterani ridussero i l fiero spirito 
di Licinio a demandar la pace. Fu ammesso 
alT udienza di Costantino i* Ambasciatore Mi-
striano 5 >che spazib ne' comúnI argómenti di 
moderazicne e di umanítá , sí famigliari aíF 
eloquenza de* v i n t i ; rappresentb nella manie-

.ra la pm insinuante 5 ch* era sempre dubhioso 
FesUo della guerra , mentre le inevitabili ca-
Jamiíá della rnedesima erano dannose del parí 
ad> ambe le partí , che contendevar.o • e di-
ehiarb di essere autorizzato a proporre a nome 
de' due Imperatori suoí Signori una stabile ed 
onorevole pace. I I nome dí Valente non in-
contrb appresso Costantino che sdegno e dis-
prezzo. „ Non per questo fine ( replicb egli 
33 burberamente ) ci siamo avanzati dai l idi 
3, del l 'Océano occidentale con un corso non 
n mterrolto di battaglie e di v i í t o r i e , ad og-

n get-

^ i ) Zosimo I . I I . p. 92.9J. Anón. Valesian.p. 711. e 1' 
epitome c i fan note alcune cireostanze ; ma confonáona 
spesso le due guexie fra L ic in io , e Costantino. 
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u geft0 cíoe di accettar per nostro collega urs 
„ miserabile schiavo dopo d'aver rígettaio un 
,) ingrato congiunto . II primo ártico lo del 
j , trattato dev'essere la deposición di Valen-
j>. te " ( i ) 4 Bisogob adattarsi a questa con-
dizione umilíante , e l ' iilfelice Valente dopo 
un regno di pochi giorni fu spogliato delia 
porpora e deüa vita . Tostó che quest'esta
cólo fu toho di mezzo, si restituí fácilmente 
Ja tranquilliíá al mondo Romano. Le suc-
cessive disfatte di Licinio avevan rovinate le 
forze di l u í , roa nel tempo stesso ne avevan 
dimostrato ¡I coraggio, ed i talenti . La sua 
situazione era quasi senza speranza , ma quaí-
che volt a gli sforzi delía dispsrazione riesco-
no formidabili 5 ed il buon senso di Costan-
tino preferí un vantaggio grande e sicuro ad 
un terzo esperimento delia sorte dell' a rmi . 
Consentí egli di lasciare al suo rivale , o co* 
m'esso chiamava nuovamente Licinio, al suo 
amico e íratello i l possesso delia Tracia , Tíátta. 
dell' Asia minore , delia Siria , e dell* Egitto J to & 
ma le Provincie delia Pannonia , delia Da! Pace-
mazia^delia Dada , delia Macedonia , e del-]?eceIn,'• 
•la Grecia furon cedute ali*Impero d'Occiden-
íe3 ed i l dominio di Cosíantino si estése in 
quest'occasione da' confini deila Caledonia fi« 

\ no 

( 1 ) Petr. Patricius in Excerpt. Legat. p . z j . Sé volesse 
tredersi, che tau/Spo? piu propriamente significasse un ge« 
«ero , che un congiunto, sí potrebbe conoetturarc , che 
Gostantino assumendo i l noine insieme co' doveri d i padre 
avesse adottato i figli ¿ i Tcodoia suox f ia te l l i e soieUc 
m i n o n , ^ 

K j 



í5® Jstorza deüa decadenza 
no a i r e s t r e m i l á del Peloponneso. Nsl^ met 
deslmo trattato si convenne che i tre giova-
ní r e a l í , figlí degl'Imperatoria fosser chiaraa-
t i aüa speranza della successione. Crispo q 
Costantiao i l giovane furono poco dopo di. 

i chiarati Cesari nell' Occidente , mentre nell' 
Oriente Licinio i l giovane fu decorato della 
raedesitna d ign i ík . In questa doppia propor-
zione di onori dimostró i l vincitorc la supe-

\ riorita delle sue armi e della sua potenza 
( O . . . 

face Qaantunque la riconciliazione fra Costan-
gencra- tino e Licinio amareggiata fosse dal risentí* 
i t , e mentó e dalla gelosia, dalla rimembranza del-
Jeggídi ie recenti inglurie e dal t i more de' futuri pe-
c.ostan* r i co l i , puré si mantenne per p'ú di ott 'anni 
" " " j ^ j a pace del mondo Romano. Siccome inco-

mincia intorno a questo tempo una serie mol-
to regola re di leggi Imperiali , non sará diffi. 
cite di enunciare i regolamenti c i v i l i , che 
occuparono la vita tranquilla di Costantino . 
Ma le piu importanti fra le sue costituzioni 
sonó intimamente connesse col nuovo sistema 
di politica e di religione , che non fu stabili. 
" ' „ ... : . • • " " ' tO 

C i ) Zosimo 1. I I . p, p j . Anón. Valesíano p. y i j . Eu. 
t rop . X. 5. Aurel . Vit tore Enseb. in Chron. Sobornen. 1. I . 
c. a. Quattro di questi sc r i t to r i afFermano, chela promo-
zione de' Cesari fu un articolo del Trattato . Egli c pero 
certo che Costantino e Lic in io i giovani per anche non 
eiano n a t i : ed e molto probabile, che tal promozione si 
facesse i l primo di Marzo dell ' anno j i y . s i era ver i 
s ímilmente convenuto, che 1' Imperator d'Occidente creas, 
se duc Cesari j cd uno qucllo d i Oriente j ma ciascheduno 
d i loro si xiservó la scclta delle persone. 
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ío perfettamente che negli u l t imi pacifici an* 
ní del regno di lu í . V i so no molte della sue 
leggi, che interessando i diritíi ed i beni de-
gl' individui non me no che la pratica del fo
ro > posson riferirsi piú propriamente alia prí
vala che alia pubblica Giurisprudenza de l l ' Im
pero ; ed egli pubblicó molt i editl i cosí locali 
e temporarj, che non meritano che se ne fac-
cia parola in un* Istoria genérale. Due pero 
ne vogliamo scegliere fra gli akri j I'uno per 
l 'importanza, Talíro per la singolariía . La 
prima legge dimostra la notabile umanita di 
Costantino , la seconda poi Teccessiva se ven
ta, del medesimo. I . L'orribil costume si fre-
quente fra gli antichi di esporre , o di uccide-
re i fígü nati di fresco, si era sempre piu e-
steso nelie Provincia, e specialmente peli* I ta
l i a . Qaesto era l'effetto della miseria , la 
quale principalmente proveniva dal peso iníoi-
lerabile de' t r ibu t i , e dalle moleste e crudeií 
persecuzioni degli üffiziali del fisco centro i 
debitori insolven-ti. La parte piu povera o 
mono industriosa dell' uman genere invece di 
gradire 1'aumento della famiglia , giudicava 
un atto di tenerezza paterna quello di libera
re i proprj figli dalle imminenti miseria di u-
na vita , che non potevan sostenere. L 'uma
nita di Costantino forse raossa da alcuni re-

, centi e straordinarj esempj di disperazione, lo 
indusse a pubbücare un editto in tutte le cít-
tá dell' I ta l ia , e dopo dell'Africa , diretto a 
somministrare immediati , e sufficienti soccorsi 
a que* padri , che avesser preséntalo a' Magi-
strati i figüuoli , che la poverta non permet-
teva lor di educare. Ma la promessa era 
•roppo libérale , e la nrovvisione troppo in -

K 4 cer-



352- Istorla delU decadenza 
certa per produrre un benefizio genérale e du¿ 
revolé ( i ).> Sebbene la ¡egge meriti !oae , 
puré seryi piuttosto a scoprire che a sollevar 
ia pubblica calamita. Questo é un autentico 
dpcumento, che sempre sussiste, per contrad-
dire e confonder queglí oraíori venalí , che 
troppo eran soddjsfattí delta lor situazíone per 
manifestare i l vizio o la miseria sotío íl go-
verno d'un generoso Savrano ( 2 ) . 

I L Le leggi di Costantino contro i ratt i 
dimosírano ben poca induígenza per le piu !u-
singhevoli debolezze deila natura umana ; 
giacché sí appüco la denominazione di quei 
deliíto non solamente alia violenza brutaíe 
che sforza 3 ma anche all'insinuante seduzio-
ne , che puó persuadere una don na non mari
tata minore di venticinque anni a lasdar la" 
casa de' suoí genitor]. 3Í Chi a ve va eseguito 
>, ü ratto era punito colla mprce j e come se 
« ía semplice morte non fosse corrispondente 
SJ a i r e n o r m i t á dei misfatto, egií doveva o es. 
„ ser bruciato vivo , o fatto in pezzí dalle 
„ fiere neü ' anfiteatro. La dichrarazioiie che 
« Potea far la rápita , che oh era seguito col 
S3 consenso di leí ^ invece di salvare i 'aman-
j> te > esponeva leí medesima ací esser parte-

55 Cío 

C i ) Cod. Theodos. l ib . X I . T ú , 27. Tom. IV. p. 188 coA 
3e osservazioni del Gottofredo. Ved. anche l i b . V T i r -r 
8, * 7* 

i z ) Omnia forls flacha, , doml prospera, annonae uber-
tAte f raZuum copU (Panes. Vet. X. j 8 . ) . Quest 'ora/ . ío-
"e á l . Razano fupronunziara i l giorno de'Ouinquemiali de" 
Cesaii , cioe i l pr imo di Marzo dcl l ' anuo j a i , 
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cipe delía pena. A i genitori della colpevo-

3, le , o disgrazlata fanciuüa era ingiunto i l 
y> dovere di pubblicamente acensarla 's e se 
„ mai prevale va in essi i l sentimento natura* 
„ le in maniera da far loro dissimulare 1' in -
3, giurta i e riparare ^ mediante 11 successivo 
3, matrimonio , Tonore della famigiia , eran 
a punili colla confiscazione e coli 'esilio. Glí 
„ schiaví dell'uno e deli* alíro sesso , convin-
h ti di aver dato mano al raíto o alia sedu-
3, zione , erano bruciati v iv í 3 o posti a mor-
55 te coir ingegnoso tormento di versare loro 

in gola una quantítá di piombo liquefatto* 
3) Poiché i l delitto era pubblico, n'era permes-
33 sa l'accusa^ eziandio agli stranieri. La fa-
„ cojtá di agiré non si l imita va ad alcun ter-
3J mine di anni e si esíendevano 1^ conseguen-
3, te della sentenza anche alia prole Innocen-
„ te che nasceva da tale irregolar congitjn-
j , zione ( i ) " . ^ Ma quando i l castigo eccíta 
piu orrore 5 che i l delitto 5 i l rigor della leg-
ge pénale dee cederé ai comuni sentimenti 
d e i r u m a n i t á . Furono dunque mitígate ne' 
regni seguenti, o revócate le parti piA odiosa 
di tal editto ( 2 ) ; e Costantino medesimo con 
atti speciali di clsmenza bene spesso ammoili 

l a 

C i ) Vedasi T editto di Costantino índ i i i zza to al Popólo 
Romano nel Cod. Tcodosiano l ib . IX. T i t . 24. Tom, ?. p , 
185. , 

( a ) I l d i l u i figliuolo assegna molto a proposito la ve . 
W causa di questa revocazione „ ne sub specie atrochris 
}udlcU aliqua, in ulclscendo crlmlns d l U t h nasceretur „ > 
Cui' Thtodff rom, I I I , j , j p j . 
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|a durezza deile sue generali cost i tuzíoni . Co. 
si era in fatti singoiarraente disposío quelif 
Impera ío re , che tanto si dimostrava indulgen. 
t e , ed anche trascurato nell'esecuzione deile 
sue leggi , quanto era severo e crudeíe nej 
íarle Difficümente pero pao vedersi un é 
gno di debolezza piír decisivo di questo o nel 
carattere del Principe, o neiia costituzion del 
Governo ( i ) ' 

c o ú c * . L'a^minisjrazion c ivüe su qualche vol 
An.322>ta intenotta dalla militar difesa deírimpero, 

Crispo , giovane di amabilissima indoíe ,'ch 
ínsteme coi titolo di Cesare avea ricevuto 11 
comando del Reno, distinse la sua condolía 
ed i l suo valore in diverse vittorie riportatt 
sopra i Francht e gli Alemanni : ed insegno 
a* Barban di quella frontiera a temeré i l prii 
mogenito di Costantino ed ií ñipóte di Cos. 
tanzo { 2 ) . L ' Imperaíore avea preso per se 
la provincia piu difíicile ed importante de! 
Danubio. I Got i , che al tempo di Claudio, 
« diAurel iano ave van sentito ¡i peso deile 
armi Romane , rispettarono i l poter dell' Ira. 
pero anche in mezzo alie interne divisioni de! 
medesimo. Ma in una pace di quasi cinquam' 

an-

C i ) Euscbio l 'm v h . Const. 1. I I I . c . i . ) osa aftema« 
che nel regno del sao Eroe la spada della giustizia resto 
oz,íosa nellemani de 'Magis t ra t i . Euscbio sresso pero c lib. 
IV, c. 2 9 - 5 4 . ) ed i l Códice Teodosiano c¡ fan conoscere, 
che quest'ecccssiva dolcezza non era dovuta alia mancan, 
za ne di atroci del inquenti , ne di leggi penali , 

< a ) Nazario Faneg. Va. I X . Si trova espressa in alcun? 
medaghc la v i t tor ia d i Crispo sngli Alemanni . 
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jnní erasi ristabilíta la forza di quella guer» 
pera nazione; si era forma ta una nuova ge-
nerazione, che non ram menta va piü le disgra-
zie passate : i Sarmati della palude Meotide 
seguitarono le bandiere de' Goti o come sud-
diti, o come a ü e a t i , e le lor forze unite i n -
vasero le legioni deü' l l l i r i co . Sembra che 
Caoipona , Margo, e Bo'ogna fossero le sce-
ne di var) memorabilí assedj e combattimenti 
{ i ) j e quantunque Costantino incontrasse u -
jia resistenza molto ostinata ) finalmente pre-
valse nella guerra, ed i Gotí furon costretti 
a procurarsi una vergognosa ritirata con resti
tuiré la preda ed i prigionieri che a vean fat-
to. Né tal vantaggio serví ; a soddlsfare lo 
sdegno de i r ímpera ío re . Egli nsolve di casti
gare non men che risplngere 1' insolenza del 
Barban, che avevano ardito d' invádete i l pae-
se Romano. Alia testa dalle sue legioni pas-
só ií Danubio sopra un ponte , ch'era stato 
costrutto da Trajano 3 penetró ne* piu fortí 
nascondiglj della Dacia ( 2 ) , e quando gli eb-

• be ' 

(1) Ved. zosimo l . I I .p . 93.9+' quantunque nonsiala nar-
lazione di quell ' Is torico ne coerente, ne chiara . I l panegi-
IÍCO di Ottaviano ( c. 33. ) xammenta 1' allcanza de' Sarmati co' 
Ca rp í , e coi Goti , e indica i diversi campi di battaglia. 
Si suppone che i giuochi Sarmatici , che si celebravano 
r e í mese di Novcmbre , avessero avuto origine dal buon 
successo di: questa guerra. 

< 3 . ) Ne' Cesar i d i Ginliano ( p. 329, Comment. d i Spa-
nemio p. 252. ) Costantino si yanta d' aver ricuperato la 
provincia della Dacia soggiogata gia da Trajano ma sog-
giunse Si l eño , che le conquiste di Costantiso erano come 
i giardini d ' Adone , che languiscono e si seccano quasi 
peí momento stesso che nascono. 
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be severamente pun i t i , condlscese a concedí, $!1 
ia pace a 'Go t i supplichevolís a cond¡2ion ' 
che ogm volea che fosser richiestí, gl¡ so ' 1 
mimstrassero un corpo di quarantamiJa sold" ; 
t i d ) . íniprese di questa soría facev^" 
sen2a d?hb'0, grand' onore a Costantino 1 
vaniaggio aílo stato, ma sí ha giusto moi o 
j o d. dubitare se provar si possa i'esagerati E 
asserz.one di_EUsebioa che t ima la S c 4 
no ali estrem.tá del Settentrione, divisa c m c 
era m_tant5 Popoli di ccstumi i piü s e lva í 
ed t pn\ áiffcrcnu fra loro , per raezzo del 

R ~ / r ) " m i erasi a£gmnta a i i , i m ^ 
secoftda Era impossibile che io Qu-^rn c n K " 

¿ I S . " ^ f so^7e un collega n e i r i m p L . g " . , 
«tant í . fiando nella supenontá del suo genio 
™ , e delía sua forza militare, si determinó ienz'a A 

^ j a j e d ¡ s í r U 2 1 0 n d l L l c i n i 0 d i c u i I . . P f a 

vanzata s ed i v h j odiosi al poooío paíeva del 
che gh presentassero una bea fácil conqui- ve 

en 
sh 
be, 
la 
va 

sta I a 

manto C 3 ) Giornand. ^ . ^ í / f , c. 2T . j o no so n, 
poss.aln fidara della Slla a t t to r i t i . U n ' a L n z a di ouesta . 

phcare alle n^assime, ches, avevano al pr incipio d e l ^ u a m uí 

( 1 ) Éusebio »"» VÍV. C o n s t A y t T T „ 0 ~ 

í «em S r i c t ' ^ alCUa racconto ^cc i fk delía 

! 
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sta { } ) , m Ma 11 verchio Imperatore eccilato 

« dali'inim/nente perneólo deluse I'espettazione 
i SÍ oegh a m i a , che de' nemlci . Richiaman-

i , do queWo spmto, e quei t a l e m í , per mezzo 
3.1 di cu! si era mentata i'amicizia di Galerio 
lo d a porpora Impería le , preparossi alia gi,er! 
e w ' u m J t forze ^ i i ' O f i e n t e , e in poco rem-
Ú po copa le p.anure di Adrianopoli colle sue 
;Í truppe, e lo stretto dell'Ellesponto colla sua 
i. flotta. L armata era composta di centocin. 
| quantamila fanfi , e di quindidmila cava l l i : 
f e siccome la cavalleria per Ja maggior parte 
lij era presa dalla Fng.a e dalla Oppadocia pos-
í siamo formare un'idea piñ favorevole delía 

bellezza de cava l l i , che del coraggio, e del-
'! la des£rez2a ^ Cavalieri . La flotta consiste-
I va m trecentoemquanta galere di tre ordini di 
l C f t o f e n t a di quesie ñiron sommini-
i strate dall Egi t to , e dalle adjacenti coste dell' 
,. A nca; centodieci da' porti delía Fenicia , e 
a, delíjsola^di^ Cipro s e le altre centodieci dalle 
'•i "lar.!£limf ^ Bi t in ia , delía jonia 3 e 
a delía Capa, Le truppe di Costantino si do. 
' vevan nuD,re a Tessalonicaj ed ascendevano 
ia sopra centoventimíla fra cavalli e fanti 

U J . Esso fu soddisfatto del Jor marziale ap-
e ?5rat0' e ,a sua armara realmente conteneva 

piü 

P 

- ucr/a c i v i l 8 ' essi hanno addotto per la pr ima 
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piü so I da t i quantunque un numero minoré dí | 
tiomini, che que! la del su o competitore crien, 
tale. Le legioni di Cosíandlio eran fórmate i 
«elle piü guerriere Provincie delT Europa ; i-
esercizio ne aveva invigorita ía disciplina} , 
la vittoriá innalzate le speranze , e trovavasi 
fra loro un gran numero di veterani, che do. 
po diciassette glorióse campagne sotío ¡1 m, 
desimo condottiero si preparavano a meritare | 
un'onorevol dimissions ce 11' ultimo sforzo del 
lor valore ( 1 ) . Ma i preparativi nayali^i 
Costantirio efario per ogní; capo moíío inferió, 
í i a quelli di Lic in io . Le cittá marittirne 
dalla Grecia mandarono le respettíve , lor quo-
te di uomini 5 e di naví, al porto famoso di 
Pirco, e tutte le lor forze prese insieme non 
sorpassarono'ií numero di dugenío piceoíi va-
scelii : assai debole armamento s se voglia pa. 
ragonarsi con quelle forrhidabiü flotíe messe 

i ti ra are, e mantenute dalla Repuhblica d' A-
teñe al témpo dellá guerrá del Peloponneso 
( 2 ) . Poiché i ' í ta l ia non era piú da gran 

íera. 

( T ) Costantíno avea gran cura d i conceder de' prívílegj 
é de'soliievi a suoi veterani compagni ( conveterani ) com' 
egli comincia in questo tempo a chiamarl í ( Vedi i l Codf. 
Teodosian. l ib . V I I . TÍ t . 20. Tonj. I I . p. 419. 429. ) 

( 2 ) Quando g l i Ateniesi avevan 1'impero del marc, h 
lord flotta era composta di trecento , e dopó di quattro. 
cento gaiere a tre ordini di remi , tutte ben equipaggiate, 
e pronte alT immediato servizio. L'arseriale fatto nel poi-
to di Píreo cosjb alia Repubblica mi l le t a len t i , che sonó 
quattroecntoquaranta mila zcechini. Ved. Tucidide de hd 
Peloponnes. ^ . I I . c. i j . e Meursio de fort'fisat, *Att¡(t 
es 19- • > .. i 
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umpo la sede del Governo , gli stablümenti 
navali di Mi se 110 e di Ravenna si erano a 
poco a poco tra.scurat¡ • e siccome la naviga-
zione 3 e la marinería dell4Impero era sostenu-
ta dai commercio piüttosto che dalla guerra 
era . naturale cHe dovessero abbandoñar pift 
nelje industrióse provifície deírEgií to e dell* 
Asia; solamente fa maraviglia che 1'Impera-
tore dell' Oriente, che aveva in mare una su
perior! ta cosi grande , trascurasse l'occasione 
di portare una guerra offensiva neí centro de* 
dominj del süo r ivale . 

i Invece di prendere ta íe attiva risoluzione, Bam* 
che avrebbe potuto far mutar faccia a tutta güa di 
la guerra, i l prudente Licinio aspeító r a v v i - Adn'a. 
cinamento del suo rivale presso Adrianopoli nopolL 
in un campo da esso fortifícato con si premu- ^Lu§' 
iosá diligcnza s che ben dimostrava i l timor 32j, 
che egli avea dell'evento. Costantino dires-
se Ja sua marcia da Tessalonica verso quelía 
parte della Tracia ¿ smché si trovó arréstalo 
dall'ampio e rápido corso dell'Ebro 9 e scopri 
la numerosa armata di Licinio ; che oceupaya 
il declive á ú monte dai fíumte alia c i t tá di 
Adrianopoli. Passarono varj giorni in dubbio-
se e loníane scaramucce; ma furon tolti final
mente gli osíacoli del passaggio s e deH'attac-
co dall5intrépida condoíta di Costantino, Qui 
riori possiara riferire un fatío marávjglioso di 

k «so , a cui sebbene possa difficilmente trovarsi 
I0* l'uguale neila poesía o ne' romanzi , puré si 

trova celébralo non giá da un venale ora tore 
)n(J| adderto alia fortuna di l u i , ma da un Istori-

co speciaí nemico dolía famiglia del medesí-
tí(i\ mo. Si assicura che ií valoroso ímperatofe 

Ifttossi neli'Ebro accompagnato solo da dodi-

ci 
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ci caval ier í , e che per lo sforzó della sus Jn: 
víncibili a r m í , ruppe , disordinó , e pose i ni 
fuga un esercito di cinquantamila uomini . La 
ereduliíá di Zosimo prevalse ín tal modo alia 
sua passione , che sembra che fra gli eventi 
della memorabil baítaglia di Adrianopoíi sce-
gliesse e adornasse non giá i i piu importante, 
ma ¡1 píú marav'glioso. Conferma i l valore 
ed i l pericolo di Costantino una leggiera íeri. 
ta 3 ch'esso riceve nella coscia, ma puo rile-
varsi anche da un' imperfetta narrazbne , e 
forse da un testo corrotto, che fu cagione del-
la ví t tor ia non meno la condotta del Genéra
l e , che i l coraggio dell'Eroe j che un corpo di 
cinquernila arcieri giró ad oceupara un folio 
bosco nella retroguardia del nemico, 1* atten* 
zione del quale impiegavasi nella costruzione 
di mi ponte; e che Licinio confuso per tantp 
artificióse evoluzioni fu centro sua voglia t i . 
rato dal suo vantaggiosp posto a combatiere 
nella pianura. I I combattimento allora non 
fu piá uguale ; ¡a confusa moltitudine delle 
nuove reclute di luí resto fácilmente vinta 
da gli sperimenrati veterani deli'Occidente. Si 
dice che trentaquattro mila uomini v i fossero 
uccisi. 11 corpo fortificato di Licinio fu preso 
per assalto la sera della ba í tag l ia ; la maggior 
parte de* fuggltivi , che si eran ritirati alie 
montagne, si renderono i l giorno dopo alia di» 
screzione del vincitore; ed i l suo rivale , che 
non poté piu tenersi in campagna aperta , si 
chiuse dentro le mura di Bisanzlo ( i ) . 

L" 

( r ) L . I I , p. 95, jjff. Nel frammeato Valcsiano dcscri. 
vesi 
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L'assedio di questa c i t t á , che fu imme-Assedí© 

día tamenie intrapreso da Costantino, era rao!- di ?I-
to laborioso ed incerto. Le fortificazioni di "vn;"^ 
quella piazza s che si risguardava con tanta ria n¡J 
ragione , come la chiave deli'Europa , e del!' vale di 
Asia 3 cxs.no state riparate ed accresciute nelle ciispo, 
ult ime guerre c iv i i i ; e finché Licinio fu pa-
drone del raare , la guarnigione era mol to 
meno esposta al pericolo delia lame , che 1* v 
ármala degü assedianti. Furon chiamati a i •;; 
campo da Costantino i comandanti di mate , 
ed ebbero positivi ordini di forzare i l passo 
dell ' Eilesponto neí tempo , che la flotta di 
Licinio invece di cercare , e di dlstruggere ¡1 
debole nemico restava inoperosa in quelTan-
gusto siretto, dove la superiorita ne! numero 
era di poco uso, o vantaggio. A Crispo fi-

• gliuol maggíore di Costantino fu añídala 1' e-
secuzione di quest*ardita impresa , ch* egli con-
dusse con tal coraggio e successo, che méri to 
la s t ima, ed eccitó probabilissimamente la ge- \ 
losia di suo padre. L' attacco duro due gior- \ 
n i , e nella sera del primo le floíte dopo urtU 
considerabíl perdita da ambe le partí si r i t ira-
rono ne' lor respeitivi pon i delT Europa e dell* 
Asia . I I secondo giorno verso 11 niezzo di 

I 1 ' . íe-

vesi tal bat tagí ia brevemente, ma con chiarezza: Llchilns 
•vero clrca Hadrianepolim- máximo exerci tulñter a, ardut mefi
tis implevcrat : illue toto agmlne Constantinus Infiexit, Cum 
bellv.m t é r r a marlque traheretur , quamvis fer arduum snh 
nitentlbtts, attamen disciplina mi l i t a r i & felicítate , Cens* 
tant tñus Lie ¡ni i confasum , & slne ordine figentevt v lc i t «-
xercltum , leviter femgre saudatus. 

TOMO 1IÍ. L 
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levossí un forte vento raeridionale , che trái 
sportó i vascelii di Crispo incontro al nemico 
( i ) , ed avendo egli mediante un'avveduta 
intrepiditá profíttato di questo casual vantag-
gio 3 hen presto conseguí una plena v i t to r í a , 
Cento trema vasceili restaron distrutli , c in. 
quemila uomini uccisi s ed Amando Ammira , 
glio dcüa flotta Asiática colla maggíor difficol-
t á si rifugió ai lidi di Calcedonia . Tostó che 
fu aperto rEHesponto entró nel campo di 
Coscan tino , che aveva gia avánza te le ope-
razioíii dell'assedio j un abbondante convoglio 
di proy visión i . Egli formo dei raucchj artifi
cian di térra ugualmente al t i che le mura di 
Bísanzio. Le alte to r r i , che fu roño álzate su 
que' í ondamen t i , infesta vano glí assediati con 
grosse pietre e con dardí scagliati dalle mac-
chine militar! , e gíi arieti3 che percuotevsn 
le muraj le avevan rotte in varj luoghi . Se 
Licinio persisteva piü Jungamente nella difesa, 
si esponeva ad esser involto egli stesso nella 
rovina della piazza/ avanti pero che gíi fosse 
chiusa i ' pscita, esso prudentemente {rasferi a 
Calcedonia nel 1'Asia la sua persona, ed i suoi 
le'sori ; e siccome bramó sempre di associar 
eompagni alie speranze ed ai rischj della sua 

fof. 

C i ) Zosimo í, I I . p, 97. 58. La corrente sempre viene 
dalla parte deirEllesponto, c qi'ando e ajutata da un ven
to settencrionale ,. nessun vascello puó azzardarsi a passa-
l e j ma un vento mcridionale rende la corrente quasi ín#-
scnsibilc. Ved. i i viaggio d i Tournefort in Levante. íet^ 
X L 
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fortuna, diede inque í l ' occasione i i t i to lodi Ce
sare a, Martiniano ¿ ch'esercitava uno degli Uf-
fizj piü imjiprtaníi deí l ' Impero ( i ) . 

Tal i era no i compensí e 1' ab i lúá di Líci-
hid i che dopo tan té successive dlsíaíte rac-
colse di nuovo nella Bitinia u n ' a r m a í a dí 
fcinquaníá o sessanía m i l a üomirii s mentré 
i ' a t t i v i t á di Cos íandno era impiegata nell ' 
assedio dí Bísan¿io . I l vigilante Impcraíore 
fiondimerio noli t rase uro gü u l t imi síorzi dei 
süo antagonista. Fu traspórtala in plccoli le
ga i una parte considerabile della sua vi t ío-
riosa armata sui Bosforo ¿ e súbito ch" ebbe 
posto i piedi a ierra sulle aitezze di Criso-
poi i i o come si dice adesso j di Scütari j fu 
attaccata la decisiva battaglia . Le truppe di 
Licinio quaníunqus léva te di fresco , male 
á rmate ¿ e peggio disciplínate s resisterono ai 
vinci tori con infruituoso ma disperato valore, 
finché una total ^isfatta ¿ e la sírage di ven-
ticinquemila uomint determinó irrevocabiiínso-
te i l destino del loro capó ( 2 ) . Riürossi SojÎ 'Jo-
egíi a N i l á b e d i a col fine di guadagnar tempo, "1C'"10¥ 
é colla núfá piuttosió di entrare la trattaio 4 mor té 

, > y . _• ¿he dj L i -
/ . . . cinio j 

:' t̂aggBWÉiiÉí̂  mmmmmm IÍÍ , ^ 

( 1 ) Aurelio v i t t o r e , Zosímo l . I I . p. 98. Secondo quest' 
ú l t i m o era Martiniano Mugister officiorum , usano cg l i la 
frase latina in greco. Sembra chealcuae medaglie indichi-
no , che durante i l suo breve regno ricevesse i l t i t o lo d,' ( 
Augusto i , 

( 2 ) Ensebio ( v i t . Censtant.l. I I . c. i i . 17. ) a t t r i -
buisce tal decisiva v i t to r i a alie devote pieci del l ' Irapera-
to r e . I I frammento Valesiano ( p . 714. fe menzione d ' un 
corpo di Goti ausi l íarj sotto i l loro capo Ali^uaca , «fe9 
Cíano del par t i to d i L i c i n i o , 

L 2 
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che eolia speranza di un* etficace difesa ; Coi 
stanza moglíe di luí , e sorella di Costantino in
tercede appresso i l fratelio i t i favor del m a n 
to , ed ottenne dalla politica piuttosto che dal
ia compassione di quello una solenne promessa 
confermata con g iu ramen tó , che dopo i l sacri
ficio di Martiniano a e la rinunzia della porpo-
r a , sarebbe stato permesso a Licinio di passare 
i l rimanente della sua vi ta in pace , e nell* 
abbondanza . La condotta di Costanza , e la 
parentela, che aveva colíe parti che combatte-
vano , r ichíama naturalmente alio spiiito la 
memoria di quella virtuosa matrona , ch' era 
sorella di Augusto, e moglie di Antonio , Ma 
la maniera di pensare degli uomini era muta-
t a , e non si stimava piái un' infamia per un 
Romano i l sopravvivere al proprio onore ed 
alia propria indipendenza . Licinio chiesa , ed 
accetio i l perdono delie sue mancanze ; si 
porto colla porpora ai piedi del suo Signo-
re e Padrone j con insultante pietá fu solle-
vato da ierra ; nel medesimo g i orno ammes-
so alia tavola Imperiale , e poco j^lopo man
dato a Tessalonica , ch'era stata «celta per 
Juogo del suo^ confine ( i ) . Questo per altro 
fu terminato in breve dalla morte ; ed é po
sto in dubbio se un tumulto de' soldati o un 
decreto del Senato serví di pretesto a l l ' ese-
cuzione . Secondo le regola della tirannia fu 
aecusato di tentare una cospirazione , e di 

man-

C i ) zos ímo 1. i i . p . ios . v ú t o i e i l giovanc nel l ' Epív 
tome, Anón, Valcsiano jx^t 
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itiantenere una pérfida corrispondenza co" 
Barbari i ma po'ché non ne fu mat convinto 
ne dalia sua condotta , né da alcuna legi t t i -
ma prova , é permesso per avventura di pre-
súmeme i* innocenza deila sua debolezsa ( i ) . 
Fu disonorata la memoria di Licinio coli* i n 
famia ; _ ne furono géstate a tcrra le status , 
ed abojite_ tutte in un tratto le leggi ed í 
processi giudiziaíi del regno di luí con un 
editto fatto con tale precipitazione , e di tan
to cat t i ve conseguenze , che fu quasi súbito ^ í " -
dopo corretto ( 2 ) . Con questa vittoria di J ^ f 
Costantino ¡I mondo Romano trovossi di nuo- ¿pero-
YO unito sotto i ' autorita di un solo Impera- an. jats 
tore 3 trentasette anni dopo che Diocleziano 
íie a vea diviso la potenza, e le provincia con 
Massimiano suo collega 

I gradi Successivi dell' innalzamento di Co
stantino , dal terapo in cui prese la porpora a 
Yotk fino alia rinunzia di Licinio a Nicome-
dia 3 si son r i fer i t i minutamente e con preci-
sione, non solo perché i fat t i per se stessi i n -

te-

<. 1 ) Contra fetiglansm sactamentl Thessdlomca f r l v a t u f 
éCcUus est. Eurrop. X . ; e la sua tcstimonianza vien confer-
ttata da S. Gixolamo ( in chron ic . ) e da Zosimo 1. I I , 
P< ios . Lo scrittore Valesiano e i l soío , che faccia men-
¿jone de ' so lda í i , e Zonara solamente chiama i n ajuto i l 
SeOato. Ensebio salta prudentemente questo passo delicato | 
ma Sozomeno cent' anni dopo incomincia ad asserirc che 
L i c i n i o tcntava de' t r a d i m c n t i . 

( a ) ved. i l Cod. Teodosia. l ib . XV. T i t . 15. Tom. V. 
p. 4.04. 405. Questi ed i t t i di Costantino dimostrano una dose 
dt passione , ed una precipitazione mol to incoerente aj 
carattcj? di Leg i s l s to ic , 

L 2 



J66 Istorla deüa deeadenz¿ 
íeressano i ma moko piü anche perché í rne? 
desímí coníribuirono aíla decadenza delV I m 
pero per cagíone deüa gran perdita di sangue, 
e di danaro , e peí continuo accrescimenio 
de' tribuí i non meno che del corpo militare. 
Le immediaie memorabili conseguenza di que-
sta rivoluzione fu reno la í'ondazione á\ Co-
s tamínopoj i , e ip stabiliraeiííq deüa Reiigione 
Cristiana. 
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C A P I T O L O X V . 

Ttúgresso della Religión Cristiana , e senthmn* 
t i , costuml, numero, e cytd ' t thm \ 

primiti'üi F e d s ü . 

U Na ricerca íntorno al progresso e sta-
büimenio del Cristianes!mo , che abbia 

semplicemente penfalda ía ragione e i l can- imPor-
dore , puo considerarsi come una parte molto ^ " " ^ 
essenziale dell' Istoria dell' Impero Romano. rjcer. 
Mentre quel gran corpo veniva attaccato che, 
dalla for^a aperta , o con occulte mine con-
dotto appocq appoco alia d^síruzione , una 
Religione umile e pura s ' ándq insensibilmen-
te insinuando nelle mentí deglí 110 mi n i ; s' ac-
crebbe nell ' oscuritá e nel silenzio , ' acqui-
sló nuova forzi dalle opposizioní medesime , 
che le fu ron f a i t e , ed innalzó finalmente _ lo 
stendardo viítorioso della Croce salle rovine 
del Campidogíio . N é T influenza del Cristia
nes: m o si l imi to solamente alia dura ta , o ai 
confini del Romano Impero : queila Religio
ne dopo un corso di tredici , o quattordici 
secoli si professa tuttora dalle nazioní deil* 
Europa , che nell ' art i e nelle scienze 5 non 
men che nelle armí , forman la parte piü di
stinta dell' uman genere . Mediante 1' inda- ? 
stria , e lo zelo degli Europei si e largamen
te diíFusa fino a lidi piü lontani dell' Asia , \ 
e dell ' Africa ; e per mezzo delle loro^ coló- _ 
nie si é stabilita sólidamente dal Canadá fino 
al Chíli in un mondo dagli antichi non cono-
sciuto. 

L 4 



i58 Ist&rta dslla dscadenta 
J-0iV Ma Per q«anto sia vantaggioso o place: 
colti . vo^e \ ^ esai31e ? condené dtie priricípali d¡L 

íleo ka . Gl i scarsi e dubbíosi materiaíi della 
Sroria Ecclesiastica rade voke ci pongono in 
istato di sgombrare la foíía nebbi'a, che oscu
ra i primi secoli deila Chiesa. E la gran Jeg. 
ge de i r imparz ia l i tá ci costrínge troppo spesso 
a spoprire la imperf zioni dei non insplrati dot-
t o r i , e credenti dell' Evangelio ; onde puó sem
brare a chi non usa multa atíenzione , che 
le lor mancanzs faccíati qtialche syatitaggio 
alia fede che professarono. Ma dovrebbs ces-
sare lo ácandaló de* pin credenti ugualmtnte 
che i l falso trionfo degl'infedeli , sê  riflsítes-
sero non alia quali tá solamente di chí fu 
I * aurore deila divina rivelazione ? ma d i 
quelli ezíandio , ai quali fu questa comuníca
te • íl teólogo pao gustare 11 dolce píacec 
di rappresentare la religione , quale ci ven-
ne dái cielo a ammantata delía nativa su a 
puri tá i ma un piu dispíacevol dovere s' im-s 
pone al l ' Is ionco, i l quale non puo non ísco-
príre P ¡nevitabil miscuglío di corruzione e 

cinque^* errore , ch' ella, contrasse nei dimorar 
cagíonfehe fece lungaméme sopra la tsrra in mez-
deilac.zo ad etui di una debole e degenerara natura. 
memo La nostra C"1"'05'^ ci porta naturaImen-

dd tfi a cercare psr quaii mezzi la fede Cristía-
cristia.na ottenne si nguardevol vittoria sulle reii-
resi- g'oni gia stabilice sopra la térra . Potrebbs 

darsi a t/al domanda una faciíe , ma soddis-
facente risposta , dicendo che atíribair cío 
si deve alia convincente evidenza deila dot-
trina , ed alia regola trice Provvidenza del 
grani8 Autore deila medesima . Ma sicco-
me la veri la 3 e la ragioae di rado so... 

n o 
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no favorevolmente accolte nel mondo , e 
siccome si complace bene spesso la saggia 
Provvidenza di far uso dells passioni del cuo-
re umano , e delle generalí circostanze , nel-
le quali ritrovansí g l i uominí , come d' h i m -
menti per eseguire i proprj disegni ,* cosí ci 
si permettetá d'investigare 5 quantunque colla 
sommisione dovuta , non giá qual fu la prí- . 
nía 5 ma bensl quali faron le secondario 
cagioni del rápido progresso della Chiesa di 
Cristo . Si íará chiaro per avventura da ta! 
esa me , ch* essa fu con la massima efficacia 
favorita e sostenuta dalle cinque cagioni che 
seguono : I . Dalí* inflessibile , e s' é lecito di 
cosi diré , intollevante zelo de' Cristiani pro
veniente in vero della religión Giudaica , ma 
spogliato di quello splrito ritroso ed insocia-
bile, che in luogo d' invitare avea allontana-
to i Gántili da 11 abbracciar la legge di Mo-
sé. I I . Dalla dottrina di una vita futura aV-
valorata da ogni special circostanza, che po-
tesse dar peso ed efficacia a queii' impor
tante verí ta . I I I . Dal poter de' miracoli at-
tribuito alia Chiesa primitiva . I V . Dalla pu
ra , ed austera morale de' Cristiani. V . Dalla 
disciplina, ed unione della Cristiana repubbli-
ca, che appoco appoco formó uno stato indi-
pendente , che sempre pu\ ando crescendo nel 
cuore del Romano impero. 

I . No i abbiamo giá descrítío I* armonía 
delP antico mondo in materia di religione , pr)I?la 
e con quanta facilita le piu diflferenti ed an- ^g.10' 
che nemiche nazioni abbracciavano , o almen Tt{0 
rispettavano le superstizioni 1' una del i ' altra , dcgií 
U n solo popólo ricusava di unirsi a questo E b r e i . 
común commercio dell* uman genere . 1 Giu-

dei5 



f l t Istoria della decadenza 
úcl , che sotto le monarchie deglí Assirj - g 
de'Persíani avevan ianguito per raolíi secolf 
fome la parte pii\ disprezzata de* Joro schia, 
Vi ( i ) s si sollevarono dall* oscuritá sotto i 
successon di Aiessandro ; ed essendo sorpren 
dentemente moltipJicafi prima in Oriente po'i 
i n Occidente, ben presto eccitaron Ja curiosi. 
í a , e la maraviglia deiie altre nazioni ( 2 ) , 
La burbura ostinazíone , con cui manteneva! 
no essi le loro specíali cerimonie , ed inso. 
cievoli usanze pareya indicare in quelli una 
specie di uominí distinta dagii altr i , che au. 
dacememe professavano , o che appena co 
privan 'odio implacabile , che portavano al 
resto del genere umano ( j ) . Né la violenzi 
a Antioco , ne la arti di Erode , né l ' esem-
pío deiie nazioni circonvicine poterono mai 

per- i 

C 1 ) & * m ^issjrlos penes , Medosjue , & Persas orhm 
f u j t , despefitlssir/ta pars servientium, Tacir Hist V 8 Ero 
do to , che visito 1' Asia, quand'era soggetta a l l ' u l t i m o di 
quest Imperi 9 fa superficial menzione de'Sir j della Pales-
tina ,_che secondo la propria lor confessione avevan rice-
vuto i l r i t o della circoncision dall ' Egitto , Ved 1 ÍI c 
104. 

i 2 } Diodoro Siculo 1. X'L. Dion. Cassio 1. X X X V I I . P. 
l a i . Tacir, HUt. V. 1-9, c i u s t i n . X X X V I , 2, 3. ' -

( 3 ) Tradid. t are tino quaecumque v alumine Muses 
Non mostrare -bias eadem ni si sacra calenti, ' 
Quaesitum ad fontem solos deducere verpos. 

Le parole di questa legge non si trovan presentemente r.c' 
J i b n di Mose. Ma i l saggio , 1'umano Maimonide aparta-
mente insegna, che se un indolatra cade nc l l ' acqua , non 
deve i l Gmdeosoccorrcrlo per salvarlo dalla mortc i rami . 
Rente, Ved, Basnag. Hist. des Juifs 1, v i . c. 23. 
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persuadere i Gludei ad uniré con le institu
to ni di Mosé ] ' elegante mitología de' Gre« 
ci ( 1 ) . Secondo le massime di pna general 
tolleranza I Romani proteggevana anche quel-
le superstizioni , che disprezzavano ( 2 ) , r 
Augusto pieno d' indulgenza condiscese fino a 
dar ordini , che si oíferissero de' sacrifizj per 
la sua prosperita nel tempio di Gerusalem-
nie ( $ ) , laddove se l* ínfimo della^ stirpe d' 
Abramo avesse prestato simile omagpi) alGio-
Ve del CampidogÜo sarebbe divenuto un og-
rretto di esecrazione a se stesso , ed a' proprj 
fratelli. Ma la moderazione de' Conqujstaton 
n0n fu sufficiente a quietare i gelosi pregm-
dizj de' loro suddíti , che si misero^ in agita-
zione e si scandalizzarono , allorché introdur 
si dovettero le insegne del Paganesimo nel lor 
paese divenuto Provincia R o m a n a ( 4 ) . H fol
ie attentato di Caligola di porre la propna 
h • • _ " • ' " : sea-

C 1 ) Alcuni Gíudei chiamati Erodiani da Erode, per T 
esempio cd autorita del quale erano stati sedotti , forma-
joño una setta , la quale adattavasi ad una specie d i COH-
formit>v accidéntale ; ma i l loro numero fu cosí piccolo, 
e cosí breve la loro durata, cheGÍoseffo non g h ha nep-
puré creduti degni d i farne menzione, yed, PridcauX VoL 
I I . p. 285. 

(.2.) Cicer. pro Placeo c. 2 j , 
( 3 ) Philo de legatlone. Augusto lascio un fondo_ per un 

sacrificio perpetuo. Ció non estante approvó i l disprezzo 
che verso i l Tempio d i Gerusalcmme dimostrava Cajo át 
l u i ñ i p ó t e , Vod. Svetonio in Aug.c, 93. e Ic note del Ga-
fsubono a quel luogo. 

< 4 ) Ved. specialmente Gioscf, A n t i q . XYH» X V I I I . *? 
i< bdlf Jadak , l , 3h I I , 9. 



t l t Istm-la ñella decádentd 
statua nel templo di Gerusalemme andó i 
voto per 1' unánime risoíuzione di un popo | 
io , che temeva molto meno la morte , 
ía íe idolátrica profanaziona ( i ) . n ioro ac c 
laceo alia legge di Mosé uguagliava V nb^' \ 
nmento , che avevano per le relígioni s t t í \ \ 
Hiere.^ Posché i l corso della devozíone e delb 
zeío si ttovava riunito in un angusto canale [ \ 
acquistava la farza, ed alie voite ancor 11 h ! 
ror di un torrente. " ' 

suc. \ Quest* inflessibiie perseveranza , che agll ! 
.essivo antichi sembrava cosi odiosa o r i d i c o l f ! 
cimet r,ende un ^ terribü carattere , dacché si ' 
to di e degnata la Provvrienza di rivelarci la mi 
l u i , stenosa jstoría del Popólo eletto. Ma diviene 

sempre pm sorprendente i l devoro ed anche 
scrupofoso attacco alia reíigiune Mosaica tan-
to singolare ne'Giudei , che vrssero dopo V e, 
diScazsone del secondo tempio 5 se paragd 
nar si vogha colla pertinace incredulitá de' 
loro maggíori , Quando la legge íu dettata 
con íolgon daí monte Sinai i quando furon 
sospesi i fíutti del mará e i l corso de' pianeti 
peí cómodo degl' ís raeliti Í O quando i premj 
e íe pene íempovaií erano le conseguenze 
immediate della lor osservanza o disubbidien-

2as 

a r ^ Á Í * " 1 * CaeSar-e eSÍg'Um '« T ^ locar, 
arme t et.us sumpsen . Tacit . Histo. y . 5. Pilone* e r í o 
seíFo danno una ben circostanziata , ma moho x'ettodca' 
narrazione di questo fatro , che pose in un' eswema íer 
f r ^ V l T r ^ T dellaSÍrÍ- AHa primaTropoL' dí 
pote iicupcrau^c 1 uso che dopo tre giorn¡e 
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;a , essi continuamente sí ribellavano contro 
la vislbile maesrá del divino loro Sovrano , 
collocavano gl* idolí delle genti nel Santuario 
d¡ Jcova 3 ed i mi ta va no qualunque capriccio-
sa ceremonia s che praticavasi neile tende de-
gll A rabí , o neile c i t tá delia Fenicia ( i ) . 
A misara che quella stirpe ingrata restó rae-
ritamente priva delia proíezione del Cielo , 
ando la lor fede acquistando un corrispon-
dente grado di puritá e di vigore , I contem-
poranei di Mesé e di Giosué con non cu
rante indiflerenza erano stati spettatori de' piu 
sorprendenti miracoi i . Sotto i i peso poi d'ognl 
genere di calamita la fede di tali miracoii ha 
preseverato gl i Ebrei de' tempi posteriori daH" 
universal contagio dell' idolatría , e contro 

1 tutti i comuni principj dello spirito umano , 
sembra che questo popólo singolare accordato 
abbia un piu forte e piu facile assenso alletra-
dizioni de'suoi remoti antenati , che aü* evi -
denza de' proprj sensi. ^ 

La religión Giudaíca era mirabilmente ^ 
aíía per la diíesa non giá per le conquiste , gion'c 
e par verisimile che i l numero de' proseliti piu a-
noa fosse maí molto maggiore di quel degli d a m , 
apostati . A principio furon faite le divine ^ al!a 
promesse , ed ingiunto^ i l rito delia circonci- c h T ^ l . 
sione a distinzione degli altri ad una sola fa- l a c ó n " 

m¡- quis ta . 

n ( 1 ) Q u a n t o n u m e r o delle Deitasiriache ed Arabiche 
e da osservarsi, che M i l ton in centotrenta bellissimi versi 
ha compreso le due vaste ed erudite raccolte , che 
íatte i l scldcno sa tai astxuso axgomcnto, 
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niigiíá . Aliorché fu mokiplicata la postefíta 
d' A bramo come le arene del mare 3 la di. 
v ini tá i che colla propria bocea le aveva da. 
to un sistema di leggí , e di cerimonie , si 
dichiaro i l propfio ¿ e quasl hazionale Dio 
d' Israele , e separó colla piu gelosa cura ¡j 
Mo popólo favorito dal resto del genere unía, 
no i La conquista della térra di Canaan fu 
accompagnata da tante mi ra bilí ^ e sanpi. 
nose circostanze , che i vittoriosi Giudei re. 
síarorio íñ uno si ato dá irreconciliabile ostilitá 
con tüt t i i loro vicini » Era stato comandato 
Joro di estirpare alcune dellé piu idolatre tri. 
bd 3 e 1' esecuzioné della vólontS divina ñ. 
re volle fu ritardata dalla debóíezza deil'! 
ümana compassione t Aá essi era proibito di 
contrafre matrimonio o affinitá verüna colíe 
altre nazioni ^ e la proibijtioue di ammetíerle 
nel loro ceto s che lú alcuni casi era perpe. f 
<ua , si estendeva quasi senipre alfa t t r i i \ | 
alia settima ¿ ed anche alia décima genera, i 
i ione . Non. s ' incu lcó mai come un precetto; 
della íegge i ' pbbiigo di predicare a 'Gent¡ í i | 
la fede di Mosé j né g l i Ebrei si trovavano 
disposti ád incaricarsene come d* un voldnta-
rio d ove re ¿ Quell ' insocievole popólo nell* 
ammissione di nuovl cíttadiní seguitavá píut-j 
tósto la vaní ta propria des Greci 3 che la 1 
politicá generosa di Roma . I discenderiti d' • 
Abramo eran lusingati dall' opiníone di esse-
re" i solí eredi dell' alíeanza e 'eme va no di 
scemafe ií valore della loro eredita , se la 
divídevantí ífoppo fácilmente come gli stráñie* 
ri della térra . Una comünicazione piu estes?. 
colT uman genere dilató le lorocognizioni senzá j 
correggere i loro pregiudizj , e se i l Dio < 

) ís-
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Israele acquistava qualche nuovo devoto , c i ^ 
era" dovuto ál genio incosíante del politeísmo, 
pluttoito che alio zelo attivo de* missionarj 
di lui ( i ) , Sembrar che la religión Mosai
ca sia stata instliuita per tui paese particola-

, e per una sola naáione j e se rigorosa* 
ente si fosse osservato ií precetto 9 che ogní 

maschio tre yolte í* atino ñ presentarse avant i 
il Sígnore ^Dio , sarebbe stato impossibilé che 
i Giudei si fossero estesi oltre gl i angustí \ u 
m ú della ierra promessa ( 2 ) ¿ Si tojse \ú 
vero di mezzo simil estacólo mediante Ja di« 
struzíofte del tempio di Gerusaierame \ o»a 
in ta l distruzione resíb involta Ja parte plú 
riguardevole della reiigione Giudaica , ed i 
íagani j che avevano sempre udito con ma-
raviglia la straordinaria descrizione di un san
tuario voto di numi ( I ) i non sapevano i n i -
maginare qua í esser potesse rogget to , e qoaíi 
gl' istrumentí di un culto privo di terflpj e 
di ai tar i 3 di Sacerddíi e ái sacrifizj ¿ Puré 

( 1 ) Tu t toe i ó che appartienc ai proseli t i degli Ebrei c 
stato molto eruditamente trattato dal Basnagio H¡st. des 
Juifs 1, v i . c, 6. 7. 

X 2 ) Ved. Exod. XXIV. 2 j . Deuter. X V I . IÍT. i Comen
ta tor i , ed una nota molto considerabile nell* Istoria univer. 
sale. vol. 1. p. «Soj. ediz. in fo l . 

( 3 ' ) Quaido Pompeo, servendosi, 6 abusando piuttosto 
del d i r i t t o d i Conquista tere , e n t r ó nel sánela, s anñorum , 
fu osservato con istitpore nuíla, intus Deum effigle vacuam 
iidem & inania arcana , Tacit. Histor. V. 9¿ Rclativamcn, 
te a* Giudei questo era un detto popolare, che 

ÑU' p f a m r nu'ves, & soelí numen M o f d r J á 



í f i Istorid delta dscadenza 
anche nel loro stato d* abbassamento i Gíu; 
dei vaneando sempre i sublimí ed esclusivi 
lor privilegj , evitavano invece di apprezzare 
la societa degli s t raníer i . Sempre ¡nsistevano 
con inflessibil rigore su quelle partí della leg. 
ge , ch* era In lor facoltá di osservare . U 
particolarí lor dístinzioni di giorni , di cibi , 
ed ana varietá di t r i v i a l i , quantunque inca, i 
mode perimonie , forma va no altrettanti og. 
getti di avversione e di disgusto per le akre 
nazioni 3 alie abitudini , ed ai pregiudizj delle 
quali erano quelle diametral mente contrarié . 
l i solo penoso , ed anche perícoloso rito del-
ia cisconcisione serviva a ri muovere un vo. 
lonteroso prosélito dalle porte della Sinagoga • 

zeio I n queste circostanze comparve nel mon- i 
pí^ l j - do i l Cristianesimo arraato colla forza della! 
^1e legge Mosaica e libero dal peso dei ceppi ' 

C r í s t í a ^ 6 ^ medesima . Fu con ugual premura in. 
nesí- culcato nel nuovo non raen che nel vecchio ; 
po. sistema un zelo exclusivo per la veritá della 

religione e per 1' unita di Dio ; e tuttocio , 
che di nuovo iniorno alia natura , ed ai di-
segni deil' Ente supremo fu rivelato al gene
re umano , era adauato a far crescere la 

> xiverenza. per quella ipisteriosa dottiina . Ea 
am-

< i ) I proseliti Samaritani, o EgizJ crano sottoposti d 
una sccpnda specie d i circoncisione. Puó vedersi un ' osti-
nata inditfeienxa de'Talmudist i rispetto alia conversior.e 
degli s t ran íer i appresso Basnagio Hís tor . des Juifs 1. VI. 
c. í . 
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amnif ssa la divina auíor i tá di Mosé , e de* 
Profeti , ed anche fissaía come la base piü 
stabüe del Cristianesimo. Fin daí principio del 
mondo erasi aonunziaia e prepárala con una 
serie non interrotta di predizioni la vcnuta 
per lungo tempo aítesa del Messia , che per 
condiscendere alia grossolana ímmaginazione 
de' Qiudei era stato piü frequentemente rappre-

. sentato soíto la figura di Re , e di conqui
sta tore^ che di Profeta , di Marti re 3 e di FÍ-
gllo di Dio . Mediante i* espiatorio sacrifizio 
di lu i fu ron o luttt in una volta consumati ed 
aboliti griraperfetti sacrifizj del Templo . A l 
ie leggí ceremoniali , che consistevan sola
mente in segni e figure , successe un culto 
spirituale e puro , adattato a tu t t i i c l imi ugual-
mente che ad ogni condizion di persone. ; 
ed al sangue } eolio spargimento del quale 
s iniziavano gli uominí , fu sostituita la pii^ 
innocente lavanda deli' acqua . La promessa 
del favor divino invece di essere parzialmen
te ristretta alia discendenza A bramo , fu 
proposta universalmente a' liberi ed a' serví s 
a'Greci ed a'Barbari , agli Ebrei ed a' Gen» 
l i l i . Fu sempre riservato per i m i l membr'í 
della Chiesa Cristiana qualunque privilegio ^ 
cae dalla térra sollevar potesse i l prosélito a l 
cielo , nulrirne la devozione , assicurarne la 
felicita , o anche soddisfar quel • segreto or-
goglio , che sotto i* apparenza di devozione 
s' insinúa nel cuoré urna no ; ma nel tempo 
stesso permeltevasi , anzi cercavasi di persuá
dele ad ognuno di accettare i l glorioso d i 
s t in t ivo , che non solamente sí offeriva come 
un favore, ma imponevasí eziandio come un 

TOMO I I L M o h * 



1 7 ^ Is torU della decadenza 
obbligo Per un nuovo convertito era ÜH 
dovere i ! _ p i i sacro quello di Spargere fra' 
Pfoprj amlci e paremi i* inestimabil benedi. 
zlone, ch'esso avea ricevuto , e di ammonír-
l i , che i l r i f iu to , cheneavesserfatto , sarebbe 
stato spvaraments punito, come una peccami. 
nosa disubbidienza al volere di una benigna,, ma 
onnipotente D i v i n l t a . 

osti. . La 1 iberazione pero detla Chiesa da' v i n . 
nazío. coíi della Sinagoga ía un* opera alquanto 
*ie,_e lunga e diíficils . I Giudei convert í t i , che 
íi§de' ravvisavano Gesá \\ cara itere del Messia 
gl i EI Preclett0 da' íoro antichi oracoli , lo rispeita-
i r e i " van coma un Profeta , che insegnava la v i r -
«con- tá e la religione ; ma stavan ostmatameme 
rerti, attaccati alie cerimonie de' loro maggiorí , 

e desideravano di soggettarvi anche i Gen-
t iü , che continuamente accrescevano i l nu
mero de' aedenti . Sembra che questi gludaíz-
zanti Cristiani traessero con qualche piausi» 
fcilitá i loro argomenti dall ' orígin divina del-
Ja legge di Mosé , e dalle imniutabi l i perfe-
z ion i del grande Auíore di leí . Sostenevano 
essi , che se I ' Ente 9 i l quale c sempre i l 
^nedesimo per tutta i ' eternitá s avesse dise-
gnato di aboliré que' sacri r i t i , ch' eran ser. 
v i t i per distinguere i l suo Popólo eletto s sa
rebbe stata ía rivocazione di quelli non me» 
no chiara< c solenne , che la priraa loro 
proraulgazione ; che inveca di quells fre-
quenti dkhiarazioni , che o suppongono , o 
assicurano la perpetuiíá della religión Mosai
ca , si sarebbe quesea rappresentata , come 
un piano provvisionale 3 che dovea durar so
lamente fino alia venuta del Messia , i l qua*. 

. ] M ; • .1 "-• 'le 



B i i f Impero Udmaiiú • Cap¿ XF* i i g 
16 avrebbs dimostrato agíi uomini una for
ma piú perfetta di culto e di fede ( i ) ; che 
i i Messia medesimo , ed i suoi discepolí , che 
conversarono con luí sulla térra , pruttosto 
che autorizzare col loro esempio la piü m i 
nuta osservanza della Mosaica legge ( 2 ) , 
avrebbero pubblicato al mondo i " abolizione 
di quelle inuti l i ed antíquate ceremonie , sen-
za permetíete che i l Cristianes! mo per ta ni i 
anní restasse oscuramente confuso tra le serte 
della Chiesa Giudaica. Simili argomenti pa
re , che sieno stati usati in difesa dalla cau
sa della legge Mosaica spirante i ma , i ' indu
stria de' nostri dotti Teologi ha sufficiente-
mente spiegato V ambigua linguaggio del Te
stamento vecchio 5 e la dubbiosa condctía de' 
predicatorí apostolrci . Egli era conveniente 
di svilluppare a grado a grado i l sistema deü* 
Evangelio , e di pronunziare colla massima 
cautela e riservatezza una sentenza di con-
danna 3 ch' era tanto ripuguante alie inclina^ 

zio- \ 
I • x • \ 

C 1 ) Qucsti argomenti furono con grand' íngenui ta soste» 
au t i da l l ' Ebreo Orobio , e confutati con ugual candor© dal 
Cristiano L imborch io . Ved. F amica Collatio C merita essa 
ben questo nome ) ovveio ¡1 ragguaglio della disputa, che 
si fe Ce tra loro*, 

( J e s ú s . . . clrcumcisui e r a í ; c'ibis utebatur Judaicis > 
vestltu simili i purgatos seabie mlttebat ad sacerdotes í Pas-
chata ir alias dies festos religiúse observabat : si fms sana-
f i t sabatho , ostendit non tantum ex lege , sed & exeeptls 
sententils falla opera sabatho non Interdiga . Qrútms de ve~ 
r i t . Relig. Cbrist. I . V. c. 7. Poco dopo ( c. 12, ) egli sí 
diffonde sulla condisccndcr.za degli A f os to l i» 
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x8a Ist&fta deüa decadema 
zjoni , ed ai pregiudizj degli Ebreí conven 
t i t i . 

chicsa > L ' ístoria della ChiesaGerosoümítana som. 
N^za- ministra una forte pro va della aecessita di 
d i GC- tAÍ1 cautele> e nella profonda impressione che 
msa ." avea í f ^ o ía Rel ig ión Giudaica nelle mentí 
I c m . de'suoi seguaci. I primi quináici Vescovi di 
me? Gerusalemme furon tu t í i Giudei circoncisi ; e 

Ja congregazione, a cui presedevano , riuniva 
ía legge di Mosé colla dottrina di Cristo ( i ) , 
Era naturale , che la primitiva tradizion di 
«na Chiesa , ch' era stata fondata solo qua-
ranta giorni dopo la morte di Cristo , e go-
vernaía quasi altrettanti anni sotto V imme-
diata inspezion degli Apostol i , si ricevesse co
me i l modello della retía fede ( 2 ) . Le Chie. 
se lontane si rimettevano assai spesso al l ' au-
íoritá della venerabile loro madre , e solleva-
vano con una generosa contribu a ione di ele-
mosine le angustie di essa . Ma quando si 
stabihrono deile societá numeróse ed opulen-
te nella gran cit tá dell* Impero , come in An . . . 
tiochia , ¡n Alessandria, in Efeso , in Corin-
tp} ed in Roma , appoco appoco dimuinui la 
nverenza , che Gerusalemme aveva inspira-

^ to 

C 1 ) Pene omnes Chrtstum D t u m suh legls ohservatUnf 
tredebant Sulpic. Scver. I I , 3 r. Ved. Euseb. Hist. Eccl. I . 
I V . c. s. 

(. 2 ) Moshem . de rebus Chrlst. ante Constantinum M.. p 
I n quest" opera magistrale, c h ' i o avro occasione d i 

ci tare f í e q u e n t e m e n t e , parla con moka mag^ior es téns io-
ne d e l b stato della p r imi t iva Chíesa d i quel che afibía 
luogo d i farlo nella s i u stoxia genérale. 



B s l h m p s H K&mafiói Cap, X F . i t i 
lo a tutte le colonie Cristiane . I Giudel 
convertiti o i Nazareni , come furon chiama-
t i dopo , che avevan gettati i íbndamenti 
della Chiesa , in breve si trovaron sopraffac-
t¡ dalia molt i tudlna, che sempre cresccva , a 
che da tutte lé diversa religióni del polf" 
teísmo arroLivasi alia milizia di Cristo j ed i 
Gentili , che avevano coll ' approvazione del 
loro particolare Apostólo scosso i ' intollerabil 
peso delle cerimonie Mosaiche , ricusarono 
finalmente ai loro piu scrupolosi fratelli que!» 
la rnedesima tolíeranza , ch' esst a principio 
avevano u m ü m e n t e implórala per ie lor pro-
prie usanze . La rovina del templo, della c i t -
t a , della pubbiica religión degü Ebrei fu 
gravemente sensibiie al Nazaréni , come a 
queiii , che nelle costumanze , se non nella 
fede , conservavano un' intima connessione 
cogli empj lor iiazionali , le disgrazie de* 
tjuaü si attribuivano da' Gentili al disprezzo , 
.e da'Cristiani con pió ragione alio sdegno del 
sommo Dio . I Nazareni .si ritirarono dalle 
rovine d? Gerusaiemme alia picccla citta di 
Pella di la dal Giordano , dove langul nella 
solitudine e neíl* oscuriíá quell' añtica Chiesa 
piá di sessant' anni ( i ) . Essi avevan sempré 

la 

( i ) Euseb. í. I I I . c s. Le C Í e r c . Hist. Eccí . p.^ í e s . 
Ncl tempo d i quest* accidéntale asscnza la Chiesa d i Pel
la col p r o p r í o vescovo ritenne sempre i l nome d i Gctu-
Stlemme . N e l l ' istessa guisa i Pontcfict Romani risede-
lond per settant' anni in A v i g n o n e c d i Pat r ia rchí d3 
Alessandria da gran tempo han fíasfemo ú Cai|0 la $»• 
de l o i o Epiíío^alc. 
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tt% Istorla ddla ieca imta 
la coíisoíazione di fare delle frequenti e de, 
vote visite alia Cttta santa , e la speranza di 
essere un giorno ristabiliti in que' luoghi , che 
per natura e per religiona eran portati ad 
amare non meno cha a rispettare . Ma fi. 
í ia imente sotto i ! regno di Adriano i l díspe. 
rato fanatismo degü Ebrei pose ¡1 colmo al
ie loro calamita, ed i Romani esacerbaíi dal
le ripetute lor ribelíicni esercitarono con i t i . 
sólito rigore i d int t i della vittoria . L ' Impe-
ratore fondo una nuova citta col nome d' E-
ü a Capitollna sul monte Sion ( i ) , alia quale 
concesse i prívilegj delle colonie j ed aven-
do stabilíte le pii \ se veré pene contro qua-
lunque GiudeQ , che avesse ardito di acco-
síarsi a' recinti di queíía , v í pose la guardia 
di una coorte Romana per invigilare all* ese» 
cuzione de* suoi comandi. A* Nazareni resta-
va un solo mezzo di evitare la común pro-
scrizione, e fu in quest' occasione assistita Ja 
forza della ver i tá dail* influenza di tempo-
raii vantaggj ; i meJesimi elessero per loro 
Vescovo Marco, ch' era Gsntlle d' origine , e 
inolto pmbabilmente nativo o dell* Italia p 
di quaiche provincia Latina . Alie persuasive 
di lui^ la maggipr parte della congregaziona 
rinunzíó alia íegge Mosaica 3 nella pratica 

di 

0 > P i ó n . Cassío 1. L X I X . Attcsta r e s i l l o dellanazion 
Gíudaica da Gerusalemme Aristone di Pella ( ap. Euseb. 
i« IV. c. t». ) c ne fanno menzionc mo l t i scxittori Eccle-
s ias t ic i : sebbene alcuni d i loro estcndono troppo ínpau-
íamcnte qucsta proibizione a tu t ta la Pslestiaa, 



Delf Impero Homano. Cap. X V . í*3 
dí cui avevano essi perseverato sopra cen-
t 'anni ; e mediante questo sacrificio de' loro 
us{ e pregiudizj fu roño liberamente am mes-
si nella colonia d* Adriano , e si strinse piü 
fortemente la loro uaione nella Chiesa Catio-
lica ( i ) . 

Quando g!i onori , ed i l no me della Gli E. 
Chiesa di Gerusaiemme si restituirono al mon- biomti, 
la Sion , íurono iauputati agli oscuri avanzi 
de'Nazareni , che ricusarono d" accompagna-
re i l loro Vescovo Latino , i delittr di eresia 
e di scisma. Essi conservaron sempre i ' an í ica 
loro abitazione di Pella ; si sparsero per i 
viüaggi v ic in i a Damasco \ e formarono una 
piccola chiesa nella Cit tá di Berea , o come 
si dice adesso, d* Aleppo nella Siria ( 2 ) . Fu. 
creduto i l nome di Nazareno troppo onore-
vole per que* Cristiani giudaizzanti , ed in 
breve a cagione della supposta povertá del lo 
ro intelletto, non meno che della íor condi-
zione 9 riceveron i l dispregevoi t i tolo di Ebio. 

n i -

( 1 ) Euseb. 1. IV. c. Sulpic. Severo. I I . 3 r. Mose-
mió confrontando insicrae i loro imperfetti racconti ( p. 
327. ) ha formara una ben distinta isroria delle c i rco-
stanzc, e de 'mo t iv i di questa r i v o l u z í o n c . 

( 2 ) Sembra che 1c Clero ( Hist. Eccl. p, 477- 535. ) 
abbia raccolto da Ensebio, Girolamo , E p i f a n í a , ed a l t r i 
scr i t tor i tutre le principal i citcostanze rclative a'Naza-
i c n i o E b i o n i t i . Per la natura ŝ essa delle lor opin ioni 
si diviser ben presto in due sette, una p iu rigorosa, 1* 
altra piu dolcej e v 'e qnalche motivo d i congerturare, 
che la famiglia d i Gesíi Cristo si trovasse fra ' membii 
almeno del sccondo p i u modetato p a i r i t o . 
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. 1^4 htoria delía decadente 
nií i ( i ) . Pochi anni dopo i i ritorno delía 
Chiesa di Gerusalemme s incominció a dubí. 
tare» se ml uomo , che sinceramente ricono-
scesse Gesu per Messia , ma continuasse ad 
osservare la legge Mosaica , potesse sperar di 
salvarsi. L ' índole piacevole di Giustino mar-
tire lo face va inclinare a scioglier tai que-
stione aíFermativamente j e quantunque si 
esprimesse colla piü riservata diffidenza , o é 
di determinarsi a favo re di tale imperfetto 
Cristi ano , qualora fosse contento i i pratica. 
re in pr ívalo le cerimonie Mosaiche senza pre
tendere ^di sostenernegeneralmente Puso, o la 
necessitá . Ma qaando Giustino fu pressato a 
dichiarare i l semimento della Chiesa , con fes. 
so che v i era no molí i ira gli ortodossi C r ú 
stiani , che non solo escludevano i ior g i u , 
daizzanti fratelli dalla speranza di salvazione, 
m i evita va no ancora ogni commercio con 
Joro ne* comuni officj di amicizia 3 di espita-
hik s e di vita sociale ( 2 ) . L* opinione piü 
rigorosa prevaise, com'era natural di suppor-

( O Alcun i scr i t tor i han voluto creare un Ebione i m -
jnaginar ío_aurore della serta, c del nome di essi: ma 
con maggtor sicurezza puó credersi al l 'erudiro Ensebio 
che al veemenre Tc rml l i a n o , o al c rédu lo Epifanio. se-
condo le Clexc , la parola Ebraica Ébionlm corrisponde 
alia Latina Pavferes. ved. Hist . Eccl. p, 477, 

( 2 ) ved. 11 Dialogo molto curioso di Giustino DnartL 
re con Tri fonc Giudco. Scgui raí conferenza fra loro 
m Efeso al rempo di Antonino pío , e circa venti anni 
dopo i l r i torno della Chiesa d i Pella in Gerusalemme. 
Per questa data si cónsul t í c ió che nota diligentemeate 
i l Ti l iemons Memoir , Eecles, Tom, 11, p , 54, 



mirImpero Homano. 'Cap. XIV; tts 
re,, alia p!u do lee, e si alzo una muraglia d i 
separazíone per sempre fra i discepoli di Mo-
sé' e quclli di Cristo . Gl* infelici Ebioni-
t i rigettati da una delle sue religioni come apo
sta t f , dall ' aiira com' eretici , si trovaron 
costreui ad assumere un carattere p:ú de
termina to ; e sebbene si scoprano fino al 
quano secólo alcune tracce di quella vec-
chia seita , puré insensibiimente andarono ad 
Incorporarsi o nella Chiesa o nella Sinagoga 
( O . 

Mentre la Chiesa ortodossa teneva un i pno. 
giusto messo fra 1' eccessiva reverenza , e stid* 
1' indecente disprezzo per Ja legge di Mosé , 
diversi eretici deviarono ugualmente agli op-
posti estremi della stravaganza , e deil ' erro» 
re. Gl i Ebioniti avevan concluso dalla rico-
nosciuta verita della religione Giudaica , ch* 
essa non poteva esser abolita giamniai ; ed í 
Gnostici dalle supposce imperfesioni della me-

de-

C t ) Fra t i m e le sette Cristiane quella^ de l í 'Abiss in iá 
\e la sola, che sempre osseiva i r i t i Mosaici ( Hist, Ec-

cksiasr. di Etiopia de Geddcs, c disertazion.de le Grand 
sulla relazione del P. Lobo ) . L ' eunuco della Regina 
Candace potrebbe somministrare qualche sospetto > ma 
sircóme siam certi ( Socrat. I . 19. > Sozomeñ, I I . 24- ¿«-
Mpb. p. 281. ) che g l i Etiopi non furon convertm p r i 
ma del q ü a r t o secólo , «S piu ragionevol di c r e d e r e c h " 
essi venerassero i l sabbato, e distinguessero i cibi_ vieía-
t i ad imitazion de 'Giudci , che molto pertempo si erano 
s tabüi t i in ambe ie rive del mar rosso. /Era siata prati.. 
cata la circoncisione da' pío. antichi Etiopi per motivo d i 
pulizia e di salute, come sembra esser dimostrato nelle 
í i m c l i e Alosofick su g l i Amst ieaa i , Tom, H , p. i t ? . 



*%$ Istoria delta decadenza 
desíma con uguai precípí tazbne inferiron che 
quella non era stata mai instiíuita dalla sa 
pienza d,.1na Vi sonó alcune obie.iont con! 
tro i amonta di Mosé e de' Profetí , che si 
presemano troppo fácilmente ad uno scettico 
quantunque posson derivare solamente daU« 

e ^ í anostra incapacita di formare 

Sueste ob.eZtom furono coa impegno abbrac-
ciate e con uguaí protervia sostenuce dalla 
I S f c i e r ^ ?n0SÚd .( 1 > * P0iché ^ 
p acer ¡ T T u a g g m Parte aIieíli ¿ai racen deI. ^nso , bruscamente attaccavano 

David s ed i l serragho di Salamone . Non 
dlZ t Z . T r POter COn?Iiar ía c o ^ ^ a 
m - ; o n T / . 1 ^a.na?!? ' e l' inaspettata estir. 
paEione de'nativi abítami di quella coile no-
ziom comum di uman i t á e di giusti2ia . ¡I 
guando po, esaminavano Ja sanguinosa l i ta 

che nC¿T1' deir eŜCa2br,1 e ddle 
G b d l i 0 qUaSl 0ZnV'PW™ degli annali 
barí del : p ' ? ' ^ " 0 ^ ^ « ^ i o n e , che i Bar
ban deila Palestina dimostrato avevati anche 
verso i loro nazionali ed amici tanta com-
passione quanta ne aveyano esercítata verso 
i loro idolatri nemíci ( 2 ) . Da* settarj della 

íeg-

( 1 ) Beausobrc C HÍst . da Manichcisme I . i . c , N HA 
detcrminato 1c l o r ' o b i e z i o n i , specialmente quelle di Fau! 

( * > ***** '*m J'dts "kstlmt*, mherkerdU U pr,m. 



De/rImpero Romano, Cap* X F , 1S7 
legge passando alia legge medesima, asseriva-
no esser impossibile , chê  una religione con
sistente solo Iñ sanguinosi sacrifizj ed i n vane 
cerimonie, dalla quale i premj ed i gastighi 
eran tu t t i di una natura carnalc e tempo-
rale , inspirasse T amore della^ virlí i , o raf-
frenasse 1* i ra peto deile passionl. I I racconto , 
che fa Mosé della creazione e della caduta 
dell' uomo , trattavasi con profana derisione 
dai Gnostici , che non volevano sentir^ con 
pazienza parlare del riposo della D i v i ni ta do-
po T opera di sei giorni della costa d' Ada
mo , del giardino d* Edén , degli alberi delta 
vi ta e della scienza 3 del serpente che parla , 
del frutto vietato , e della ^ condanna eterna 
pronunziata centro la specie umana per la 
venial colpa de' primi progenitor! ( 1 ) . 1 
Gnostici empiamente rappresentavano i l Dio 
d' Israele come un ente sottoposto alia passio-
ne ed aU'errore, capriccioso ne* suoi favori , 
ímplacabile nello sdegno, e bassamente geio-
so del superstizioso suo culto , e che l imi ta -
va la sua parzial provvidenza ad un solo 
p o p ó l o , ed alia transitoria v i ta presente, I n 
tal carattere non potevano essi ravvisare a l -

cun 

p tu : adverst t í omnes altos hesttle odlum. Taclt.^ Hist . V . 
5. Sicuramcnte avea Tác i to lisguardato g i i Ebrei coa oc-
chio troppo favorevole. La l e t tu i a d i Gioseffo dee ser-
vire a distinsucr la contraddizione. 

( 1 ) I l D o n . Burnct ( Urchaeolog. 1. I I . c. 7. ) ha d i -
scusso i p r i m i capi tol i della Gcnesi con troppa l iberta 
ed acutezza. 



s^i hibria delta decadeñíd 
cuii distintivo del saggip ed onnipotente H 

vdre deli universo ( i ) . Accordavano che la 
rehgjop de' Gmdei era alquanto mano emp * 
che 1 .do la r ía d e ' G e m í l i ; ma Ja dottrina b 
ío fondamentals era, che Cristo da essi ado. 
n l L ^ T n e Piú J^mosa ema° 
ttazione de a D i v i m t k 3 comparve soora la 
térra per Aerare i l ge„ere umano da' va ) 

! ^ r ri7e are m ™ ™ o sistema d 
j e r u a e di perfesione . I Piü dotti fra' Pa. 
?r' f .r ben singoíare condiScendenza 
nanno imprudentemente ammesso le sofístiche 
T l t ^ v t ' I Gn0StÍCÍ • R^onoscendo ch 
L í n n . J f f . rrpUg,la ad 0gní Principio di 
rag.one e di fede, si son creduti sicuri ed in-
vülnerabdi dietro a l l ' ampio velo deil* allego-
.onrV Tl ann0- ?vuta ]a cwa ¿i spiegare 

^ J ^ M o S T n minima Parte ddSa — 
s e » 0 / ! t Con fflaggior ingegno che ver i tá é sta 
progres.10 n o m ° > che la virginal puritá della Chie" 
?o ed sa non fu mai violata da scisma o da ereJa 
^ W j e r u n a , prima del regno di Trajano o d' A-
« . dnano 3 che fioriron circa cent' anni dopo la 

nior. 

l a . d i D i o , e del D e m í n i o X , . ^ r o T T ñ a <lUcl-
pr incipio ca t t ívo «ÍÍ ' , - •, 10 conÍ0n<^Vano co l 
íor ia genérale ¡ f M o ^ ? " 5 1 1 1 ^ 11 ÍeC0nd0 scco10 ^ l l ' I s . 
d is t inta n i r a z o n T S ^ í n ' i l o " " ^ ^ ^ soggetto. § í t ranI lor pensamenti su tai 

f /or>ecn-dV\eaU!obre-HÍSt?ÍrC du Manicheisme l i y . i . c 4. Ongenv e S. Agosnao t , conuno fra gU ,llc¿úi%¡t 



Bsli ' Imptro Homam* Cap, XV, ^S^ 
porte di Cristo ( i ) • No i possíamo assai f i f t 
propriamente osseryare , che in quel tratto 
di tempo a' seguaci del Messla fu accordato 
un campo pip libero si nella fede che nella 
pratica , di quel che fosse loro permesso i ti 
alcuno de' seguenti secoli, Siccome s' andaro-
no appoco appoco ristringendo i l i m i t i della 
comunione, e si esercitava con sempre mag-
gior rlgore la spirituale autori tá del partito 
che prevaleva , mol t i de' prlncipalí membri 
deilá Chiesa , a'quali fu intimato di rinunzia-
re alie pr ívate loro opinioni , s' impegnarono 
^ sostenerle , a tirar delle conseguenze da' 
falsi loro prlncipj , e ad alzare apertamente 
bandiera di ribellione con tro 1' uni tá della 
Chiesa . I Gnostici si distinguevano come la 
parte piu culta , piíi dotta 9 e píü facoltosa 
del Cristianesimo , e ta l genérale denomina-
ülone 3 che indica una superioritá. di cogni
ción í , o ebbe origine dal lor , proprio orgo-
glio , o ad essl fu irónicamente applicata dalP 
invidia de' loro avversarj . Essi era no quasi 
t u t t i Gentili di nascita 3 e sembra , che i pr i -
mi lor fondatori fosser nat ivi della Siria o 
dell' Egitto , dove 11 calore del clima dispo
ne tanto la mente che i l corpo a l l ' indo
lente contemplativa devozione . I Gnostici 
mescolavano alia fede di Cristo molte subli-
mi ma oscure opinioni , che avevano tratte 
dalla filosofía oriéntale s ed eziandlo dalla 

re-

C | ) Hegcsipp. presso Eusebio I , I I I . 32, IV. as. Cíe? 
m*t, Alcss. Stio», V I I . 17. 



i^o htorta delta, dicadenzd 
religión di Zoroastro intorno all" eternitá deíb 
materia , a l l ' esislenza de' dua principj , ed 
alia misteriosa gerarchia del mondo invisibu 
le ( i ) . íngol íat i che furo na in quei vasto 
abisso , lasciaronsi trasportare da una irnma. 
gínazíone disordinata ; e come varj ed in. 
finí t i sonó i sentieri dell* errore , i Gnostici 
si trovarono insensibilmente divisl in piú di 
cinquanta sette particolari ( 2 ) , fra le quali 
par^che le piu celebri siano state quelie de' 
Basilidfani3 de' Vaíentinianí , de' Marcioniti , 
e qualche tempo dopo de" Manichsi . Ciasche-
duna di queste sette vantava i proprj ¿Vesca-
v i ed assemblee , i suoi Dottori , e M a r t i , 
r i particolari ( ? ) , ed in luogo de" quattro 
Evangelj ammessi dalla Chiesa 3 g l i Eretici 
allegavano una moltitudin d' istorie , neíle 
quali si adattavan le azioni s ed i discorsi di 
Cristo e degli Apostoli alie respettive loro 

opi-

ic 1 ) Relativamente ai Gnostici del serondo e del terzo 
secólo Mosemio e ingegnoso ed ingenuo 5 le Clero pesan-
t e , n u esattoj Beausobxe quasí sempre apologista; e v ' c 
gran motivo d i t e m e r é , che i p r i m i t i v i Padri siaao bene 
spesso calunniatori . 

C i ) Vedi i cataloghi d ' Ircneo e d* Epifanío . B i s o j a 
confesare p e r o , che questi Scr i t tor í erano inc l i r ia t i a 
molt iphcare ú numero delle sette, che opponevansi all' 
uni ta della Chiesa. 

O ) Eusebio I . IV . c. 15. Vedasi appresso Bayle nelf 
articolo Marcione un curioso dettaglio d i una disputa su 
ta l a r t í c e l o . Parrebbc , che alcuni fra i Gnostici ( vale 
a di re I Easilidiani ) evitassero, ed anche ricusassero 1' 
onor dcl m a " i E i o . Le lor ragioni crano singolarr cd a. 
strusc. ved, Moscm, £ . 3 5 5 . . 
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cpiníoní ( i ) , l l progresso dei Gnostici fu r á 
pido ed esteso ( 2 ) : occuparono essi T Asia 
e 1' Egí t to , sí stabilirono ia Roma , e pene-
trarono fin qualche volta nelle provincia dell" 
Occidente . Per la maggior parte ínsorsero nel 
secondo secólo j finirono durante ií terzo ; e 
furon soppress! nef quarto , o quinto per ca-
gion delie controversie piu modeme, che pre-
valsero , e del sUperiore ascendente della po-
testá. Imperiale , Quantunque pero disturbas-
sero continuamente la pace dalia Chiesa s 
g spesso degradassero 1' onor della relígione , 
contribuirono ció non estante a promuovere 
piuttosto che a ritardare i l progresso del >íCri-
stianesimo . I convertiti Gsntili , i piu fortt 
pregiudizi) eá obiezkmi de* quali dirigevansi 

con-

C i ) Vedasi un passo mol to cons iderabüe d i Origcnc 
( Freertt. a i Lucam ) . Qaest'istancabile scr i t tore , che 
avea consumara la propr ía vita ncllo studio dclle Scrit tu-
i c , per la loro autenticita si rappoitct a l l ' inspirara auto-
rita della Chiesa. Egli era impossibile, che i Gnostici 
potessero ammettere i presentí nostri Evangelj, una gran 
parte de* quali ( specialmente rispetto alia Risurrezione 
Ai Cristo ) e direttaments, e come puó sembrare, a be l . 
la posta fó rmala contro le opinioni lor favosite. Cnd' e 
alquanto sin gola re che Ignazio ( Eftst. a i Smirn. Patr. 
vipost. Tom. I I . p, 34. ) volesse far uso d i una dubbiosa 
ed incerta tradizione piuttosto che citare la sicura tes t i . 
monianza dcgli Evangelist i . 

( z ) Habent Afes favos , habenP Eccleslas ¿T Marclont-
tae. Questa e la forte espressione di Tertulliano , che 
io son costretto di citare a memoria . A l tempo di Fp i -
fanio C adv, Haeres. p. joa . ) i Marc ion i t i eran mol to 
rumerosi r e l l ' Italia , oella. S i r i a , nel l 'Egi t to , nell" Ara
bia , e nell.a Persia.. 



19* Jstoriá falla decadema 
contra la legge di Mosé , pote vano essere 
ammessi in moke societá Cristiane , cha tion 
csígevano dalle loro non istruite mentí al, 
cuna credensa di antecedentí rivelazíoni . La 
loro fede appoco appoco si fortificava e si 
estendeva , e ia Chiesa in ul t imo veniva 5 
far la conquista de' suol VÁ inveteran nemi. 
el ( O . 

Ma per quanto di verse fosseto le opi. 
nioni t ía gli Ortodossi , gli Ebioniti ed i 
Gaostíci rispetto alia divini tá s o all ' obbliga. 
zione deüa legge Mosaica-, essi era no pero 
tu t t i ugualmente animad dalTistesso gelo esdu. 
s iyo, e dall'istesso aborrimento per T idola-

chi t i . l r 'a s che avea distinto i Cs uie i dalle altre 
nazioni de l l ' an t i ch i t á , Un filosofo , che ri-
sguardava i l sistema del politeísmo come una 
pura composizione deli* umana frode e dell' 
errore, poteva coprire in sorriso di disprezzo 
sotto la maschera di devozions , senza teme
ré che la condiscendenza , o lo scherno espor 
lo potesse alio sdegno di alcun invisibile , Q 
com* egli supponeva , immaginario potere . Ma 
da* pr imhiv i Cnstiani si risgaardavano le 
giá stabil'te religioni^ del Paganesímo in un 
aspetío moho píá odioso e forraídabile . Era 
sentimento universale si della Chiesi che degli 
Eret icl , che i deraonj íosser g l i - au to r i , i pa« 

tro-

l D'fc-
monj 
consi • 
de m i 
come 
Dei 
dcll* 
ant i -

( 1 ) Agostino sommínís t ra un memorabil esempío di 
questo successivo progresso dalla ragione alia fede. Es» 
so fu per m o l t i anni impegnato ncl!a setta de' Maní-
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troclnatorí , e gli oggettí dell' idolatría ( 1 ) . 
Era sempre permesso a quegli spiricí ribelli a 
ch'erano stati deposti dallo stato d' angelí , e 
precipitad nel báratro ínfernale , di vagare so-
pra la térra per tormentare i corpí , e sedurre 
le mentí d e ' m a í v a g j . I demonj conobberoto- ' 
sto la natural propensione del cuore umano ver
so la devossione , e ne abusa roño , artificiosa
mente alienando gli uomini dall'adorazione del 
loro Creatore, ed usurpando i l luogo e gli ono-
r l dovuti z\ sommo Dio . Mediante 1* ertetto 
delle maliziose loro arti soddisfecero la propria 
lor va ni ta e vendetta 5 ed ottennero nel tempo 
stesso i 1 solo conforto, di cuiessí erano ancor 
susceítibil i , cioé la speranza di render parteci-
pe la specie umana della lor colpa e miseria. 
Si asseriva, o almeno si supponnva , che si fos-
sero distribuiti fra loro i piü importanti carat-
teri del politeísmo s avendo 1' uno assunto i l 
nome e gli attributi di Gicve 1 un altro di Es
culapio; un terzo di Venere, ed unquarto for-
se d* Apollo (2 ) ; e che mediante la lunga loro 
esperienza ed aerea natura fosser capaci di ese-
guire con sufficiente perizia e dignita le par t í , 
che avevan preso a rappresentare. Si celavano 
essí ne'tempj.i instituivano feste e sacrifíz)]; in

ven*. 

< 1 ) L ' unánime sentimento della p r imi t iva Chicsa e 
molto chiaramente spiegato da Giustino martirc ^po ler . 
Majar , da Atenagora L e g a t . c. 3 2 . ce. , da Lattanzio J , ^ , 
D l v i n . I I . 1 4 - 1 9 . 

( 2 ) Tertulliano ( apol. c. z j . ) allega la confessionc 
dsgli stessi Demonj, ogni volta che venivano to imenta t i 
dagli Esorcisti Cristiani . 

TOMO I I I . N 
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194 IstcrU della decadenza 
ventavano favole ; pronunziavan oracoli ; (| 
spesso credevasi, che facessero de' mi ra col i . í* 
Crist iani, che per mezzo degli spiriti ̂ maligni 
potevano cosi fácilmente spiegare ogní sovraru 
naturale apparenza , erandisposti, ed anche de-
siderávañ d* ammettere le piu stravaganti fin-
zioni della pagana mitología * Ma la profes-
sione di Cristiano le facea risguardar con orro. 
r e ; si ravvisava i l piíl tenue segno^ dirlspetto 
peí culto nazionaíe come un omaggio diretta-
mente préstate al demonio, e come un attodi 
ribelljone con tro la maestá di D i o . 

ín conseguenza di tal ' opinione i l primo 
e piu difficil dovere per un Cristiano era^ quel-
lo di mantenersi puro ed intatto da ogni pra-
tica d'idolatría . La religión de' Gsnt i l inón era 
solamente una dot t r ¡naspscula t iva ,che si pro-
fessasse nelle scuole, o si predicasse ne'tempj: 
le innumerabili d ivini tá e cerimonie del poli
teísmo erano strettamente frammischiate con 
ogni genere di afFari o di piaceri tanto della v i . 
ta privatá che della pubblica, e sembrava i m . 
possibile d' evitarne l'osservanza 5 senza rinun-

"ziare nel tempo stesso alcommfirciodeil 'üman 
genere, ed a tut t i gli uffizj ediver í iment i del
la societá ( i ) . Gi'importanti trattati di pace 
e di guerra eran preparati o conclusi con so* 
lenni sacrifizj 3 ne'quali i l Magistrato , i l Se

na-

( i )• Tertulliano ha composto _ un rígidissimo trattato 
contro 1'idolatría per cautelare i suoi f ra te l l i dal con t i 
nuo pericolo di cadervi . Re cogita f j l v a r » , & quñnPáe 
ia t i tant spintc i de I d o l , c# x«. 
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ilatore , e i l soldaio dov^an presedere , o 
aver parte ( 1 ) . I pubblici spettacoli forma-
vano una parte essenziale della brillante de-
Vozion de'Pagani, e supponevasi che gl i Dei 
accettassero col maggior gradimemo í giuo-
chi , che dal Principe e dal Popólo si cele-
bravano. in onore delle particoiari lor fe-
ste ( 2 ) . I CrisfJahi¿ che con pió orroresfug-
givano 1' abominazlone dei circo o del tea-
tro , í rovavansi circondati da lacci infernal i , 
ogni volta che in un geniale trattenimemo 
i loro nemici ne l l ' a í t o d'invocare gli Dei os» 
pitali facevano delle libazioni allasalute i 'uno 
delTaltro ( O . Quando nella nuzial pompa la 
sposa resistendo con affettata ripugnaliza ve-
niva forzata ad entrar nella soglia della sua 
nüova abitazione ( 4 ) , o quando lentamente 

" \ muo-

( t ) I l Senato Romano si adunava sempre in un Tem-
f í o , o i n al tro luego consacrato ( A u l , Geilio XIV. ) 
A van t i d i entrare in materia ogni Senatore versava una 
l'orz,ione d i vino c d' incensó sopra i ' a l t a re . Svcton. i n 
August. c. 35. 

( 2 ) Ved, Tc r tu l l i an . de speSacuUs. Questo rigoroso 
«formatore non si dimostra piü indulgente per una t ra
gedia d ' Eutipide, che per un combattimento d i gladiato-
í i . L'ofFende specialmente la maniera di vestir dcgli 
attori j questi coll 'uso di a l t i coturni tentavano empía-
mente d i accrescere un cubito alia loro statura t i 23 . 

( j ) Si puó trovare appresso t u t t i i Glassici 1'añiles 
usaftza d i chiuderc i convint i con l ibaz ioni . Socratc e 
Séneca diedero negli u l t i m i loro momenti un ñobi l esem-
pio di ta l costume. Postquam stagnUm ealldae aquae in -
f o í l t , respergen-s p r ó x i m o s s e r v o r u m , addita voce , l ikáre 
se Uquorem i l lum J o v i l i h e r a i o r i . Tac i t . Annal. XV. Í 4 . 

( 4 ) Ved. l ' tlegante ma ido lá t r i co inno di Camilo so
pra h nozze d i Man l io , e di Giu l i a . O H j m t n , H j m c 
P*e* / • I f n k f/uk J P d s t m f a r f t r c u s i t l 
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t^6 Istcrla dolía dúcadcnza 
muovevasi la trisca procession di un cada veré 
verso i l funéreo rogo ( i ) ; in queste ínteres, 
santi occasioni era costretto 11 Cristianoad ab« 
bandonar le persone piú care che avesse, piut-
tostó che rendersr reo della colpa inerente a que-

fer k £^ empj r i t i . Qualunque arte e commercio, 
artí, che avesse i l mín imo rapporto colla formazío-

ne, o adornamento degl' ídoli , contamínavasi 
dalla macchia dell ' idolatría (2)j sentenza mee 
rígida - , mentre condannava la massima parte 
del popó lo , che s' impiega nell* esercízio deile 
ar t i liberali e meccaniche, ad un'eterna mise
ria , Se gettiamo gli occhj sopra í copiosi 
avanzi dell' a n t i c h i t á , osserveremo, che oltre 
le imraediate rappresentazioni degli D e i , egl ' 
istrumenti sacri del loro culto , s* introdussero 
l ' eleganti figure, e le piacevoli finzíonl con-
sacrate dall* immaginazinne de' Greci , come i 
piü ricchi ornamenti delie case , degli abiti , 
e deile raasserizie de' Paga ni (* .?) . Fino le 
arti della música , della pit tura, dell' eloquen-
za , e della poesía riconoscevano la medesi* 

ma 

( 1 ) V i rg i l i o dcscrive ne' funcrali d i Aliseno e d i Pal
lante le antiche usanze con csatezza non minore di qncl-
l a , con cu i sonó i l lus t ra t i dal di luí commcntatore Ser-
v i o . I l rogo medcsimo era un altare j si autrivan le 
fiammc col sangue deile v i t t imc 5 e t u t t i g l i assistenti c-
rano aspersi d' acqua l ú s t r a l e . 

( 2 ) Ter tu l l ian . de Idol . c . n . 
( j ) vedi 1'antichita d i Montfaucon i n ogni parte. F i 

no i rovesci deile mcdaglie Greche e Romane spesso era-
no i d o l a t r i c i , ma in quest'occasione g l i scrupoli d?'1 Cífc 
stiani eran sospesi da una fassione p i i i foiic» 
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üia origine impura . Secondo i l linguaggio 
de' Padri 5 Apollo e le Muse era no gl i orga-
ni dello spirito iníernale ; Omero e Virgi l io 
i primi fra' i ser v i di l u i j e la bella mitolo-
gia , che penetra ed.anima le composizioni 
de- loro ingegni , c destinata a celebrar la 
gloria de* demonj . I I comune idioma stesso 
della Grecia e di Roma abbondava di empie 
famigliari espressioni, le quali eran facíle che 
dair inavvertiio Cristiano o fosssr con í rop-
pa negligenza adoprate , o udite íroppo pa-
zientemente ( 1 ) . 

Le pericolose tentazionj , che da ogni fcste,5 
parte stavano in aguato per sorprender 1' i n 
cauto credente, 1*assalivano con doppia v i o -
lenza ne* gidrni di soienni festivitá . Questi 
erano immaginati e disposíi nel corso deíl' 
anno con tale aríifizio , che la superstizione 
portava sempre seco V apparenza del placeré , 
e spesso quella della v i r tu ( 2 ) . Varié fra le 
piu sacre sollennitá del Rituale Romano eran 
destínate a salutare con vot i di pubblica e 
di privata feliciiá le nuove calende di Gen-

«A na-

< s ) Tertulian, de Ido l . c, 20 . 2 1 . 2 2 . Se un .amíco Pa
gano ( nello starnutar per esempio d" alcuno ) usava ía 
famigliar espressione , Glove t i s d l v l , , era obblígato í l 
Cristiano a protestar contro la d ív in i t a di Giove. 

C2 ) SÍ consulti 1' opera la piu elabórala ma la píüt 
imperfetta di Ovid io , vale a d i ré i Fas t i . Egl i non o l -
trepassb i p r i m i sei mesi del l ' anno. La compi lac ión d i 
Mac rob io , che porta i l nome di S a t u r n a l ! , non e che 
una pircóla parte del pr imo l i b r o , che ha q u a l c h í iap» 
poitO g qucl t i tO ip , 

N ¿ 



s§S Is torta de/¡a d$eadsnza 
najo s a risvegliare ia pia rimembran^a de| 
nioríi e dt i v i v í , e sempre piíi stringere ¡ vin« 
col i invlolabiü delía proprieta , ed applaudire 
nel rítorno della primavera alia genial potenza 
dalla feconditá , a perpetuare le duepiu memo-
rabili epoche di Roma , la fondazionedella cit-
í a , e quella della repubblica , ed a restituiré nel 
tempo della piacevole licenza de' Saturnali la 
primit iva uguaglianza deli* uraan genere . Pub 
concepirsi un'Idea dell' abborri mentó de' Cristia-
«i per tali empíe cerimonie da quella scrupolo-
sa delicatezza , ch' essi dimostravano in ogni an
che pii\ ieggiera occasione. Era costume degli 
antichi ne' giorni di genérale fest ivi tád 'adorna
re le loro porte con iampadi e rami di lauro, 
e di coronare i lor capí con ghirlande di fiori, 
Si pote va forse toüerar quest* elegante ed inno
cente usanza , come una pura instituzione civi -
l e . Ma disgraziatamente accadde, che le porte, 
del le case trovavans? protette dagli Dei dome-; 
stici, che i l lauro era consacrato all ' amante di 
Dafne , e che le ghirlande d i f i o r i , quantunque 
spesso adoprate come un segno di letizia o di 
duolo, nella lor prima origine si eran destinate 
all'uso della superstizione . I timorosi Cristiani, 
che si lasciavan persuadere in tali casi a condi. 
scendere al costume dellor paese s ed a' comandi 
de' Magistrati , soggiacevano alie piú tetre ap-
prensioni, che provenivanoda'rimproveri dalla 
lor propria coscienza , dalle censure della Chiesa 
e dall'annunzio della divina vendetta ( i ) . 

T a l ' 

< i ) Tsrtull iano ha coraposto una difes*, o p i imos t f 
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Tal*era la premurosa diligenza , che r i - Zela 

chiedevasi per guardare la puritá del Van- dclcd-
gelo da 11' infecto alito delT idolatría . I se- stiane-
guaci deíla religión dominante eran trascu- 51 mo 0 
ra t i per educazione e per abito nel praticar 
le supersílziose osservanze de'pubblici e priva-
t i r i t i ; ra a ogni volta , che si facevano , 
somministravano a' Crisliani l* opportunita di 
dichiarare e di contermare ía zelante loro op-
posizione. Per mezzo di tal i frequsnti prote
ste di continuo si fortifícava i l loro attacco 
alia í e d e , ed a raisura che cresceva lo zslo , 
essi combattevano con piii ardore e successo -
nella santa guerra che avevano intrapreso a 
fare contro 1' impero de'demonj . Second 

I I . Le opere di Cicerone ( 1 ) rappresen-cagion(f 
taño co' colori piui v i v i 1' ignoranza , gli er- L a d o t . 

, rori } e i ' incertezza degli antichi fiiosofi r i - t r ina 
spetto air immortalita delí* anima . VQuando deI1'im-

P essi 

un panegír ico della troppo ardita azion di un soldato c r i 
stiano 5 che gettando via la sua corona d i lauro aveva 
esposto se medesimo ed i suoi compagni al p id imminen» 
te pericolo . Dalla menzione, ch ' e i fa d e g l ' I m p e r a t o r í 
Severo e Caracalla, egli e ch iaro , non estante la brama 
del sig. d i Ti l lemont che Tertull iano compose i l su» 
trattato de Carona molto tempo avanti che s' impegnasse 
negli errori de' i^ontanisti , Ved, Memo i r . Eccl. Toni . 
I I I . p. 384. 

( 1 ) I l p r imo l ibro dclle questioni Tusculane in ispe. 
c í e , i l trattato de S e n e ñ u t e , ed i l sogno d i Scipione con-
tengono nel piíi bello stile t u n o c i ó , che la Greca F i lo 
sofía 5 o i l buon senso Romano potea suggeme in quest' 
oscuro, ed importante soggetto. 

N 4 
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*oo Istorla delta decadima 
éssl voglíono armare i lor discepoll coíltro II 
í imor della morte , inculcano loro come un' 
ovvia ejma lineo nica íes í , che i l fatal colpo del 
nosíro discíoglimenio ci libera dalle calamita 
della vita s e che piíj non soffre, chi piü non 
esiste, Contuttoció v'erano alcuni pochi sagg| 
della Greda e di R o m a , che a vevan concepito 
up'idea piA nobile , ed in qualche modo piá 
giusta della natura deli' uomo ; quantunqua 
bísogna confessare , che in tai sublime ricer-
ca i l lor raziocinio era spesso guidatodall ' im-
maginazione, e questa eccitata dalla Jor vani-
t á . Allorché si complace vano in osservar l 'e-
stensione delie proprie intellettuali potenze , 
allorché esercitavano le diverse facolíá della 
memoria , della fantasía , del giudizio nelle 
speculazioni le piu profonde s o ne* lavori di 
maggior importanza , e quando riflettevano 
al^ desiderio della fama 3 che l i trasportava 
ne9 faturí secoli molto al di la de* confini della 
morte e del sepolcro } non eran portati a 
coníonder se stessi colle bestre del campo, 
o a supporre , che un ente , per la dignitá 
del quale nutrivano la piü sincera ammira. 
zione, dovesse limitarsi ad un punto della 
superficie terrestre o ad una durala di pochi 
anni . Con questa favorevole prevenzione 
chiamavano anche in lor soccorso la scienza , 
o piuttosto i l linguaggio de' metafísici, Essi beií 
presto scoprirono , che siccome niuna dalle 
proprieta _ della materia puo applicarsi alie 
operazioni della mente , i ' anima umana per 
conseguenza áev* essere una sostanza distinta 
daí corpo , pura , sempiicé e spirituale , i n . 
capace di sciogliraento e suscetíibile del piá 
alto grado di virtü e di felicita súbito che si 

tro-
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írovl libera dalla corpórea prigione. Da que-
sti nobili e speciosi principj i fílosofí, che se-
guitavano la traces di Platone 3 dedussero 
una conseguenza non giusta nel sostenere che 
fecero r i m m o r t a l i t á non solo in futuro , ma 
anche i ' antecedente eternita dello spirito 
umano , ch' essi era no troppo ínclinati a r i -
sguardare come una parte dell' ente infinito 
ed esistente per se medesimo 3 che penetra e 
sostien I'universo ( 1 ) . Una domina tanto 
saperiore ai sensi ed ali ' esperienza dell' unían 
genere poteva serviré ad oceupare piace-
volmente 1* ozio di una mente filosófica , o 
a daré nel silenzio della solitudine un raggio 
di conforto alia scoraggiata viríü , ma la 
debole impressione ricevuta nelle scuole ve-
ni va in breve cancellata da! commercio e 
da' negoz) della vita c ívi le . N o i abbiam suf-
ficiente notizia delle persone piu emínenti 3 
che fiorirono al tempo di Cicerone e de% 
primi Cesari, delle loro azioni , de' loro carat-
teri , e de' loro mot iv i d' operare per assicu-
rarci , che la lor condotta in questa vi ta 
non fu m a i regolata da una seria persuasio-
ne dei premj o delle pene di uno stato fu
turo . Ne l Foro e nel Senato di Roma gl i 
orateri piú abili non temevano di cffendere 

i lo-

( 1 ) La preesistenza delle anime umane, in quanto al
meno tal domina e conciliabile con la ic l ig ione , fu a-
dottata da mo l t i de' Padri Grcci e L a t i n i . Ved, Bcaasc 
bre Hist, du Manichcisme i , V I . c. 4, 
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i loro uditori con rappresentare quella doy 
trina come un*ozíosa e stravagante opinione , 
che figettavasi con disprezzo da qualunqu¿ 
persona di cuita educazione e d" ingegno 

Kíspc t to Poíché dunque i piu altí sforzi della fi, 
al.̂ asa- íosojia non possono estendersi ad aitro , che 
Greda a(i 'ncil'car debolmente i l desiderio , la spe-
e d í R o . r a n z 3 5 0 â  la probabilitá di una vita 
na. futura , non v* é che una rivelazion divina 

che assicurar possa I1 esistenza , e descrivere 
la natura di queli' invisibil paess , ch* é de, 
stinato a ricéver gii spiriti umani dopo la 
lor spparazione de* corpi , Ma fácilmente si 
rawisan mol t i difetti inerenti alia comuni 
religioni della Grecia e di Roma , che le 
rendevano raolío inadeguate ad una si diífi. 
cite impresa . I . I I general sistema della lor 
miíoiogia non era sostenuto da alcuna solida 
Pfpva , ed i piu saggj ira* Pagani avevano 
giá rinunziato alia mal ' usurpara au tor i t á di 
l e i . I I . Erasi abbandonata la descrizione del-
le infernali regioni alia fantasía de* pittori e 
de 'poeí i , che le avevano popolate di tanti 
mostri e fantasmi , i quali distribuivano con 
si poca equitá i premj e le pene , che tal 

so-

( i ) Ved. Cicer. pro Cluentlo c. 61. Cesare a¡>, Sallust, 
d í bella C a t l l . c. 50. Giovenalc sat. 11. 149. 

Esse allquos manes & s u b t e r r á n e a regna y 

ü e c pueri c redunt , ni s i qul nondum aere U v a n t u r K 
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lolemie veritá la piu coerente al cuore urna-
fio restava oppressa e posta in cattivo aspec
to dall* assurdo miscuglio delie piü strane fin-
zionl ( 1 ) . I I I . La dottrina di uno stato av-
v en i re appena rlsguardavasí fra' devoti pol¡-
teisti dalla Grecia e di Roma come un artico-
]o fondamentale di fede . Siccome la prov-
videnza degli Dei rilerivasí alie pubbíiche sp-
cietá , piuttosto che agli individuí privatí , 
principalmente si spiegava sul visibil teatro 
del mondo presente . La preghiere , che si 
face va no agli altari di Giove e di Apollo , 
esprime vano i ' ansieta de' loro adoratori per 
la felicita témpora le , e la loro ignora.nza , 
o indifferenza per la vita futura ( 2 ) . I n -
culcavasi l* importante yer i tá delT immortal i -
tá dell* anima con maggior premura , e suc-
cesso nel!' India , nell* Assiria , nell* Egitto , e 
nella Gallia i e poiché non possiamo attribui- ,pai(( 
re tal differenza alie superior! cognizioni de' 
Barban' , la dobbiamo ascrivere a 11' influenza 
dello stabilimentó di un sacerdozio , che i m -

píe-

( 1 ) L ' undéc imo l ibro del l ' Odissea da la p iü terr ibi le 
cd incoerente idea delie ombre infe rna l i . Ta l pi t tura c 
stata moho abbellita da Pindaro , e da V i r g i l i o j ma an-
che questi Poeti quantunque siano p iü corrett i del gran
de lor maestro , sonó c ió non estante caduti in molte 
stravaganti incoerenze. Ved. Bayle Responso aux que-
stions d' un Provincial P. I I I , c. aa. 

( 2 ) Ved. l 'epist . \ 6 . del pr imo l ibro d' Orazio , la sá
t i r a 1 j . d i Giovcnale, e la seronda sát i ra d i Persio . 
Questi discorsi popolari esprimono i l sentimento # i | 
iinguaggio della mol t i tud ine . 
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piegava i rnotivi di vir tú 3 come istrumeiuí 
dell ' ambizione ( i ) . 

A' _ Potrebbe naturalmente aspettarsl , che 
* ^ principio cosi_ essenziale alia reíjgione si 
fosse ne 'piú chiari termini rivelato al popo, 
lo eletío delia Palestina s e che sicuramente 
si fosse affidato a l l ' ereditario sacerdozio d* A-
r9nne.*. dobbiamo adorare le . mlsíeríose 
disposizioni delia Provvidenza ( 2 ) , osseryan. 
dos che la dottrina del l" immortal i tá delT ani
ma si omette nella legge di Mosé , viene 
oscuramente indicara da 'Pro íe t i , a peí lungo 
tra t ío di tempo , che passo ira la scbiaviiú 
dell^Egitío 3 e quelía di Babilonia sembra 3 
che í t imori e le speranze de' Giudet í imu 
ía te fossero agíi angustí confini delia vita 
presente ( j ) . Dopo che Ciro ebbe permesso 

a l l ' 

( 1 ) Se vogliam l imi ta rc i ai popol í Gal 15 si p u ó osser. 
•are, ch'essi non solo affidavano le loro v i t e , ma anche 
la lor moneta alia sicurezza dell ' altro mondo. Vetu* i U 
h mas (tal lorum occurrlt ( dice Valerio Massinio l i b . I I . 
c. 6. p . 10. ) qu9¿ memoria prodltum e s t , pecunias m u -
t:tas , j i i a e his apud inferes redderentur , d a r é solitos. La. 
medesima usanza é p i ü oscuramente indicara da Mela I , 
I I I . c.3. Egl i e quasi inut i le d'aggiungere, che i p ro f i t -
t i d i tal commercio eran sérápre ín una proporzionc cor. 
lispondente al c réd i to del mercante, e che i D r u i d i eran 
q u e l h , che dalla santa lo r prdfessione traevano un ca. 
xattere di c redib i l i ta , che difficilmente si potrebbe assu. 
mere da qua íunque altra classe di uomin i . 

C a ) L 'Autore dalla divina legazion di Mose adduceun 
mot ivo assai_ curioso di tal'omissione , e moho incregno-
sámente la r i torce contro i miscredenti , 

C 3 } Ved. le Clcrc . Prolegom. ad his l . Eccle . c . I . sed. 
8. Sembra, che i ' au tor i ta d i l u i sra di grandissimo pe

so . 
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a l l ' eslliata nazione di ritornar nella Terra 
promessa, e che Esdra ebbe ristaurato le an-
liche memoria della sua relígione , appoco 
appoco si forma roño in Cerusa lem me due 
celebri seite 5 quella cioé de'Farisei , e quella 
de' Sadducei ( 1 ) . Questi, che facevano la 
parte piú riera e distinta della socletá , erano 
strettamente attaccati al letteral senso della 
legge Mosaica, e scrupelosamente riggetlava-
no 1' immortal i tá del i* anima , come un* opi-
nione non autorizzata dai libro divino , ch* 
essi veneravano , come I ' única regola della 
lor fede . I Farisei poi combinavano Tautor i -
t á della tradizions con quella della scrittura , 
e sotto no me di tradizione ammettevano mol-
te massime speculative traite dalia filosofía , 
o dalla religione delle nazioni oriental! . Le 
dottrine del falo o della predestinazíone , 
degli .Angeli o spiriti3 o di uno síato futuro 
di premj e di pene entraron nel numero di 
questi nuovi articoli di íede j e siccome i Fa
risei per 1' austerita de' loro costumi avevan 
í i rato al lor partiio i i corpo del popólo E-

brai-

so, avendo egli scritto un dotto e giudizioso Comraenta-
l i o su l i b r i del vecchio Testamento. 

( 1 ) Jesepbus ^ í n t l q . L X I I I . c. i 8 . Serondo Y interpre-
tazione p i u naturale delle sue parole, i Sadducei non am
mettevano che i l Pentateuco j ma e piaciuto ad alcuni 
moderni c r i t i c i d i aggiungere al loro Credo anche i Pro-
f e t i , e d i supporre che si contentassero solo d i rigettar 
le t radizioni de 'Farisei . I l Dotr. Jor t ín ha discusso t a l 
articolo nelle sue osserva^ioni sopra 1' Istoria Ecclesiasti-
c& v o l . I I . p. 103. 
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braico, i l sentimento ciHI'immortalita dell' ahu 
ma prevalse nella S.'uagoga sotto ¡I regno 
de' P incipi e Pomefici Asmonei . L ' Índole 
de* Giudei non era capace di contentarsi di 
quel freddo e lánguido assenso , cha avreb. 
be potuto sodJisfar la mente d' un poistei. 
sía ; e súbito che ammessero I* idea d* uno 
stato futuro s 1* abbracciarono con queíío ze. 
Jos che ha sempre formato i l carattere della 
nazsone. Questo pero niente aggiungeva a!!' 
evidenza , o anche alia probabilitá della vita 
immortale 3 ed era tuttavia necessario , che 
tai dottrina dettata dalla natura , approvata 
dalla ragione a e dalla superstizione ricevuta 

A ' C Í Í óttenesse Ia sanzione di vcritá divina dali 'au. 
u í a n i . " tori ,á e daii'esempio di Cristo. 

Quando si propose agli uomini la pro-
messa di un* eterna felicita a condizione di 
adottar la fede e di osservare ¡ precetti 
dell'Evangelio , non é maraviglia che ve-
nisse accettata un]ofFerta si vantaggiosa da 
ün gran numero di persone di ogni religione 
di ogni condizione, e di ogni provincia nell' 
Impero Romano. I primi Cristiani eranoani. 
mati da ta! disprezzo per la loro esistenza 
a t í u a í e , e da tal giusta fíducia dell" immorta-
lua , che la dubbiosa ed imperfctta fede de' 
rooderni tempi non ce ne puó daré alcun' a-
deguaía nozione. L'influsso della verifá nella 
primitiva Chics a era moho efficacemente av-
valorato da un' opinione , che per quanto 

Prossi p .0f .avmer ' ta r risP-tt0 a motivo della sua an-
niafin'e t \c : ¡ i l ta e .UÚVl1* > non si é t rová i s conforme 
dclmon. '1 '1 espenenza . Si credeva univeisalmente 
do . che fosse yicina la fin del mondo ed i l re-

gpo del Cielo . L ' apprcssimazione di queseo 
m i -
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mírabil evento era stata predetta daglí Apo-
stoü j se n* era consérvala la iradizione da* 
loro pju antichi discepoli; e quel l i , che inten-
devano i discorsi di Cristo medesimo nel puro 
senso letterale , eran costretti ad aspettar la se-
conda gloriosa venwta del Ftgliuol dell' uomo 
nelle nuvole3 prima che íosse totalmente estin
ta quella generazione s che aveva veduto 
1' umile condizione di luí sopra la térra , e 
che poté anche veder le calamita de* Giudei 
sotto Vespasiano o Adriano. I I giro di dicias-
sette secoli ci ha insegnato non prender troppo 
streítamente 51 misterioso lingusggio della pro-
fezia e della rivelazione . M i fíntantoché 
per saggj finí quest* errore sj lasció sussistere 
nella Chíesa 3 produsse glí efFetti piú salutari 
nella fede e nella pratlca de' Cristian! , che 
vivevano nella terribile aspettazione di quel 
momento , nel quale 51 globo medesimo , e 
tutte le varié nazioni avrcbber tremato al l ' 
appariré del Divino lor Giudke ( 1 ) . 

Coila seconda venuta di Cristo era in - D o t t t i . 
limamente connessa l 'antica e popolar dot- na de" 
trina de' Millenarj . Siccome si eran termina- Mll.le-
te in sei giorni le opere della creaz:one s 
COSÍ la lor durata nelío stato presente , se-

con-

( 1 ) Tale aspettativa era sostenuta dal cap. 24 . d i S. 
Matteo , e dalla prima letrera di S. Paolo a' Tessalonicen. 
s i . Erasmo togíie la difficolta col l 'a juto dell 'allegoria 
e della metá fo ra , e 1'erudito Grozio cerca d i persuadere 
che per providi finí fu permesso, che si stabilisse qucllá 
pía i l lusionc. 

É l 
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condo una tradizioue attribuita aí profeta 
Eliaa fissavasi al corso di seí m i l i ' anni ( i ) , 
S* inferí va dall' analogía medesima , che a 
questo lungo tratto di t ravagüo e di con. 
tenzione, ch'aflora trovavasi quasi al termi
ne ( 2 ) , sarebbe succeduto un ilero sabbato 
di mille anni j e che Cristo colla schiera trion. 
fante de' santí e degli eletti s che avevano 
evitato la morte o era no miracolosa mente r i . 
suscitati, regnerebbe sopra la térra fino al tem. 
po determinato per 1* ultima e genérale r i -
sarrezione. Tale speranza riusciva cosi lusin. 
ghiera pe' credentí , che la nuovci Gsrusa/em-
me , che do ve va esser la sede di qaesto bea-
to^regno , era vivamente adornata co* piú 
briüanti colorí dell- ¡mmaginazione . Una 
felicita consistente solamente i 11 puri e spi-
rituali píaceri , sarebbe parata troppo raffi-

nata 

mmmmmmmmmmmm 

(1 ) Ved. la teoría sacra d i Burner V. H l . c. 5. Qucstn 
tradizione si trova gia stabilita fino al tempo del l 'Auto-
xe de l l 'Ep ís to la d i Barnaba, che scrisse nel pr imo secó
l o , e che sembra essere stato mezzo Giudeo. 

( 2 ) La chiesa pr imi t iva d 'Ant iochia contava quasi 
Sooo. anni dalla creazion del mondo alia nascita di Crir 
sto . Af r icano , La t t anz io , e la Chiesa Greca avea ridot-
to quel numero a s s o o . , ed Eusebío si e contentato di 
saoo. ann i . Qitesti calcoli eran fondati sulla versión de' 
Settanta, ch'era umversalmente ricevuta n e ' p r i m i sei se-
c o l i . V auto rita, della volgata, e del testo Ebraico hi 
determinato i moderni si Cat to l ic i che Protestanti a pre-
ferire un periodo di circa 4 0 0 0 . anni j quantunque nello 
studio dei l 'anr ichi ta profana spesse volte si trovino essi 
angustian da cosí s t reu i conf in i . 
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nata per glí abitatori di quella 5 che sí sup 
ponevano esser tuttavia dotati della natura e 
de sensx umam . Un giardino d' Edén co' d i -
Jetti delia vita pastorale non era piü confor
me ai progressi che si eran fatt i ncllo stato 
di societa sotto i i Romano Impero. Fu dun-
que immagmata una ci t tá tutta d' oro e di 
psetre prez.ose con una soprannaturale ab-
bondanza nel territorio adyacente di uva e 
di grano; i quali spontanei prodotti s¡ sareb-
ber hberamente goduti da quel felice e buon 
popólo senz' esser giammai moléstalo da ve 
runa gelosa legge di esclusivo dominio ( i ) 
5i ebbe tutta la premura di assicurar í ' e s i ' 
stcnza di questo millenario periodo da una 
sene di Padn 5 incominciando da Giustino mar-
rjre e da Ireneo, che conversarono cogí* im 
mediati discepoli degli Apóstol i , fino a Lat-
tanpio , che fu maestro del fígliuolo di Co 
stantmo ( 2 ) . Sostengonó t u t t i , e descnVono 
ta sistema come ricevuto daí consenso gene 
rale de 'Cnstuni de'loro tempi ; e sembra cosí 
bene adattato a' desider; ed alie apprensioni 
degíi uomini , che deve in grandissima parte 
aver contnbuito ai progressi della fede Cr i -

stia-

ftlL1 • .Fur0n ^eSe moItiss,'me di queste pi t turc dalla 
falsa interprctaz-onc d ' lsaia, di Danide , e dell 'Apoca, 
- s e . Puo trovarsenc una ddle piu grosWlane i n ^ g b 
appresso ireneo ( 1. y. p. ^55. ) discepolo d i Papi. "he 
aveva veduto 1'Apostólo s. Giovanni. P ' 
e d S V r l ^ ' 11 S-ec0nd? DÍaloS0 d i Giustino con T r i fone . 
di Llh™ SettIm0 ál Lattanzio- r o i c h é i l fatto c fuoí 
mezzo 0 ' 6 ncces6ario «"'""ale t u t t i i Padn d i 

TOMO I I I . O i / 
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át iana . Ma quando l'edifizip della Chíesa fu 
quasi al termine, si toise di mezzn ¡1 soste-
gno ch'era servito ú n ' t e m p o per cómodo del
la íabbrica. La dottrina del regno di Cristo 
sopra la térra s' incomincio á risguardarecome 
una profonda allegoria, quindi a grado a grado 
come una dubbiosa ed inutile opinione 3 e final
mente fu rigettata come un'assurda invénzio-
ne deli'eresia e de! fanatismo ( i ) . Una pro-
fezia misteriosas cHe tu í taviá forma una parte 
del canone Sacro 5 ma che si credea favorevolé 
alia condannata opinione, poté appena scansa. 

Incen- re la proscrizione della Chiesa ( 2 ) . 
dio d i Nel tempo che promettevasi a' díscepoli 
Romae di Cristo la íelicitá 3 e la gloria d' un Regno 
de lmon. t e m _ 
do, 

C 1 ) Dupin Bibliotkeque Eccles. Torn. I . p . 223. Tonl. 
I I . p. 365 . e Mosemio p. 7 2 0 . quantunque 1'ultimo d i 
quest'' do t t i Teologi non sia totalmente ingenuo i n quest' 
ó c c a s í o n e . 

( 2 ) Nel Concilio d i Laodicea tenuto circa l 'anno j t fo . 
I " Apocalisse fu tacimente esclusa dal Canone de' l i b r i sa-
c r i per decreto d i quelle medesime Chiese Asiatiche, a i -
Je quali essá era ind i r i zza ta , e possiam lilevare da5 la-
menti d i Sulpizio Severo, che la lor sentenza era stata 
confermata dalla maggior parte de' Cristiani del suo tem
p o . Per qual i cagioni dunque 1'' Apocalisse al presente 
vien cosí generalmente amraessa dalle Chiese Greca, Ro
mana , e Protestante? Possono assegnarsene le seguenti: 
I . 1 Greci restaron v i n t i dal l ' auto rita d i un impos tó te 
é h e nel sesto secólo u s u r p ó i l carattere d i Dionisio A -
reopagita ; I I . U n giusto t imore , che i Grammatici non 
diveníssero piíi important i de' Teologi 5 impegnó i l Con
c i l i o di Trente' ad áppor re i l sigillo della propria infal-
l i b i l i t a a t u t t i i l i b r i della scri t tura contenuti nella vol -
gata Lat ina , nel numero de' quali entrava per avventurs 
T Apocalisse C Fra Pao lo Istor. del C o n c í l . T r í d e n . í . I I . ) • 
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í empora le , si annutiziavano contro íl mondo 
infedele le piü terribili calamita . L ' edifica-
zione delía nuova Gerusalemme dóvevas i 
avanzare con uguaí passo s che la distruzio-
ne della mística Babilonia; e finché g l ' Impe-
ía to r i , che regnaronó avanti Costantino, con-
tinuarono a professare 1'idolatría s s'applicava 
1' epíteto, di Babilonia alia ci l tá ed all2 I m 
pero di R o m a » Era giá preparata ünarego ia r 
serie di tutte le fisiche e morali sciagure, che 
póssono affliggere una florida nazione; che e 
a dirá Pinterna discordias e i ' invasione delle 
p iú fieré barbare genti dallé incognite regio-
ni del Nord 5 la peste e la farae 3 le comete 
e Tecclissis le inondazioni ed i terremoíi ( i ) * 
T u t t i questi1 non erano che tanti preparato-
r] e spaventevoli segni della gran catástrofe 
di Roma * allorché la patria degli Scipioni s 
e de'Cesari doveva esser consumata da una 
fíamma celeste s e la c i t tá de' sette colli co* 
Suoi palazzi ^ t empj , ed archí trionfali restar 
sommérsa irt un ampió lago di fuoco e di 
zolfo i Poteva pero serviré di qualche cori-
solazione allá van i t á Romana i i riflettereJ che 
íl termine del ptoprio impero sarebbe stato 
anche quelío del mondo stesso * i l quale s 

111. l l vantaggio di rivolger quelle misteriose piofezic 
contro la sede Romana inspiro a' Protestanti una singo» 
lar veneraaione per un alicato si c ó m o d o . Ved. g l ' inge-
gnosi ed eleganti discorsi del presente Vcscovo d i L i t c h . 
field su questd spinoso soggetto ¿ 

( i ) Lattanzio ( inst l t . JDlv. V I I . 15. ec. > l i fcrisce 
r o r r i b i l e is toi ia d i quel che dov<% seguiré c©n graad* •« 
loquenxa. -

O a 



«.i* Istmia deila dspadenta 
come una volta era perito per mezzo dell* 
elemento deH'acqua, cosí era destinato a sofFri-
re una seconda subitánea distruzione mediante 
qaello del moco . la taleopinione di un genéra
le incendio la fede Cristiana molto felicemente 
si conciliava eolia tradizione o r ién ta le , colla 
filosofía degii Stoici , e coll'atialogia delía na
tura ; ed i ] paese medesimo, che per mot iv i re» 
ligiosi era stato scelto per esser {'origine ela 
principale scena dell'incendio, era i l piü apro^ 
pósito per íai^ disegno , atiese le cagioni fisi-
che e naturali di profonde c á v e m e , che v i si 
trovano di strati di zolfo edi numerosi vulcani 9 
de'qualinon sonoche una molto imperfetta i m -
maginequell! deli'Enna, del Vesuvioedi L i p a r i . 
I I piü tranquillo ed intrépido scettico non poteva 
esimersi dall* accordare, che la distruzione del 
presente sistema del mondo per mezzo del fuo-
GO era in se stessa probabilissima . I I Cristiano , 
che fonda va la propria fede molto meno su'fal
l a d argomenti deila ragione , che suil' autorita 
de 11 a tradizione, e sulla interpretazione deila 
scrittura, l'aspettava con terrore e fiducia come 
un evento certo e v ic ino ; ed avendo la mente 
continuamente pecupata da tal solenne idea , 
considerava ogni disastro , a cui soggiaceva 1'Im
pero, come un' infallibil s íntoma del mondo 
spirante ( i ) . 

Sem-

C i ) Ogni lettorc di gusto p o t r i consultare su quest' 
articolo la terza parte deila tcoria sacra d i Burnet. £ • 
g l ! r iunísce insieme con un magnifico sistema la filoso» 
fia, Ja sciircura, c la tradizione j e nel descriverlo mo» 
« r a una forza di fantasia non infe i io ie a quclla d i M i l 
l ón medesimo, 
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^ Sembra che la condanna de' piíl sagg) 

6 vírtuosi Pagani per cagione della loro igno-
ranza o miscredenza della vcri tá divina , 
oífenda 1' umani tá e la ragione del presente 
secólo ( 1 ) . Ma la primitiva Chiesa , la cui 
fede era di una moflo stabile tempra , con-
dann5 senza esitare ai tormenti eterni la 
massima parte della specie umana. Poteva per 
avveniura concedersí una caritatevol speran-
sa in favore di Socrate , o di alcuni altr í 
savj dell* antichitá , che avevan consultato ií 
lume della ragione avanti che scrgesse quel-
lo dell" Evangelio ( 2 ) . Ma di comüm con« 
senso assenvasi , che quelli , i quali dopo la 
íiascita o la morte dí Cristo avevan osíina-
tamenie _ perseverato nel culto de* dcmonj 3 
non meritavano , e non poteva no aspettare i l 
perdono _ dall* irritata •giusíizia di D i o . Que-
s é í rigidi sentimend, ch' era no incogniti aglí 

< 1 ) Sppure, qualunque siasi 1* espressíonc de' partico-
Jari , questa e sempre la pubblica dottr ina d i íu t t e k 
Chiese Crist iane. I Giansenisti , che hanno sr diligentc-
men té studiate le opere de' Padri, sostengono con distinC' 
to zelo questa sentenza , e 1'erudito S i g / T i l l e m o n t non 
lascia mai di parlare d i un virtuoso imperatore senza 
pronunziar la condanna di l u i . Zuingl io c forse i l solo 
capo- di un p a r t i t o , che ha sempre adottato I 'opinione 
piít d o k e , e questi ha dato non' minore seattdolo ai L u -
tcrani che ai C a t t o l i c i . Ved. Eossuet, Hist. des variat. 
des Egliscs Protcst. 1. I I , c. 19.22. 

C 2 ) Giustino e Clemente d'Alcssandria confessano che 
a ícunr fitosofi furono i s t ru i t i dal L o r o s , confondendo i l 
doppio significato, che ha questa parola, della iag ion« 
M i a ñ a , c del d iv ia Vcxbo, 



2 i 4 Istorta delta decadenza 
antichi , par che abbiano sparso un certo $pU 
rito di amarezza in un sistema d i a more ^ e 
di a r m o n í a . Spesse volte si rompe vano i v in -
coli del sangue e deU'amicizia dalla differen-
za di religione, ed i Cristiani , che in que-
sto mondo trovavansi oppressi dal poter de* 
Pagani , erano qualche yolta dal risentimen
tó s e dallo spirituale orgoglio portad| a di -
lettarsi nel prospetto del futuro loro tnonfo . 
„ Voi che siete appassionati per gli spetta-
3, coli ( esclama con forza Tertulliano ) at-
3, tendete lo spettacolo piú grande di t i i t t i , 
„ T ultimo ed eterno giudizio dell' universo , 
„ Come saro sorpreso 5 come ridero , espite» 
J} ró , e saro lieto , allorché vedró^ tanti or-
a, gogliosi Monarchi ed immaginati Dei ge-
3, mentí nel piíi profondo abisso dell' oscurU 
3, ta ; tanti Magistrati , che perseguitarono 
„ i l nome del Signore / penetrad da fuochi 
„ raolto plü veementi di quelii , ch* essi mai 
3) adoperaron contro i Cristiani j tanti saggj 
„ filosofi. arroventarsi nelle v ive fíamme i n -
„ sieme co'delusi loro scolari ; tanti celebri 
a, poeti tremare avand al tribunale non gia 
3, di Minos, ma di Cristo; tanti tragici piú. 
3, risuonanti nell ' espressioni de' loro t o rmén-
s, t i ; tanti danzatori . . . . Ma rumani t^ del 
lettore m i permetterá di tirare un velo sul 
rimanente di questa infernal descrizione > che 
lo zelante Africano prosegue con una lunga 
serie di affettati e spiritosi concetti ( i ) « 

s ) Tcrtullian, de s ^ 0 á ( t c< }•* 
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V ' erano senza dubbio molíi fra" pritni SpesS0 

Cristiani di un carattere piú conforme aüa ^n h „ 
dolcezza e carita della lor professione . y e- scossi 
rano molti 3 che sentivano una sincera com áf lo? 
passione peí pericolo de' loro amici e na-tlm0I, e 
zionali s e che usavano i l piii amorevole ze-
lo per salvarlí dali'imminente rovina, 11 tra* 
scurato politeista assalito da nuovi ed inaspet-
tat i terror! , contro i quali né i suoi Sacer-
d o t i , né i suoi Filosoh potevan dargli alcana 
protezione sicura , era bene spesso vinto e 
spaventato dalla minaccia degli eterni tor-
ment i . I íimori di luí seryivan fácilmente di 
sjuto ai progressi della fede e della ragione ; 
e se una volta Jnducevasi a sospettare 9 che 
potesse la religión Cristiana esser vera , d i -
veniva facile ti convincerlo, che la professio
ne di quella era i l piú sicuro e prudente par-
t i to che potesse abbracciare. 

I I I . I doni soprannaturalí , che anche in 
questa v i ta si attribuivano a' Cristiani sopra Tc.rz* 
ií resto del genere umano , debbono aver"^^"^* 
molto contribuito alia propria loro consola- de' m í . 
sione, ed assai frequentemente alia persua- i-acoli 
sione degl ' iníedeli . Oltre i prodigj acciden- n.clí*. 
l a l i , che potevano qualche volta eífeítuarsi ^ " ^ j " " 
dall'immediata operazione di Dio , allorché sa> 
so*spendeva le leggi della natura per servigio 
della religione , la Chiesa Cristiana fin dai 
tempo degli Apostoli e de* primi loro disce-
poii ( i ) si é arrogata una successione non 

in-

< i ) I sottcrfugj del Dott . MÍddleton non possoao ser-
v i -

O 4 



ai6 h t w l a delía difadenz* 
interrotta di facoltá miracolose, come ií dono 
del le lingue, delíe vfs 
i l potere di scacciare 
ammalat i , e d¡ risusc 

oní , e del la profezia 
demonj, di sanare gl i 

tare i m o n i . Si comuni-
cava frequentemente a'contemporanei d'ireneo 
Jacognizione dellelinguesiraniere, quantunque 
Ireneo raedesimo dovesse contrastare collediffi-
cohá di un dialetto bárbaro , quando predicava 
i l Vangelo ai popoli della Gallia ( i ) . Si rap-
presenta rinspirazion divina , o fosse qtiesta 
comunicata per vía di visione in sogUo o in v i 
g i l i a , come un favo re assai liberal mente con-
cesso ad ogni classe difedeli, alledonne ugual-
mente che a'vecchj, a' fanckilli non me no che 
a5 Vescovi. Quando le devote lor menti eran 
prepárate abbastanza da una quantitá di 
preghiere , di d igiuni , e di vigilie a ricever 
I ' impulso straordinario y venivan irasportati 
fuor de'lor sensi , ed assorti In esta si espo-
nevano cib ch' era loro inspirato , essendo 
puri organi dello Spirito Santo , appunto co» 
me lo é una canna o un flauto rispetto a 
quello, che v i soffia dentro ( 2 ) . Si puí» ag-

giun-

Yire a far perder d i vista i chiari vestigj delle visión i 
e deli ' inspirazione che si vcdono appresso i Padri Apol 
s t o l i c i . / 

C t ) I l Dot tor M i d d W n ( Ricerca libera p. 9<¡. ce. > 
osserva, ch'essendo tal pretensione p iu difficile d i tu t te 
le altre a sostenersi per mezzo dc l l ' a r te , fu k pia pron
ta a cederé . L-ossetvazione s'accorda colla sua ipotesi . 

Ca) Atenagora hy legation. Gmstino Mar t . Cohort. a i 
l t n * t s , Ter tu l l . adversas M a r a h n . 1. l y . Queete descii-

xio. 
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gíungere che lo scopo di queste visioni era 
quello per la raassima parte o di syelare i 
futurí eventi , o di^ regolar I* attuaie ammi-
nistrazion della Chíesa . L* espulsion de* de-
monj da'corpi di quegl* ¡nfelici , ch' essi aya-
vano avuto la permissione di tormentare i si 
risguardava come un segnahto , quantunque 
ordinario, trionío della religione, ed é piCi 
volte allégalo dagü antíchi Apologbti come 
la prova piú convincente della veriíá de! 
Cristianesimo Per ordinarío quella terribile 
cerimonia si faceva in pubbüco cd ín presen-
ga di un gran numero di spettatori ; veniva 
liberato i l paziente da! potere 3 o dall* arte 
dell'esorcista, ed i l demonio supéralo si udi-
va confessare , ch' esso era uno de' favolosi 
Dei del l 'ant íchi tá , che aveva empiamente 
usúrpalo !e adorazioni dell' uman genere ( i ) , 
Ma la cura miracolosa delle piu invetérate 
ed anche non naturali malatí ie non puó ca-
gionarci per sorpresa veruna , se lí í íett iamo 
che al tempo d'Ireneo , cioé verso 11 fine 
del secondo secólo , i l risuscitare un morto 
era ben| lontano da i risguardarsi come ua 
evento straordinarto , che tal miracolo fre-
quememente facevasi nelle necessarie occasio-
ni per mezzo di gran digiuni i e delle pre-

ghie-

sioni non son molto dissimili a qucl furore profet ice , 
peí quale cicerone ( de d iv lnat . I I . 54.. ) mostrasi ¡ o c o 
risperro. 

C i ) Tettull iano ( apolog. c. 23. ) arditamenre sfida I 
Magisrrati Pagani su qucsto punto . Fra' p r imi t rv i raira-
coli i l potere di esorcizzare e 1' único- che sia «tato atn. 
üaesso da' Prore i tan t í» • 



a i8 Jstorla del/a decadenza 
ghiere insieme unite dellaChiesa del luogo 3dQ: 
ve occorreva d¡ farsi; e che le persone irt tal 
modo restiiuite i t i vi ta per le loro preci vive, 
vano dopo que! tempo fra loro molt 'annl ( i ) , 
I n un tempo, in cul la fede poteva yantare 
tante maravigliose vittorie sopra la morte , 
sembra diíficile a render ragíone delloscetticis! 
mo di que'filosofí, che tuttavia rjgetta vano e 
deridevano la dottrina della risurresione. Un 
nobile Greco aveva ridotto a questo punto im. 
portante tutta |a controversia, ed avea pro mes. 
so a Teófilo Vescovo d'Antiochia, che se po. 
teva esser soddisfatto eolia vista di una sola 
persona, che sí fosse a t íua lmente fatta risor-
gere da morte a v i t a , immediatamente avreb. 
be abbracciato la religione di Cristo , Egli é 
unpocostraordinario, che un Prelato della prima 
Chiesa Oriéntale 3 perquanto bramoso fosse della 
conversión del sao amico, stimasse proprio di 
evitare una si bella , e ragionevol disfida ( 2 ) . 

Loro , 1 miracoli della primitiva Chiesa dopo 
v e n t i d* avere ottenuta l ' approvazione di piu se-
centra- co l i , sonó statí ú l t imamente attaccati da una 
" a t a . moho libera ed ingegnosa opera ( 5 ) , la 

qua-

C i ) Irenco a d v . Baeres . 1. I I . sff. j y . 1. v. c. ff. Dod-
W e l l , C D isser t . a i Iraeneum I I . 42. ) stabilisce, che ¡1 
secondo secólo fu sempre p i i i abbondante in miracol i del 
p r i m o . % * 

Ca) Theophil . a £ <Antolycum l I I . p . 77. ' j 
C j j U Dotr . Middleton diede alia luce la sua Intro. 

duzione l 'anno 174.7.5 pubbl icó la saz libera, r k e r c a nel 
m s . ed avanti la sua morte , che avvcnne nel 1750. a-

veva 
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guale, sebbene abbia íncontrato Ja piu favore-
vo!e accoglienza dai pubbUco s .par che abbia 
eccltato un genérale scandalo fra i Teologi. 
della nostra, non meno che delle altre Chiese 
protestanti d'Europa ( i ) . Sulle di verse nostre 
opinión! rispetto a quesi' articolo potra molto 
meno influiré alcun particolare argomento , che 
rabitudine de' nostri studj e delle nostre rifles-
sioni, e sopra tutto quel grado d' evidenza , che 
no i medesimi sian soliti di esigere per provare 
un fatto miracoloso. 11 dover d' un Istorico non 
é d'interporra i l suo priyato giudizio inquesta 
delicata ed importante controversia ; ma egli 
non deve dissimular la difficoltá di adottare 
una teor ía , che possa conciliar 1'interessedeüa Nostra 
religione con quello della ragione, difame un* inCer-
applicazione giusta, e di definiré con precisio t ezzand 
ne i l i m i t i di quel fortúnalo periodo libero dai- fissare 
1' errore e dall' inganno , fino al quale possia- 11 te^r 
mo estendere i l dono delle facolta sopranna- ^0¡rac0^ 
t u r a l i . Dai primo de' Padri fino a l l ' u l t imo i í , * 
de* Papi si trova continúala senza interrom-
pimento una successione di Vescovi , di San-
t i , di Mar t i r í , e di miracoli ; ed i l progres-
so della superstizione arrivo di grado in grado 
quasi insensibilmente a tal segno , che non 
sappiamo i n quale particolar anello si debba 

rom-

veva prepára te una difesa della medesíma centro i süoi 
numerosi avversarj. 

( i ) L ' Univcrsita d 'Oxford conferí i gradi agli oppo-
si tori d i l u í . Dalí ' amarezza d i Mosemio ( p. a.%x, ) 
possiam dedurre i sentimetui de' teologi Luterani . 



a2© ístoria lUlla dzcadtnta 
romperé la catena della tradizions. Ogní sej 
co!o atiesta de'fatti maravigliosi 5 co' quali s| 
distiase, e tal testimonianza non sembra menó 
grave e nspettabile di quelía deíla generazfon 
precedente, in maniera che sena' accorgercene 
venghiamo ad aecusar noi medesimi d* incoe, 
renza , se neghfamo nell'ottavo o nel décimo 
secólo a! venerabile Beda e a S. Bernardo qad. 
Ja fede3 che abbiamo con tanta generosiíá ac-
cordata neí secondo a Giustino e ad íreneo " 
( i ) Se avvaforata venga ia veri ta. di alcunó 
di quet miracoli dall'apparenfe loro vantaggio 
ed opportunitá, ogni secólo ha de* miscredenti 
da convincere^ degli erctici da confutare / 
e delle idolatnche nazioni da convertiré j e 
possono sempre allegarsi de' mot iv i sufficiemi 
p.sr giusíiñcar 1'mterposizione del cielo . Ep-
puré poiche ogni amico della rivelazíone é 
persuaso^deiresistenza s ed ogni uomo raglo. 
nevóle e con vinco della cessazion de* mira-
con, egh e chiaro, che dev'esservi stata un' 
época s nella quale o tutto ad un tratto a o 
gradatamente siasi tolto questo potere alia 
ChiesaCristiana. Quaíunque sia quella , che 
sceigasi per tal evento , vale a diré o h 

mor-

( i ) P u i sembrare alquanto notabile , che Bernardo di 
Chiaravalle, i l quale ratconta tanti miracoli del suo a-
mico S. Malachia, non faccia mai verana menzione de' 
propr; , che pero vengono dMigeft temen te r i fer i t í da' 
compagm e discepoli d i l u í . Nel lungo corso delF Is. 
tona Ecclesusnca si trova egli mai „ „ solo esempio di 
un santo, che affcrim di avcr 'cgl i pojseduto U dono át' 
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worte degli Aposto!i, o la conversión del 
lio mano impero. , o 1 estinzione del i ' eresia 
d' Arrio ( i ) , 1' insensibilítá de'CristianI , che 
viveano in quel tempo, somministrerá ugual-
mente un giusto motivo di maraviglia . So-
jtenevano essi tuttavia le lor pretensioni do-
po di aver perduta la lor potenza . Teneva 
Juogô  di fsde la credulita ; permettevasi al 
fanatismo di usare i l línguaggio dell* inspira» 
zione, cdattribuivansi a cagioni soprannaturalí 
gli effetti del caso o delTastuzia. La moder
na esperienza de'veri miracoli dovrebbe aver 
istruito i l mondo Cristiano rispetto alie ope-
razien i dalla Prov videnza, ed abiluata la v i 
sta d'ognuno ( s' é lecito di servirci di que-
sía molto inadeguata espressione ) alia ma
niera del divino artefice . Se i l piü ahile 
moderno piítore deü* Italia prefendesse di de
corar le sue deboli imitazioni col nome di Raf-
faello o del Correggio , i ' insolente sua frode 
sarebbe presto scoperta e rigettaía con isde-
gno. 

Qualunque opmione si abbia de' miracoli u t i l i t i 
della pr imit iva Chiesa dopo i l tempo degli át\ Prj-
Apostoli , quell' irresistibil facilita di carattere m.ltlvl 
tanto notabile fra* credenti del secondo e ™}l*c0' 
del terzo secólo riusci di qualche accidental 

van-

C O La conversione di Costantino e 1' Era pií» comu-
nemsnte fissata da' Piotestanti . I Teologi p i ó ragione-
voh -ñon son disposti ad ammettere i miracoli del quar-
t0 secó lo , menrre i p ió creduli non vogliono xigettar 
Welli dei qu in te . 



i z t ístoria deüa dscadenzá 
vaníaggio alia causa della veri tá a delía 
Religione. Ne" moderhí tempi sí trova un 
segreto e quasi involoatario sceíticismo an. 
che neíle p u divote disposizioní. L ' arnmeu 
ter che si fanno le ver i tá soprannaturali } 
moito meno 1' effetto di uti consenso altivo, 
che di una fredda e passiva condiscendenza j 
Da gran ternpo essendo assuefatti ad osser. 
v«ire i ed a rispettar l* ordine invariabiie del. 
la natura , la nostra ragioné ¿ o almeno la 
íiostra fantasía non é prepárala suífidente-
mente a sostener l ' azíone visibile della divi. 
n i fa . Ma ne' primi secoíi deí Cristianesimü 
era difFerentíssima la situazione deí genere 
timano, 1 piü curlosí ed i píd credüli fia' 
Pagan i ss inducevano spesse ,volte ad entra-
fe in una societá s che si attribuiva un at-
íuai dintto alia potestá di far de* miracolij 
I pr imií ivi Crisiiani battevan continuamente 
una slrada míst ica , ed i lord spiriti erano 
esercitati nell'abitudine di credere i íaít i piu 
straordinarj , sentivano o immaginavano di 
sent i ré , che da ogni parte venivan di conti
nuo assaltali da'demonj confortati dalle visio. 
m 5 instruiti dalle profezie s e mirabiltóente 
liberad dalle malatt ie, da'pericoli s e dalla 
norte medesima per le preghicre delía Chíe-
¿a . I reali o immaginarj prodigj , de' quali 
credeVano di esser cosí spesso gli oggetti ] 
gristrumenti i o gli spettatori , moito felice
mente l i disponevano ad ammettere colla 
medesima facilita 5 ma con moito maggior 
ragione, le autentiche maraviglie dcll' istoria 
Evangélica ; ed in tal modo i miracoli , che 
non eccedevano i l i m i t i della lor propria 
esperienza, inspiravano loro la piá v iva sicu-

rez-
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rezza de'misterj 5 che accordavano scrpassar 
le forze del loro intelíetto i Questa proíbn-
da ímprelsione delle verlta sopraiinaturali é 
quel che tanto si é celébralo sotío i l nome di 
fede: disposizione d' animo rappreseníata co. 
ííie i l piu sierro pegno del favor divino s e 
della futura felicita , e raccomandata come 
íl jírincipale ú forse 1' único mérito d' un 
Cristiano s giacché secondo i Dottori piu r i -
|orosi le viríü mora!i, che si posson praticaré 
ugualmente dagl* infedeli son prive di ogni 
valore o eflicacia per operar la nostra giustifi-
cazione. . •' 

I V . Ma i pr imi t iv i Cristian! dimostrava
no la lor fede per mezzo delle loro vir lú J «fio"8 
c supponevasi moho giustamente s ché la ne". 
divina persüasione 3 la quaíe illumfnava ¿ o v í r t » 
corivinceva l ' intelíetto 3 dovesse neí tempo de'pri-
stesso purificare i l cuore s e diriger le nazioni ^ í ^ ' j 
del fedele. I primi apologisti del Cristianesi- lan * 
mo3 che giustificano i'irinocenza de* loro fra-
íelli, ed 4 sucCessivi scriítori 3 che celebrano 
la santita de' Joro padri s fappreséntano coi 
piu v i v i colorí la r¡ forma de' costumi 3 che 
s5 íntrodusse neí mondo' mediante la predica
ron del Vangelo ¿ Poíche mió disegno é di 
notar solamente quelle cagioni umane 5 che 
íürono scelte per secondar is efficacia della 
rivelazione , io esporíb" ín breve düe mot iv l s> 
che naturalmente rendeítero la vi ta de' primi
tivi Cristiani piu pura ed austera di quelia de* 
tagani loro contemporanei 3 o de9 loro dege
nera!) succéssori , vale a diré i l pentimenro' 
delle lor colpe passaíe , ed ¡1 lodevole desíde-
fio di sostener ía riputazione dgllasociétá , neí-
la quaíe s'erano impegnaü^ 



224 Istoria della decadenga 
Effett i . ^ recusa molto^ antica suggerita dall' 

del l o i ígnoranza , o dalla mallzia degl' Infedeli, che i 
penti- Crisíiani attirassero al lor partito i-delinquen. 
meato, ti p\h sceileratí, che appena mossi da un sen, 

timento di rimorso fácilmente sí persuadevano 
di lavare nell'acqui del Battesimo le col pe 
della passata lor vi ta , per le quali da* tempj 
degli Dei rícusavasi loro qnakmque espiazio. 
n e é Ma questo rimprovero , purgato che sia 
da tut toció ch* v ' é di falso , contribulsce ail' 
onor della Chiesa non meno di quel che favo. 
risse J'accrescimento della medesima ( i ) . Gli 
amici del Cristianesimo posson confessaresenza 
rossore, che m o l t i de' piü eminemi santi era. 
no stati prima del lor battesimo i peccatori 
p i í disperati. Q u e l l i , che nel mondo avean 
seguitato sebbene imperfettamente i dettarai 
della benevoíenza e del decoro , traevano 
daü'opinione della propría rettitudine una si 
tranquilla soddisfazione s che 11 rendeva moho 
men suscettibili di que' subiti muovimenti di 
vergogna , di cordoglío , e di terrore s che 
avevano fatto nasesre tante maravigliosecon-
versioni. Seguitando 1'esempio del divino 
lor maestro i missionari deli' Evangelio s' in-
dirizzavano agli uon i in i , e specialmente alie 
donas oppresse dalla coscienza s e bsne spes-

so 

/ 1 ) Si lappresentano molto chiaramente le imputazío-
n i d i Celso e di Gmliano insieme colla difesa de' Padti 
da Spanemio Commentaire sur les Ccsars de Julien p. 
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so daglí eí íetd de' loro v\z\ . Siccome po¡ que-
sti da peccat! e dalla superstizione innalzavansí 
alia gloriosa speranza del l ' ¡mmorta l i tá r isoi-
vevaa di darsi ad una vita non solo Virtuo
sa ma eziandio penitente . La brama della { 
pertezione divemva la passion dominante dell* 
animo loro; ed é ben noto , che mentre ¡a 
ragione si contiene dentro í i i m i t i d' una 
íredda mediocnta, le nostre passioni con una 
rápida violenza ci spingon olere lo spazio. 
che trovasi ira estremitá le piCt opposte fra 
ÍOEO . R 

Quando i novelli convert i t í s* erano ar-
rolati al numero de' Fedelí , che ammessi a' á ^ 
Sacramenti della Chiesa, I¡. riteneva dal ca. rfputa 
der nuevamente ne' lor passati disordini un' 
ajíra considerazione di una specie meno spi-
rituaíe , _ ma moho innocente e lodevo-
le . Ogni particolar societá , che sí é staccata 
dal corpo di una nazione , o dalla religione 
alia quale apparteneva , diviene immediata-
mente r oggetto dell ' uníversale ed invidiosa 
osservazione « A misara che n* é piccolo i l 
numero possono influiré suí carattere della 
societa le virtft ed i vizj delle persone , 
che la compongono 5 ed ogni membro si t ro l 
va impegnato ad invigilare colla pii\ premu
rosa attenzione sulla propria conducta , e su 
quella de'suol íratelli , mentre siccome deve 
aspettarsi di esser partecipe delle común i di-
sgrazie , cosi puó sperar di godfre una par
te della común riputazione . Quando furono . 
condotti i Cnstiani della Bidnia avant ia l t r í -
bunale di Plmio i l giovane , assicurarono i l 
Proconsole, che lungi dall'esser di alcuna co-
spirazione illegittima , con una solennc oh- 1 

TOMO I I I . p 



i l g Ltor ía de ¡Ia decadenza 
bligazione astringevasí ad astenersi da qüái 
lunque delitto che potesse disturbar la privata 
o pubblica pace della societá , da 'furt i , dalle 
rubberie , dagli adulterj , dagli spergiuri e 
dalle frodi ( i ) . Quasi un secólo dopo Ter-
tulliano con un onesto orgoglio poteva^ yan
tare, che ben pochi Cristiani trano stati giu-
stíziatt per mano del camefice, eccattuatí quel-
l i i che avean sofferto a motivo _ della lor 
religione ( 2 ) . La vi ta seria e ritirata , che 
íacevano j contraria alie tumultuarlecostuman-
ze di quel tempoj gli assuefaceva a l lacas t i tá , 
alia temperanza , aH'gconomia , ed â  tu t íe 
le sobria e domestiche v i r t u . Comecche per la 
maggior parte si esercitavano in qualcha ne-
gozio, o professione s v i attendevano usando 
ía massima integrita , ed 11 pii\ onesto conte-
gno i per togliere ogni sospetto ? che i profa-
n i son troppo disposti a concepire contro le 
apparenze di santi tá . U disprezzo del mon
do g l i abituava negü esprcizj di umilta , di 
mansuetudine e di pazíenza . Quanto piu 
erano perseguítati , tanto piíl strettamente si 
univano fra loro . La mutua lor carita , e 
non scspetta confidenza aveva dato nell* oc-

c h i d 

( 1 ) Pl inío Epist. X. 97. 
( 2 ) Tcr tu l l i an . Apolog. c. 44. Egl i soggmngc p e r » 

con qualche áühhkzzs „ m t si A I ' M , jara non Chrlspi** 
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cíiio agí ' infedeli e bene spesso ne abu&arono i 
loro perfidi amici ( i ) 

Una clrcostanzá, cíie fa molió onore alia M o r a k 
inórale de'primi Crist iani , é che le lor man- de' p»* 
canze ancora o piimosto errori , nasceVano ¿.4.? 
da un eccesso di v i r t ú . I Vescovi e Dotto-
r i della Chiesa, che fanno testimonianza del-
le professioni , de* pr incipj , ed anche della 
pratica de' loro Contemporanei 9 sopra i quaii 
aveva grand' influenza la loro auton'ta , ave-
vano studiate le scrilture con raeno perizia á 
che devozions 9 e spesso prendevano in un 
senso 11 piü letterale que' ngídi precettí di 
Cristo e degli Apostoü , a' quali ha la pru-
denza de'piú moderni commentaíor i applica-
to una piú libera e figurata maniera d* i n 
terpretare. Amblziosi d' csaltare la perfezio-
ne del!' Evangelio sopra la saviezza della filo
sofía , gli zelanti Padri hanno spinto i doveri 
della mortificazione di se stesso 5 della purl tá 
e della pazienza fino ad un grado s al qua-
le appena é possibile di giungere 3 e molto 
me no di perseVerarvi n d presente stato di 
debolezza e di corruzione in cui siamo « 
Una dottrina cosí straordinarla e sublime si 
dee render senza dubbio venerabile al po-

x polo 3 ma era maradattata per oí í ener 1' ap-
p r o -

( i ) l l filosofo P e l k g í i n ó ( della v i t a , e morte del 
qil4ie c i ha lasciato Luciano un piacevol xaccoato ) i m -
posturo per luQgo í tm^Q k crcduja S€BifiÍ?Ít% d« ' Qllf 
s.tuoi d e ü ' A s i a . 

P a A 



s t a í Is tmo, della decadsnza 
provazíone dí^ que'mondani fiiosofi , che neíJ 
la condotta di questa vi ta passeggera consuU 
taño i sentimenti della natura e Tinteresse dal
la socíetá ( i ) . 

f i f f l c f p l _ V i sonó due propensioni natural! s che 
dclb na-noi possiam ravvisare nelle f i h virtuose ed 
^ a u " ingenue disposizioni, l* amor del piacere e 

quellq di ag i ré . Se i l primo sia coltivato dal
le artí e dalle scienze , promosso da' v incol i 
del commercio sociaie, e corretto da un g i u . 
sto riguardo a i l ' economía 3 alia salute , ed, 
alia riputazione , produce la magglor parte 
deHa fel ici ta di una v i ta privata . L ' araore 
poi dell* szione é un principio di un carat-
í e re p u forte e píú dubbioso ; conduce spesse 
v^I te alia collera, ali 'ambizione s ed alia 
vendetta; ma qualora sía guidato da un sen-
timento di decenza e di boníá , divien la 
sorgente di ogni vir íñ ; e se queste vir tü so
nó accompagnate da ugual capacita puo an
che una famiglia , uno stato , o un impero 
riconoscer la sua prosperitá e sicurezza dal 
coraggio intrépido di un solo uomo . AU* a-
mor del piacere dunque imputar si possono 
le piü d i le t tevol i , ed a quei dell' azione le 
piá u t i l i e stabili q u a l i t á . Quell ' individuo , 
ne l quale si trovasse unito con beli* armonía 
r uno all 'altro > t i darebbe per avventura la 
p i ú perfetta idea della natura dell' uomo . 
W índole ínatt iva s ed ínsensibile , che si 

( i ) ved. un*moho giudiziosp tíattato di iaxbcy íac 
sar la moiale des Peres, 
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slipponesse del tutto priva di ambidue , si x l 
getterebbe d* unánime accordo dagli uo-
min i come aífatto inca pace di procurare a l l ' 
individuo veruna felicita ^ o alcun pubblico 
vantaggio al genere umano. Ma non era 
qussto mondo ¡1 Juogo , dove i p r imi t iv i Crí-
stsani brama vano di rendersi o piacevoli , o 
vantaggiosi. 

L5 acquisto di cognizioni, resercizio delta g ü an . 
nostra ragione ed immagfnativa, ed i l lieio tichi 
corso di una libera conversazione occupar Cr.istia" 
possono i l tempo di un animo culto . Que-
ste ncreazioni pero si rigettavano con orrore, vano íl 
o ammettevansi con estrema cautela dalla piacere, 

severi tá de' Padrl, che disprezzavan qualun- elaV0a 
que cognizione, [che non fosse utile alia sa- luta * 
lute , e r igúardavan ogní leggerezza di d i 
scorso 5 come un colpevole abuso del dono 
del la parola. Nello scato, in cui siamo pre
sentemente, i l corpo é tanto inseparabilmente 
cohnesso coli ' anima s che ssmbra nostro i n -
leresse di gustare innocentemente, e con mo-
derazione i piacerí 3 de' quali e suscettibile 
quel fedele compagno. Assai diverso era i l 
ragionamenío de' nostri devoti predecessori , 
che vanamente aspirando a imitare la perfe-
zione degli Angelí sdegnavano , o affettavano 
di sdegnare ogni terreno e corporale diletto 
( i ) . Aicuni de' nostri sen si veramente son 
necessarj per la conservazione , altr i per la 

sus. 

( i } lañgrit, D i v i n . I n j t i f u t . í. v i , c, 39, »x, ¡ai» 



§3® Istorta delta decadenta 
lussistetiza , ed altri finalmente per I ' instri?/? 
zione delT uomo , e cosí era impossibile af-
fatto di non ammetterne 1' uso . Ma la pr i 
ma sensazion di piacere notayasi come i l pri
mo momento del loro abuso . V insensibile 
candidato del Cielo era prepáralo non solo 
a resistsre a' pih grossoiani allettamenti dell* 
odorato o del gusto , ma anche a chíuder 
gl i orecchj ali- armonía profana de' suoni , ed 
a rimirar con mdiffereñza le piu finite pro-
duzioní dell" art@ uraana. Supponevasi , che 
1* uso di abbigliamenti galantl , di case ma-
gnifiche , e di eleganti suppellettili riunisse i l 
dopplo vizio d' orgoglio e di sensualitá : una 
sempiice e mortificata apparenza era piu con
forme al Cristiano , i l quale era ceno del-
le proprie colpe , ed incerto della sua salvez-
za . I Padri nel censurare la vo lu t t á son m i -
nut i e circosíanziati a l l ' estremo (2 ) ; e fra 
varj articoli , ch ' eccitano la pieíosa loro ¡n-
dignazione , possiam contare la chioma fin
ta , gli ornamenti di ogni colore eccettuato 
i l bianco , gl ' istrumenti di Música , i vasi 
d*oro e d' argento, i guanciali moll i ( mentre 
Giacobbe avea posato i l suo capo sopra una 
pietra ) i l pane bianco, i v in i forestieri , le 
pubbliche sa lu taz ioní . L ' uso de'bagni caldi, 
e quello di radersi la barba , che secondo 
I ' espressione di Tertuliiano é una bugia con-

tro 

C i ) Vedas i Topera di Clemente Alessandrino in t i to la-
ta i l Pedagogo , che contiene g l i elementi d 'Etica , chf 
insegnavansi nelle p i u c e k b i i scuolc Crist iane, 
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tro i nostri proprj volci , ed un empio ten
tativo di migliorar le opere del Creatore ( i ) . 
Quando i l Crist ianísimo si diftuse fra' ricchi 
ed i culti , 1' osservanza di queste leggi sin-
go!ari fu abbandonaía , corae si farebbe pre-
sentemente , a que' pochi ch' aspiravano ad 
una santitá superiore. Ma egli é sempre fa-
cile non meno che soddisfacente per i ceti piú 
bassi degli uomini di íarsi un mérito col dis- \ 
prczzo di quelle pompe, e di quei piaceri , 
che la fortuna pose al di la del!a loro pór ta
l a . La v i n a de' p i imi t i v i Cristianí era mol -
to spesso difesa , come quella de' Romani an» 
tichi 5 dalla poverta, e daU'ignoranza . 

La casta severitá de' Padri in tut to cío , Loro 
che risguardava i l commercio de' due sessi , s ^ t ' u 
n asee va da).!' istesso principio , cioe dall'abor- n}critl 
n m e n í o che a ve va no per ogni diletto , che t0 ra¡¡a 
soddisfar potesss la natura sensuaíe dell ' UO* cas t i tá , 
mo , e degrádame la spirituale. Era opinio- ed al 
ne lor favorita , che se Adamo conservato si matn-
fosse obbediente ai Creatore , avrebbe vissuto moni0' 
per sempre in uno stato di virginal purita , 
e che in qualcha innocente maniera di ve-
getazione sarebbesí popo lato i l Paradiso di 
una razza di esseri puri , ed immortal i ( 2 ) . 
Solo permettevasi 1* uso del matrimonio alia 

d e -

C 1 ) TertulHan, de speflacul, c , a j . Clern. Alcssandr. 
Tedagog. l i b . I I I . c. 8. 

( 2 ) Beausobre Hisr. Cr i t i c . da Maniche ísme 1. v i l . 
c. 3. Giustino , Gregorio, Nisseno, Agostino ce. crano 
fortcmente incl inat i a quest' opinionCc 

P 4 
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decaduía posteritá come un espediente neces¿ 
sano per continuare la specie umana , e co
me un freno s quantunque imperfetto . alia 
natural licenza dei desiderj. La dubbiezza á e 
casisti ortodossi rispetio a quesf ¡nteressante 
soggetto scuopre i ' imbarazzo di queJli , che 
non vogliono approvare un instituto ' che 
son costretti a tollerare ( i ) . L'enumera-
f,one «elle piu capricciose leggi , ch' essi con 
ia massima minutezza imposero al letto ma
n ía le farebbe sorridere i gíovani , ed arrossi-
re le belle. Era concorde lor semimento, che 
Jl primo único matrimonio fosse conforme a 
sutti i finí della natura e della societa . La 
sensual congiunzione innalzavasi a rappresen-
tar la mística unione di Cristo colla sua Chie-
sa , e si pronunziava indissolubile tanto peí 
divorzio , che per la morte. L'uso delle se-
conde nozze era díffamato col no me di lé
gale adulterio 5 e le persone colpevoíi d i ta
le scandalosa mancanza contro la puritá Cri 
stiana venivano spesso escluse dagli onori , e 
iim) d'alle limosme della Chiesa ( 2 ) . Poiché 
si mguardava ¡1 desiderio come un delitto , 
ed i l matrimonio si tollerava come un difet! 
to , era ben coerente a questi princípi di 
considerar lo síato del celibato 3 come i l mh 
prossimo alia perfezione Div ina . Con la mas. 

sima 

CiO Alcuni fta g l i eretici Gnostici erano p ¡u coéren-
t i : essi rigettavano l 'uso del mat r imonio . 

( 2 . ) Vedasi ana serie continUáta d i tradiziorie da Gm-* 
stmo M a n i r é sino a Giiolamo nclla Moialc de3 Padri 
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sima difficolta polea soffrire i* antica Roma 
1* ¡nstituzione di sei Vestal! ( 1 ) , ma la prU 
isitiva Chiesa era piena di un gran numero 
di persone dell* uno e deli 'altro sesso , che si 
eran obbligate a professare una perpetua ca-
stitá ( 2 ) . ^ Poche di queste , fra le quali nu-
mear possiamo i l dotto Origene , crederono 
pmdentissimo consigüo quello di disarmare i l 
tentatore ) . Alcuni erano insensibiii , a l t r i 
irtvincibili agli assalti della carne. Sdegnando 
un* ignominiosa fuga le vergini del caldo c l i 
ma dell*Africa : aífrontavano i l nemico nel-
la piú slretta battagiia ; esse permettevano a* 
Preíi , cd a' Diaconi di aver luogo ne' loro 
letti , e gloriavansi fra le fiamme dell* intat-
ta lor p u r i t á . La natura insúltala vendicava 
qualche volta i proprj diri t t i 3 e questa nuo-
va specie di martirio serviva soltanto a in« 

tro^ 

( 1 ) Ved. una raolto curiosa díssertazione salle Vestali 
nclle memoiie dell* Accademia delle lnscriz,ioni Tom. I I . 
p. 151-227. Nonostánt i g l i o n o r i , ed i pr iv i legj concessi 
a qüelle vergini 5 era difficile di t r ó v a m e un numero 
Sufficicntc > ne i i t i more della morte piíi o r r ibüe pote 
semprc tenere in freno la loro incontinenza. 

( 2 ) Cupiditatem procreandi aut unam scimtis a u t » « / -
Ur» . Mtnuc'ms F é l i x c. z i , J u s t í n , ^Apolog, M a j t r , tAthe-
fiitgor. tn L e g a t , c. 2%, T e r t u l l . de cult . f emlnar . 1. 2* 

( } ) Euseb. 1. V I . 8. Avant i che la fama d'Origene a* 
Vesse risvegliato l ' i n v i d i a , e la persecuzione quest' azio-
rie" straordinaria era piuttosto a m m i r a t á , che c e n s ú r a l a . 
Siccome aveva cgli generalmente Tuso d'interpretare a l -
legoricamente la scr i t tura , sembra una disgrazia, che i a 
lücsto sol caso dovesse adottare i l senso i i t t c i a l c . 
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f*-oJarre un nuovo scandalo nella Chíesa 
Mol t i pero fra gii Ascetici ( nome che pre. 
sto acquistarono a motivo da'lor penosi eser-
cizj ) essendo meno presontuosí , ebbero pro. 
hábilmente mlglior successo. La mancanza 
de' ssnsuali piaceri si compensa va , e si sup-
pliva daü* orgoglio spiri tuale. Anche la mol. 
titudine de' Pagani era disposta a stimare ¡1 
méri to del sacrífizio per la sua apparente dif. 
ficolta ; ed in loie di queste caste spose di 
Cristo i Padri hanno adoprato 11 torbido Hume 
della loro eloqu-nza ( 2 ) . Tal i sonó le anti-
che tracce de* principj, e degli inst i tuí] mona, 
stici / che ne' posteriorr tempi hanno bllancia* 
to tutí i 1 vancaggj temporali del Cristianesi.. 

l ^ o m O ) . . . . . . 
awcr - Non erano 1 Cnstiam meno ahcni dagli 
sionea- aftari , che da' piaceri di questo mondo. Essi 
f i ' / i i 3 ' non saPevano come conciliar la diíesa dells 
"uerra* Pr0Pr*ie p e r o n é e sostatize con la íoilerante 
c del d0t= 
goveino, 

( i ) Cipr ian. Epist, 4. c Dodvvell DÍssert , 'Cyprian^ 
I I I . Qualche cosa di similc a questo temerario tentativo 
fu, hingo tempo dopo a t t r ibui to al fondatore dell5 ordinc 
d i Fontevrault . Bayle ha dilettato se , ed i suoi lettoii 
su questo assai delicato soggetto . 

( 2 ) Dupin ( Bibl. Eccles. Tom. I . p . 195. ) fa un par. 
ticolar racconto del dialogo dellc dieci v e r g i n i , quale 
fu composto da Meto dio vescovo d i T i r o . Le lod i della 
v i rg in i t a sonó eccessive. 

( 3 ) G l i Ascetici fin dal secondo secólo incominciaro. 
no a far pubblica professione di mortificare i lor corpi, 
e di astenersi dall ' uso della carne e del v i n o , Mosemií 
f . 310.-
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^ottrina , che ordinava loro un' i l l imitata d i -
inentlcanza delle passate ingiurie , e i l do-
mándame delle nuove. Offendevasl la loro 
semplicitá dall ' uso de' giuramenti , dalla pom
pa delle magistrature e dell* a l t iva conten-
zione della vita pubblica , né la lor mi te i -
gnoranza potea convincersí , che in qualche 
occasione si potesse legíciimamente spargera 
il sangue de' nostri prossimi con la spada o 
della giustizia , o della guerra ; quantunque 
anche i lor ostili , o cr iminaü attentaii m i -
nacciasser la pace 3 e la sicurezza dclT intera 
Repubblica ( 1 ) . Si confessava , che sotto t i 
na legge meno perfetta si esercitava la pote-
sta nel Governo Giudalco da inspiraíi Pro fe t i , 
e da Re unti colí' approvazione de! Cie lo . 
I Cristian» sentivano , ed accordavano , ch'e« 
ran necessarj peí presente sistema del mondo 
tali insti tuti , e sottoponevansi di buona vo-
glia a l l ' autorita de' loro Pagani Governatori * 
Ma nel tempo che inculcavano le massime 
d' un' ubbidienza passiva , ricusavano di pren* 
der altivamente alcuna parte nel la civile am-
ministrazione , o militar difesa del) ' Impero, 
Poteva per avventura concedersi qualche d i -

1 spensa per quelle persone , che avanti di 
converürsi erano giá impegnate in tali v io 

len-

( 1 ) Vedi la moral de' Padr i . Furon dopo la rlforms 
rinnovati g l i stessi pazienti principj da' Sociniani, da'mo-
denii Anabattisti , e da'Quacqueri. Barclajo , c h ' é l ' a -
pologista di questi u l n ' m í , ha patrocinato i proprj f r% 
t c l l i co l i ' autori ta de ' px imi t i v i Ciist iani p, 



Istoria de!la decadenta 
lente , e sanguinarie occupazioní ( 1 ) 1 tn'i 
era impossibile , che i Crístiani senza rinun. 
_z¡are a' piü sacri doveri potessero assumere 
J* 5ar.a"ere & soldatí 3 di magisirati , o di 
Fnncjpi ( 2 ) . Questa indolente, o anche col. 
pevole non curanza della pubblica salute gil i 
esponeva ai disprezzo , ed a* rimproveri de'! ! 
lagam , che bene spesso dimandavano quale 
mai sarebbe síato i l destín dell'Impero a t íac 
cato per ogní parte da' Barban*, se tu tu adot-
tato avessero i pusillanimi sentimemi della 
nuova setta (3)? A tale insultante questic 
ne gli Apoíogisti Cristian! rendevan oscure ei 
ambigue nsposte , non volendo manifestar la 
secreta epímone della lor sicurezza , vale a 
diré J'opinione in cui erano, che avanti H n . 
tera conversione del I* liman genere la guer-
ra , i j governo , i l Romano impero , ed \\ 
mondo stesso non sarebbero pi í i . £ ' da no. 
íarsí , che ancora in questo caso la situazio-
ne de' pnmi Cristian? molto felicemente coin-
cideva co' loro scrupoli reiigiosi , e che la 

loro 

C i ) Ter t t íH. Apolog. c. ar . de Ido l . c. i 7 , j g . Ori
gen, contr c d s u r » 1. V. p. * s j . h V I I . p. 3<fs. l i b . VI I I . 
p. + 2 3 - 4 2 8 . 

1 . ° ? . Ter t"!1Íano ( J5e c<,rona W ' * ' c. i r . > sugeeiísce 
Joro I espediente di disertare: consial io , che se fosse 
stato generalmente noto , non era molto a proposito per 
concillare alia Re l ig ión Cristiana i l favor degl' impera. 

( 3 ) Per quanto r o í possiam giudícare dalla mutilata 
í app re sen t az ione d'Or.gcne ( 1. V I I I . p . 4 2 j . > Q t h o S 
l u í awersano avea sostenuto la sua objeción? con gran 
íOíza3 e candore? ' * 
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loro avvers íone ad una vita a l t iva contri* 

n i buiva piuttosto a scusarli daí servizio , che 
n* ad escluderli dagli onorr dello stato , e dell 
're armata. * 
d¡ V. Ma per quanto i l caratíer deglí uomi- c Î'ntat 
si. ni possa venir innalzato s o depresso da un " tdv ik 
gli passíggíero entusiasmo , tornera poi a grado de' cr i-
áe' a grado al suo proprio e naturale l ivel lo , stiani 

e riprcndera quelle passioni , che sembrano nel GOj 
le piíi adattate alia sua presente condizione . ¡j","0 
I p r imi t lv i Cristian! eran mortí agli afFarí , ¿¿%% 4 
ed a' piaceri del Mondo i ma I'amor deii'a-
zione, che non puo mai estinguersi totalmen
te, presto risorse in l o r o , e trovarono un'oc-
cupazione novella nel governo della Chiesa. 
Una societá a parte s che attaccava la re l i 
gión dominante dell' Impero s doveva pre-
scriversi qualche forma di regolamento ínter-
np , e depuíare un sufficiente numero di mí -
nistri , a" quali affidasse non solo le funziont 
spirituaíi 5< ma ancora la temporal direztone 
della Cristiana Repubblica. La sicurezza di 
tal soc ie tá , 1' onore , e i'ingrandimento della 
medesíma producevano eziandio negli animi 
piíi devoti uno ^ spirito di Patriottismo simile 
a quello , che i primi R o m á n i avevan senti-
to per la Repubblica, ed alie volte anche u -
na simile indifferenza rispetto all'uso di qua-
lunque sorta di mezzi , che potesser probabil-
mente condurre ad un si desiderabile fine. 
L' ambizione d' innalzar se s íess i , o i loro a-
mici agli onor i , ed agli uffiz) della Chiesa co-
privasi con la lodevole intenzione di sacrifi
care al pubblico vantaggio ¡1 potere e la sti-
ma , che solo per t a l ' oggetto erano essi in 
ílo?ere di procacciarsi, ^leiresercizio de lie ior 

v fun-
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funzioni molto frequentemente occorreva di 
scoprirs gii errori dell ' cresta s o glí ariifoj 
della fazionej di opporsi a'dísegni de' malvagj 
fr^tel í i , di notare le lor persone colla meri. 
tata infamia, e di escluderli dal seno di una 
societá , la cui pace e felicita tentato aveva-
no dí turbare; Gl i Ecclesiastici diretlori de' 
Ois t lan i dovevano uniré la prudenzá del ser
peóte coll* innocenza delía coiomba," ma co
me la prima si ando raffinando ¿ cosi la se. 
conda insensibilmente corruppesi per I'abitudí. 
ne del Governo. Nella Chiesa ugualmente 
che nel Mondo le personé costituite in q m l 
che pubblico impiego si rendevan considerabill 
per lá loro eloqaenza e fermezza s per la co-
gnizione degli uomin i , e per la destrezza ne-
gli aífafi , e mentre nascondevario agli altri , 
e forse a lor medesimi i segreti mot iv i della 
lor condotta, ricadtvan troppo frequentemente 
in tuttc le tumultuarle passioni della v i ta at-
t iva , che avevano acquistata la tintura di ua 
maggior grado di amarezza s e di ostinazione 

, . per I ' in fusione del lo spirituale 
la'S'r*3 ^ governo della Chiesa spesso é stato il 
l iber ta , spgg^"0 non meno che i l guiderdone di re. 
ed a. ligiose contese. Gl i ostlnaíi disputanti di Ro-
§'\a- ma , di Parigi 3 di Oxford „ e di Gincvra si 
Si!anza*sono sfoizati ugualmente per ridurre ciascu-

no la prima , ed apostólica forma di go
verno ( i ) allá propria costí tuzione . Que' 

d ) I l par cito Anscociatico ín Francia, cd in Inghil-
t en* 



» 
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pochi , i quall hatino dlscusso tale articolo 
con piú candore , ed imparziali tá , son d4 o-
plnione ( 1 ) , cha gli Apóstol* evitasser l 'uf -
fizio di legislatori , e piuttosto volesser sof-
frire alcuni scandali 3 e división! panicolari , 
che togliere ai futuri Cristiani ia liberta di 
variar le forme del loro ecciesiastico regola-
mentó s secondo le variai ioni de' tempi 3 e 
delie circostanzeí Puó vedersi qual sistema di 
governo fosse eolia loro approvaziona adot-
tato per l ' uso del primo secólo neiía praílca 
delie Chiese di Gerusalemme , d' Efeso , e di 
Corinto. Le societá erette nelie c i t tá dell8 
Impero erano soltanto unite fra loro co' v i n -
coii della carita , e della , fede. L" indlpen-
denza , e 1' uguaglianza formavano la líase 
dell' interna loro costituzione. Supplivasi alia 
mancanza di cultura 3 e di sapere umano se-
condo i*occas!oni5 mediante l'ajuto de' Trofg* 
ti ( z ) i ch'eran chiamati á tale uffizio sen-
za distinzione alcuna d* e tá , di sesso 5 o di 
natural! talenti , e che ogoi volta , che sen-
tivano i l divino impulso , mandavano fuori 
reífusioni delio spirito neli' assemblea de' fe-

de-

tena fortemente ha sostenuto l ' o r i g i n divina de'vesco-
v i ; ma i Prcti Calvinist i non han voluto soífrire un 

! superiore, ed i l Pontefice ha ricusato d i riconosccre un 
uguale. yed. Pra Paolo. 

( 1 ) Ne l l ' istoria della Gcrarchia Cristiana ho per lo 
S | piu seguitato i l do t to , ed ingenuo Mosemio. 

Ca^Qiianto a' Profeti della pr imit iva Chiesa ved. M o 
lí, i sem. D U s e r t , a4 W s t . Keelts, f trf intntes Tom. I I , p . 132» 

a«8. 
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íleli . Ma i Profeticí Dottorí spesso abusarono 
o fecero cattive applicazioni di questi doni 
straordinarj. Essi ne facevan pompa fuor di 
tempo , presumevano d" interromper le sacre 
ftinziom deU'assemblea, e col loro orgoglio o 
falso zejo índussero specialmente nella Chiesa 
Apostólica á\ Corinto una langa e trista serie 
di disordini ( i ) . Siccome i ' instituto de" 
Profeti divenne inu t i l e , ed anche dannoso, ne 
fu tolta di mezzo la potes tá , ed abolito 1' 
uffizio. Le pubbliche funzíoni della Re ligio-
ne furono solamente affidate a' ministri giá 
stabiliti nella Chiesa , vale a diré a' Vescovi, 
ed a' Preti: n o m i , che nella lor prima origi. 
ne sembra, che indicassero lo stesso ministe-
r o , ed ordine di persone. Quello di Prete 
esprime va la loro eta , o piuttosto la lor gra-
vita e saviezza; quello poi di Vescovo de no, 
ta va Pispezione che avevano sopra la fede, 
ed i costumi de* Crisíiani commessi alia pa. 
storale lor cura'. Proporzionatamente al nu. 
mero de* fedeli una raaggiore o minor quan-
t i í á di questi Vrs t i Ephcopa/i governava cgni 
nascente congregazione con uguale autori tá , 

. e con unión di consiglj ( 2 ) . 
iTonT' * ^ a Ia P.'1"1 Perfetta uguaglíanza di liber-
de've- t f esiSe 'a direzione di un Magistrato supe-
scoví rlore. í e 1' ordine delle pubbliche delibera-
come zioni beti presto introduce 1' uffizio d' uti 

de lco l -
legio de' ^^-^&SSJ: ' ' ' ' ̂ '^Bamuum.MM'.»-m *mmm imi •niwmwiii b» 

( O V«d. L 'Epis tole d i S. Paolo, e d i Clemente a, 
C o r i n t j . 

í z ) Hookcr Eccksiast. Pol iz ia , 1. V I I , 
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Presidente , che almeno abbia 1' autorl iá di 
raccogüere le opinioui , e di eseguire i de-
creti deü' asserablea . U n riguardo alia pub-
blica tranquillitá , che sarebbe siata fre-
quentemente interrotta dalle annuali , o ac
cidental! elezioni , mosse i p r imi t iv i Cristia-
nl a stabilire una perpetua , ed onorevoie 
magistratura , ed a scegliere uno de' píii pru-
denti 3 e santi fra' loro Preti per eseguire , 
finché viveva , i doveri di loro ecclesiastico 
u i re í tore . In quest'occasione fu che i l subli
me ti tolo di Vescovo s' incorninció ad ¡nalzars 
sopra l ' umi le denominaziona di Prete; e men-
tre quest' ultima continuo ad indicare la piu 
natural dístinzions fra' membri di ogni Senato 
Cristiano 5 quello fu appropriato alia dignitá 
del nuovo Presidente di esso ( 1 ) . í vantaggi 
di questa forma di Governo , Episcopaie , che 
sembra essere stato introdoito avanti la fine 
del primo secólo ( a ) , erano ta ni* ovvj , ed 

i m -

( 1 ) Ved. Girolamo ad. T i t u m c. i . ed Epist. 8,. CnelT 
Ediz. Bcnedet'tin. 101. ) e relaborata apología d i Blotir 
dello f t » sent.entí* H i e r e n j m i . J.'antico stato del Vesco
v o , e de' Pieti d'Alessandria, qual' e descritto da G i r o , 
lamo, riceve una considcrabil confcrma dal Patriarca Eu-
t ichio ( Annal. Tom. I . p, 530. vers. Pocock ) : d i cu i 
con so come possa rigettarsi la testimonianza malgrado 
tu t tc le obiezioni del dotto Pcarson nclle suc •vlndicla.e 
Jgnat ianae Pa r í . I . c. I I . 

( i ) Vedasi V introduzionc a l l ' Apocalissc . I Vescovi 
sotto 11 nome di Angelí erano gia i n s t i t u i t i in sette C i t -
tá del! 'Asia. Eppure 1'Epístola di Clemente ( ch ' c pro-
babilmcntc d i ugualc aptichita ) non c i conduce a sco-
prire alcana traccia d' Episcopato r e a C o r i n t o , nc a 
Roma. 

TOMO ¡II , Q 
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Importantí per la futura g'andezza , uguaí-
ftiente che per la pace attuale del Cristiane-
si mo , che fu adoí ía to senza dilazione da íu t -
íe le societá s ch'erano giá sparse per i ' I m 
pero . Ave va moho per tempo acquistata l* 
approvazíone dell* ant ichi tá ( i ) , ed é s ta ío 
sempre rispettato dalle Chiese piü potenti si 
Orientali s che Occidentalí come un pr imi t ivo, 
ed anche Divino stabilimento ( 2 ) . E' super-
fluo d'osservare 3 cha i devoti , ed umil i Preti, 
che a principio insigniti íurono del tifcoío Epi
scopal e non potevan a veré , e probabilmeníe 
rícusato avrehbero la potenza e la pompa3 che 
ades60 circonda la tiara del P^ortiano Pontefi-
ce, o la mitra di ün Prelato Alemanno ; ma 
possiain definiré in peche paróle gli stretti l i -
m i t i delía primiera loro giurisdizi'one , ch' era 
principalmente spirituale , sebbene irt qual-
che caso risguardasse ancha le cose temporali 
i 3 ) ' Riducevasi a 11* amministrazione de' 
sacramenti , alia disciplina Ecclesiastica , al-

« • k 

C i > Nulla. Ecc les ia sitie Eplscopo , e stato un fatto 
non meno che una massima fin dal tempo di Ter tu l l ia-
r o , e d* I renco. 

C 2 ) Supérate 1c difficolta del primo Secólo , t r ov í amo 
í l governo Episcopale universalmente stabilito , finche 
resto interrot to dal genio repubblicano de' r i formator i 
Svizzer i , e della Gcrmania . 

( } ) Ved. Moseraio nel pr imo e secondo s e c ó l o . ígna-
zio ( ad Smymeos c. 5. ec. ) esalta con trasporto la" df-
gnita Episcopale. Le Clerc C H h t . Eccles . p. 559. ) cen
sura molto arditamente la di lu i condona : Mosemio con 
un gmdizio_ piíi c r i t ico r p. i í i . ) sospetta della genui* 
n h \ eziandio delle p iu brevi Epistole. 
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la sopraintendenza de* ri t i sacri, che insensi-
bümente crescevano in numero e ¡n var ie tá , 
alia consacrazion de* minístri ccclesiastici s a' 
quali si assegnavan dai Vescovo le respettive 
íunzioni , al maneggió deí pubblico tesoro , -
ed alia decisione di tutte quelle coníroversieá 
che i Fedeli non volevaño esporre avanti al 
tribunaie di mi Giudice idolatra. Queste fa-
colta per breve lempo si esercitarono secondo 
i l consiglio del collegio presbiterale , e col con
senso e coll ' approvazione dell* assemblea de* 
Cristian!. Gl i antichi Vescovi si risguardavan 
soltanto come i primi fra' loro uguali 3 e g i l 
onorevoli serví di ün ¡Sopólo libero. Quandd 
vacava per la morte del Vescovo la cat tedrá 
Episcopale i si eleggeva fra' Preíi un nuovQL_ 
Presidente per m ezzo de' vot i di tutta la con-
gregazioné ^ ogni cui membro si stimava i n 
vestí to di un carattere sacro e sacerdotale 
C-O-

Questo fu i l dolce, ed uguale regoíaraen- coocf-
t o , con cui si governarono i Cristiani piú d¡ ijPro. 
cento anni dopo la morte degli Ápostoli . O ^incl'a' 
gni societa formava da se una separata e in- x% 
dipendente Repubblica 5 e quantunque i piu 
dístanti fra questi piccoli stati mantenessero 
mi reciproco 1 ed afeichevoi commercio di de-

pü-

mmmmmmmmmummmmmmmmm̂  

( 1 ) Ronne & L a h í sacerdotes su mus t T e r t u l l . É x l o r * 
a i cas t l ta t , c. 7. siccome i l cuore umano e semprc i l 
medcsimo , cosí moltc osservaz íoní , che M . Hume^ ha 
fatto sul l ' entusiasmo ( Saggi v o l . I . p. y í . delT Eclizione 
i o 4 , ) possono applicarsi anche alia x c a k íc tpiwxioBC« 

Q a 
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pu taz ion í , e di lettere, pura non era II mon-
do Cristiano ancora congiunto mediante alca
na suprema autori tá , o legislativa assemblea. 
Siccome i l numero de* Fedeli appoco appoco 
s' era molíiplicato , si viddero i vantaggj, 
che provenir potevano da una piü stretta u-
nione d' interessi , e di disegni. Verso i i fi
ne del secondo secólo le Chiese della Grecia 
c deli' Asia adottarono le vantaggiose insíitu-
zioni de' sinodi provinciali , e puó giust a men
te supporsi, che prendessero i l modello de* 
Concllj rappresentativi da' celebri esempj deí 
lor Paese , quali sonó quello degli Anfizioni , 
la lega Achea, o le assemblee delle Ci t tá del
la j o n i a . T o s t ó fu stabilito come un co-
stume j ed una legge , che i Vescovi delle 
Chiese indipendenti si trovassero ne* tempi de-
terminati della primavera, e deU'autunno i n -
sieme nella capitale della Provincia. Le ior 
deliberazioni erano assistite dai consiglio di 
pochi Preti dist iníJ , e modérate dalla presen-
za di una mo'í i tudine di uditori ( i ) . I loro 
decreti, che si chiamavano canoni, regolava-
no qualunque importante questione di fede, e 
di disciplina.' ed era naturale di credere, che 
nella riunione de' delegati del popólo Cristia
no si sarebbe sparsa un' abbondante effusione 
dello Spimo Santo. L'instituzione de' sinodi 

era 

( i ) lAtta Concil. C a r t h a g . apud C y ¡ ¡ r ían . E d l t . F t l l . 
p. i?8 . Qucsto Concilio era composto di ottanrasctte Ve
scovi delle Provincie di Mauri tania, Numid ia , ed A f r i 
ca j cd al.cuni Pre t i , e Diaconi assisteiono a l l ' assemblea, 
(ruesente f k b i s m á x i m a , p a r t e . 
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era cosí confacente a l l ' ambizione privara , 
ed aH'interesse pubblico , che nello spazio di 
pochi anni fu ricevuta per tutto 1' Impero. Uní0. 
Si stabili una regolare corríspondenza fra 'Con ne dei-
cilj p rov inc iaü , che reciprocamente si comu lachie» 
nicavano , ed approvavano i respeilivi Joro sa« 
a t t i j e la Chiesa cattoiica prese in breve la 
forma 3 ed acquistó la forza di una gran Re-
pubblica federativa ( 1 ) . 

Siccome restó msensibi!mente sospesa per pIO-
i ' uso de* concilj V autoritá legislativa delle gresso 
Chiese particolari , cosí ottennero i Vescovi del l 'au-
niediante la loro confederazione una porgio- t0^ta 
ne raolto maggiore di potestá esecutiva ed êplsc0" 
arbitraria j e tostó che si trovarono uni i i da 
un sentí mentó di comune interesse 3 furono 
in istato di attaccare con unito vigore g i i o-
riginarj diri t t i del Clero , e del popólo » I 
Prelati del terzo secólo mutarono appoco ap-
poco i l linguaggio d' esortazione in que! di 
comando ; sparsero i semi delle future usur-
paz ioni l e supplirono con allegorie scrittura-
] i } e con declamazioni rettoriche alia mancan-
za di forza, e di ragione. Essi esaltavano 
1' imi ta , ed i l poter della Chiesa, quale rap-
presentavasi nell' VJfizio Episcopales di cu i go-
deva ogni Vescovo un' ugnale , ed indivisa 

por-

( 1 > ^Aguntur praetere* per Graec las i l las certis in l » . 
cis concilio, ec. Ter tul l ian. de Je}un. e. 13. L 'Af r i cano 
sc r i r to ie ne fa menzionc come d i un' istituzione iccentc 
c s t raniera . L 'unione delle chiese Cristiane spicgasi 
moho giwdlxiojamentc da Moscmio y, ií-j. 170, 

Q. 1 
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poYziot te ( i ) , Si anda va spesso rlpetendo 
che i Principi, ed i Magistrati vantar poteva-
no un terreno dir i t to , ed un passaggiero do* 
minio , ma rEpiscopafe autoritá era ja sola , 
che deriyasse da D i o , e si estendesse a que-
stq , ed alTaltro mondo, I Vescoyi erano i 
vicarj d¡ Cristo, i successori degli Apostoli , 
o quelli che furon místicamente sostituiti al 
sommo Sacerdozio delta legge Mosaica , I I 
privilegio esclusivo che avevano di conferiré 
íi carattere sacerdotale invase ia liberta del!' 
elezioni del Clero , e del Popólo , e se neil ' 
amministrazion deíla Chfesa qualche volta 
consultavano ¡1 giudizio de' Preti , o 1* Inclí-
pazion popo!are , _ avevan grandissima cura 
d' inculcare ¡1 mérito ái tal volontaria condi-
spendenza. I Vescovi riconoscevano \* auto-
rita suprema i che ríscdeva neil ' assemblea de' 
loro fratelli ; ma neí governo delle parti-
colari lor Diócesi , ciascheduno di essi daí 
proprio Gregge esigeva I" istessa implícita ob-
bedienza , come se queÜa favorita metáfora 
fosse stata letteralmente giusta, ed i l Pastore 
fosse stato di una pift sublime natura di quel-
la delle sue pecore ( i ) . Questa obbedienz^ 

pe-

í 2 ) Cipriano nel suo celebre l ibro de umtate Eccleslae 
p. 75-8 5. _ 

( i ) No i possiam ín tu t to e per tut to i i f e r i r c i al con-
tegno ^ alia do t t r ina , ed alie lettere di Cipr iano . Le 
Clerc in una breve v i t a , che ne ha fatto ( Bibl io t . U n i -
vers. tom. X I I , p. 307-378 , ) 1'ha l app rc í cn ta to con 
gran l ibe r t a , ed esattezza. 
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pero non fu imposta senza qualche sforzo per 
una parte, e senza qualche resistenza per T 
aJtra. La parte democrática dalla costituzio-
ne fu in molt i luoghi con gran calore soste-
ñuta dalla zelante, ed interessata opposizions 
del Clero ínferiore. Ma si diedero al̂  loro pa-
triottismo gl'ignominiosi no mi di fazione , e 
di seisma ; e la causa Episcopale dové( i l suu 
rápido progresso alie fatiche di molt i a t t iv i 
Prelat i , che riunivano in se stessi , come C i 
priano di Cartagine, le arti del piu ambizio-
so uomo di stato colle virtíi Cristiane , che 
sembrano adattate al carattere di un sanio , 
e di un martire ( 1 ) . 

Le medesime cagloni , che avevan di- pree^ 
strutto a principio 1' uguagiianza de' Preti , m í n e n . 
introdussero una preeminenzi di rango ira' J ^ ^ " 
Vescovi , e quindi una superioritá di giurisdi- se Me" 
zione. Ogni volta che nella primavera , e t ropo-
netr autunno adunavansi nei Concilio pro- l i t anc . 
vinciale, sentívasi molió notabilmente la dif-
ferenza del mérito , e della riputazion per-
sonale ira i membri dell* assemblea , ^ ed era 
governata la moltitudine dalia dottrina , e 
da 11' eloquenza dei pochi. Ma T ordine degH 
atti pubblici richiedeva una distinzione piu 

1 re-

( 1 ) Se N o v a t o , Fellclsslmo ce. che i l Vescovo di Car
tagine scacció dalla su a chiesa, e d a l l ' A f r i c a , non era-
no veramente i mostri piíi detestabili d'erapieta , lo ze. 
lo di Cipriano in ta l i occasioni dovra prevalere alia sua. 
veraci ta . Bramando un giusto ragguaglio di t a l i escure 
querele ved. Moscmio p. 4.97.512. 

Q. 4 
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regolare e meno invidiosa ; fu conferitó I* xxt 
nzio di presedere in perpetuo ai Concilj di 
ogm Provincia a' Vescoví della cl t tá pn'n-
cipale 3 e questi ambiziosi Prelati , che tostó 
acquistarono^ í titolí eminent í di Metropolita, 
ni , e di Pr imat i , si preparaván segretameníe 
ad usurpare sopra i Joro episcopal! fratell! 
quell* au ton tá istessa , che i Vescovi a devano 
ú l t imamente assunta sopra i l collegio de' Pre-
ts ( i ) . N é passó molto tempo, che s* intro-
dusse un' emuiazione di preeminenza , e di 
potere fra* Metropolicani medesimi , affettan-
do ckscheduno di essi di mostrare ne' termi-
m pm fastosi gli onori , e i vaníaggi tempo-
raü della C i t t a , a cui presedeva , i l numera 
e 1 opulenza de* Cristian! sotíoposíi alia pa-
storale sua cura , i Santi ed i Mar t i r i , ch' 
erano sorti fra loro , e la puritá , con cui 
roantenevasi la tradizion della fede , qual4 
era stata trasmessa per una serie di Vescoví 
ortodcssí dagli Apostoli , o da' lor Díscepoli 
a' quali attribuivasi la fondazione di queiía 
Chiesa ( 2 ) . Per ogni motivo si Ecclesiasti-
co che crvile era facile a prevedersi, che Ro-
ma avrebbe goduto i l rispetto , ed in breve 

Ambi - pretesa F obbedienza del le Provincíe . I v i la 
' societá de' Fedeli era in una giusta propor-

, n i ' ?íüile colía Capital deil' impero j e la Chiesa 
Ponte- Ro
lle i , 

C r ) Moscm. p, zg9. Dupin U u t l q . E c c h s . D i s c í -
pt' p . 19, 20, 

Tertullfano ín un Trattaro a posta comro gl i E . 
xj ci ha difeso i l d i r i t t o della p m c d z i o n e come pro-
f n o dclle Chicsc Apostoliche. 
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Romana era i l pu\ grande, i l piu numerosos 
e neir Occidente i l pió antico cH tuttí g l i 
stabilimenti Crist ianí , mol t i de'quali avevano 
ricevuta la religione dalle pie fatiche de' Mis-
sionarj della medesima . Supponevasi , che 
avesse onorato le rivo del Tevere non %\\ 
un solo fondatore Apostólico , al che sí ridu-
ce va i l piü alto vanto di Antiochia , d" Eíe-
so 3 o di Corinto, ma la predícazione , ed i l 
martirio de" due piü eminemi ira gli Aposto» 
11 ( i ) ; e molto prudentemente i Vescovi di Ro» 
ma pretendevano d'essere eredi di qualsivoglia 
prerogativa , che attribuita fosse alia perso
na, o airuffizio di S. Pietro ( 2 ) . I Vescovi 
dei l ' I ta l ia , e delle Provincie eran disposti ad 
accordar loro un primato d' ordine , e d' as-
sociazione nella Cristiana aristocrazia } come 
molto propriacnente la chiamavano ( 5 ) . Ma 

- la 

< i ) Si fa menzíone del viaggio di S. Pietro a Roma; 
dalla maggior parte degli antichi sc r i t to r i C ved. Euseb. 
I I . 2 5 . >. 11 inedesimo e sostenuto da tu t r i i Ca t to l i c i , 
cd accordato da alcuni Trotcstanti ( ved. Pearson e Dod» 
vvell Ae sv.ee. Bphc . R * m . ) c stato vigorosamcute attac-
¿ato dallo Spanemio ( Miscel l . sacra I I I . j . ) . Secondo 
i l P. Arduino i Monaci del Secólo X I I I . che composcr 
1' Eneidc, rappresentarono s. Pietro sotto 1' allegorico ca-
rattere dcll* Eroc Trojano , 

( 1 ) E' solamente esatta in Francese que lia famosa a l -
lusione al nome d i S. P ie t ro : Tu es F i e r r e , & sur cette 
f ierre ce. Essa é impcrfctta in Greco, in La t ino , i n I ta 
liano ec. c totalmente in in tc l l ig ib i lc re ' nostri linguaggi 
T e u t o n i c í . 

C 3 ) Irenaeus a d v . Mares . J I I . 3. Tc r tu l l i an . de f r a c -
scrlft , c. 35. e C ip i i an . ep. 27 . 5 5. 71- 7^- Le Cíe re 
( Hist. E c c l , p. 7 6 + . ) e Mosemio ( p. a s » . 578. > di f f i -

c i l -
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Ja potestá di Monarca rigettavasí con orrore 
e l'ambizioso genio di Roma trovó nelle 
iiazioní deíI 'As!33 e dell* Africa una resisten, 
za contro lo spirituale dominio di leí piü vi , 
gorosa di quella, che anticamente aveva spe. 
rimencato contro i l temporale . íl patrioltico 
Cipriano , che regolava coi piü assoluto po. 
tere la^ Chiesa di Cartagine , ed i sinodi Pro. 
v i n c i a l i , si oppose risohuamente , e con suc. 
cesso ali1 ambizione del Romano Pomefice , 
artificiosamente uni la propria causa con quelia 
ú f Vescoyi Oricntali , e come Annibaie ccr-
có nuovi alleati neí cuore delT Asia ( i ) . Se 
questa guerra Púnica si fece senz' alcuna ef-
fusiope di sangue , ció deve moho meno at-, 
ínbuirsí alia moderazione , che alia debolez-
23 de' combattenti Prelati . Le solé armi s che 
usarono 3 (mono ¡nvet t ive e scomuniche ; e 
queste nel corso di tutta la disputa eglino si 
scagliarono contro l 'al tro con ugual furia 
e devozione . I moderni cattolici si trovano 
angustiati dalla dura necessita di censurare la 
condotta o di un Papa , o di un Santo ¡e d' 
un Mani ré , quando son costretti a rifetir le 
particolaritá di una disputa , nella quale i 
Campioni della Religione secondavan quelle 

pas-

cilmente interpretano qaesti passi. Ma i l l i b e r o , cd o-
xatono snle de' Padrí spesso par favorcvolc alie preten» 
siom d i Roma. 

C i ) Vedas i la pungente letrera scri t ta da Firmiliano 
Vescovo di Cesárea a Stcfano Vescoyo d i Roma appressQ 
Cipriano Eois t . n i . r r 
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passioní, che sembrano piu adactate al senato, 
pd al campo ( 1 ) . 

L ' avanzamento dell* autorka Ecclesiasti-
ca íece nasccre la roemorabile distinzione ira 
10 stato laicale e ciericale , che non era sta-
ta in uso né fra' Grecí , ne fra' Romani ( 2 ) . 
11 primo comprendeva i l corpo del popólo 
Cristiano ¡ 1' aitro , secondo i l significato di 
quelia voce, la parte sceita , ch'era stata de-
stinata peí servizio dalla Religione : celebre 
ordine di persone , che ha somministrato i 
piu ímpor tan t i , quantunque non sempre i piu 
edificantl soggetti all* istoria moderna. Le 
lor vlcendevoli ostiliiá qualche volta dísíur-
barono la pace della Chiesa nasccnte , ma si 
univan lo zelo, e r a t t i v i t á loro nella causa 
comune, e i'amor della potenza , che ( sot-
to i piu artificios! colorí ) s? insinuaya ne' 
petti de' Vescovi, c de* M a r t i r i , gli animava 
ad accrescere i l numero de' loro sudditl s e 
ad estendere i l imit í dell' Impero Cristiano. 
Essi eran pr iv i di ogni forza témpora le , e 
per lungo tempo furono scoraggiaíi , ed op-
pressi , anziché assistiti, dai Magistrato c iv i -
le: avevano peí6 in mano , ed esercitavano 

nell' 

í'C 1 ) in torno a qucsta disputa d i ribattezzarc g l i Ere-
t i d ved. le k t t c r e di Cipr iano, ed i l l ibro scttimo di 
Euscbio. 

( 2 ) Quanto a l l ' origine d i quelle parole ved. Mosem. 
?• t+ i . Spanemio Hist . E c c l . p. 63j. La distinzione fra' 
Cherlc i , ed i L a í c i era gia stabilita prima del tci t ípo di 
Ter tu l l i ano , 
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neir i i i íerno regolamenio del le loro societa [ 
due piü eííicaci strumenti del governo i pre; 
m) e le pene; traevano i pr imi dalla pia Ij. 
be ra l i t á , e le seconde delia devota apprensioü 
de' Fedeli, 

I . La comunione de'beni 5 che avea tan. 
c r e n d í . ' 9 Piacevolmente oceupato 1* immagínazion 
tadciia di Platone ( i ) , e che susslsteva in quaiche 
chiesa, modo nell ' austera setta degli Esseni ( 2 ) , fu 

per breve lempo adottata nella primitiva 
Chiesa . 11 fervore de* primi proseliti g l ' in. 
dusse a venderé quelle mondane possess-oni, 
che disprezzavano , a pórtame i l prezzo a' 
piedi degli Apostoli} ed a contentarsi di r¡. 
ceverne una parte uguate agíi a l t r i nella ge-
nerai distribuzione ( ^ ) . L'accrescimento de' 
Gnstiani fece che si rilasciasse , ed. a grado 
a grado restasse abolito questo generoso In-
stituto , che in maní meno puré di quelle 
degli Apostoli si sarebbe troppo presto cor. 
rotto , e convertito in abuso dal proprio in. 
íeresse, a cu i la natura umana é sempre con-
dotta 1 e fu permesso a' conveniti s che ab. 

brac-

_ < i ) La comunione i ns tu i ra da Platone e p iü perfetta 
d i qucl la , che aveva immaginata per la sua Utop ia i i 
Sig. Tommaso M o r o . La comunión delle donne e que!, 
la de benr temporal! posson considerarsi come pa r t í in-
separabih dell'istcsso sistema. 

C * ) J o s e p h ahtiqult . X V I I I . 2. P h l U de -vlt. conUm-
f l a t i v , 

C O Ved. g l i A t t i degli Apostol i c. z . ^ 5. co'com. 
mentarj di G i o z i o . Mosemio in una Dissertazione a par-
a ^ o " 3 ^ COmiine 0 í Í n i o n e con raolto inconcludenti 
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Vacclavan la nuova religions , di ritenere 
il possesso del lor patrimonio , di ricever le
gad ed ereditá 5 e di accrescere ciascheduno 
i proprj averi per tu t t i i mezzí icg i t t imi del 
commercio e dell* industria. In vece di un 
íntero sacrifizio de' beni d'ognuno da* ministri 
dell' Evangelo ne fu accettata una moderata 
porzione , e nelle loro eddomadali , o men
sual i adunanze ogní fedeie , secondo che esi-
geva l'occasione , ed a mi su ra della propria 
ricchezza e pietá . presentava la sua volonta-
ria ofFerta per uso della societa comune ( 1 ) • 
Nessuna cosa quantunque tenue si ricusava j 
ma premurosamente inculcavasi, che rispetto 
alie decime la legge Mosaica era sempre di 
obbÜgazion divina , e che essendo stato co-
mandaío agli Ebrei sotro una disciplina me
tió perfecta di pagare la decima parte di t u u 
to c i ó , che possedevano, era ben convenien
te , che i discepoli di Cristo si distinguessero 
con una maggior libera lita ( 2 ) , ed acquistas-

se-

C 1 ) Giustino Mar t . Applog. Magg. c. «g. Te r tu l l . A -
pol . c. 39. 

( 2 ) i ren. a d v . hasreses I . I V . c. 34« Origen, m 
Num. hom. I I . Ciprian. de unl tat . Ecc l e s . Constltut. ^ í p t -
stol. 1. I I . c. 54. 35. con le note del c o t c k r i o . Dalle, 
costituzioni s' introduce questo precetto_ divino , dichia-
rando che i Preti son tanto superioii ai R e , quanto 1' 
a n i m a ' é p iu cccellente del r o r p o . Fra i generi_ sottopo. 
sti alia décima contano i l grano, i l v i n o , ^ olio> e Ja 
lana. Si consulti su questo interessante soggetto 1* Istoria 
dcllc Decime d i Prideaux , e Fra Paolo delle materie Be. 
neficiarie, scr i t tor i d i caxattere moho diverso fra l o r o . 
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sero qualche mérito coi privarsi di un- bené 
superfluo s che si presto dovevasi annichilare 
msieme co! mondo ( i ) . Egli é quasi super. 
fluo l'osservare, ch'essendo l 'enírata d* ogní 
Chiesa ^partícolare cosí í k í í u a n t e 3 ed ¡ncer. 
ta , dev'cssere stata varia secondo la pover. 
l a , o I'opulenza de'fedeli , e secondo che si 
uovavan dispersi ¡n oscuri viilaggi , o riuniti 
nelle grandi Ci t tá dell' Impero . Nel. tempo 
delí' Jmperator Decio era opinione de' Magi. 
Strati , che i Cristiani di Roma possedessetd 
gran ricchezze, che si üsassero nel lord cuiro 
religioso vas! d'oro e d'argento , e che mol ti 
fra' loro prosellti avesser venduta le proprie 
terfe ¿ e case per accrescer le pubbÜche so-
stanze^ della coraunita a spese in vero degl* 
mfelici j o r figli i che si trovavan mendichi s 
perche i loro padri era no stati santi ( 2 ) é 
Dovremmo con diffidenza prestare orecchio ai 
sospetti degii stranieri e nemici , in quest' oc-

* ' ' . ' ' ' "•' t m m 

( 1 > La medesima opinione, la quaíe prevalsc anche 
verso l apno m i l l e , produsse i medesimi effet t i . Molte 
donaziom portano espresso questo loro motivo s appro. 
P l ^ u a n t e mundi fine „ . ved. Mosem. Istor. Genérale 
della Chiesa vol . I , p. 

C 2 ) t ü U summa cura, est f r a t r l h u i 
C Uí s e r m í testatur loquax ) 
ÓJfern; , f u n d í s -uenditls 
Sesteri lorum miUla ¿ 
^ d d i í í a , a v o r u m praed ia 
Fosdis sub au&lonlhus , 
tíuccessor exheres ¿ e m i t 
Santtls egens farent 'Sht . 
Haec o c c u í u n t u r abditis 
E c c l e s í a r u m í» angv.Us. f 

St 



Deirimpero Komano, Cap. X F , 25? 
casíone perb acquistano un colore molto spe-
cioso , e probfbile dalle seguenti due circo-
stanze , le solé giunte a nostra notizia , che 
tiefiniscano una íomma precisa ¿ o dieno un' 
idea distinta. Quasi nei medesimo tempo i l 
Vescovo di Cartagine da una societat men* o-
pulenta di quella di Roma raccolse cento m i -
la sesterzj ( sopra mi He settecento zecchini ) 
ín una subitánea questua pef redi'mere i fra-
telli de!la Numidia , ch' erano stati faí t i 
schiavi da' Barbari del deserto ( 1 ) • Circa 
cent'anní avanti al regno di Decio, la Chiesa 
Romana in una sola donazione avea ricevuto 
la somma di dugento miia sesterzj da uno 
straniero del Ponto , che avea determinato di 
stabiiirsi nella Capitale ( 2 ) . SÍ face van que-
ste oblazioni per la massima parte in mone-
ta ¡ né la societa de' Cristiani era bramosa , 
o capace di acquistare i* inibarazzo de' beni 
stabili in grande estensione. Era stato prov
i s t o da varié leggi promúlgate col medesimo 

J spi-

E t stipimd fletas credltuf 
N u d a r e dulces l í b e r e s . 

PrudenP. nt'pi i r í ^ o c v u r Hymn, 2 , 

t a susseguente condotta del Diácono Lorenzo prova sol» 
qual uso propriamente sí facesse della ricchezza nella 
Chiesa Romana.* questa era senza dubbio molto conside-
labi le j ma fra Pao ¡o C c. 5. •) pare, ch' csageri quando 
supponc ^ che i successori di Commodo furono mossi a 
perseguirá re i Cristiani per 1' avarizia di loro medesimi r 
e de' lor Prefetti del Pretoria. 
( 1 ) Cipr ian . Epist, 6 z . 
i * ) Tcr tu l l i an , de praescrlpt. c. 30. 
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spírito dej nostrí statuti delle maní morte s 
che non si donassero 9 né sí lasciassero fondi 
reali ad alcun corpo collegiato, senza un pr¡. 
vilegio speciale , o una particolar dispensa 
deirimperatore, o del Senato ( i ) , i quali ra. 
re volte eran dispostí a concederla |n favor 
d' una setta , che fu a principio l'oggetto del 
lor disprezzo , e finalmente de' lor t imori 3 e 
del la lor gelosia. Si riíerisce perb un atto 
sotto i l regno d'Alessandro Severo , íl quale 

^ dimostra a che tal proibizione qualche volta 
restava elusa, o sospesa, e che si permetteva 
a* Cristiani di reclamare, e di posseder terre 
dentro i confini del]* istessa Roma ( 2 ) . II 
progresso del Crlstianesimo , e le c i v i i i turbo, 
lenze dell' Impero contribuirono a rilassare la 
severita delle ieggi , ed avanti la fine del ter. 
20 secólo molt i fondi considerabiii si acquista-
rano dalle opulente Chíesa di Roma , di Mi. 
laño , di Cartagine 5 di Antiochia , di Ales, 
sandria , e delle altre grandi C i t t á dell" I tal ia , 

Dist í e ^e"e Prov'nície . 
buzione 11 natu<ral Tesoriere dell a Chiesa era il 

delle Vescovo j i l común fondo atfiJavasi alia cura 
Rcndite, di 

( 1 ) Dioclez íano fece un Rescritto , che non c che u» 
na dichiarazionc dell ' antica legge. Col leg lum, si nul-

h speciali privilegio suhnixum s t t , hereditatem cApere 
non posse dubium non est , 5, Fra Paolo ( c. 4. ) ere-

de, che questi regolament í dopo i l regno d i Valeriano 
fossero mol to trascurari, 

( 2 ) H U t . <August. p. 1 j i \ i l fondo era stato pubbli-
co, ed allora si dispurava fra la socicta. de' C r i s t i a n i , e 
quella de ' maecllaj, 
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di luí senza che íosse soggeíto a rendimento 
di conti o a revísione ; i Preti si limitavano 
aiie funzioni loro spintuaji , e so!tanto i m -
piegavasi i ' inferiore ordine de' Diaconi peí 
maneggio s e per la distiibuzione deil' Eccle-
siastiche retidíte ( 1 ) * Se puó darsi fsde alie 
veementi declamazioni di Cipriano , v' erano 
molussimi fra' suoi Africani f ra te l l i , che nelr 1 
esercizio del loro ¡mpiego violavano ogni pre-
cetfo non solo di evangélica perfezione , ma 
ancha di virtü raorale. A k u n i di quesf infe-
deii dijpensatori scialacquavano i beni dalla 
Chiesa in sensuali p iacer í , altri g í ' impiegava-
no in negozj di privato guadagno, di fraudó-
lenti acquisti, e di ra pace usura ( 2 ) . Ma fin- / 
che le contiibuzioni del Popólo Cristiano fu* 
ron libere e volontarie, ¡'abuso del la fiducia 
di luí non poteva esser molto frequeme, e g i l 
asi a' quali tal l ibsraütá in genérale appííca-
vasi , facevan onore alia societá religiosa . Se 
he riservava una conveniente norzione peí 
mantenimento del Vescovo, e del suo Clero; 
un'altra sufficicnte somma era destinara per 
le spese del culto pubblico, di cui formavan 
Ja psrte piü essenzia-le, e piacevole i banchet-
I ! dt canta , o come allora dicevansi, le <t«ct~ 
pe; e tutto ü resto era patrimonio sacro "de" 
poveri. Sscondo la discrezione del Vescovo s* 

i m -

C z } Constit, Após to l . I I . 3 5 . 
C i ) Ciprian. de L a p . p, 89 , Epís t . 6,5. L ' nccusa vico 

confernaata da' canoni x9, c 20. del Concilio Elibci ino „ 
TOMO IIÍ. R 
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íimpiegava in alimentare le vedove e gli orfa-
t l ¡ , gl i s torpla í i , g r i n f e r m i , ed i vecchj della 
socie tá , in ajutar gli stranieri e pellegrini j 
cd in sollevare le angustie del carceratí , e 
degli schiavi , specialmente se i lor patimenti 
eran cagionati da un forte attacco alia causa 
della religione ( i ) . U n generoso commercio 
di carita univa le píu distanti Provincie , e 
le piü povere congregazioni venivano di buo-
na yoglia assiste dairelemosine de' loro piü 
opulenti fraíelli ( 2 ) . Tale instituto^ che ris-
guardava meno i l mérito i che la miseria del -
le persone¿ molto materialmente favoriva 1' 
accrescimento del Cristianesimo ¿ 1 Genti l í í 
quali erano animati da un sentimento d'uma-
ni tá , nel terbpo che deridevano le dottrine y 
confessavano la benefícenza della nüova setta 
( 5 ) . . La visca dell'immediato sollievo , e 
della protezione futura invi tava a l l ' ospitale 
seno di lei molte di quelle infelici persone , 
Che la trascuraíezza del mondo avrebbe ab-
bandonate alie miserie dell' indigenzá , della 
malattia e dell' e t á . V i é quaiche ragione 
ancora di credere , che un gran numero di 
fanciulli espostí secondo la crudel pratica di 
que' tempi da' lor genitori fossero frequente-

men-

( 1 ) ved. íe apologic d i Giustino s d i T e r t u l í í a n o . 
( 2 ) Si celebra con gratitudine la dovizia c liberalita 

de* Román i verso i lor piíj distanti f ra te l l i da Dionisio 
d i Corinto presso Eusebio J. IV. c. ¿ j . 

( 3 ) Ved. Luciano in Peregrbi . Giuliano < Epi. 49, ) 
sembra mortificato , perche la carita de 'Cris t iani sosten^ 
íava non solo i lor proprj povcri s ma afiche i pagan i / 
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íHente preservan dalla morte , ba í tezza t i , e-
ducati , e mamenuti dalla píela de* Crisnam , 
ed a spese del iJubBüco Tesoro ( 1 ) . , 

l í . Ogni, societá sehza dübbio ha diritto scomüs 
di escludere. dalia suá comuníohe e da* suoi h iche , 
benefizj que5 membri \ che rigetíano \ o trá-
¿grediscono le regol® di comune consení imen-
to físsatee Neil 'esercízio di tal potestá le cen
sure della Chiesa Cristiana eran principalmen-
íe direlté contfo i peccatori scahdalosi s, ed ín 

vispecie eomro i reí d* omicidio 3 di frode s o 
d' inconíinenza a contro gl i autori 6 seguaci 
di qualunque erética opinione i che fosse sta-
ta condannata dal giudízio de' VescoVí 9 e 
coníro queiíe iníeíleí persone s che o libera-
mpnte j, _ o per forza si eran macchiate dopo 
i i battesimo con qtíalche atto di culto idolá
tr ico; Le conseguenze della scomunica ris-
guardavano i l temporaíe non merio ¿ che lo 
spirituale ¿ íl Cristiano a contro di cui pronün-
ciavasi \ era privaío di qualunque parte nei-
le oblazioni de^fede í i . Si scioglieVaho i la
sa mi di ogni religiosa e p r i v a í a amícizía i 
diveniva egli un oggeí to , profano d* aborri-
mentó per le persone ¿ ch' el p i u stimava ¿ 
b dalle quali amavasi prima con la raágglof 
tenerezza > ed i n quanto T espulsione da üná 

so-

fa^^a^—i^a^— 'mvmmvamémí 

( 1 ) Tale almeno fu la lodevol condotta d i mol t i mis» 
síonarj moderni posti nclle medesime circostanze . Sí 
espongono annualmente pií i d i tre mi la bambini d i fres
co nati nelle strade di Pckino. Ved. le Comte mcmoiiv 
sur la chine , e les Recherchcs sur les Chinois & í t s E* 
gyft.íeris Tom,- I . f , « i , 

- a v 
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societa rlspeííabile imprimeva nel, carattere d4 
lu i una marca d' ignominia , era general mente 
sfuggito ^ o tenevasi per sospetto da t u t t i , 
L a siiuazione di questi esuli dísgrasíati era 
moho penosa e trista in ss stessa , ma i loe 
íimori , come suole avvenire , sopravanzava-
HO anche moito i ' ioro to rmen í i . I be ni della 
comunión Cristiana eran quelli dell* eterna v i 
ta , né potevano essi cancellare da' lora spi-
ú t i la terribiíe opiníone , che Dio aveva 
date le chiavi dell' Inferno 9 e del Paradiso 
a quegli Ecclesiastici direttori , da' quali rice-
vuto avevano la condanna . G l i Eretici m 
vero , che potevano sostenersi con. la coscien-
za del le loro imenzioni , e coa la lusinghiera 
speranza di aver essi solí scoperta la vera 
strada della salute , procuravano di riacqui-
stare nelle sepárate loro assemblee quelle tera~ 
poraIi e spirítualí consolazioni , che non po
tevano piia. ritrarre dalla gran societa de* Cri -
s t i a n í . Ma quasi tu t t i coloro , che avevano 
con ripugnanza ccduto alia forza del vizio 5 
o dell' idolatría , semivano 1' umilíazíone del 
loro stpto , ed ansiosamente desideravano di 
csser ristabiliti ne 'dir í t t i della comunione Cr i 
stiana , Quanto al trattamenlo di questi pe-
saitenti, J a primitiva Chiesa era divisa fra 
«Jne opinioni , Puna di giustizia, l* altra di 
misericordia, 1 piü, rigorosi ed inflessibili ca-
sisti negavan per sempre e senz'eccezione if 
piü basso luogo nella santa comunione a co
loro j che essi avevan condannati, o abbando-
t ia t i , e lasciandoli in preda a8 rimorsi di una 
colpevol coscienza s áccdráavan loro spltanío 
up debole raggio di speran^aj che la compun-
|:ione iom in vita ed in morte potifbba forse 



bel? impero Komanb. Cap. XV, % i t 
esser gradita dall*Ente supremo ( i ) . Ma un 
seníimento piú mite fu abbracciato ¡n prati-
ca 5 ed in teórica^ dalle piú rispettabili , c 
puré Chiese Cristiane ( 2 ) . Rare volte sí 
chiusero al conven i to penitente le porte dalla 
riconciiiazione , e del cielo 5 ma fu instituita 
una severa e solenne forma di disciplina, la 
tjuaíe ne i ra t to meJesimo, che serviva ad es
píame i l d e l i í t O j con efficacia potesss alien
ta nare gli spettatori daU'imitarne l'esempio. 
ü m i l i a t o da una pubblica confessione, ema- Pcni-
ciato dai digiuno , e vestito di sacco stava i l "nbzba. 
penitente prostrato alia porta dell'asseniblea, ^ a . 1= 
chiedendo con lacrime i l perdono delle sue 
colpe, ed implorando in suo favor le preghie-
re de' fedeji ( 5 ) . Se i l peccato era molto 
grave ínter i anni di penilcnza non .si credeva-
110 sufficienti a soddisfare adequatamente la 
divina giust iz ía ; e sempre per mezzo di len-
t i , 6 penosi gradi i l peccatore, F erético , o 
1'apostata restituivasi al seno della Chiesa. 
La sentenza pero di scomunica perpetua si r i -
servava per akuni del i t l í di straordinaría e-̂  

hor-

C i ) I Montanist i , ed i Novaz ian i , che ostiratamente^ 
t col massirño rigore sostenevan quest5 opinione, si t r o -
varono alfine loro medesimi posti nel numero degli Ere» 
t i c i scomunicati . Ved. i l do t t o , ed abbóndante Mosc» 
«lio seo 11. e I I I . 

( a ) Dionisio apprcsso Ensebio IV. a j . c ip r i an , ¿Le L x * 

C 3) Cristianesimo p r imi t ivo di Cave Part. I I I . c. 
Gli ammirator i dcí l ' antichita compiangoao Ü disuso á t U 
le pubbüchc f e o i í s n z e . 



%6% Istorla delia decadenza 
pormita } e specialmente per le. ítiescusabl!| 
ricadute 4¡ que* penitems , che avevano gia 
fatta pro va , ed abu.sato della clemenza deglí 
Ecdesiastici ior superiori. L ' esercizio deíla 
díscípíioa Cristiana era vario secondo le cir. 
costanze o i l numero delíe col pe a giudizio 
de' Vescovi. Furon ceiebrati verso i l medesi. 
mo tempo í Concil) d' Ancira e d'Elvíra s l ' 
uso nella Galazia, Taltro rsella Spagna , ma. 
sembra che i respeítivi lor canoni, che anco
ra esistono, abbiano uno spirito assai diverso. 
11 Gajata , che dopo i l Baitesimo avea pió 
voite sacrifícalo agí' i d o l i , poteva otíenere 11 
perdono iiiedianíe una penltenza di sette an-
n i , e se aveva sedotio al tr i ad imitare i l suo 
esempio s tre soli anni di piu erano aggiunti 
al termine-del suo esilio; roa 1* infelice Spa-
gnuolo, che avea comraesso la medesima col. 
pa , restava privo ^della/speranza di riconcilia. 
zione anche | n punto di morte, e tal 'idolatría 
stava alia testa di altr i diciaseíte de l i t t i , con
tra i quali fu pronunziata una non meno ter-
r ibi l sentenza ; fra' quali si puó distinguer 1' 
inespiabil reato di calunniare un Vescovo, un 
Prete, o anche un Diácono ( i ) . 

< i ) Vedasí apprcsso Dupín ,, Bibl íoth. Ecclcsiast. Tom. 
I I . !>• 304.-31J. una breve ma ragionata esposizionc át ' 
canoni di que' C o n c i í j , che "furon convocati ne' prími 
momenti d i t ranqui l l i ta dopo la persecuzione di Diock-
ziano. Qucsta si era sent irá con severita molto minore 
!í* ISPaSna > cíle in Galazia; differcnza , pe í c u ¡ si puo 
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La ben temperara utiione di l iberalká e D l g n L 

di rigore , la distribuzion giudiziosa de' pre- ta del 
nij e delle pene secondo le massime della »ovcr" 
política 3 e della giuslizia formaran la forza co "̂ 
amana delia Chiesa . I Vescovi, la cui pa- j a l e " 
tefjtia cura estendevasi al governo del mondo, 
spiriíuale e corpóreo sentiyan bene 1' ¡mpor-
tanza di queste prerogative , e coprendo la 
loro ambizione col bel pretesto deír amore 
deíi' ordine , eran gelosi di ogni rivale 11611'' 
esercizio di una disciplina tanto necessaria per 
prevenire la diserzione di quelle truppe , che 
si erano arrolate sotto lo stendardo della ero-
ce ed i l numero delle quali ogni giorno d i -
veniva maggiore. Dalle imperiose declama-
zioni di Cipriano dovremmo naturalmente 
concludere , che le dottrine della scomúnica , 
e della penitenza íorraavan la parte piu es-
senziale della religione ; ed era mol ió meno 
pericoloso ai díscepoli di Cristo ¡1 trascurar 
1' osservanza de' morali doveri , che i l disprez-
zar le censure , e 1'autoritá de' íor Vescovi. 
Al i e volte C jmmaginersmmo d' udire la vo-
ce di Mose , quando comandó alia térra di 
aprlrsi per inghiottir nelle fiamme consuma-
trici que* ribelii , che ricusaYano, obbedienza 
al Sacerdozio d" Aronne j ed alie volte ci 
parrebbe di ascoltare un Consolé .Romano 5 
che sostenendo la maestá della Repubblica di -
chiarasse la sua risoluzione inflessibile di mah-

in qualche modo render ragione del contrasto fta' xeg*.-
lamenti di quelle Piovincie. 

R 4 
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tenere ¡l rigore délle leggi. „ Se Impune-
3, mente si soffrono irregoíaritá di tal soría ,¿ 
( g o s í r¡prende i l Vescovo di Cartagine la dol-
cezza del suo coliega ) „ finisce i l vigor Epi-
3> scopale^ ( i ) , finisce la divina sublime po-
3j testa di governare la Chiesaj finisce i l C r i -
„ stianesimo stesso „ . Cipriano aVea rinun-
ziato qucgli ohorí temporali , che probabil-
mente non ayrebbe ottenuti giammai ; I* ac-
quisío perb di tale assoluto comando sulle co-
scienze e sull'intelletto di una congregaéíone, 
sia quanto^ si' voglia oscura ó disprezzata dal 
mondo , é veramente piü grato al l ' orgoglio 
del cuore umano , che i i possesso deila pió 
dispotica potenza acquistata per mezzo delle 
armi e delía conquista sopra un popólo rical-
cltrante. 

RÍcapi - : Nel corso di questa importante , quatii 
tolaz.iontunque forse tediosa r i cerca , ho tentato di 
cinque esPorre Ie secor»darie cagioni 3 che tanto ef-
cag ¡on i . ^c fc^men te assisteron la verita della religión 

Cristiana . Se fra queste cagioni ho sco-
perto qualche artificiale ornamento -3 qualcha 
accidental circostanza , o qualche mistura d' 
errore e di passione 3 líon de ve parer sor
prendente , che sugli uomini abbiano sensibií-
meote mflaito que' mot ivi , ch'eran confor-
ini^ al í ' imperfet ta loro natura . Coll'ajuto di 
tali^cagioni, ya!e a diré dello zelo esciusivo , 
áelV aspettazionc imraediata di un altro mon

do 3, 

C i } Ciprian, Ejñst, 
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i o i della pretensión de' miracoli, della prati¿ 
ca di rigorosa v i r t ü , e della costituzion della 
primitiva Chiesa , i l Cristianesimo si sparse 
con tanto successo nell'Impero Romano. A l 
ia prima di questc dovevano i Cristiani quell' 
invincibi l valore , per cui sdegnavano di ca-
piiolar col nemico , ch* essi eran risoluti d i 
vincere. Le tre segueníi porgevano^ al lor 
valore le armi piá formidabili . L 'u l t ima ne 
riuniva i i coraggio, ne dirige va Je armi , eá 
a' loro sforzi dava quell* irresistibil peso , che 
si frequentemente ha renduto^ anche una 

/piccola truppa di ben agguerriti eá intrepidi 
volontarj superiore ad una mokítadine indi
sciplinara, ignorante del soggeito , e non cu
rante l'esito della guerra. Fia le diverse re-
ligio ni del Politeismo alcuni vagabondi fana- Deb0o 
t ic i deU'Egitto, e della Siria , che dirigevansi ktza 
alia crédula superstizione del volgo , forma va- deipo» 
no forse 1' único ordine di Saccrdoti ( i ) , che 
traessero tutto i i proprio mantenimento e cré
dito dalla professione sacerdotale 3 ^ e che fos-
sero niolto efficacemente impegnati da un per
sona le interesse per la sicurezza o prosperitá 
deVtutelari lor numi . Tanto in Roma , che 
nelle principal i Provincie i ministri del _ poli-
teismo eran per la maggior parte uomini di 
nobií estrazione e di abbondante _ ricchezza , 
che ricevevan come una distinzione onore-

vo-

( í ) Le a r t i , i costumi , ed i vizj de' Sacerdoti della 
Dea s i r ia sonó molro capricciosamcnte descrit t i da Apvi» 
le jo neir ottavo l i b i o dfí le sue Metamoifc$i, 



f66 Istorla della decadmza 
yoló la cura di un celebre templo ¡ o d | 
un pubbllco sacrifizio , moltp spesso rappre-
sentavano a Joro spese 1 giuochi sacri ( i ) , e 
con fredda indiíferenza eseguivano g¡i antichi 
r i t i secondo le leggí 5 e i ' usanze dei lor pae-
se. Slccome occupavansi negli affari comuní 
della vi ta , rare volte i l loro zelo , e la lor 
divozione era no animati da un sentimento 
d' interesse o dalle abitudini di un carattere 
sacerdotale. L imi t a t i a5 risgeííivi lor tempj 
ed alie loro rispettive c i t t á , restavano senza 
conncssione alcana di governo o di discipli
na i e riconoscendo essi la suprema giurisdí-
zion del Senato , dei Colíegío de' Pontefici 
e dell' Imperatore 5 que9 magistratí c i v i l i si 
contentavano della facile cura di mantenere 
i n pace , e con dígnitá i l culto g i l síabilito 
ira gi l uomini . Abbiam veduto poi quanto 
vane, quanto libere, ed incerte fossero le re-
ligiose opinión! de'PoUteisti. Si abbandonavan 
quasi senza ntegno alie naturaíi operazioni di 
una superstiziosa fantasía . Le accid^ntaíi 
circostanze della v i t a , e della situazione loro 
determina van i 'oggetto, ed i l grado della lor 

( i ) L ' u f i z i o di Asia rea era d i quesra spec í e , e se 
se trova frequente menzione i n Ar i s t i de , nelle inse r í , 
z i o m t e . Era esso, annuale ed e l e t t i vo . Non potevan 
desiderar tale onore, che i p í a va ni fra C í t t a d i n i ne 
sopportarne la spesa, che i piíi dov iz ios i . ved. ap! p a . 
tres ^ipostoL r o m . I I . p. zoo. con quanta indifFerenza 1' 
Asiarca Fi l ippo si condusse nel mar t i r io di Policarpo 
Y'erano m símil guisa i B i t i n i a r c h i , i Lic iarchi ec. 
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divozione , e poíché la loro adorazione succes-
sivamente prostituivasi a mille D i v i n i t á , eglt 
era appena possibile, che i loro cuori potesse-
ro esseí capaci di una niolto sincera , e viva 
passioné per alcyna di quefle. 

Quando comparve fiel mondo i i Cristla-Lo scer.. 
nesimo , anche queste deboli , ed ímperfette tl'¡:ismc> 
impressioni eransi appocq appocQ ridotte a ^0m°"° 
nalla.. La ragione urnana 5 che mediante íaganori! 
propria forza non ajuíata ( dalia rivelazione ) usci fa
nón é capace d" intendere i misterj della fe . yo i evo . 
de , a ve va giá ottenuto un fácil trionfo so- le alla 
pra la follia del Paganesimo y e quando Ter- ^°[_a 
tulliano o Lattanzio si affaticano in esporne « i o n c , 
la stravaganza s e la falsiíá , son cosíretti a 
far uso delf eloquenza di Cicerone , o dell ' 
ingegno di Luciano ̂  Sí era diíFuso i l conta
gio di questi sceítici scritti molió superior
mente ai numero de* lor í e t to r i . Era passats 
|a moda deli'incredulita dal Filosofo a l l ' uo-
mo di" piacere p di añari a daí nobile al ple-
beo , e dal padrone al domestico schiavo 5 
che serviva alia tavola di lui ," e che atten-
tamente ne ascoltav^ la liberta de' discorsi <> 
Nelle pubbliche occasioni la parte filosófica 
del genere umano affettava di irattar con 
decenza , e con rispetto le religiose instim- / 
zioni della loro patria ; ma traspariva i l lor 
segreto disprezza a traverso la debole mal 
coperta finzione , ed anche la plebe , scuo-
prendo che i proprj numi venivan rigettati , 
e derisi da quelli , de' quali era sólita di r i -
spetíare i l posto o la scienza , si trova va pie-
na di dubbj , e di apprensioni circa la veri-
ta d i quelle dottrine , alie quali accordaío 
aveva la piü implícita fede. La rovina degU 

/ an-



ifiS h í m a - d e l t a decntiénta 
antichi pregiudizj lasciava mokissimi ín ü n l 
penosa ed inconsolabil situazione. Uno stato 
di sceí t idsmo , e di sospensione puo piacere 
a ben pochi spiriti investigatori; ma la pra-
tica della superstizione é si natnrale alia mol-
titudme degli uomini^ che qualora sian per 
forza illuminati , cotr.piangon sempre la per-
diía del lor piacevole inganno . 11 loro amo-
re del maraviglioso , e del soprannaturale , 
Ja lor curiositá intorno al futuro, e la lor 
fbríe incünazione ad estendere le soeranze e i 
t ímori olíre i l i m i t i del mondo v'isihiie, fu . 
ron le principal i cagioni che favoriron lo sta-
bihmento del Pol i te ísmo. E* eos i urgente nel 
volgo la necessita di credere, che alia caduta 
d'un sistema di mitología é probahiiissimo che 
succederá sempre quaíche ahro genere di su, 
perstizione di nuovo introdotta, Alcune deitá 
di forma piu nuova e alia moda presto avreb-
bero oceupato gli abbandonatí íempj di Gíove 
e d'Apollo , se i n que! decisiva istante la 
saggia Proyvldenza non avesse interpola una 
genuina rivelazione adattaía ad inspirare la 
stima e la persuasione piu ragionevole , nel 
lempo stesso che godeva di tut t i gli adorna» 
ment i , che atírar potevano la curiositá , lo 
stupore, e la reverenza del popólo, Ne l l ' a t -
tuai disposiz'one, incuí trovavansi gli uomini j 
siccome quasi erano afíatto s taccaü dagfi ar-
tíficiosí lor pregiudizj, ma suscembili, e bra
mos) ugualmente di qualche aítacco di devo-
sione, ancha un oggetía di mérito molto m'u 
eore sarebbe stato capace di riempiere i l pos
to vacante ne* loro cuor i , e soddisfar l ' incer-
to fervore delle loro passioní. Quel í i che son 
disposd ad analizzar tal i riñessi Iwngi dall'os- ' 

ser. 
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servare con maraviglia ií rápido avanzamento 
deí Crisuanesí/no , saranno forse sorpresi, che 
m n íosse anche piá rápido, e piü genérale . 

F stato con non minor veritá che na-
turalezza osservato , che le conquiste di Ro, c h ^ i a 
ma prepararono, e facilitaron queíle del Cri- pace e4 
stianesimo. Ne l serondo capitolo di quest' o- un,*onc 
pera si é procurato di spiegare in qual mo- dcl Ro' 
do j e piú cuite provincie dell' Europa , deU* impero 
Asia , a dell' Africa si riunirono solio i l do-
minio di un sol Sovrano , ed appoco appoco 
si collegarono co'piu forti vincoli delle leggi , 
de* costura i , e del linguaggio. Gii Ebrei delía 
Palestina , che avevano ansiosamente aspet-
íato un 1 iberaíor temporale , riceveron si 
fredda mente i mi ra col i .del divino Profeta a 
che si s t imó superfino di pubblicare , o a í m e ! 
no di conservare alcun Evangelio Ebraico ( 1 ) , 
Le storie autentiche delle azioni di Cristo si 
scrissero in Greco ad una consideraba d i -
síanza da Gerusalemme , e dopo che fu som-
mamente cresciuto i l numero de' Gentili con-
ver t i t i alia fede ( 2 ) . Appena tal i storie fu . 
ron tradotte in Latino , divennero perfetta-
mente inte l l igibi l i a tu t t i i sudditi di Roma 

( i ) I moderni c r i t i c i non son dísposti a credere quei 
che 1 Padri quasi concordemente asseriscono che S. Mat -
«eo componesse un Evangelio Ebraico, di cu i ci sia re-
stata solamente la traduzionc Greca. Ma sembra p e r ú 
coloso ngettare la loro testimonianza. / 

U ) Sotto i l regno di Nerone, e d i Domaziano e 
«elle c u t a d'Alessandria, d" Antiochia , di Roma, e d ' 
E íeso . ved. M i l i . Prolegom. ad nov. Ttstarn. c la bel-
^ ed « t e s a collezione del Dot tor Lardner vo3, XV. 
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eccettuati solamente i contadini della - Siria § 
dell' Egitto , per comoditá de'quali si feceró 
dopo particolari versión! i Le pubbliche stra-
de ch 'eranó sfcate fatte per, üso deíle legioni 
apnva í io ün fácil passaggio a' missionarj Cri-
stiani da Dámaso a, Cdrinío , e dalT Italia 
fino a l i ' estremitá della Spagna j o della Bri-
t an ia ; né incontravaíio quegü spirituali con. 
quistatori alcuíl degii bstacoli , che ordinaria
mente ritardano 3 o ímpediscon l'inttoduzio. 
fie di üná religione strañiera *iri lontani pae-
s i . Vi son le piu foríi ragioní di credere \ 
the avami T Impero di Diocíeziano ¿ e di 

irópet-Costantino si fosse pfedicata lá fede di Cristo 
to isto-in ogni Provincia ¿ éd in tutte le principali 
" ^ ^ C i t t á dell* Impero J m a j o stabilimento deíle 
fo0|giS"diverse congregazioni , i l numero de* fedeli • 
erfstíaáche le componevano j e la proporzione s in 
ííesimo.cui efaho con gl* infedeíi¿ son cose presente-

mente sepoke neH'oscuriiá , o coloriíe dalle 
favole , e dalla dedamazione * No i ció non-
estante proseguiremo ádesso ad esporre quelle 
imperfette nolizie , che giunte son fino a hoi 
rispeíto airaccrekirftento del nome Cristiano 
iiell* Asia s e nella Grecia ¿ nell ' Egííto 3f nell* 
Italia , e nell ' Occidente , senza trascurare i 
veri o immaginarj acquisti fatti oltre le froñ-
tiere del Romano Impero. 

K e i r o o Le ricche Prov¡ncie5 che sí ésteridond daí-
ücnrc. l'Eufrate al mare Jonio, furono i l principal 

teatro, in cuí 1*Apostelo delle Genti spiegó' 
la süa pietá , ed i l suo zelo. í semi dell ' E-
vangeío s che aye^a egli sparso in un fértil 
terreno, füron coít ivat i con diligenza da8 suoi 
discepoli ; e parrebbe che per i primi due 
lecoli ú contenesse i l piú considerabil corpd 

él 
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di Cristianí dentro que' l i m i t i . Fra le societá 
che sí eressero nella Siria non ve ne fu alca
na piü antica, o piu illustre di queíle di Da
masco 3 di Berea, o d 'Aleppo, e d 'Antiochía ¿ 
La profeticé introdüzione dell" Apocalisse ha 
descritte ed immor ta la íe íé setíe Chiese dell* 
Asia, Efeso , Smirne, Pergamo, Tiatira ( 1 )s 
Sardí i Laodicea \ e Filadelfia \ e tostó si spar-
seró le lor colonié per quel popblato páese . 
Le isole di' Cipro e di Creta, e Je Provincie 
deíla Tráciá e della Macedoniá íecer moho 
per lempo una grata accoglienza allá nuova 
religbne j e presto sí formaron Cristiane Re-
pubbliche neíle ci t tá di Corinto , di Sparía ^ e 
d'Atene ( 2 ) ^ L* antíchitá delle chiese Gre
ca 9 ed ^Asiática somministra un sufficieníe 
spaáio di tempo per raccrescimento ^ e per la 
moltiplicazione loro ^ ed i sciami stessi dei 
Gnosíicí 3 e di altri eretici servono a dimo
strare i l florido stato della Chiesa oríodossa s 
mentre si e sempre ápplieaío i l rióme di ere
tici al partito men numeroso. A queste do-
mesílche testimonianze possiamo aggiunger la 
toafessioncj i la mentí a e le apprensioni de' 

Getl» 

. í ' i ) G1» Alog i ( E p l f a n . de Hacres . 51, ) contrasta va
no 1' au tcn t ic i t á dell 'Apocalisse, perche la Chiesa d i Tia
t i ra non era per anche fondata. Epifanio, che accorda i l 
fatto^ si libera dalla difficolta col suppor re ingegnosamen-
te, che s. Giovanni scrivessc con spir i to di profezia: ved. 
Abauzit discours sur Fápocalypse¿ 

C 2 ) L'epistole d ' ignazio e di Dionisio ( ap. Euseb. IV. 
* } * > indican mol te Chiese in Asia, ed in Grecia. Quellá 

Atene par che fosse una dellc meno floridez-



a7a htorlct (Ulld decadenza 
Gentilí medesími . Dagli scritti di Luciano B, 
losofb, che aveva studiato gli u o m í n i , e che 
descrive i loro costumi co* piíi v ivac í colorí , 
possiam rilevare, che sotto 11 regno di Com, 
modo i l suo paese nativo del Ponto era pie-
no d'Epicurei, e di Crlstiani ( i ) . Dentro \\ 
corso di ottam'anni dopo la rnorte di Cristo 
( 2 ) i ' umano Pliaio si lamenta della^ gran-
dezza del male , ch' egli procurava invano 
di sradicare. Nal la sua mol ió curiosa episto. 
la all 'lmperator Trajano asserisce , che i tem. 
p) erano quasi dcserti , che le sacre vitt ime 
appena trovavano compratori, e che la super-
stizione aveva non solo ínfettate le c i t t á , ma 
erasi anche sparsa per i villaggj , e nejl* a-
perta campagna del Ponto , e della Bitinia 

T 
Senza discendere ad un minuto esame 

d ' A n - ^e^' espressioní, o de* mot ivi di quelli scritto-
í í o c h f a j i , che o celebrano o deplorano i l progresso 

del Cristianesimo nell ' Oriente, puo in gené
rale osservarsi , che nesjua di loro ci ha la, 

scia-

C i ) Lucían. í» ^ i l exan . c. 25. Bisogna pero , che iK 
Cristianesimo fosse molto inegualmente sparso peí Po¿sto ; 
mentie alia meta delterzo secólo non si trovavan pií i che 
27. credenti nell'estesa diócesi d i Neocesarea. Ved. M . de 
T i l l emont Memo ir . Ecclcsiast. Tom. IV . p. 675 . che cita 
Basi l io, e Gregorio Nisseno, i quaii erano pu ré na t iv i dt 
Cappadocia,. v / • 
C 2 ) Secondo g l i an t ích i Gesít Cristo pat i sotto i l CQfU 

solato de* due Gcmini 1'anno 29. dell 'era nostra presente. 
T l i n io fu mandato i n Bitinia- ( secondo i l Pagi ) nel l ' an-
|30 1 I C . 

( } ) P l in . Epxst, X, a?. 
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sciaío alcun fondamento , su cu i formar sí 
possa una giusia stima del vero numero de* 
fedeli m quelle Provincie. Si e consérvala 
peró íur tunatamenie una circostanza , che 
sembra spargere una luce pin chiara su quest' 
oscuro, ma interessante soggetto. Nel regno 
di Teodosio , dopo che ¡I Cristianes!mo avea 
goduto per piu di sessanf anni T influsso del 
favore Imperiale 3 1* antica ed ¡Ilustre Chiesa 
d' Antiochia consiste va ín cento mila persone, 
tre mila dcile quali era no a-Jimentate con le 
pubbliche ob! a z ion i ( 1 ) . Lo splendore s e la 
dignirá delta Regina dell* Oriente , la nota 
popolazionc di Cesárea, di Seleucia, e d*A-
lessandria , e la distruzione di dugento cin-
quanta m i l i ' anime nel terremoto , che af-
flisse Antiochia sotto Giustino i l vecchio ( 2 ) , 
sonó akrettante convincenti prove, che tu t tó 
íl numero degli abitanti non era meno di 
raeszo müione , e che i Cristiani , per quan-
to moltiplicati íossero dallo zelo, e dalla po
tenza , non eccedevano la quinta parte di 
quella gran C i t t á . Quanto diversa dovrá es-
ser ia proporzione , se parsgoniarao la • Chie
sa perseguí tata coila medesima trionfante s 
1* occidente coll* oriente , remocí vil laggi con 
popolats ch í a , e paesi di fresco convertid 
alia fede con luoghi dove i credenti riceve-

ro-

Savi]1 ) ChrySostoms 0Pcr. Tom. v i l . p i 810. Edit . 

C 2 ) Gio, Malela Tom. n . p, 144. Egl i tira la mede$ima 
conseguenza nspctto alia popolazion d 'Antiochia . 

TOMO I I I . • s 



474 Istorla dslla decadema 
roñó la prrma^ volta la denominazíoti di Cr í -
stiani > Non bisogna per altrodissimulare, che 
in un altro luogo Grisostomo , ai quale noi 
dobbiamo quesí 'uíi í noíizia , cent a Ja mol t i -
tudiné de'fedeli, come anche superiore a queU 
la de'Giudei s e de' Paga ni ( i ) . Ma faci-
le e naturale é la , soluzione di quest' appa-
rente diífícoltá . L ' eloquente prédicatore fa 
yn parallelo fra la civile ¿ ed ecclesiastica 
costituzion d9 Antiochra , fra i l catalogo de1 
Cristiani che avevano acqutstato i l paradiso, 
mediante i l Battesimo é quello de' Cittadini , 
che avevano un diritto di partecipar delia pub-
blica liberaiitá . Nel primo si comprendevano 
schiavi3 forestieri3 e fanciulli, ch'erano esclusí 

^ ^ dal secondo¿ 
Eoi t to L'esteso commercio d'Alessandria , e lá 

0 *sua vicinanza alia Palestina diede un facile 
ingresso alia nuov-a Religione i Fu primiera-
m e n t é abbracciaia da un gran numero di 
Terapeuti , o di Esseni della palude Mareo-
tide s setta Ebraica , la quale avea perduto 
una gran parte della sua vétjerazione per 
le ceremonie di Mosé ¿ V austera vita degli 
Esseni, i Joro digiuni , e scomuniche 5 la co-
muníone de" beni i V amor del celibató , ií 
Joro zelo peí martirio ¿ ed ií fervore , befl-
ché non la puritá della loro fede , presentavá 

gia 

C 1 ) Chrysostom. T o m . 1. p . 144. lo son debi tóte d i 
questi passi, ma non della miaillazione , aü 'cmdKO Do t i . , 
Lardnei í Credibili ta dcU'Istoria Evangélica vo l . XII.- p 



DeirImpero Romane . Cap. X F . 275 
giá una v!vissima immagine delU primitiva 
disciplina ( 1 ) . Serabrá che nella se LIO! a di 
Aíessandria ia teología Cristiana prendesso 
una íbrriia regolare s e scieritlfica ; e quando 
Adriano visité 1' Egiíto v i t rovó una Chiesa 
compostá di Greci e di Ebrei 1 abbastanza 
considerabile per nieriíar la notizia di quel 
Principe jnvéát igaíore ( 2 ) . Ma i i progresso 
,eí Crístiahesimó fu per lungo teinpo ristretío 

dentro i l i m i t i di una sola C i t t á , ch' era ella 
dtessa una colonia straniera s e fino a! termi
ne del secohdo secólo i píedecessorí di Deme
trio fu roño i solí Prelati della Chiesa d* E-
gít ío i Si consacráron tre Vescovi per le ma
ní di Demetrio medesimo , 0 ne fu accre-
sciuto i l numero fino a "vénti da Eracia suc-
cessore di lui ( i ) ; ,11 corpo de' nazionali á 
jopólo distinto per un'osrinata inflessibilitá dt 

ta-

( 1 ) Basnage ( Hist. des Juifs 1. I I , c. 29. 2 1 . 22 , 23 . j 
iia csaminato con la p i i i c r í t ica esattezza . i l curioso 
tratrato di Fi lone, clac desejive i Tcrapcut i . Provando ch ' 
csso fu composto fin dal tempo d' Augusto, Ba&nage ha d i -
xnostrato a disperto d' Ensebio ( 1 . n . c. 17. ) c di una 
folla d i moderni Caí to l ic i 5 che "non erand i Terapeuti né 
Cris t iani 5 ne Monaci . Riman sempre verisirnile, che essi 
cangiassero i l nome. conservassero le loro usanze adottan-
do alcuni nuovi a r t i co l i di fede, ed appoco appoco dive-
nissero i padri degli Ascecíci EgizJ. 

( 2 ) ved. una letrera d* Adriano nell" is tona Augusta p« 
: . . . . y";; . ; ; "'•:^""£ .-" ••: 

( 3 ) Q^uanto alia succcssionc de9 Vescovi d 'Alessandr íá si 
éonsui t í f Istoxia di Renaudot p. 24.. ce, Questo curioso1 

S i 



2.76 htorla deila de.cadsnm 
carattere ( i ) riceveva la nuova dottnna con 
npugnanza e freddezza ; ed anche al tempo 
d* Origene glí era ben raro d' incontrare un 
Egiziano , che avesss vinto g l i antichi suoi 
pregiudizj a favore degli animaíi sacri del suo 
Paese ( 2 ) . Ma tostó che la religión Cristiana 
occupo i l t rono, lo zelo di que'Barbar! obbed» 
alia forza, che prevalse; le ci t tá dell' Egitto 
si riempirono di Vescovi e i desertí del la Te-

IñROi> balde si popolarono d 'Eremit i . 
ma. P11. fiume perpetuo di stranleri , e j i i 

Provincial! scorreva ríell' a ra pió seno di Ro
ma . Tu t t cc ió ch' era odioso o stravagante 
chiunque> fosse colpevole o sospetto nell* o ' 
scuritá di que!!' immensa Capiiaíe sperar po-
teva d' eiudere lâ  viglíanza delle leggi . ín 
un miscuglio di si diverse nazioni ogni pre
dica tore o di v e r i t á , o di falsita, ogni fon¿ 

'datore di quaiunque o virtuosa , o viziosa as-
semblea pote va fácilmente moltiplicare i pro-
prj seguaci, o compagni. í Crisíiani di Ro-
ina nel tempo dell* accidéntale persecuzion di 
Nerone si rappresentan da Táci to , come a-
scendenti giá ad una moltitudine assai nume-
rosa ( 3 ) s ed i i linguaggio di quel grand* 

Isto-

fatto c i e stato conservato dal Patriarca Eutichio ( Annal . 
Tom, I , p. 334. vers, Pocock )e la suá -sola tcs t ímonianza 
usguardante la propria Chicsa sarebbe una risposta suffici. 
ente a tune le obiezioni, che i l Vescovo Peaison ha fatte 
fflelle vindicie Ignaziane. 

C i ) Ammian. Marcell in. X X I I . x6. 
C 2 ) Origen, contr. Celsum 1. I . p. 40 . 
t i ) M e n s mult i tud» e 1' espressione d i Tác i to XV. 445 



Delf 'Mpsró Homano, Cap* XV. 277 
isíojico é quasi símile alio siíle che adopera 
L i v j o , quando riferisce l * iniroduzione e la sop-
pressione de'ri í i di Bacco. Dopo che i Bacca. 
nali ebbero eccitata la severiíá del Senatos te-
mevasi ancora , che una gran raoítítudine 
quasi íosse un altro Topólo, si fosse iniziata in 
queglí aborriti mister). Mediante una piu d i l i 
gente ricerca tostó si venne In chiaro s che i 
colpevoli non passavano 11 numero di seíte m i -
la j numero in vero che da sufficiente appren-
sione , quando riguardasl come 1' oggetto del-
la pubblica giustizia ( 1 ) . Dovrenimo can
didamente far 1" istessa diminuzione interpre
tando le Incerte espressioní di Tácito 5 ed in 
un caso piu antieo di Plinio , nell'esagerar 
ch' essi fauno la moltitudine de* fanatici de-
lusj , che abbandonato avevano i l culto sta-
biiito de' N u m i . La Chiesa di Roma era 
senza dubbio la prima e la piú numerosa dcll" 
Impero j ed abbiamo ancora un autentico mo
numento , che dimostra lo stato della Rel i -
gione in quella ci t tá verso la meta del terzo 
secólo e dopo una pace di treni* otto anní . 
I I Clero in^ quel íempo era composto di un 
Vescovo , di quarantasei Pieti , di seíte Dia-
cof i i , di akreftanti Suddiaconi , di quaranta 
due A c c o l l t i , e dí cinquanta Le t ío r i , Esorci-
síi _3)ed Os í i a r j . I I numero delie vedove, de-
g l ' in fe rmi , e de' pover i , che si man teñe vano 

con 

< i ) T . L i v . X X X I X . I J . 15. t S . 17. Fu eccessivo r o r -
ipre e la costertiazion del Sénato alia «coperta de'Eaccan«-
i i s t i , la depravazione dc 'qual i c dcsci i t ta , ^ fox$c anche 
csagerata da L i v i o , 

s * 



a 7 ̂  Isprla deüa decadenza 
fon le obíazioni de'-Fedeli'ascendeva a mi l i s 
cinque cento ( i ) . Fcndati sulla racione u-
guaimeníe che . sui ranalogía d'Antiochia pos-
siam valutare per avventura i i numero de" 
Cristiani di Roma circa cinquanta m i l a . Non \ 
si pao forse deíermiriare con esaííesza la po-
polazione di quella gran Capitalej ma íl plh-
moderaío calcólo non la ridurra certo a meno 
di un müion d' abi tant i , de* qualí i Cristiani 
poíevan formare ai piu la yentesima parte(2). 

ê.11, Sembra che i Provínciali d'Occidente rí-
e «dk cevesser la cognizione del Cristianesimo per 
occidenJa raedesima v í a , per cui si erano sparsi frsi 

tali loro la lingua , i !?entíraenti , ed i costumí 
Provin^H Roma . In questa piCi importante' occasio-
Fle' ne i 'Afr ica e la Gallia si conformarono a gra

do a grado al gusto della Capitale. Puré pon 
ostanti le molte favorevoli congiunture , cha 
invi tar pote vano i Missionarj di Roma a v i 
sitare Je lor Provincie Latine , non passaron 
che tardi le alpi ed i l mare (5 )5 né possiam 

'o. .'" c ^ • : íav»; 

C 1 ) Euseb. I . V I . c . 43. I l Traduttore Latino ( M . d f 
Valois C ha stimato proprio d i l i d i a re i l numero de'Prcti 
a quaranta quattfo . ' " • 

O ) Qiiesta proporzione de 'Preti e de 'poveri col resto 
del popólo fa per la prima volia fissata dal Buraet ( viag-
gj i n I ta l . p. l í S . ) e confcrmata da Moyle ( vol . I I . p. 
351. ) . Nessun de'duc avea cognizione del passo d i Griso-
stomo, che riduce la lor congettuia quasi ad vino fatto . 

C j ) S e r í a s trans alpes rellglone .Dei suscepta, . Sulpir. 
Sever. l . I Í .Ques r i fu rono i celebri m a r t i r i d i LÍone . Ved. 
Vuscb, V. I . T i l iemont mem. Eccks. Tom I I . p. 31 

con 
6. Se» 



Dell'Impero Romano, Cap, XV, 279 
rayvisare in que' vasíi paesi alcim cérto ve
stigio di £ede o di persecuzione che sia ame. 
riore al Regno deg!i Antonini ( 1 ) . 11 len
to progresso dell'Evangelio nel freddo clima 
della Gallia fu soinmanieníe diverso dal fer
vore , con cui par che fosse ricevuto nelle 
ardeoti arene dell8 Africa , ¡ fedeli Africani 
presto formarpno una delle principali "partí 
della primitiva Chiesa . l i cosíume introdouo 
J níquel la Provincia di assegnar Vescovi alie 
p¡u piccole c i t tá , e bene spesso a' piü oscuri 
villaggj 3 contribuí ad estendere lo splendore , 
O i ' importanza delíe lor societá reiigiose, che 
nel corso del terzo secólo anímate furono dal
lo zelo di Tertuiliano , dirctte dai talenti di 
Cipriano , e adórnate dali ' eloquenza' di Lat» 
tanzio. Laddove se no i volgiarao gü occhj 
verso la Gallia , non si potranno scuoprire ai 
tempo di Marco A ^ o n í n o , che le deboli ' ed 
uní te congregazioni di Llene e di Vlenna \ e 
í n o anche ai Regno di Decio sappiam di cer-
t o , che solo ín poche c i t t á , come Arles 
Narbona , Tolosa, Limoges, Clermont , Tcurs' 

e Pa, 

coodo i Donatisti , 1' asserzione de'quali vien confermata 
dalla tacita_ confession d'Agostino , 1' Africa fu V u l t ima 
fra le Provincie, che liceve 1'Evangelio , Ti l lemont mem. 
Eccles. Tom, I . p. 7 Síj.. s 

( 2 ) Tv.m f r l m u m i n t r a G.ti l las M a r t y r l a v i s a . Sulp. 
Se ver. ] . I I . Rispetto a l l 'Af r i ca ved» T c n u l l i a n . ad Scapn . 
lam c . 3. si suppone, che i p r i m i fossero i m a r t i r i Scil-
l i ran i ( ^Atta. sincera. Ruinart . p. 34. ) Par che uno degli 
avversarj d 'Apulejo fosse Cristiano, Apoíog. p4 ^ 6 . 4.97, 
Edir, Delphia . " ! ' 

S 4 



aSo Is torta del ¡a decadenza 
e Parigi, sí sostenevano alcune sparse Chíesc 
dalla devozione di un píccol numero di Cri-
stiani ( i ) . I I silenzio in vero é molto coe-
rente alia devozione, ma siccome rare volte 
é compatibile coilo zelo, noi possiam rilevare 
e compiangere i i lánguido stato del Cristiane* 
simo in quelle Provinc íe , che avevan mutato 
la j i ngua Céltica nella Latina ; raentre ne' 
primí tre seco 1 i non han prodotto neppure un 
solo scriltore ecclesiastico. Dalla Gallia , che 
giustamente pretendeva d'a veré una preemi-
nenza di auiorita e di dottrina sopra tuít í gli 
al tr i paesi da quesea parte delle a l p i , la luce 
deirEvangelio fu piú debolmente riflessa nelle 
r imóte Provincíe della Spagna e deíla Britan-
nia j e se puo darsi fede alie veement í asser-
z ion i di Tertul l íano , esse avevan gla rícevutí 

i primi raggj della Fede , quando egli mandó 
la sua apología a' magisttati dell* Imperator 
Severo ( 2 ) . Ma si é fatta si negligentemen
te menzione dell'oscura ed . imperfetta origine 
delle Chiese occidentali d'Europa } che voleo-
do rrferire i l tempo ed i l modo della lor fon* 
dazione j bisognerebbe supplire al silenzio dell' 

. an-

( 1 ) R a r a e in allqu'ibus dv l ta t lhus Eccles lac pancorum 
Chrlst ianorum devotlone resurgerent . A¿la sincera p. i j o . 
Gregor. di Tours 1. I . c. 28, Mosem. p. 207. 449. V' e 
qualche xagione d i credere, che al priacipio del cjuarto 
secólo le vaste Diócesi di L i e g i , d i Trevcri , e d i Colo
nia formassero un sol Vescovato, chera stato eietto mol
to recen teme npe. ved. le memorie d i T i l í emont Tom. VÍ, 
part. 1, p . 4 j . 4H. 

( a ) ^ una díssertazion d i Mosemio si fissa la data deli ' 
apología d i Te r tu l l í ano aH'anno 158, 



m i l ' ' Impero Homam* Cap, XF, %t% 
Úchiik con quelle leggende, che lungo lempo 
dopo 1* avarizia o la superstizíone detto a 'Mo-
nací Ira Je neghlttose tenebre de' lor Conven-
t i ( i ) . Fra quesíi santí romanzí quello solo 
dell Apostólo S. Giacomo per la singolare di 
lui stravaganza puó meritar, che se ne pren
da notizia. D i un pacifico pescaiore del lago 
di Gennesaret fu írasformato in un valoroso 
guerríero, che combatieva alia testa della ca
va llen'a Spagnuola nelle battaglíe centro de* 
Mor í . I piü gravi storici ne han celébrate le 
imprese 't i l miracoloso reliquiario di Compo-
stelía ne dimostrava i l potere; e la spada d* 
un ordine militare assistiía da* terrori de l i ' ín -
quisizione fu sufficiente a togüer di mezzo 
qualunque obiezione deiía profana critica ( 2 ) . 

11 progresso del Crisiianesimo non si l i - oitre i 
mito ali 'Impero di Roma , e secondo gli an- limiti 
tichí Padrí , che interpretano i faítl con le delRo-
profezie , la nuova reügione aveva giá visi- niaRO 
tato qualunque parte del globo dentro un se- m^10' 
coló dalla morte del suo divino Autore, , . Non 
J3 y ' é popólo ( dice Giustino martire ) o Gre-

• »> co, 

( 1 ) Nel décimo quinto secólo si trovavan pochc per
soné , che avessero la disposiaione o i l coraggio di por-
xe in dubbio , se Giuseppe á¡ Arimatea fondato avesse i l 
monastero di Glastenburv, é se Dionisio Arcopagita pre
ferí to avesse la xesidenza d i Parigi a quella d' Atcnc. 

( a ) Tale stupenda metamorfosi fu fatta nel nono se
c ó l o . Ved. Mariana C Hist. Hispan. V. 10. 13'. ) che in 
ogni senso imi ta L i v i o , e 1' ingenuo scuopriraento fatto 
del la leggenda di S, Giacomo dal Dott . Geddcs , miscell . 
Vol. p. z z i . 



«la Istérla falla decadenza 
3) co , o Bárbaro, o di qualunque altra nazioJ 
„ ne, distinto con nomí o cosiumi di qua-
J} lunque sorta 3 ignorante quanto sí vuole 

deli'agncoliura e deíle ar t i ¡ o abiti sotto 
,5 le tende, o vada vagando in carri coperti, 
3S appresso di cui non s'offrano in noa^e di 
3» Gesú Crocifisso delle preghiere al Padre .6 
3i Creatore di tutte ¡e cose 'c ( i ) . Ma quel 
sta splendida esagerazione, che anche presen-
temente sarebbe assai difficile di concillare 
con io stato re^le cjell'.uman genere 3 puó s@lo | í1 
Considerarsi come lo smoderato trasporto di un n 
devoto^ ma negligente scrittore 3 la misura 
deiia cui Fede si regoiava da quelia de' suoi 
desiderj, Ma né la Fede , né le brame de' 
Padri possono alterar la yeritá deiT istoria. 
Sara sempre un fatto indubitato, che i Barba, 
r». della Scizia e della Germania, che rove-
sciaron la Romana Monarchia, era no involtí 
pelle tenebre del Paganesimo; e che anche la 
conversión delTIberia , dci l 'Armenia , o dell* 
Etiopia non fu tentata con qualche successo • 
finché lo scettro non fu nelie mani d" un ím-
peratore Ortodoxo ( 2 ) . Avant i quel tempo 
l vari accidenii della guerra e dei commercio 

. non ,if 

< 1 ) Giustín, mart. D i a l , cum Tryphone p . 3 4 1 . Iren, 
d d v . haeres l . I . c. 10. Ter tu l l ian . a d v . J u d . c. 7 / v e d . 
Mosemio p. ao j . 

( 2 ) Ved. i l quarto secólo, de l l ' I s t o r i a Eccles, di Mo
semio. Posson trovarsi molre-, quantunque assai confttse cir. 
costanze relarive alia convqision del l ' Iber ia c del l 'Arme» 
nía appresso Mosc d i Coiene 1. I I . c. 78. 75 , 



DelFJmpm T i m a m . Cap, XV. a l | 
iion poieron spargere che un imperfetta cogni-
ziooe de| Vangelo fra íe tribu della Caledonia 
( i ) e fra gli abitanti delle rive del Reno , 
del Danubios e dei í 'Eufrate ( 2 ) , A l di la 
di quest'ultimo fiumes Edessa si distingueva 
mediante un fermo ed anísco attaccamento a l 
ia Fede ( | ) . Da Edessa furono fácilmente 
introdotti i prjncipj del Crisíianesimo nelle 
cittá Greche e Siriache, le quali obsedí vano 
a' successori di 4ríaserse5 nía non par s che 
facessero alcuna profonda impressione sulle 
mentí de' Persiani; i l cui religioso sistema 
per opera di un prdíne ben disciplinato di sa-
cerdoti era stato costruito con arte e sol ¡dita 
moko maggiore, che i* incerta mitología della 
Grecia e di Roma ( 4 ) . -

Da 

( 1 ) Sccondo Tcr tul l iano Cristo c la Fede avevano pe. 
« t r a t o nelle pa r t í della Gran-Brcttagna inaccessibile alie 
armi Romane. Circa un secólo dopo »" dice , che Ossian 
figlio d i Fingal nella sua estrema vecchiezza disputassc con 
un Missionario straniero , e la disputa sussiste ancora i n 
versi , ed in lingua Ersa» Vedasi la disscrtazionesull ' an-
tichita dc'Poemi d'Ossian d i M . Macpherson p. i©. 

( a . ) ! G o t i , che devastarono V Asia nei regno di Gal» 
l i e n O j portaron vía gran numero di schiavi , a lcuní de* 
quali eran Cr is t ian i , e divennero Missionarj , Ved, TÜ-
lemont Mcmoir . Ecclcs. Tora. I V . p. 44. 

( j ) La leggenda d" Abgaro , favo losa com' e , sommL 
nistra una decisiva prova, che mol t i anni prima ch ' En
sebio scrivesse la sua storia , la massima parte degli abi
t a n t i d' Edessa aveva abbracclatq i l Cristianesimo . I c i t -
tadini di Garre al contrario loro r iva l i rcstarono attacca-
| i alia causa del Paganesimo fino al sesto secó lo . 

C 4 ) Secondo Bardesaae apprcsso Eusebio C Prae farc 



224 Moría del/a devadsnzd 
< cene. Da questa imparziale, quantunquft ímper. 
ra l pro . fstta , veduta del progresso del Cristianes^ C 
porz io . mo pub rendersi per awentura probablle , c 

fíede' che i l numero de' suoi proseliíi sia stato roa! g 
t i zn i l ' gníficato a 11' eccesso da una parte per timore, g 
Paganf. e Pe>* devozione dall" aítra . Secondo T ir re. C 

fragabll testimonianza d* Origene ( i ) „ era 0 
m o l i ó piccolo i l numero de' credenti parado- .n 
nati alia mollitudine del mondo infedele. Ma " 
siccome non abbiamo su quesío alcuna distin- • ̂  
ta notizia , é impossibile lo stabilire , ed an- v 
che difficüe i l congetturare i i vero numero 
dê ' pr imi t iv i Cris t ianí . íi calcólo per al tro 
piu favorevole , che dedur sí possa dagli e-
serapj d'Ántiochia e di Roma, non ci permet-
te^di supporre, che piú della ventesima parte 
de\ sudditi del!' Impero si fosse arrolata sotto P 
T ínsegna della Croce prima dell ' importante 11 
conversione di Costantino. Ma i loro abiti E 
di fede, di . unione, e di zelo, parevano mol-
tiplicare i l loro numero ; e le medesime ca-
gioni , che coníribuirano al futuro loro acere-» ? 

Se.1 . scimento, servirono anche a render piijt appa 
cúltiLreme e formidabile la lor íorza attuale. 
ni fos. La costituzione della civi l socielá é tale, Si 

sero che mentre pochi son distinti per ricchezze , P 
- ono- U 

l a n t i c , • . • i a< 

i C 
1 t i 

c 
' á 

d i v i l 
c o n d í . 
z ione, 

E v a n g . ) sieIJa Persía trovavansi alcuni Cr iá t iani avanti k 
fine del secondo secó lo . A l tempó d i Costantino ( Ved. la 
d i lu í Epístola a Sapo re v i t . L IV. c. i j . ) forma vano ^ 
cssi una florida Chiesa. Si consulti Eeausobre His. critique 
du Manicheisme Tom. I . p . 180. e la Biblioteca O l ien, 
tale dcll ' Asscniani, 

< 1 ) Origen, contra C e h , l , V I I I . J>. 434. ^ 

m 



Usir Impero liomano . Cap. X F . a is 
,° onori , e cognízioni , i l grosso del popólo é 

condannato a í í ' o s c u r k á , alia povertá e a l l ' i -
^ gnoranza. La Religión cristiana [3 che d in -
' gevasi a tutea la specie umana 5 dové per 
;* consegupnza raccogliere un molió maggior nu-
' l mero di proseliti da' ceti piü bassi degli uomi-

p ' che da* s u p e r i o r i S i c converlita questa 
l ' innocente e natural circostanza In una irnpu-

i tazion ben* odiosa , che sembra esser meno 
u vigorosamente negata dagli apologisti di quel 

che si a sostenuta da' nemici della Fede , cioé 
0 che la nuova setta de' Cristiani era quasi del 
^ i lutto composta della feccia del popólo , di 
[" coníadini ed artisti , di fanciulli e di donne , 
.'e tii mendichi e di schiavi , gli u l t imi de' quali 
:o pote van qualche volta introdurre i Missionar) 
tg ' nelle nobili e ricche famiglie , alie quali ap-
"tj partenevano. Quesíi oscuri maestri ( tal ' era, 
j _ i* aecusa della malizia e dell' infedeká ) so-
J i no altrettanto muíí in pubblico , quanío lo -
J quaci e dommatici in privato . Mentr' essi 
u cautamente sfuggono 11 pericoloso incontro 

de' fiíosofi 5 sí m escola no con la rozza ed i -
, gnorante turba 3 e vanno ¡nsinuandosi in que-
3 gli spiriti , che l'efa 3 i l sesso e l'educazione 
^iha meglio^ disposíi a ricevere la impressione 

de' superstiziosi terrorí ( i ) . 
Questa svantaggiosa píttura , quan^un-

3 que non aífatto priva di una debele somi * 
C C C C Z I O -

[s \ giian- n i r i s -
lí petto 
10 .'mmmmmm^.lt , „ lvm m . m IIIMUIHUIIIMUUJ alia dot . 
jg 1 . , ' • * ^ "~~'~°TOa"" t r i n a . 

( ' i ) M í H H c . Pclix c. 8. con le note di VVovvero. Cels. 
sp. Origen 1. I I I . p. ^ 3 . 14a. j u i i an . a,,. C y r i i , ] , V I . 
h *o6, Edit . Spanhdm. 
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glianza , fa conoscere coll ' oscuro suo colós 
rito e con íe contraffatte figure un pen. 
nello iieraico . A misurá che 1' ymile fede 
di Cristo diffondevasi peí mondo , fu ab. 
bracciata da varié persone j che si concilia-
vano qualche riguardo peí vantaggj del la 
natura e della fortuna j Arisíide ¿ che pre-
sentó üns eloquénte apología ail9 ímperato-
re Adriano ¿. erá üri filosofo d' Atene ( i ) . 
Giustino martlre avea cércalo la cognizione 
di Dio nclle scuole di Zenone ; di Arisíotile ¿ 
di Piiagora 3 e di Platone avanti che fortuna-
tamente gli si accostasse un vecchio s o piut-
tosto un Angelo ; che fivolse i ' aííenzione di 
lu i alio st^dio de' Profeti Giudei ( 2 ) . Cle
mente Alessandrino aveva fatto acquisto di 
una moho estesa letteraíura riella Greca l i l i " 
güa $ e Tertulliano nella Latina . Giulio Á-
fficano ed Origene possedévarío üna parte as-
sai considerabiJe deKsapere de" loro tempi ; e 
quantunqüe lo stil di Cipriano sia molió di
verso da quello di Lattanzio , se né puo quasi 
dédurre 3 che ambidue quegli scrittori fossero 
maestri pubblici di rettorica. Finalmente an
che lo studio della filosofía s' introdusse fra 
Crístiani , ma non produceva sempre i piíi 
salutevoli efFetti j lá scienza dava spesse vo l í 

te 

( 1 ) Euseb. Hís t . Eccl. I V . ¡ . Hieron. Epist. 83 . 
( a ) L ' istoria cosí prettamente si lacconta nes DiV, 

loghi d i Gmstino . T i l l emont ( Mem. Eccles. Tom. I I . , 
p . 334, ) che la r i fer ísce , assicura, che' i i vecchio éfátt4; 
Angelo sotto quellá figura s 



Beirimpsro Hommo, Cap. XV. 
te origine all" cresia, come alia devozione , e 
puo con ugual proprietá applicarsi alie varié 
sette , che resisterono a* súccessori degli Apo-
síoli , ía descriéione , coil cui si rappresenta-
rono i seguaci d'Artemone. „ Présumono d* 
á, alterar le same sctitture , di abBahdonare ^ 
h 1 'aníka regola di fede } e di formare le lo-
}í ro opinioni secondo i sottili precéítí della 
» lógica. Trascuran la scienza della Chiesa 
„ per lo studio delia geomet r í a , e perdono di 
„ vista íl cielo j mentre s' impiegano a misu-

'•}> ra re la térra . Hanno ¿ontinuamehte in ma-
„ no Euclide , Aristole e Teofrasto sonó gíi 
a oggetti della Joro ammirazione , e diriio-
„ strano una^ straordinariá venerazione per 
3j te opere di Galeno . I Joro errori son 
S} derivati dalT' abuso delle aríi e delle scienze 

degl' Infedeli , e corrompono la sempliciíá 
j , del Vangeló co* raffinamenti della umana ra-
„ gione ( i ) , 3 . 

Neppure si puo asserire con ver i tá , RÍSDe. 
che sempre i vantaggj della nascita e della to alia 
fortuna separati forero dalla professione del condL 
Cristianesimo . Mol t i cittadini Romani furcm z¡onc 
condotti avanti ai tribünale di Plinio ed-ed alle 
cgli presto scuoprl , che im gran namero' '^1'"" 
i t persone di ogni ctdine avevano abbandonato 

F r • í l é l -

N.-.J C l ) .Eu8eb , V. z%. Si puo sperare , che ncssuno , ec. 
-' - . .cet tuan g h E r c t i c i , dasse giusto motivo alia qucrcia d i 

^ l s 0 C aP-- 0"'gene I - H . p. 77. ) che i Cristian; con . 
« lInuamente correggevtno ed alteravano i loro Evan-eiJ 



Istorta deila dec'admm 
neila Bitinia la religión de'Ior magglori ( i )• 
A l i a non sospetta testimonianza di luí puo ín 
questo caso prestarsi pm fede , che ali'audace 
disfida di TeriuUianos allorché prende a com
batiere i l timore non raeno che 1* umanit» del 
Proconsole dell* Africa , assicurandolo , che se 
persiste nelle sue crudeli intenzioni , dovra de. 
cimar Cartagine , e che trovera fra* colpevoli 
molti del suo proprio grado, Senatori e Matrona 
dell' estrazione p ié nobile, e gii arnici o i pa-
renti de' suoi piü i n t i m i amici ( 2 ) . Sembra pe
ro , che circa quarant' anni dopo 1* Imperator 
Valeriano fosse persuaso della veri tá di quest* 
asserzione, mentre i 11 uno de' suoi rescritti e-
videntemente suppone, che Senatori, Cayalie-
r i Rom a ni e Dame di qualitá fossero impe-
gnate na!la setta Cristiana {^y,'í% Chiesa con
tinua va sempre ad accrescere i l proprio ester-
110 spíendore a misura che andava perdendo 1' 
interna sua pur i t á ; e nel Rcgno di Dioclezia-
no , i l Palazzo , le Corti di Giustizia , ed an-
che 1' armata ccntsnevano una moltitudine di 
Cristiani , che procuravan di conciliar gl ' in-
teressi della vi ta présente con qaeüi della fu
tura . 

Con-

( 1 ) Pl in, epist. X. 97 . F u e r u n t a l l í slmllls amtnt'me c U 
ves Jtomani . . . » M a l t i enlm omnls aePatls , omnis *r~ 
d ln l s , u t r l u s j u e stxus € t U m vocantur ¡n p e r k u l u m é ' v t c a -
buntur . 

( 2 ) Tcr tu I I i an . ad Scapulam . Eppure tut ta la sua ret-
torica non s' estcnde a maggior prctensione , che alia 
i ie lma, paite d i Cartagine. 

(3 ) Giprian. Epist. 7 9 . 



Impero Romano . Cap, 
Comuttocib íalí eccezloni o son trop" v 

po poche o troppo recemí ad oggetto d? ^ -
tpghere lateramente di meZZo i' i a f p u t a z i o n ^ r ^ : 

' g f e d ' o s c u m á , che tanto arrogante Si 
mente íu attnbuita a 'priml proselití del Cr i -vo revo í , 
stianesimo. InvcCe di servirci per nostradiíesa nlentc 
cíel lehnzionide 'passat isecol i , sará piñ prudente f c7"J 
parteo qaello di convertiré ia soggettoP d" e d i ! ¿ V d e 
?caz,one C ! ¿ . . í e diede motivo di scandalo . sempli! 

J ser; nostn nflessi c¡ suggeriranno, che dalla ci-
Provvidpnza si scelsero g\i sicsú Apostoíl fra' 
pescaton de la Galilea ; e che quanto piV 
'Mnssiamo la temporal condizíone de' p r i m l 
Cns í iam tanto p ú avremo ragion di a m . 
mirarne i l mérito e il buon successo. A not 
íocca d! rammentarci accuratamente , che ii 
Kegno de d e h fu promesso al pavero di spi-
Fto , e che g i animi afflitti dalla calamita e 
dal disprezzo. degh uomini volentieri ascoltano 
<a álYma Promessa dalla futura felicita ; men-
tre al contrario i fortunad restan soddisfatti 
coi possesso de beni di questo mondo , ed i 
aotti malamente impiegano in dubbj e dispute 
IorrdouíínPaen0rÍía delU Ior0 raS!'one e ¿ H a . 

Abbiam biscgno di tali nflessicnl per R ' g « . 
consolarcr delía perdita di vari i l íu,tri so^e t . tatoda-
t i 3 che a' nostri occhj parrebbe / che fosero alcu"í 

.beoeca , oe due Plinj , i l vecchio ed i l g b - r e n t i 

^ n e , d, Tacho , di Plutarco^ di Galeno , ^ P " -
ddlo schiavo Epitetto, e del i ' ímperator Mar! ™ ' e 
co Antonmo adornano i l secólo, in cui ñ o n - t j ' ' 

man.? edreSahirT ^ á ¡ ^ deIía ^^ura ü - í c o t 
R.ana. Giascheduno di essi riempi di gloria 
la respettiva sua condizicne si nella v i ta con-

TQMO I I I . T ter-
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t empía i iva che neU'at t iva; migliorarono eol
io studio i l lor sublime imelletto ; purgarono 
colla filosofía le loro mentí da* pregíudizj dalia 
superstizion ponolare i e passarono i loro gior-
ni nella ricerca delia verí tá e nella pratica 
della v i r í ü . Eppure tu t t l questi saggj ( é 
questo un oggetto di sorpresa non meno che 
d* imporíanza ) perderono di v i s t a , o rigetta-
ron la perfezíone del sistema Cristiano. I l 
loro Ungiiaggio od i l loro silenzio discuopre 
ugualmente i l disprezzo, che avevano per la 
crescente setta, che ne' loro tempi erasi dif-
fusa par 1'Impero Romano. Ouelli ira loro , 
che hanno la condiscendenza di rammeníara I 
Cr í s t i an i , I I consideran solo come ostinati o 
perversi entusiasti , ch' «si ge va no una tacita 
sommissione alie lor misteriose dottrine senza 
esser capaci di produrre un solo argomento , 
che potesse richiamar l 'aí tenzione degll uomi-

/( tú sensati e dotti ( i ) . 
lordis- Puó dubitarsi almeno 3 se alcuno dt 
jprezzo questi filosofi leggesse le apologie , che 
dc|.lc i p r i m i t i v i Cristiani pubblicaron piA volte 

?ic0 in difesa di lor medeslmi , e della lor reli-
6 e* glone 5 ma v ' é molto da dolersi a che símil 

cau-

C i ) l l Dot tor Lardncr nel suo pr imo e secondo v o h í -
me delle testimonianze GÍudaíche e Cristiane raccoglie cd 
i l lustra quclle di Pl inio i l giovane , d i Tác i to , d i Gale
no , d i Marco A n t o n i o , e forsed' Epitteto (essendo dub-
bioso se quel filosofo intende parlar de' Cr i s t i an í ) . Del
la nuova setta non s í fa menzione vemna da Séneca , da 
plinio i l vecchio, n© % í l u t a i c o , 



BeiTImpero Romano, Cap» XF , l ^ t 
tausa non fosse difesa da piú abiii Avvocati < 
Es pongo no essi con soverchio spitito ed elo-
quenza la síravaganza del Pol i te í smo; ínteres-
san la nostra compassione con espor 1' inno» 
censa ed i paí¡mentí de' loro ingiuriati ¿a teU 
ü s ma quando vogHon dímostrare i 'origine 
divina del Gristianesimo, insistono moito piu 
fortemente sulle predizioní che rannunciaro-
110, che su' miracol i , che accompagnarono la 
venuta del Messia. I I favorito loro argonien-
to potea serviré a edificare un Cristiano , o a 
convertiré un Giudeo, mentre ambldue rico-
noscono Tautor i tá di quelle profezie 3 e son 
obbligati ad investígame con devota rlverenza 
U sen so ed i l compimento. Ma questa ma
niera di persuadere perde molto del suo peso 
e deila sua forza 3 quando si dirige a quelli , 
che né intenciono né rispettano la legge Mo
saica ed i l profetico stiíe ( i ) . Nelle i m p t r í -
te maní di^ Giustino e de' successivi Apologi-
sti la sublime intelíigenza degli oracoli Ebrei 
syanisce in lontane figure, in afFettati concet-
t i , ed in f red cié allegorie j e la loro autenti-
cita rendevasi anche sospetta ad un Gentile 
non illuminato per la mescolanza di pie falsi-

t á . 

( i ) Se aüega ta si fosse la famosa Profczía delle ser-
tanta set t imané ad un filosofo d i Roma, non avrebb' egl i 
lisposto con le parole di cicerone „ Q u a e t á n d e m U t a a u * 
g u r a t i ú est a n n ó r u m f otSus{ qudm a u i menslum a u t dlerum f 
D s dlvln'it . I I . j o . Si osservi con qual irreverenza L u 
ciano C in. lAlexttndr» a. 15. ( ed i l d i l u i amico Celio 
( ap. Origene l , V I L f , J27. ) si espiimünQ tispett* a.*' 
í r o f e t i Eb re i , 



- v„ 192- Istorta díHa decadenza 
l a , che sotto i no mi di Orfeo, di Ermete e 
delle Sibille ( 1 ) gl i si volevan far credere di 
uguai valore, che le genuine inspírazioni del 
C íe lo . I so í i smi , e le frodi^ che sí usano i a 
difesa del la R ive iaz iohe /c i ram menta no bene 
spesso la poco giudiziosa condotta di que' poe-
t i , che caricano i loro invulnerabili Eroi con 

^un pesa inutíle d' incomode e fragili a r m i . 
íniraco- M ? C01Tie Potrem scusar la supina dL 
l i . "sattenzíone de' Pagani é Filosofi a quelle pro-

v e , che Si presentavano dalla mano d e i r o ñ n i -
potenza non alia loro ragióne , má a5 loro 
sensí? Durante la vi ta Cr is to , degíi Apostolt 
e de" primi loro Discepoli i la dottrina , che 
predicavano, venivano confermata da -innume-
rabili xjprodigj. Camminavano gli storpiaíi a 
vedevano i ciechi, eran sana t i | r infermi , r i -
sorgevano i m o r t i , eran cacciátí i demonj, e 

- continuamente si sospendevan Je leggi della 
natura in favor della Chiesa. Má i Savj del
la Grecia e di Roma volgevino ahrove gít 
occhj dal tremendo spettacolo, e pare che at-
tenti alie occupazioni ordinarie della v i ta e 
delio studio ignorassero qualunqüe alterazione 

ac-

( i ) ! filosofi, che deridcvano le p í a antiche predi-
z ion i delle Sibille, avrebbcro fácilmente scopcrto la falsi-
ta degli Ebrci e de' Cr is t ianí , che i Fadri hanno cita-
to con tanta pompa da Gmstino Mar t í r e fino a Lat tanzio , 
Quando i versi s ib i l l in i ebbcro eseguito 1' ufizio loro as-
scgnato, essi come i l sistema dct mi l l enar j , fu reno quie. 
tametitc posti i n obblio . La sibilla Cristiana disgraziata» 
mente aveva fissato la rovina d i Roma ne l l ' anno 195 , Í I , 
C. 948. 
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accadesse nel governo del mondo si inórale 
the físico. Sjt io i l regno di Tiberio tinta la 
ierra ( i ) , o almeno üna celebre-Provincia 
del Romano impero ( 2 ) , si trovo invuka in 
una non naturale oscuritá di tre ore . Anche 
quesío fatto miracoloso, che avrebbe dovuto 
eccitar la maraviglia, la curiositá e la devo-
zione deH'uman genere, passó senza che se 
ne facesse menzione in un secólo del la scien-
za e del la istoria ( 5 ) • Esso accadde nel tem-
"po che vivevan Séneca e Winio i i vecchio, i 
ouali debbono a ver seníiti g l ' immediati effec-
íi > o rirevuta prestissimo notizía di quel pro
digio. Cíascheduno di questi filosoñ ha ram-
mentato in una laboriosa opera t u u i i grañ-
di fenomeni della natura 3 terremoti \ mateo» 
re¿ cometa, ed ecciissi, che rinstancabile cu* 
rlositá loro poté raccogliere ( 4 ) . Ma tanto 

1 ' uno 

Gene¿ 
ral si-
lenzio 
intor;. 
no alie 

tehebté 
delíá 

he; 

„ ( i ) ! Padri , che son disposti come in linea di bat-
íaglia dal Calmet C Disserrazioni sulla Libb'a Tom. I I I . 
p. 295 = 308. ; par che voglian cuoprire tuna la t é r r a 
di oscurira , nel che vengon segnitati dai pi í i £re' mo-
d e r n i , 

Ca) Origen, ad M a t t h . c. 27. e pochí mederni c r i t l c i 
Be\a.^ L e C l e r c , L a r d a e r & c . dcsideran d i restringerla al
ia sola térra della Ciiudea. 

< 3 ) 11 celebre passó d i Flegone ora si e saviamenté 
abbandonato. Qimndo Ter tui l iano assicura i Pagani , che 
si trova fatta menzione di tal prodigio in arcanls ( non 
gia^ í» a r c h i v í s ) vestrls ( vedi la su a apolog. fc, 21. ) 
cgli probabilmente intende di parlare de' versi S ib i l i in i 
Che lo liferiscono esattamente con le stesse parole i d e l l ' 
Evangeló i a 

C i ) Séneca Q u a e s t . nat , h I . 15. V I , I , V I I . i j , N l m 
tíist, na t . I , I I , 



á $ 4 h t t r i a deíla ztecadéntá 
Tuno che l 'a l t ro han trascurato di far paroíá 
del piü gran f enómeno , di cui 1' occhio mor
íale sia stato mai testimonio dalla creazione 
del mondo * Plinio destinó un capitolo appo-
sta per g l i ecclissi di straordinaria natura e d* 
insólita durata ( i ) ; ma si contenta solo di 
descrivere la singoíar mancanza di luce , che 
seguí dopo la raorte di Cesare, allorché per 
l a massima parte di un aneo i i disco solare 
comparve palüdo e senza splendore. Questo 
tempo d'oscuritá , che non pub slcuramente 
paragonarsi con la non natura le oscuritá della 
Passione, fu celebrato dalla maggior parte dei 
poeti ( a ) e degli istorici di quel secólo mê -
morabile ( j ) . 

( 1 ) T l l n . Hl s t . nat . í í . 30. v 
( 2 ) Virgl l . G e o r r . I . r . 466 . T l h u l l . 1. I I . E l e g . V . v . - f i i 

O v l d , M e t a m , X V . 782* L u c a n . í . 54o. L ' ultimo |íoné 
questo prodigio avantí la guerra civile. 

< j ) Vedi una pubblica epístola di Mate' Antón. 
df, Glosfjfo KÁntiq, X I I . 12. P i n t a r e , m C a e s a r . p . 471, ^ p . 
f i a n . Be l l . c l v . I , I V . D h n e Cassio l . X L V. p. 431. Gi i í l . 
Obsequentt c. 128. Questo piccol trattato e un cstiatto de* 
prodigj di L í v i o , 
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