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A V V I S 
A L L E T t O R E . 

O 

JgLj¿ Jlmore e la vemraztom che debbonó e che 
professam g i l lídhori alia nostra Santa Heligions 
hanno e ce i tato tn es si t i piü vivo riconoscimsnto 

• per i prindpj poco ortodossi che .r' incmtram tn 
qussta Opera, perche f Mi to r d i essa piu che da 
Istorlco la vuol fare da controversista, ye q m l ch' 
e pegglo da controversista di mala fede. I l Si?. 
Gibbon fu una volt a as sal propenso al caítollcl , 
e forse fu égll stesso cattollcó\i ma obbligato d 
un educazione tra l Ginevrlnl i piu dichiara,ú nc-
micl della Romana Chksa abbandono la sua p r i 
ma credenza, e non contento d i cío non perdé 6c* 
cas lene per combattsrla. Ma polche F Opera stessa 
e n&lle mam di tuttl nelle llngue le piü comunl 
qttall sonó t Inglese , Tráncese é Italiana , han. 
no creduto di serviré alia Religión msdesima, mo
strando . e confutando i prlnclpali errort delt 
tore . I l primó saggio di Confutazione sopra le 
caghnl del pregresso e stablllmento del Cristiane-
simé - che sonó trattatl nel Capitoli XV. e X V I 
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. - .4 . , 
s i trovera alia fine di questo IV. Tomo. J ie l To
mo ove. si trattera dell* Mricimshno , m sara pu ' 
re la sua Confutaziom, e cosí negli altri Tomi sus-
segusmi, spiacendo assatsshno che f jLume in 
mece di daré un b d carpo dyIstoria profana, come 
fece ne due primi Tomi, trattenga U Lettore in 
ricerche affaPto aliene dal suo proponimento, e che 
invece di instruiré e di edificare , cerchi di con-
durre a l íer rore , e scandalezzi per fino i msno ere-
denñ . 1/ Dator de i lumi o guidi la penna di l u í 
per serviré al vero, o assista coloro che hggeran* 
m 1 suoi scrhtl per non cadete mll ' inganm. 
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1 S T O R. I A 
DEL L A D E C A D E N Z A E R O V I N A 

t> E t V 

mrpMRo R O M A N O 

c a p i t o l o X V L 
Condona del Governo verso i Crhtiani del Hls. 

gno di Tierone fino a quel/o di 
Costantim * 

E préndiárrio á considerar serla- ĉsTmc 
menté la puritá dalla Religione Pre
cristiana, la santitá de'suoi mora- f ^ t Q -
l i precetti, e i'innocente non me- impc-
no che austera vita del la rriag- " tor i 

gior parte di que l l i , che rte" pr imi tempi ab-di R0* 
bracciaron la íede dell* Evangelio s dovremmo 

na-



6 Istoria del'a deiadenza 
naturalmente supporre , che anche dal npndq 
infedele risguardata si fosse con la dovuta r l -
verenza una dottrina eos) benéfica ; che le per
sone sapienti e cui te , per quanto avesser po
luto deridere i miracoü , stimato avessero le 
vir tú del) a nuova setta : e che i Magistrati a-
vesser protetto , invece di perseguitare , un or-
dhie di uomini , che prestava la piii sommessa 
obbedienza alie ieggi , quantunque sfuggisse le 
cure attive della guerra e del governo. Dalí ' 
altra parte se noi riflettiamo che la tolleranza 
del Politeísmo era, universa!e ed invariabilmen
te sosten uta dalla fede del Popólo . dall' incre-
dulltá de' filosofi. e dalia política del Sen ato , 
e degl' Imperatori di Pvoma, non. sappiam vede-
re qual nuova colpa i Cristiani avesser commes-
so , e da che mal fosse stata, provocata ed ina-
sprlta la dolce indifferenza deli' antichitá , e 
quaTi nuovi motivi potessero indurre i Principi 
Romani , che lasciavan sussistere ín pace sotto 
i l lor moderato dominio mille diverse forme d i 

• religioni senza prendervi alcun interesse , a pu
nir severamente una parte de' loro sudditi 5 che 
si erano scelta una singofare, ma innocente ma-,, 
niera di fede e di Culto, 

Sembra che la religiosa política degl i an-
tlchi prendesse un piu forte ed vintollerante ca-
rattere per opporsi al progresso del Cristianes!-
mo . Circa ottant' anni dopo la morte di Cr i 
sto puniti furono coila morte ¡gl' innocentl se-' 
guací di lui per sentenza di un Proconsole del-

j " Indole piu amabile e filosófica , e secondo le 
leggi di un. Imperatori distinto per la saviezza 



Del? Impero Romano. Cap. X V l . y 
c giustizia del suo general governo , Le apo-
íogie , che piü volte indirlzzate furono a* suc-
cessori di Trajano, son piene de' piü patetici la-
menti , perché fra tut t i i sudditi del Romano 
Impero fossero esclusi dal partecipare i vantag-
gj di que! fausto" governo i soli Cristiani , che 
obbedivano ai dettami della coscienza, e neim-
ploravan la libertk . Sonó stati diligentemente 
raccolti i supplizi di alcuni pochi márt i r! emi-
nenti ; e da quel tempo , in cui s' ottenne 
i l supremo potere dal Cristianesimo , i Diret-
tori della Chiesa non hanno impiegata minor 
cura nel discuoprire la cmdeltá 5 che nell ' 
imitar la condotta de' Pagani loro avversarj . 
Lo scopo del presente capitolp é di separar 
( s* é possibile ) i pochi autentici ed inte-
ressanti fatti da una indigesta massa di finzio-
n i e di error! , e di riferire in un modo ra-
gionevole e chlaro le cagioni, T estensione , la 
durata e le piu importanti circostanze dalle 
persecuzloni , alie quali esposti furono i p r imi 
Cristian! . 

I seguaci di una Religione perseguitata op- R i c e r . 

préssi dal timore , animati dal r i sen ti mentó e ca ?c! 
riscaidati forse dalT entusiasmo , rade volte si " j ^ ^ 1 
trovano in uno stato di mente proprio ad i n - a v e v a -
vestigar con tranquil] itá o a stimar con cando- no-
re i morí v i de' lor nemici 3 che spesso sfuggono 
anche all' imparziaíe ed acata vista di quelli 
che trovansi ad una slcura distanza dal fuoco 
della persecuzione . Alia condotta degl' Impe-
ratori verso i prlmitivi Cristiani attribuita si é 
una ragioile > la qual puó sembrare moíto spe-

A 4 ció- • 



* istoria M í a decadenzd 
ciosa e probabile, perché si deduce appanto dál 
genio ben noto del Politeísmo . £ ' stato gia 
osservato , che la religiosa concordia del mon
do era principalmente sostenuta dalí' assenáo e 
dalla riverenza , che le nazioni dell" antichita 
ciecamente professavano per le rispettive lor 
tradizioni e ceremonie . Si poteva dimque as-
pettare, che le medesime fossero per üíiirsiadi-
randosi contra una setta od un popólo , che si 
separasse dalla comunione dell' uman genere, e 
pretendesse di posseder esclusivamente la cognl-
zione di D io , sdegnando come empia ed ido
látrica qualunque aítra forma di culto, eccettua-
ta la propria . Si mantenevano i di'ritti della 
tolleranza mediante una condiscendenza recipro-
ca: giustamente dunque ne furono spogíiati queL 
Ü , che ricusavano di pagare i l consueto tr ibu-
t 0 \ Siccome questo si ricuso inflessibilmente da 
solí Giudei , Tésame del trattamento 5 che lo
ro fecero i Magistrati Romani 5 servirá' a ápie-
gare fino a qual segno siano queste speculazioni 
giustificate da' fatti , e ci condurrá a scuoprí-
re le veré cagioni dalla persecuzione del Cristia-
nesimo. 

x&llc J ?fn2a rlPeter clneI10 . ch' é stato giá det-
de'G.: i i . to d e I I a riverenza , che avevano i Principi e 1 
d d . Governatori Romani peí Templo di Gerusa-

lemme, osserverem solamente , che tutte íél 
circostanze, che accompagnarono e seguirono la 
dlstruzione del Templo e della cittá , potevano 
masprir gli animi de' conquistatori 3 ed autoriz-
zare la persecuzion religiosa co' piu píausiblli 
argomenti di giustizia política e di pubbllca si-, 

curez-



De ¡i'Impero Romano. W L s> 
sicurezza . Dal regno di Nerone fino a quelto 
di Antonifto Pió dimostrarono i Giudei tal fiera 
intoíleranza del dominio di Roma , che p i á 
volte proruppero in sollevazioni ed in stragi le 
piii furiose . L' umanitá si scuote al racconto 
delle orribili c rudeká, che commisero nelle cit-
tá deir Egitto , di Cipro e di Cirene , dove 
abitavano , fingendo una proditoria amicizia coa 
Nazionali, che non avevano sospetto al cuno ver
so di loro ( i ) : e siam quasi tentati ad ap-
píaudire alia rígida rappresaglia , che dalle ar-
m i delle Legión! si uso contro un genere di 
fanatici, la barbara e crédula superstizione de* 
quali pareva , che l i rendesse implacabili nemi-
cl non solo del governo Romano, ma anche 
dell' uman genere ( 2 ) . L ' entusiasmo de-, 
gil Ebrei sostenevasi dall' opinione, ch' essi non 
potevan leglttimamente pagar tr ibut i ad un So
prano idolatra, e dalla seducente promessa trat, 

ta 

( j ) I n c i r e n e massacrarono 220000. G r c c í , in C Í p r o 
acoceo . , ed in E g i t t o una grandissima quant i t^ d i per» 
s o n é . M o l te d i queste í n f e l i c i vittirr.c furon segnatc i n 
á i i s pa i t i secondo un precedente cscmpin dator.e dat?sT;d0 
I v i t t o r i o s i Giude i divoravan la carne , leccavano i l san- / 
g u e , s i avvolgevan come n a s t i i le budelJa di que' m e s c h í - / 
n i at torno a' lor corp i , Ved. Dlcne Cassio l . L X V I I I . f . 

( 2 ) Senza ripetere í é ben note descriz ioni di Gioscf fo , 
possiamo apprendere da Dione ( l . L X l X . P. 13.62. ) che 
nc l la guerra di Adr iano furon passati a ü l d i spada s 8 o o e » 
Giivdei oltrc- un numero infinito d i essi , che m o i u o n $1 
f a m e , di disagio c d i f u o c o . 



t o Istoria delta decadenza 
ta da' loro antichi oracoli , che in breve sareb-
be nato un Messia conquistatore , destinato a 
romperé i loro ferri , e a trasferire ai favoriti 
del cielo 1' impero della térra . I I celebre Bar-
cocheba coli* annunziarsi che fece come loro da 
iungo tempo aspettato liberatore , e coi convo
car tut t i i discendenti di Abramo per sostener 
ia speranza d' Israel e , raccolse una formidabiíe 
armata , con cui resiste per due anni al potere 
deli ' Imperatore Adriano ( i ) . 

Ad onta di tutte queste ripetute provoca-
g f o n d é ' 2 ^ ^ fin\r ira ^ Pnncipi Pvomani con la vi t-
G i u d c i toria i né continuarono le loro apprensioni oltre 
toiiera. i l tempo del. pericolo e della guerra. Mediante 
ía' la general tolleranza del Politeísmo ed i l dolce 

carattere di Antonino Pió a'Giudei restituiti fu-
rono gli antichi lor privilegj , ed ottennero essi 
un' altra volta ( l a facoltá di circoncidere i lo
ro figlj con la moderata limitazione , che non 
dovesser mai daré ad aicun prosélito straniero 
queí contrassegno distintivo della- stirpe Giudai-
ca ( 2 ) . Quantunque i números! avanzi di que! 
popólo restassero sempre esclusi da' recinti di 

Ge-

( O De l la serta degli Zelot i Ved. Basnar . Hls t . de, 
J u i f s l . I . c. 17. de' caratteri del Messia secondo i R a b -
b m i l . V. e. n , , 2 , 13. ; delle az ioni di Earcocheba / . 
V I L c. 12. 

C 2 ) No i dobbiamo a Modestino G i u r i s c o n s u l t o R o m a -
no ( / . v ¡ . R e g u l a r . ) una dis t inta not iz ia del I* E d i t t o di 
Anton ino . Ved. Casaabon, ad H U t , ^LuS. p. 27 



BelfImpero Romano, Cap. X F I . n 
Gemsalemme , puré fu loro permesso di for* 
mare e di mantener considerabil i stabilimenti 
tanto nell" Italia che nelíe Provincie , di acqui-
star la cittadinanza di Roma , di godere degli 
onori municipali , e di ottenere nel tempo stes-
so un' esenzione da' gravi e dispendiosi ufizj 
dalla societá . La moderazione o i l disprez* 
20 de' Román i legalmente autorizzó la forma 
del governo Ecdesiastico instituito dalla vinta 
setfa . I I Patriarca , che avea fissato la sua re-
sidekza in Tiberiade, ebbe la facoltá di elegge-
re i propr j subalterni Ministri ed Apóstol i , d i 
esercitare una domestica giurisdizione 3 e di ri» 
cevere da' suoi dispersi fratelli una contribuzio-
ne annuale ( x ) . Nel le principal i cittá dell* 
Impero frequentemente si edificarono nuove si-
nagoghe , e nell a piú solenne e pubblica for
ma si celebravano i sabbati , le feste e i d i -
giuni comandati o dalla legge Mosaica o dalle 
tradizioni/Rabbiniche ( 2 ) . Questo gentil 
trattamento appoco appoco addolci la feroce in* 
dolé de' Giudei . Scossi dal loro sogno di pro-

fe-

( 1 Ved. B a ¡ n a g . Hlst . des ]ulfs l . I I I . e. 2. 3. L a c a r i 
ca, di Patr iarca fu sopprcssa da Teodosio i l G i o v i n c , 

( x ) Serva sol rammentare i l Pt ir lm , o la l iberazione 
degli E b r e i dal fu 10re d' A m a n , che fino a l Regno d i 
Teodosio fu celebrara con insolente tr ionfo e sfrcnata i n -
temperanza , Basnage Hist . des J u i f s 1, V I . c, 17. h V I I h 
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fezia e di conquista incominclarono a pottarsi 
da sudditi pacifici e industriosi . L' odio irre-
conciliabiíe , che avevano contro i l genere uma-
no5 invece di prorompere in atti di violenza e 
di sangue, si dissipó in sodisfazioni meno peri-

• colose . Pr en devano essi tutte le occasioni per 
soverchlar gi ' ídolatri nel commercio 5 e pro-
nunziavano segrete ed ambigue imprecazioni 
contro i l snperbo regno di Edorn ( i ) . 

i p iu . Mentre i Giudei , che rigettavan con abor-
¡oun ' fment0 1 N u m i a d 0 ^ i dal lor Sovrano e da' 
jopólo, loro consudditi, godevano ció non estante con 
che se- liberta 1' eserclzio del l a loro insocievole religio-
gmtava ne • vi doveva esser qualche aítro motivo ch' 
gione esPoneva i discepoli di Cristo a quella severitá, 
de' lo- da cui ritrovavasi esente la discendenza d' Abra-
dri-Ped m0 * La clIfferenza ^ ioro e semplice e na-
i c'ri! t u r a í e 3 secondo i sentimenti dell' antichitá 
stíani u.era della massima importanza . Gli Ebrei for-
ta Sch¡ niayan0 11113 naziom * 1 Cristiani una sena ; e 
Paveva f ogni soc5etácra naturalmente portata a rlspettar 
abban. ie sacre istituzioni de proprj vicini ) le pre-
donata.meva altresi di perseverare in quelíe' de' suoi 

C t ) Secoftdo í l falso G i o s e í T o , Isefd n í p o t é d i Esa í i 
condusse in I t a l i a 1' armara d' Enea R e di C a r t a ^ í n c . 
V n a l t ra Colon ia d' idumei fuggendo 3a spada di D a v i d 
s i r i fug io negl i stati di R o m o l o . Per queste o per a í t r é 
xagiom di ugual peso g l i E b r e i app l i carono i l come d* 
Eaomi a l l * I m p e r o P r o m a n o , 
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iTiagglori . La voce degli oracoli , i precettí 
de' filos ofi e 1' autoritá del le leggi davan con
cordemente vigore a questa nazionale obbliga-
zione. Per 1' altera pretensione , che avevano i 
jGiudei di una santitá superiore agli altri ; pro
vocar potevano x Politeisti a risguardarli come 
una razza di uominl odiosa ed impura j sdegnan-
do i l commercio con le aitre nazioni , potevan 
raerltare i l loro disprezzo; le leggi di Mosé po
tevano esser per la massima parte frivole o as-
surde : non di meno essendo queste per piú se-
coli state ricevute da una numerosa societá , i 
lor seguaci venivan giustificati dall' esempio deir 
uman genere ; ed universal mente si conveniva, 
ch' essi avevan diritto di praticare ció , che sa-
rebbe m loro stato un delitto di trascurare . 
Ma questo principio , che proteggeva la sina
goga Giudaica , non dava sicurezza o favore 
alcuno alia primitiva Chiesa . 1 Cristiani ab-
bracciando la fede dell' Evangelio supponevansi 
reí di una non naturale ed imperdonabile colpa: 
scioglievano essi i sacri vincoli dell' usanza e 
delT educazione ; vioiavano le religiose institu-
zioni del lor paese 3 e presuntuosamente disprez-
zavano ció , che i padri loro creduto avevano 
come vero , o rispettato come sacro . N é tal 
apostasia ( se ci é permesso di usare quest' es-
pressione ) era di una specie parziale o lócale , 
mentre i l divoto disertore , che si rltirava da' 
tempj dell' Egitto o deila Siria, avrebbe uguaí-
mente sdegnato di cercare un asilo in quelli di 
Atene o di Cartagine . Ogni Cristiano con di
sprezzo rigettava le superstizioni delia sua famL 
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glia } della sua cittá e della sua provincia | 
tutto 11 corno de' Cristiani di comune accor-
áo ricusava di aver alcun commercio con 
g l i Del di Roma , dell' Impero e deil' uman 
genere . Invano^r oppresso creciente reclama
ba i dir i t t i non alienabiii della coscienza e 
del giudizio privato . Qijantunque la sua si-
tuazione potesse rivesgliar la pieta , 1 suoi ar-
gomenti non potevano mal convincere i ' , in-
telletto né della filosófica né della crédula parte 
del mondo Pagano . Era per loro non mena 
sorprendente, che uno dovesse avere scrupolo di 
adattarsi alia maniera di culto giá stabilica di 
quel che sarebbe stato , se uno concepito aves-
se un subitáneo aborrimento ai costumi , ai 
modo di vestiré 5 od al linguaggio del proprio 
paese ( i } . 

C n s t i á - Alia sorpresa de' Pagan! successe ben pre-
accuTa0. st0 ^0 sclegn o; e gli uomini piü p i i fu roño es-
to^ d* a. posti alP inglusta s ma perico losa imputazion d' 
t e í s m o , empieta . La malizla ed 11 pregiudizio si unu 
cono- v a n ? a representare i . Cristiani come una so-
s c í u t o c'iQth di atei , che avendo audacisslmamenté at-
d i i po- taccato le religlose costituzioni dell 'Impero, me-
j i o l o , -e „ 
da* filo. n -
$ o f í . 

( i ) D a g l í a r g o r n e n t í di Ce l so , qua l i son rappresen-
tat i e confutat i da O r i g e n é C /. V. f. 247. 359. ) poss ia . 
m o c h i a r t m c n t e s c u o p r i r e la d í s t i n z i o n e , che si facera 
f r a i l popólo libra ico , e la settd C r i s t i a n a . Si veda n e í 
Dialogo di M i n u z i o F e l i c e una bella ed elegante descr iz io . 
ne de' á e n t i m e n r i popolar i intorno all* abbandonaraenrc; 
á e l culto s t ab iJ i to , 
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fitzto avevano i piu severi castighi de' magi-
strati civil i . Nella confession , che facevano 
¿i loro fede , gloriaváiisi di essersi liberati da 
quaíimque serta di superstizione ricevuta i 11 qual-
s'ivoglia parte del globo dal vario genio del Po
liteísmo ; non era pero ugualmente chiaro qual 
divínitá, o quale specie di culto sostituito aves-
sero agí i Dei ed ateinpj dell' anticHitá. La pu
ra e sublime idea , ch* essi avevano dell' Ente 
supremo , sfuggiva dal grossolano concepimento 
del volgo Pagano , che non sapeva immaginare 
un Dio spirituale e solitario , che non si rap-
presentava sotto alcuna figura corpórea o segno 
visibile, né si adorava con la sólita pompa di 
libazioni e di teste, di altari e di sacrifizj ( 1 ) . 
I Sapienti dell a Grecia e di Roma , che innal-
zato avevano le loro menti alia contemplazlone 
dell'esistenza e degli attributi dell a prima Cau
sa , per ragione o per vanká eran portati a r i -
servare a se stessi o a' loro scelti discepoli i l 
privilegio di questa filosófica devozione ( 2. ) , 

' Essi, 

( 1 ) C u r nullas a r a s l a b t n t ? templa nu l la ? n u í U 
flota, s imulacro J , . unde autem v e l qui's Ule , a t ubi Deut 
•unicus se l í tar i i t s , des-tltutus ? Minuct F é l i x c, i g . L ' in« 
ter locutors Pagano fa una dis t inz ione in favor de' G m -
dei 5 che una vojta ebbeio un templo , a l t a r i , v i t t i m e , ce. 

( a > E g l i é diff ic i ie ( dice Platone ) di acquistare , 
e pcr ico loso a pubblicare la c o g n í z i o r t e del vero D i o . 
Vedasi la T e o l o g í a de' filosofi nel la t r a d ü z i o n e , che ha. 
fatto in Francese 1' Abate d' Ol ivet de l l ' opexa di T u l -
l i o de n a t u r a £ > t « r u m T t m . a75. 
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Essl erano ben lontani dali'ammettere i pregíudí-
z] deiruman genere, come i l contrassegno della 
ve r l t á , ma l i consideravano come provenienti 
¿al!'original disposizione della natura umana : e 
supponevano che qualunque popolar forma di fe-
de e di culto , in cui si fosse preteso di non far 
uso dell' ajuto de' sensi 3 a misura che allonta-
nata si fosse dalla superstizione sarebbesi trovan 
ta incapace di raffrenare i voli della fantasía, o 
le visioni del fanatismo. I I non curantesguardo, 
che gli uomini d' ingegno e d i dottrina avean 
la condiscendenza di gettare sopra la Rivelazione 
Cristiana, ser viva solo a confermare la lor pre-
cipitata opinione, ed a- persaaderli, che i l prin
cipio dell'unitk di D i o , ch'essi forse rispettavano, 
era sfigurato dallo stravagante entusiasmo, edan-
nkhil i to dalle vane speculazioni de' nuovi setta-
rj . L* autore di un celebre dialogo, ch'e stato 
attribuito a Luciano, mentre añetta di trattare 
i l misterioso soggetto della Trini tá in un selle 
ridicoloso e disprezzante , mostra di non cono-
scere la deboiezza deUumana ragione e l ' imper-
scrutabile natura delle perfezioni Divine ( i ) . 

Po-

C i ) L ' autore del F í l o p a t r i d e trat ta continuamente 
í C r i s t i a n i come una compagnia di sognatori cntusiasti 

ed in un luego manifestamente a l lude a l ia v i s i o n e , in cui 
S. Pao lo fu t r a s p ó r t a t e a l terzo C i e l o . I n un altro luogo 
T n c f o n t c , che lapprcscnta un C r i s t i a n o , dopo aver derfso 

• • " - ^ : \ - i ^ - i , , g l i . i 



Dell* Impero Homano. Cap. X F I . 17 

Poteva sembrar meno sorprendente , che i l 
fondatore del Gristianeslmo fosse rispettato da' 
suoi Discepoli non solamente come un sapiente 
ed un profeta, ma che fosse anche adorato co
me una divinitá . I Politeisti eran disposti ad 
ammettere ogni articolo di fede , che pareva 
che avesse qualche rassomiglianza , per quanto 
dhtante e imperfetta si fosse , colla ' mitología 
popolare ; e le leggende di Bacco, d' Ercole, e 
di Esculapio preparato avevano in qualche mo
do la loro immaginazione all ' apparire del 
Figlio di Dio sotro una forma umana ( 1 ) . 
Ma stupivano , che i Cristiani abbandonassero i 
tempj di quegli antichi Eroi , che nell' infan
cia del mondo avevano Inventato le arti , insti-
tuite le leggi, e vinti i t iranni, o i mostri che 
infestavan la térra ^ a fine di sciegliere per og-
getto esdusiyo del religioso lor culto un oscu
ro maestro 5 che d i fresco 5 ed appresso un po-

gli D e í d e l Fagatiesimo propone un misterioso g i u r a m e n t o . 
T '$':ui£3,xv. § i o v , f j . i yav , ccM/^porov, cu' pwi'uiysc , 
T i o v TracTpoj. TTVÍU Ma S'K-Tr&TpOv í'h TT-pívc'u-SiOV, 

A.'piS-Híi-.v MÉ ííffocVxsi? ( qaesta e la profana r í s p o s t a d i 
C r i n a ) , K^q apH0? $ <£¡itS~/*Y)rínn, SK J i f a yxp T¿' 
^íiS • í v rp1'*» rotee í v l 

C 1 ) Secondo Gius t ino M a n i r é ( ^ O U T . major . c . j o . 
8>- > » 11 deinonio, r h e aveva qualche imperfetta c o g n i z i o l 
ne delle p r o f e s e , a ve va l into a bella posta questa somf. 
g l ianza , che poresse r i m u o v e r e , quantunque con d iverc i 
m e z z i tanto i l P o p ó l o che i f i losofi d a l F abbxacciar Ja 
í e d e di C r i s t o . 

T Q U O I V . 1 



tS Istoria della decadenza 
polo bárbaro era stato sacrificato o alia mali-
zia de' proprj suoi nazionali , o alia gelosia 
del governo Romano . • 11 volgo Pagano riser-
vando la saa gratitudine solo per i benefiz) tem-
porali, rigettava i5 inestimabile dono' della vi ta 
della imrnortalitá 3 che all ' uman genere si of-
feriva da Gesú Nazareno « La sua mansueta 
costanza in mezzo a cmdell e volontarj tormen-
t i 5 la sua" general benevolenza , . e la sublime 
semplicitá delle sue azioni é del suo carattere 
non eran sufficienti a giudizio di quegll uomini 
carnal i a compensar la mancanzá di fama , di 
dominio > e di fortuna ; e mentre ricusavano 
di ammettere lo stupendo trionfo di lu i sopra 
la potesta delle tenebre s e della morte , mala
mente rappresentavano o insultavan la nascita 
equivoca , la vita vagabonda 3! e 1* ignominio
sa morte del divino Autore del Cristianesimo 

neuc]e' La reitá personaíe , in cui ogni Cristia-
asscm- no era incorso nel preferiré in tal modo i l suo 
bieede' privato sentimento alia religión nazionale, veni* 
¡ni r j s - v a n i o l t o aggravata dal numero y e dali unión 
guardatede5 colpevoll .-• Egli é ben noto , ed é giá sta-
come t O ' 
u n a pe-
x icolosa ' .,.;,, . . '. . ~ V j 
c o s p í f a 111 '"' irTI 1 T ""' 11'ibwhium i wniiiiiiintini n'"'' "̂ -̂mmmTT—:̂  

z i o n e . 

C i ) N e i p r i m o e secondo l ibro d' Origene Celso t r a r . 
ta la nascita e i l carattere del nostro Salv í f torc c o l p i u 
empio d i s p r e z z o . V oratore L i b a n i o loda Porf ir io c g í u -
l i s n o per aver confutato la fo l l ia di una setta , che ad 
un uomo' d i Palestina m o r t o dava i l nomc di D i o , e d i 
figiio di P i ó . Secraf . H U t . E r e l , U í , ajo 
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io osservato 3 che la Romana política ríguarda-
va con la massima gelosia e diffidenza qualun-
que assoclázione fra'proprj suddítij e che davan-
si con mano' assal parca i privllegj de corpi p r i -
vati 3 sebbene instituiti per i piú innocenti e 
benefici oggetti ( 1 ) . Le religiose assemblee 
del Crlstiani, che si eran separati dal culto pub-
blico ; apparivano di una specie molto meno 
innocente : erano esse illegittime nel lor prin
cipio , e nelle lor conseguenze potean divenire 
pencolose ; né gl'Imperatori credevano di vic
iar le leggi della giustizia ? quando per la pace 
deila socleta proibivan quel'íe segrete/ed alie 
voíte .nottume ; adunanze ( 2 ) . La piü d i -
subbidienza de' Cristian! fece comparire la lor 
condotta , o forse i loro disegni in un aspetto 
moíto piu serio e colpevole : ed i Principi Ro-
mam ^che aVrebbero per avventura softerto d i 
lasciarsl piegáre da una pronta sommissione, 
sumando interessato ií lor onore nell" esecul 
zione de' loro comandi , qualche volta intra-
presero per mezzo di rlgorosi gastighi di do

mar 

i 
. ( 1 ) L ' I m p e r a t o r T r a j a n o l í c u s ó la p c r m í s s í o n e d i 

lasciar formare una compagnia d i 150. fuorh i s t i per uso 
della c i t t a di N icomcdia . E g l i non gradiva qualunque as . 
s o c i a z i o n c . Ved. P U n . E p l s t . X 42, 4 j . 

C 2 ) 11 í i o c o n s o l e P l i n i o avea p u b b l i c « t o un cdit to 
generaje_ contro le adunanze i l l e g i t t i m e . L a prudenza 
de* C r i s t i a n i fccc sospender le loro A ? a p i , m a era i m -
possibile ; ch" « s i ammcttessero i ' e s c í c i s t l o del cu l to pub.» 

B ¿ / ) 



5. o- Istorta del!a decadema 
mar questo spirito indipendente , che audace-
mente riconosceva un'autoritá superiore a quella 
del Magistrato . Sembrava , che 1' esteiisione 
e la durata di questa spirkuale cospirazione la 
rendesse ogni giorno piu meritevole del loro cai 
stigo . Abbiamo gia ved uto , che 1' attivo e 
fortunato zelo de' Crlstiani gil aveva sensibiL 
mente difTasi. per ogni Provincia , e quasi per 
ogni cittá deir Impero . Pareva , che i nuoví 
eonvertiti rinunziassero alia propria íarniglia e 
al proprio paese , e che si collegassefo median
te un indissolubil nodo d' unione con una par-
ticolar societá , che per ogni dove assumeva un 
carattere diverso dal resto del genere umano . 
11 tristo ed austero aspetto , che avevano , t 
aborrimento per gli affari e placeri comuni del-
la vita , e le lor frequenti predlzioni d' iminen-
t i calamita ( i ) inspiravano a'Pagani l'appren 
sione di qualche pericolo , che provenir potesse 
dalla nuova setta , ch' era tanto piu sospetta 
quanto piu oscura . „ Qualunque esser possa 

( dice Plinio ) i l principio del la lor condot-
„ t a , pare, che 1' inflessibile ostinazion loro sia 
„ meritevole di gastigo „ ( 2, ) . 

^ . L e a l 

( i ) S i r c ó m e le profez ic del l ' A n t i c r i s t o , del prossi-
m o abbruciamento ec . i rr i tavano que' Pagani , che non 
conver t i v a n o , se ne faceva menzione con* cautela e ríser. 
va , e furono censurat i i Montanis t i per aver troppo libe-
lamente svelato i l pe ¡i c o l ó so segreto . Ved. Mosem. f 

t» «pi !' ' ' . '&\ 
i z y Ñ e q u e cnim dubitabam, guodcumqnt esset qued /•<' 



ñeíf lwperé Romanó'. Cap. XVL 1 1 
Le cautele , con le quali i Discepoll di ^ t 

Cristo celebra van gli ufízj di religione , furono costuá" 
3 principio dettate dal .timore e dalla necessitá, mi c a * 
ma in seguito si continuarono per elezione. Gon ,l}nf>'1*rf 
imitare la tremenda secretezza , che usavasi r.ê  
misterj Eleusini , si eran lusingati i Cristiani , 
che rendute avrebbero piít rispettabili agli oc-
chj del mondo Pagano le sacre loro instituzio-
ni ( 1 ) . Ma 1' evento , come spesso accade 
nelle opeirizioni del la sottíle pol í t ica, del use le 
loro brame ed espettazioni . Si concluse , che 
essi nascondcvano solamente ció 5 che avreb
bero avuto rossore di manifestare . La loro 
mal accorta prudenza diede un occasione alia 
malizia d' inventare, ed alia sospettosa creduli-
tá di prestar fede alie orrlbil i favole , che rap-
presentavano i Cristiani come i piú malvagj degli 
uomini, che pratieavano nelle oscure lor conven-
ticole ogni sorta d' abominazíone , che potesse 
inventare una fantasía depravata, e che implora-
vano i l favore dell' incógnito loro Dio median
te i l sacrifizio di ogni morale vir tú . V i c r i 
no mol t i , che pretendevano di confessare , o 
di rlferire le e^remonie di' tale abomta socié-
ta . Asserivasi che „ venivan presentato al col-

. „ teL 

t e r e n t ú r ( qucste son le parole d i P í i n i o ) , f e r v i i á c i d f y í 
etrte & inflcx.bilem ehstinationem fosse p u n i r i . 

< 1 ) Veda sí V i s tor ia E c c l e s . ¿ l e s e r a . Vol, I . pag* 
I O X . e S f í i n e m , R e m á r q u e s s u r les C e s a r , de 'Jnlien f t g * 

A6S , érc . 



%% Istoña della decadenza . 
- „ tello del prosélito , come un místico simbo,' 

M lo per iniziarlo , un bambino nato di fresco * 
v tutto coperto di fariña , e che egli senza sa, 
„ per!o con yarj colpi segretamente feriva a 
3, marte 1" innocente vittima del proprio erro-
,, re : che appena era seguita la crudei funzio, 

• „ ne , i settarj ne bevevano i l sangue , ávida-
3S mente ne squarciavan le membra ancor paL 
„ pitanti , e s impegnavano , per esser fra lo-
3:> ro tutti complici del delitto , ad un eterno 

, 3, silenzio P Con uguale confidenza affermava. 
3, si , che a questo crudei sacrificio süccedeva 
3, un ben degno con vito , in cui 1' intemperan-
„ za serviva a provocar le brutal! passioni, fin-, 
„ che nel momento assegnato i lumi ad untrat-
„ to veniyano estinti5 bandito i l pudore 5 e la 
„ natura dimenticata ; e come 11 caso portava , 
3, 1' oscurltá della notte si contaminava dall'in-
„ cestuoso commercio dei fratelli colla sorelle e 
„ delle madri coi figliuoli ( i ) . . 

^ L o r o " Ma era sufficiente la lettura delle antiche 
j m p m . ap0iogie per rimuover dalla mente di un inge-
d i f c s a . m o avversario qualunque piú leggiero sospetto . 

I Cristiani coll' intrépida sicurezza dell'innocen-
za3 

C i ) Ved. Glusfmo M a r t . ^ ípeg . i . j ? , u . I 4 . 
n t p r ^ ln Legat lon. c. 27. T e r t u l l U n o yApolog. c. 7. 8. 5. 
M i n u c i o Fe l ice c . 9. 10. j o . j i . L ' u l t i m o di questi S c r i t . 
t o n r n c n s c e V accufa nel la p i i i elegante e c ircostanziata 
maniera Ia nsposta d i T c r t u l l i a n o c p i u ardi ta e pia 
V i g o r o í a , * • f ' 



BeltImpero Romano, Cap. X V I . 
za dal romor popoíare si appellano all' equitl 
de' Magistrati ; convengono che se al cuna pro-
ya si puo acldur de' delitti, che la calunnia lo
ro ha imputati , son degni del: piü severo ga-
stigo . AíFrontan la pena , e sfidan le prove » 
Nel tempo stesso dimostrano con ugual veritá 
e naturalezza , che 1' accusa manca di pro-
babilitá non meno che di prova , domandano 
essi , come alcuno puó credere seriamente1 che 
i puri e santi precetti deli' Evangelo 5 i qua-
l i tanto spesso restringon 1" uso de' placer! piít 
leciti 3 doyessero inculcar la pratica %€ misfatti 
piú abomínevoli ; che una numeroisa societá si 
potesse risolvere a disonorarsi agli occhj de' suoi 
proprj membri ; e che un gran numero di per
sone di ogni sesso , di ogni etá d' ogni carat-
tere , insensibile al timor della morte o ddl ' 
infamia consentir dovesse a violar que príncip), 
che la natura e T educazione avevan profondis-
simamente impressi ne' loro spiriti ( i ) ? Sem-
brerebbe , che niente potesse indebolir la forza , 
o distrugger 1; effetto di una cosí efficace giusti-
ficazione , se non fosse stata 1' indiscreta con-
dotta degli stessi Apologisti , che tradiron la 
causa comune della religione per soddisfare i l 
" '• ' ' : • ' " ' , " da» 

C i ) Ne l la persccuz ipn di L i o n e a l c u n í s c h í a v l Gen t i l i 
furon í o s í r e t t i al tisnor de? toVinenti ad aecusare i lor pa-
d r o n i C r i s t i a n i . L a Chiesa di L i o n e scrivendo a 'proprj f r a -
t c l l i d c l l ' A s i a tratta 1' o r i i d a accusa con conveniente ind igna-
z ionc c disprezzo £ m í í 6 . H a t . E c c l . Y, Á 

B 4 % 



24 Istoña della decadenzd 
devoto íor odio contro i nemlci domestici de!--
la Chiesa . Ora si ando lentamente insinúan-
c]o< 5 e:1 or si asserl arditamente , che que' san» 
giiinosi sacrifizj medesimi e quclle incestuose 
solennitá, che si falsamente imputavansi agir or-
todossi credenti , ersno realmente celébrate da 
Marcioniti . dá' Carpocraziani , e da varíe aL 
tre sfette di Gnostici , che sebbene deviassero 
ne sentieri deli' eresia , puré sentivano sempre 
la forza della natura umana , e si regolavan 
sempre secondo i precetti del Cristianesimo ( i ) . 
Simili acense ritorcevansi contro la Chiesa dagli 
Scismatici , che abbandonato ave vano la cL 
munione della medesima ( 2 ) , e confessavasi 
da ogni parte , che appresso mol t i di quelli , 
che si attribuivano ¡1 nome di Cristiani , pre-
Sraleva la piu scandalosa licenza di costumi. Un 

Ma-

C 1 ) Ved. G m s t m o M a r t . ^ipohg. / . I r é n . Ad'v. hae. 
res. 7.24, t l e m . ^AUssandr. Stromat. L J / J . p . 4 . ^ . É u s e b . 
J F . - 8 . Sarebbe grave e disgustoso i l r i f e r i r tarto c i ó , che 
hanno immaginato i successivi S e r i t t o n , t ú t t o qtiel ch5 
E p i f a m o ha ricevuto c o n í e v e r o , e che ha copiato T d ¡ c . 
tnont. M . de Seausobre ( B'tst. du Manlcheisme l . Í X . c. 8, 
f . ) ha esposto con grande sp ir i to 1' arte non ingenua d i 
Agos tmo e del Pontefice Leone . 

C 2 ) Quando T e r t u l l i a n o d'venne M o n t a ñ i s t a d i f f a m é 
ia Morale del la C h i e s a , ch" egli avera sí fortemente d i fesa . 
Sed majoris est ágape , ¿ n U per hanc adolescentes tu l cum 
sororlbus dormmnt, a p é n d i c e s sclUcet gulae l a s c i v i a e i l u X u -
r ' a 1 ds Je /m- c. 17, I l canone 75. del C o n c i l i o d' E L 
v i r a provvcdc agl i s c a n d a l i , che troppo spesso macrhiav .m 
q u e i l i , che facevan le v í g i l i e n c í l e C h i e s e , c screditavano 
Jl nome Cr i s t i ano agl i ocohj d c g l ' i n f e d e l i , 
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Magistrato Pagano , che non- aveva né tempo 
né capacita per discerner la linea quasi imper-
cettibile, che distingue la fede ortodossa dall' 
erética pravitá , poteva fácilmente supporre, che 
V, animositá , che regnava fra loro , avesse lor 
tolta di bocea la confessione de' loro comuni 
delitti . Tu fortuna peí riposo , o almeno per 
la riputazione de primi Cristianl, che i Magi-
strati alie volte procedessero con maggior fred-
dezza , e moderazione di que! la che per ordina
rio accompagna lo zelo religioso , e ch' essi r i -
ferissero , come risuitato imparziale delle lor 
gludiciali ricerche , che i settarj , che abbaiv 
donato avevano i l culto dominante , sembravan 
slnceri nelle lor professioni, ed irreprensibili ne' 
lor costumi, per quanto potessero incorrere, ar
tesa I ' assurda ed eccessiva loro superstizione, la 
censura delle Leggi ( 1 ) . 

L' istoria , che intraprende a rammentare ^ 
i fStti de' passati secoli per istrazione de' futa- delk 
r i , male meriterebbe tal' onorevole ufizio, qua-condot-
lora condiscendesse a difender la causa de' t i - ^ dc-
ranni, o a giustificar le massime della persecu- ^era¿ó, 
zione . Bisogna pero confessare , che la con- r i . v e i -

dotta degl' Imperatori , che parvero i meno fa- so i ^ 
vorevoli alia primitiva Chiesa , non é in verun ̂ V*113" 
modo tanto colpevole , quanto quella di akuni 

( 1 ) T e r t u l l i a n o ( ^ipojog. c. a . ) s i diftonde a gran 
í a g i o n e , e con un poco di stile declamatorio s a l í a bella 
ed onorev-ol, test imonianjyi d i í l i n i o . 
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modernl Sovrani , che hanno impiegato íe armi 
del la yioienza e del terrore contro le religiose 
opinioni di una parte de' loro sudditi. Dalle 
lor riflessioni, o anche da' proprj !or sentlmen. 
% potevano un Cario V. o un Luigi XIV. aver 
acquistato una giusta cognizione de' dirltti del. 
ía cqsdenza , dell' obbligazion della fede , § 
del!' innocenza dell' errore . Ma per i PrlncL 
pi ed | Magistrati dell' antica Roma érano af. 
fatto ignoti que* principj , che inspira vano , 
ed autorizzavano 1 inflessibile ostinazione de* 
Crlstiani nella causa della veritá , né potevano 
da se stessi scuoprire ne' loro petti alcun moti
vo , che gli avesse indotti a ricusare una legit-
íima , e quasi natural sommissione alie sacre 
instituzionl del lor paese . La medesima ra^ 
gione , che contribuisce ad alleggerire la reitá 
delíe loro persecuzioni s doveva' tendere a di-
minuirne il^ rigore . Siccome operava sopra di 
jessi non giá i l furioso zelo de' devoti s m#: la 
moderata política de' legislatori j spesse volte 
doveva i l disprezzo ' far rallentare , e la comt 
passione far sospender 1' esecuzione di quelle leg-
gl , ch* essi avean fatte contro gli umili , ed 
oscuri seguaci di Cristo . Dalla general consi-
derazione del lor carattere , e de' motivi , che 
avevano , possiamo naturalmente concludere : I . 
che passó un tempo considerabile avanti ch' essi 
riguardassero i nuovl settarj come un oggetto , 
che meritasse 1' attenziqn del Governo ; I L che 
neir esame di alcimo de9 loro sudditi aecu-
sato di un delitto si singolare procedevano 
gtín cautela e ripugnanza 3 I I I . ch' essi &• 

ra-
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j.ano moderati nelis uso del le pene; e IV. che 
1' afflitta Chiesa godé molti interyalii di pace , 
e di" tranquillitá . Non ostante la trascurata 
indifferenza , che han dimostrato i piü abbon-
danti , ed i piú minuti fra' Gentill scrittori per 
gli afFari de' Cristian! ( 1 ) , possiam tuttavia 
confermare ciascheduna di queste probabili^ sup-
posizioni core la testimonianza di autentici fat-
t i . 

I . Fu per saggia disposizione della Prowi-
densa gettato un misterioso velo sopra 1* infan- raron(> 
zia della Chiesa , i l quale finattanto che non fu i c r í s -

maturata la fede Cristiana , ' e moitiplicato 11 tianíu 
numero de' credenti , serví a proteggerli noiicnasett¡ 
solo dalla malizia , ma anche .dalla cognizione d i e -
del mondo Pagano ,• • V abolizlone lenta e per b r a . 
gradi delle ceremonie Mosaiche diede una sicura 
cd innocente coperta a' piú antichi proseliti dell* 
Evangelio . Essendo la maggior parte di loro 
della stirpe d' Abramo , si distinguevano percio 
col segno particolare della circoncislone , face-
vano le íor ofFerte nel templo di Gerusalemme^ 
finché non fu totalmente distrutto , ed ammet-
tevan la legge ed i profeti, come genuina in-
spirazione di Dio , I Gentill convertid , che 

per 

( 1 ) N e l l a v a r i a compilazione de!i' I s t o r i a Augustt . 
i una parte d i c u i fu composta nel Regno di Cos íar , t Ír .»> 
non si trovan sei l inee r e l a t í v e a5 C n s t i a n i ;r .c la d i l i gen-
za di Sif l ino ha potuto trovaícc ü nomc nella v s s ta i s t a . 
f i a di D ione Cassio 5 
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per mía spírituale adozione erano statl associatl 
alia speranza d' Israeíe, ven i vano in símil guisa 
confusi sotto 1' abito e 1' apparenza di Giudei 
( i ) i e siccome i Politeisti facevano meno 
attenzione agli articoli di fede , che al culto 
estenio, la nuova setta, che nascoñdea con gran 
cura , o leggermente annunziava la sua futura 
grandezza ed ambizione , si lasciava rlfugiare 
sotto la general tolleranza concessa nel Romano 
Impero ad un antico e celebre Popólo . Non 
passó forse gran tempo , che i Giudei medesi-
m i anlmati dallo zelo plú fiero e dalla piL\ ge. 
losa fede si accorsero della separazione, che ap-
poco appoco fecero i lor Nazzareni fratelli daL 
la dottrina della Sinagoga e volentieri avreb-
ber voluto estinguere queíla pericolosa eresia col 
sangue di quelli , che vi aderivano . Ma i de-
cretl del Cielo avevano giá disarmato la lorma-
lizia ; e quantunque potessero qualche volt a usa 
re lo sfrenato privilegio della sedizione , essl da 
lungo tempo non piú godevan V amministrazion 
della gmstizia crimínale • né riusciva loro fá
cilmente d' inspirare nel tranquillo petto d' 
wn Maglstrato Pvomano i l rancore del pro-
Pn0i u * é o e m m & z i o , í Governatou 
n del le Provincie si mostravano pronti ad a 
scoltare qualunque acensa , che risguardar po-

<* O U n oscuro passo d i Svetonio pub s o m m i n í s t r a r e 
per avventura una prova d i quanto srranamente si confon! 
desser fra loro g l , E b r c i ed i C r i s t i a n ! di R o m a 
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tesse la pubblica sicurezza , ma tostó che veni-
vano informati, ch' era questione nongiá di fat-
t i ma di parole, e che si disputava soitanto 
dell' interpretazione del l e ieggi e profezie Giu-
daiche , stimavano indegno del! a maestá Roma
na i i discuter seriamente le oseare differenze , 
che potevan nascere fra gente barbara e super-
stiziosa . V innocenza de' p r i m i Cristiani era 
protetta dall' ignoranza e dal disprezzo; e spes-
so trovava nel tribunale di un Magistrato Pa
gano i l rifugio piü sicuro centro i l furor deila 
Sinagoga ( 1 ) • Se noi fossimo in vero disposti 
ad ammetter le tradizioni di una troppo crédu
la antlchitá , riferir potremmo i íontani pelle-
grinaggj, íe imprese maravigliose 3 e le diverse 
mort i de' dodici Apóstol! 3 ma una piü esatta 
rlcerca ci portera a duhitare, se fu permesso ad 
alcuna di - quelle persone 5 che a ve van ved uto 
i miracoli i di Cristo 5 di contestare col, pro-
prio sangue oltre i confín i dell a Palestina la 
venta della loro testlmonianza ( 2 ) . Atte-

Jfc' 1 v* - • so 

< .1 ) V'cdasi nel 18. e 2.5. capitolo degli A t í i Aposto-
l i c i la c o n d o n a di Gal l ione Proconsc lc del l ' A caja , e d i 
Festo T r o c u r a t o r della Giudea . 

C 2, ) N e l tempo di T e r t u l l i a n o e di Clemente A lc s san-
di ino la g lor ia del mart i r io si r i s tr ingeva á S. P i e t i o , a S. 
Paolo , ed a S. G'iacomo '. I Circe i p i n moderni bel bel lo 
r a t t r i b u i x o n o al resto degli A p o s t o l i , e prudentemente s c e L 
scro per teatro della lor predicazione e de' lor torment i 
qualche remoto paese. d i l a da' confini del Romano I m p e 
l o Ved. Masem» S i , t Tillepont Memolres EÍCUS. TH-K 
f. P.'ilV 4'". v •/ « 
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so V ordinario periodo della vita nmana puo 
ínoíto naturalmente presumersi, che la maggior 
parte di essi fbsserd morti avanti 5 che U rancor 
degli Ebrei scoppiasse in quella furiosa, guerra } 
la quale non fini che con la rovina di Cerusa-
íemme . Per un lungo tratto di tempo , che 
passó' dalla morte di Cristo fino a quella me-
morabile ribelllone 5 non possiamo ravvisare al
ean vestigio d' intolleranza Romana 5 eccettuata 
la subitánea, passeggiera s ma crudele persecu-
zione , che fu mossa da Nerone contro i Cri-
stianí della capitale trentacinque anní dopo i l 
primo , e solo due anni avanti i l secondd di que5 
grandi eventí. I I carattere dell' Istorico filoso
fo, al quale principalmente dobbiamo la cogni-
2íone di questo singolar fatto , sarebbe per se 
solo bastante ad impegnar la nostra piü attenta 
considerazione. 

facen- Neí décimo anno del Regno di Nerone 
R o m f Ia c^Pit:alvde11' Impero fu afflitta da un fuoco , 
so^a¡i ĉ e infieri oltre la memoria, o 1' esempio de' 
Regno secoli precedeuti ( i ) . Restarono ínvolti in 
x o n N e ° Una comun ^struzione i monumenti dell' arte 
Jv0ne° Greca e del Romano valore, i trofei delie guer-

re Púnica e Galilea s i tempj piú santi, ed i 
palazzi piü splendidi. De4 quattordlci rioni 5 o 
quartieri 5 ne' quali era divisa Roína , quattro 
soíamenté rimasero interi , tre furono íivellatl 

ai 

< x ) T a d e . ^ i n n é l . X V , j 8 . Svetou. tu Nefanl-e', 
jl» J D h n t C*ss . I, L X l t , l , 10 J I . G r í s k f l l . 7. 
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áí suolo, e gii altri sette, che sperimentato-ave-
vano 11 furor del le fiamme 3 presentavano un 
tristo prospetto di desolazione e rovína Pare 
che la vigiíanza del Governo non trascurasse al-
cuna precau2Íone 5 che' alleggerir potesse i l sen-
timento di si terribii caiamitá . Furono aperti 
alia sconsolatá moltitudine i giardini Imperial! 5 
si costruirono per loro ^omodo de' temporanei 
edifizj 3 e fu distribuita un abbondante copia di 
grano e di provvisioni ad un prezzo assai, mo-
derato ( 1 ) . Sembra che la política piú ge
nerosa dettasse gil editti , che regolarono la di-
s'poslzion delle strade, e la costriizione delle ca
se prívate 3 e come suole per ordinario accadere 
in un tempo di prosperitá / V incendio di Ro
ma produsse neí corso di pochi anni una citBá 
novella piú regolare , e piú vaga dell' antica . 
Ma tutta lá prudenza ed umanitá di Nerone fu
rono insufficlenti a liberarlo dal sospetto del po
pólo . Qualunque delitto imputar si pote va all* 
assassino della proprla moglie e dellamadre, né 
poteva un Principe , che prostituiva la suá per
sona e dignltá sul teatro' ¿ esser creduto incapa-
ce della piú stravagante follia La voce della 
lama accusava 1' Imperatore come un incendia-
ñ o della sua capitale, e siccome le piú incredi-

bi-

( í ) I I prezzo del grano C probabiimentc del Mvdléy 
fa xidotto a tre ^«zw»;, che juo equivaicieacuca c£i'm¿ 
deei S^Uini f ír^acc® Infles? s 
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blli narrazionl son le piü confacenti al genio di 
un popólo infuriato , raccontavasi gravemente 
e senz alcun dubblo credevasi , che Nerone 
dendo della calamita, di cui era stato eagione" 
si dilettasse cantando sulla sua lira la distruzlo' 

• ne delí' antica Troja ( i ) . Per allontanare 
un sospetto , che 11 potere del dispotismo non 
era capace di soppritnere, l'Imperatore pensó di 
sostituire in suo luogo alcuni finti rei. Con 
„ questa veduta ( continua Tácito ) sottopose 

crudd " * ?1Ú aí¡r0ci tormenti q^eg'i uomini, che sot. 
gastigo « tox Ja voigar denorainazion di Cristian! erano 
de' orí.» g i a notati con la meritata infamia Essi 
s t ian i „ prendevano i l nome e 1' origln da Cri 
S e o . ' - f0 ' 1che nel regno di Tiberio avea soí. 
me in. « tert0 ^ morte per sentenza del Procura 
c e n d k . ; ? tor Ponzio Pilato ( 2 ) . Questa empia su-
R o m a . ( „ per-

C i ) N d possiam osservare , che T á c i t o fa menzfone di 
ta i í a m a con molto conveniente diffidenza e dubbiezza 
mentre viene á v i d a m e n t e desexitta da S v c t o n i o , e solennc! 
mente confermata da D i o n e . 

( a ) f i e s t a sola test imonianza e sufficicntea d imost iar 1 anacronismo deal i F h r e i r h » r>r>n,™„ i • '" ^iiar 
, f . lo r e í , cn^ pongon la nascita di C r i 

sto quasi cent anm p i ü presto ( Basnage Hist. des J u í f s 
V' ' ' l * ' I 5 - foss iamo apprendere da GioseíFo ( 

f t ' • ^ ^ che 11 ^empo, in cu i fu Proci iratore P i -
nn^' ^ r r ' ? ? 0 n d e agIi1 ¿ í e c i anni d i T i b e r i o dail' 

anno d i C r i s t o ZT. al 37 . Qi.anto ali" é p o c a particola e 

K m i n i f TMar2" deI1 ^ SOtto 11 Conso la tode 'duc 
faemim ( T e r t u l h * » . Adv. J u d t c o s c , 8. ) . Questa data che 
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» perstizione fu repressa una voíta; ma ella si 
, uparse di nuovo , e non solamente si diffuse 
• Per la Gmde3 3 prima sede di questa malva-
. &a setta > ma ^ introdotta anche in Roma 
, comune asila , che riceve e protegge tutto 
, ao ch e impuro ed atroce . Le confessio-
, ni di quelh, che furon presi, scuoprirono una 
gran moltitudin di complici , e furon tutti 
convinti non tanto del delitto di aver posto 
fuoco alia cittá, quanto dell' odio, che porta-
vano ^ al genere umano . Morivano fra tor-
menti 5 e questi erano amareggiati daü5 in^ 
sulto e dalla derisione . Alcuni di essi furo-
-no inchiodati sopra delle croci 5 altri cucitl 
dentro le pelli di bestie feroci, ed esposti al
ia rabbia de' cani , altri coperti di materie 
combustibiíi servivano come di torcie per i i~ 
luminare 1' oscurltá deíla notte . Furon de-
stinati i giardini di Nerone per i l tristo spet-
tacolo che fu accompagnato da una corsa di 
cavalíi , ed onorato dalla presenza dell' Im-
peratore , che si mescolava col volgo in abi
to ed in attitudine di cocchiere . La colpa 
de* Cristian! meritava in vero il piü esempia. 
re gastigo 3 ma il pubbiico aborrimento si 
cangió in compassione y supponendosi che 

S! adotta dal F a g i , dal C a r d i n a l Nor i s e dal L e C l e r c y 
sembra per l o meno tanto p r o b a b ü e , quanto 1 ' E r a v o I g a -
i e , _ c h e ( non so per qual i congetture > si pone quast io 
a a m p m t a r d i . 

T o m o lY^^ C 
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quelie ínfelici vittime venisser sacrifícate non 

áJ tanto al rigoré del la giustizia , qiianto alia 
credulitá di un geloso tiranno ( i ) „ . Quelli, 

che con occhio curioso rimirano le rivoluzioni 
dell' uman genere, posson ossarvaré , che i giar-
dini ed il circo di Nerone nel Vaticano , che 
macchiati furoil dal sangue de' primi Cristian! , 
si son resí sempre piu famosi dal trionfo e dall' 
abuso della religión^ perseguitata . Nel mede-
simo luogo ( 2 ) si é dopo eretto un tempio , 
che di gran lunga sorpassa le antlche glorie del 
Campidoglio, da' Pontefici Cristiani, che traen-
do i l loro diritto di universal dominio da un 
umile pescatore di Galilea, sonsucceduti nel tro
no de Cesar!, han date leggi ai Barbar!conqui-
statori di Roma , ed hanno estesa la spirituale 
loro giurisdizione dalle coste del Báltico fino a9 
lid! del mar Pacifico, 

o s s e r . ^ Ma non sarebbe a proposito di lasciar que-
sopra n st0 racconto della persecuzion di Nerone, sen-
f a s s o d i z a fare al cune rifíessioni , che posson serviré a 
T á c i t o rimuover le difficolta , che rendon dubbiosa la 
v o ^ a i í Slisseguente storia della Chiesa , ed a spargervi 
f erse - qualche lume. 
c u z i o n I . Non puo la critica piú scettica non ris-
íone^' Pettar â veritá di tal fatto straordinario , e la 
c o n t r o genuitá di questo celebre passo di Tácito . La N 
í C r í - pri-
snam 

< i ) Tac'it , sAnnal. X X V . 44. 
C a ) Nardini R o m a ant ica p , 587,' Demtas de Ktmi 

anticua l , I I I . p. 445. 
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prima vien confermata dall' esatto e diligente 
Svetonio ^che ramrrienta il gastigo da Nerone 
dato a' Cristiani • setta di uomini che abbrac-
Ciato avévano uña nuova e cólpevoí supérstízio, 
ne ( 1̂ } . L' altra si piio provare col consenso 
de piú antichi manoscritti i coll' inimitabil ca-
rattere deílo stile dí Tácito . cotí la sua riputa-
zionej che ne ha reso immime i l testo dalle in-
terpolazioni della pía frode, e col tenore della 
sua narrazione ¿ che accusa 1 Cristiani de' piú 
atroci delitti, senza insinuare , ch' essi gódesse* 
ro alcun miracoloso o mágico potere sopra i l 
resto del geilefe umano ( 2 ) . 11. Quantunque 
sia probabile, che Tácito nascesse qualche auno 
avanti 1' incendió di Roma ( 3 ) } poté ció 
ñon estante rilevar solamente dalla'iettura e 
"dalla conversazbne la notizia di un fatto , che 

se-

Cvi ) Svetan. hi N e r ó n , e. i 6 . V e p í t e t o d í mahf i cd 
quale a lc imi s a s a r i C o m e n t a t n r i traducono magicA * 

,, vvx j oveton. m x e r o n . e. 16. L e p í t e t o c 
i l quale a lcuni sagaci C o m e n t a t o r i t r a d u c e 
piu ragionevolmente r i s g u a r d a s í da Moscmio 
s i n ó n i m o de l l ' exhUbi l i * d í t á c i t o . 

come peras 

le profezie , le v i r t í i , i m i r a c o l i , e Ja l i surrez io 
fiesíi. Gioseffo r i c o n o s c e , ch8 egli era ¡1 Mcss ia , e 

se debba c h i a m a r í o un uomo . 

i r a e o í i , e ]á xisurrezione d i 

Mfntif 4 



0 Istoria della decadenza 
seguí neí tempo della sua infanzia ." Avanti di 
esporsi al pubblico tranquillamente aspettó , che 
i l proprio genio fosse giimto alia sua plena ma-
turitá , ed egll aveva piü di quarant' anni , al-
lorché un grato riguardo alia memoria del vir. 
tuoso Agrícola estorse da esso la prima di queL 
le istoriche composizioni , che diletteranno ed 
istruiranno la piü remota posteritá . Dopo di 
aver fatto una prova della propria forza nella 
vita d' Agrícola , e nella descrizione della Ger-
mania, coneepi , e finalmente pose in esecuzio-
tte un* opera piü difficile , vale a diré r istoria 
di Roma in trenta libri dalla caduta di Nerone 
sino al!* avvenimento ai trono di Nerva . L' 
amministrazion di quest' ultimo introdusse un 
tempo di prosperitá e di giustizia , che Tácito 
a vea desdnato per occupazion della sua vecchiez-
za ( i ) ; ma quando piü da vicino esamino 
quel soggetto , stimando per avventura , che 
fosse un uffizio piü onorevole , o meno invidio-* 
so queflo di rammentare i vizj de' passati tiran, 
ni , che di celebrar le virtü di un Sovrano re. 
guante 5 si determinó piuttosto narrare in for
ma d' annaíi le azioni de' quattro immediad 
successori di Augusto . V impresa di racco-
güere y disporre , e adornare una serie di m 

' ' tant* 

C r ) Pr'mcipatum D t v i NerVAe , ¿r imperlum. T r a j a m 
w t a r e m u e u r k r e m f u c m a t e r U ? » semEtutl se?*j%U Tacit, 
•iiht, I . 
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knt' anni in un' opera im mor tale 5 di cul ogtti 
sentenza contiene osservazioni le piu profonde, 
ed immagini le piú vive , fu bastante ad e-
serdtare il genio di Tácito stesso per ía mag~ 
gior parte della sua vita . Negii ultimi an
ni del Regno di Trajano 5 mentre i l vittorio-
so Monarca estendeva la potenza di Roma oí-
tre gli antichi di lei confmi 5 1* Istorico nei 
secondo e nel quarto libro de' suoi annali de-
scriveva la tirannia di Tiberio ( 1 ) ; e do vé 
succedere al trono 1' Imperatore Adriano avan-
ti che Tácito nel regolar .proseguimento della 
sua opera potesse riferir i ' incendio della capí-
tale e la crudeltá di Nerone verso gl' infelicl 
Cristiani . Alia distanza di sessant' anni era 
dovere delí* Anualista d" adottare le narrazionl 
de' contemporanei ^ ma era naturale per i l Fk 
losofo i di spaziare nel la descrizion deli' ori
gine , progresso e carattere della nuova setta 
non tanto secondo le cognizioni, o 1 pregiudizj 
deir etá di Nerone , quanto secondo quelli del 
tempo di Adriano . 5. Tácito assai frequente-
mente ednfida s che la curiositá- o la riflessio-
ne de' suoi lettori sia par supplire a quelle im-
medíate circostanze ed idee , che nell' estrema 
sua precisione ha creduto proprio di sopprime-
re * Noi possiamo dunque azzardarci ad im-
maginare qualche probabil motivo „ che dirigei? 

po-

C 1 > Tid. r*^ Unnal. 11. 61. 1?. 4, 
c ^ 
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potesse la crudeltá di Neroné contro i Cristia. 
ni di Roma , de' quali non meno l ' oscurka 
che T innocenza, avrebbe dovnto porli al coper-
to dallo sdegno ed anche dalla cognizione di 
esso , Gli Ebrei , che si troyavano in 
gran numero nella espítale , ed eran oppressi 
nel proprio paese , formavano un oggetto moL 
to pin confacente a' sospetti del!' Imperatore e 
del Popólo; né potea parere improbabile , che 
una superata nazione , la quale giá manifestava 
i l proprio aborrimento peí giogo Romano , po
tesse ricorrere a' mezzi piu atroci, per soddis-
fare i l su o implacabile desiderio di vendicarsi , 
Ma gli Ebrei avevano de' molto potenti avvo-
cati nel Palazzo , ed anche nel cuor del T i -
ranno, cioé la bella Poppea di luí moglie e si
gnara , ed un favorito commediante delía razza 
d? Abramo , che avevano giá impiegate le lo
ro intercessioni a favore del colpevole Popólo 
( i ) . Bisognava in loro vece ofFerire qual-
che altra vittima , e si poté suggerir fácilmen
te , che sebbene i veri seguaci di Mosé fosse-
ro innocenti dell'incendio di Roma, fra loro era 
insorta una nuova perniciosa setta di Galikt, ch" 
era capace de'misfatti i piu orribili. Sotto i l No-
me di Galiki si confondevano due ..distinte specle 

" 4 | 

i i )_ I l nomc del commediante era A l i t u r o , Per 
í í medesimo canale Gioseffo ( de v i t a su a c. 5. ( aveva 
ottenuto c i r c a due anni pr ima i l perdono e la l iber ta di 
a l c u a i S a c c r d ü t i E b r e i , c h ' erano p r i g i o n í c r i a R o m a , 
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di uomini le piü opposte fra loro ne'costuml e 
jie' principj, vale a diré i Discepoli , che ave-
vano abbracciato la fede di Gesú di Nazaret 
( 1 ) , e gli Zeloti , che avea seguito la ban-
diera di Giuda Gaulonita ( 2 ) . I primi era-
no amici , i secondi nemici del genere umano; 
e r única somiglianza, che fosse tra loro, con-
sisteva neir istessa inflessibil costanza , che per 
difesa della lor causa l i rendeva insensibili a' 
tormenti e alia morte . I seguacl di Giuda , 
che inducevano i lor nazionali alia ribellione , 
restaron presto sepolti sotto le rovine di Geru-
salemme; laddove quelli di Gesú conosciuti sot
to 11 piü celebre nome di Cristiani si difíusero 
per I ' Impero Romano . Qiianto egli era na-
tárale per Tácito nel tempo d' Adriano 1' at-
tribuire a'Cristiani la colpa ed i tormenti, che 
poteva con molta maggior verita e glustizia im
putare ad una setta, della quale quasi era estin
ta I ' odiosa memoria / 4. Qualunque sia 1' opl-

nio-

C 1 ) L ' erudito D o t . Lardner ( T c s t i m o n i a n z e g i u -
daichc , e G e n t i l i Val. I I . f . 101. 103. ) ha provato , 
che i l nome di G a l i l e i fu molto antico , e foxsc l a p r i 
m a denominazion de' C i i s t i a n i . 

( 2 ) Glesejf. ~4ntlq. X V l l l . 1. 2. TiHemont.^ Ruine des 
j H i f s p. 742. I figü d i Giuda fu ron o crocif issi al tempo 
di C laud io . I l suo ñ i p ó t e E l e a z a r o dopo la presa d i 
Gerusalemme difcsc una forre rocca con p á o . d e ' s u o i p i ü 
d i s p e r a í i seguaci . Quando F ariete ebbe fatto una bree . 
cig1, essi rfvoltaron le loro spade centro le loro mogl i 
ed i figli 5 e finalmente contro i lor proprj pett i j c tur -
t i moxirono fino a l l ' u l t i m o . 

C 4 
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ñioñe, che vogliamo avere di tal congettuía ( glac?. 
che non é questa piü che una congettura ) e^li 
é chiaro , che gli effetti non meno che la cau
sa delía persecuzion di Nerone furon ristrettí 
aíle mura di Roma ( i ) • che le religiose o-
pmioni de' Galilei, o de' Cristiani non furono 
mai un oggetto di pena , o anche di pura in-
quisizione j e che siccome i ' idea de* lor pafi-
menti fu per lungo tempo connessa con queUa 
dalla crudeltá ed ingiustizla , la moderazioiie 
de seguenti Principi l i dispose a rlsparmiare 
una setta oppressa da un Tiranno , ií furore 
del quaíe ordinariamente s' era diretto controla 
virtu e 1 innocenza. 

o» i c EgIÍ é ín,. quaIche modo (h "otarsi che 
p S ¡ 5 o . l a f a m m \ á d l * guerra consumaron quasi neí 
k ^ ^e^simo istante ií tempio di Gerusaíemme ed 
Gmde^ i í Campidoglio di Roma ( 2 ) • n¿ semh ' 
J ¿e meno singolare , che i l t r i L o deila devozS 
«iani ^stinato peí primo convertir si dovesse daí 
Sode dl un vlncitore insultante in restaul 
ziano, rare 

C t J V Inscr jz lone Spagnuola a^resso G r m e r p 2 í 8 

traS HlSt- d Espngn, Tom. 1. p . i 9 z . 

S i r ' ^ / r Tr™ivitciiio 11 - Si ¿ c S ; 
U anno 6*- 1 ,temPio di G c m s a l e m m e r e s t ó d í s t r u t t o 

tostó1 chíg : : to de ,70; ?er ic m-ani áe G m d c i s t c t r / i u ! 
rosto che per quelie de' R o m á n ! s A 
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ráre ed ornar lo splendore dell' al tro ( 1 ) ; 
L' Imperatore impose una general tassa per 
vía di capitazione sul popólo Ebreo i e quan-
tunque la somina , che toccó a ciascheduno 
individuo , non fosse considerabile 1' uso , pd 
quale era destinara , e la severitá , con cui si 
esigeva, la facevan riguardar come un intolle-
rabile peso ( 2 ) . Poiché i ministri di tal1 
esazione estendevano le loro ingiuste ricerche a 
molti , che niente avevan che fare col sangue, 
o con la religión degli Ebrei, era impossibile 
che i Cristiani i quali si spesso eransi coperti 
sotto i ' ombra del la Sinagoga 5 evitassero al lora 
quella rapace persecuzione . Ansiosi com" era-
no di sfuggire la píu leggiera infezione d' ido
latría , la lor coscienza vietava loro di contribui
ré all' onore di quel demonio , che aveva pre
so i l carattere di Giove Capitolino . Siccome 
un assai numeroso benche decadente partito 
fras Cristiani, aderiva sempre alia legge di Mo-

s é . 

( 1 ) I l ruovo Campidogl io fu dcdirato cía D o m i z i a -
no j Sveton. la Domlt iah . c. 5. P lutarco In Popllcel, Torn* 
I . 230. E d i f . É l y a n . i l s o í o indoramento c o s t ó 12000. 
talcnti ( pin. di due m i l l i ó n i , e mczzo ) Fu. o p i n i ó n d i 
Marz ia le ( l . I J t . Épjg. 3. ) che se 1' Imperatore aves jc 
voluto esigere i suoi d e b i t i , Giove medesimo ncppute co l 
poxrc generalmente a l l ' incanto l5 O l i m p o avrebbc p o t u t » 
pagar due s c e l l i n i per l i r a . 

( 2 ) R i spc t to al T r i b u t o -vedas: Dlone Casslo }. L X V Í „ 
?. I 0 8 2 . ean le note di Relmarus , anemia de usa num'nmu 
T a m . I I . f, 571. e BAinag , H U t , des J u i f s h V Í h e. z . 
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sé, gli sforzi , che facevano per nasconder la 
lor origine Giudaica, venivano scoperti dalla 
decisiva testimonlanza della circoncisione ( i ) 
né i Magistrati Romani avean cómodo d' inve
stigare la dlfferenza de'religiosi sentimenti. Fra' 
Cristiani presentad al Tribunal deir Imperato^ 
re , o come par piú probabile , avantl a queL 
lo del Procurator della Giudea , si dice , che 
ve ne comparissero due distinti per la loro 
estrazione , ch' era veramente piú nobile di 
queíla de' piú gran Monarchl . Questi erano i 
nipoti di S. Giuda Apostólo fratello di Gesu 
Cristo ( 2 ) . Le lor natural! pretensioni al 
trono di David potevan forse attirar loro i l rr-
spetto del Popólo, ed eccitar ía gelosia del Go-
vernatore 5 ma la mediocritá del loro abito e 

la 

( Svetonlo ( m D o m h U n . c. i z , ) avca vcduto un 
v e c c h t o d i n o v a n t ' a n m pubblicamente esaminato avanti al 

^ P r o c u f t o r e ' Q l í e s t o ^ ^ « e l che M a r é a l e 
en lama M é n t u l a tnbut is d a m n a t a . 

C z ) Qucsta denominazione a pr inc ip io s' intesc nc í 
senso p m c o m u n e , e fu supposto che i f ra tc l l i di Gesu 
fossero k legi t t ima prole di Mar ia . e di Ginsepoe . U n 
divoto n s p e n o per la v i r g í n i d del la Madre di D i o s u - , 
g e n agl i G n o s t i d , cd i n seguito a' G r e c i ortodossi F 
espediente di daré una seronda moglie a Gmseppe , I L a -
t i n | ñ n dal tempo di G iro lamo vi accrcbberoqualche co 
s a , a t tnba irono a Gmseppe un celibato perpetuo e con 
m o l t i esemp, S!mil i giustificaron la nuova interprerazio. 
ne , c h ^ G u i d a ugualmente da Giacomo e s í m o n e che 
80n. c h ! ^ a t i frate l l i d i Gesu C r i s t o , non fossero che 
suoi pr imi c u g m i . Ved. TilUment. mernolr. Ecdes . Tom I . 
1*n. I I I . e Bcansobre H!st, cutí], du Mamch, /. n f 2 
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la semplicitá delíe lor risposte lo convinser 
ben presto , ch' essi non erano deslderosi, né 
capaci di turbar la pace del Romano Impero . 
Essi confessarono francamente la propria stir-
pe realce la stretta parentela che avevano col 
Messla ? ma rlnunziarono ad ogni temporale 
oggetto , e si protestaron, che 11 regno da essi 
devotamente aspettato era puramente dr una 
specie spirituale ed angélica . Quando esamina-
t i furono intorno a' loro benl ed impieghi, mo
straron le loro raani indurite dalla giornaliera 
fatica, e dichiararono , che traevan tutto i l lo
ro mantenimento dalla coltivazione di un fondo 
vicino al villaggio di Cocaba delF estensione di 
circa 24. acri Ingles! ( 1 ) e del valore di 
9000. dramme, o sia di trecento lire sterline . 
I nipoti di S. Giuda furon licenziati con com-
passione e disprezzo ( 2 ) . > Esec«a 

Ma quantunque 1' oscurita della casa di z;oire" 
David la potesse assicurar da* sospetti di un del 
tiranno , V attuaí grandezza della propria fami- c°™¿ 
glia pose in agitazione la pusillanime i^idole di mentej 
pomiziano ? che non poteva quietarsi, the col 

\ ' - ' san« . 

( 1 ) T r e n t a nove trxíSpx , quadrati d i cento pfcdi 
1' uno i l qua l terreno rigorosamente computato appena 
formerebbe la somma di nove acri . M a la probabi l i ta 
dcile c ircostanzx , la p l a t i c a degli a l t r i s c r i t t o r i G r e c i c 
F autori ta di M . de Valois m i fanno inc l inare a ere, 
de re , che si usa i l wX.íS-poy p e í esprimere i l R o m a n o 

C 3 ) EKíft, n i . ao. L a stona e presa da Egessppo, 
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Sangue di que' Román! , che egli temeva , o 
detestava, o stimava * De' due figli di Flavia 
Sabino ( i ) sao zio , i l rnaggiore fu tostó 
convinto di meditare de' tradimenti , ed i l mi-
íiore , che aveva i l nome di Flavio Clemente,, 
dové la propria salvezza alia mancanza di co-
raggio e di abiíitá ( 2 ) . L ' Imperatore Au 
stinse per lungo tempo un si innocente con-
giulito col sao favore e con la sua proteziOne , 
gli diede in isposa la sua ñipóte Domititla ] 
adottó i figli di quel matrimonio s dando loro 
la speranza della successione , ed investinne i l 
padre degli onori del Consolato . Appena pe. 
tb ebbe finita V annuale sua magistratura , che 
per un leggiero pretesto fu condannato e posto a 
jnorte ; Domitiila fu bandita in un' Isola ab. 
bandonata sulle coste della campagna ( 3 ) j e 

fu-

< 1 ) VedaSi la morte , ed ü c a r a t t é r e d i Sabino ¿ f . 
p í e s s o - M n o ( HhP. I I I . 7+. 75. ) . Sabino era i l f « . 
tel maggiorc di Vespasiana , e fino all" avVenimento a l 
trono di l a i s i era considerato come i l pr inc ipa l soste. 
gno d«Ila famigha P l a v i a . 

. < * ) F l a v : , i ™ Clemeniem paPruelem suum conternt l s s ímt í 
meruae . . . tx tenmssM* sus? ¡done Intertmlt . S v a o n . m 
JJomiti c, 15. 

C 3 ) L s I so la Pandataria secondo D i o n c I r u z i o Pré«-

^ f f e r c n k 6 T " d Í S t a n í e dalIa ^ • ^ 

han data occas.one di supporre due D o m i t i l k , una mo-

Bedes T a tt niP0te di CleratntC ' THUmonP. Mt> 
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furon pronunzíate sentenze di morte, o di con* 
fiscazione contro un gran numero di persone , 
che si trovarono involte neli' acensa medesima. 
I I delitto imputato loro fu quello di .Ateísmo , 
e di'eos tumi Giudaki ( 1 ) : singolare associa-
zione d" idee, la quale non puo con aícuna ve-
risimiglianza applicarsi, che a'Gristiani presi in 
quell* aspetto , nel quale venivan oscuramente 
ed imperfettamente risguardati da* Magistrati e 
dagli scrittori di quell' etá . Sulla forza di una 
ínterpretazione cosí probabile , che ammet-
te con troppa violenza i sospetti di un tiranno, 
come una prova del lor onorevol delitto , la 
Chiesa ha posto Clemente e Domitilla fra suoi 
primi martiri , ed ha infamato la crudeltá di 
Domiziano col norae di seconda persecuzione. 
Ma questa ( se pur merita quel nome ) non fu 
di lunga durata . Pochi mesi dopo la morte 
di Clemente e V esilio di Domitilla, Stefano 
liberto del primo , che aveva goduto i l favo-
re , ma sicuramente non aveva abbracciata la 
fede della sua Padrona , assassinó 1' Imperatore 
nel proprio palazzo ( 2 ) . La memoria di 
Domiziano fu condannata dal Senato ; furono 

^ • . , an-' 

i 1 ) D'.ene l . LXvll. p. T t n . Se B r a z í o Presente , dal 
quale probabilmente prese questo racconto , era i l c o r n s -
pondente d i P l in io ( Epís t . V U . 3. ) possiam r isguardarl® 
come uno scr i t tore c o n t e m p o r á n e o . 

( 2 ) S v e U n , in Domtt. c. 17. B l k s t r a t o hi •vlt, v á p t h 
Itn, h V i l , 
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Sftrtulíati i suoi atti ; gli esiliati da luí richia-
niati; e sotto i l dolce governo di Nerva, men-
tre si restituifono agls innocentí i prdprj rarighl 
e fortune , anche i piu colpevoíi ottennero il 
perdono ̂  o evitarorio la pena ( i ) . 

í g ñ o - - Circa dieci anni dopo sotto i l regno dí 
ranza Tíajano fu affidato a Plinio ií Giovane dal sao 
di. pl.i* a mico e slgnore i l governo della Bitiniá e del 
ííco a: Ponto ' Eg11 si trovo tostó pefplesso nel de-
cristia .terniínare a qual regola di giustlzia o di legge 
¿s i . dovesse appigüarsi nell' esecuzione di mi ufízio 

ií piü ripugnante alia sua umanita. Plínio non si 
era mal trovato presente ad alcun processo gíudi-
ciale contro i Cristiani, de' quali sembra che nort 
conoscesse che i l nome, e gli era del tutto ignota 
ía natura del lor delitto, i l método di convincerli, 
e la misura delle pene , che meritavano . In 
questa dubbiezza ricorse al sólito suo espediente di 
esporre alia saviezza di Trajano un imparziale , 
ed in aícuni capi favorevol racconto della nuo-' 
va SLiperstlzione 5 supplicando 1' Imperatore a 
degnarsi di sclogliecé i suoi dubbj . e d' illu.. 
ttiinare la sua ignoranza ( 2 ) . Plinio avea 

C 1 ) Dtone u L X v t l l . p, 1118. PUn, Epl s t . I V . z ¿ . 
( 2 ) f K » . S f i i t . X . 97- V erudito Mosemio si c s p r i . 

me con le p i i i alte lodi intorno al m o d é r a t e cd ingenuo 
caratter di P l i n i o . c o n t u t t í i s o s p e t t í del D . L a r d n e r 
( Ved. le tes t imoniante c i u d a i c h e e Pagane Vol. I L 
4 / . ) . l o non posso ravvisare alcun bigottismo tié $ao 
Unguaggio ú n c ü a sua maniera d i p r e c e d e r é * 
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ímpiegato la sua vita nell' acquisto del l a scien-
23 e negli affari del mondo . Fin dall' eta di 
dlciannove anni avea perorato con distinzione 
ne" tribunali di Roma ( 2 ) , occupato un 
posto- nel seriato , goduto gli onori del Conso-
lato , ed acquistate moltissimé relazioni con 
ogni ceto di uomini tanto nell' Italia che nel-
le Provincie . Dalí* ignoranza dunque di luí 
possiam trarre qualche utile indizio i possiamo 
assicurarsi , che quando egíi prese i l gover-
no della Bitinla , non eíano in vigore leggi 
universal i , o decreti del Senato centro I Cri-
stiani ; che né Trajano , ne al cuno de' suoi 
virtuosi Predecessori , de' quali erano in uso 
gíí editti nell a glurisprudenza elvile e crimína
le , avevan dichiaíato pubblicamente le loro 
intenzioni rispetto alia nuova setta , e che pee 
quante processure s i fosser fatte centro i Cristia-
ni 3 non ve n' era alcuna di peso ed autoritaí . 
sufficiente per determinar la condotta di un Ma- no ¿a'j 
gistrato Romano. suoi 

La rlsposta di Trajano , alia quale han- sucfc^ 
no frequentemente appellato i Cristianl de' ^ w i , 
posterior! tempi, dimostra tanto riguardo per s cono 

la giustizia e V umanita , quanto si potea con-
ciliar con le íalse idee della religiosa poli-g^a0¿¡ 

ÍU,. :: I v t i - , proce
d e r é 
c o a m 

( t ) P l l n . E f n t . V. 8. E g l i difese la sua p r i m a c a « « 
st nell ' anno 81. cioe un anno dopo la famosa e r u a i o í i 
del v i í u v t o , nc l la quale í l suo z io perde la v i t a » 



4& Istoria delld deóadenza 
tica ( i ) . Invece di far vedere 1' ímplaca. 
bile zelo d* un inquisitore ansioso di scuo, 
prire le piu minute particolaritá dell' eresia 
ed esultante nel numero delle sue vittime , 1' 
Imperatore manifesta molto maggior premura 
per protegger la sicurezza dell' innocente , che 
per impedir 1' occultazion del colpevole . Ri. 
conosce la difficoltá di fissare alcun piano gene-
rale i ma pone due rególe salutari , che spesso 
diede sollievo ed ajuto aglí angustiati Crisdarií. 
Quantunque ordini a' Magistrati di punir queile 
persone , che son legalmente convinte, proibisce 
pero loro con una molto mite incoerenza di far 
veruna ricerca intorno a' supposti rei. Né si 
permette al Magistrato di procederé in qua-
iunque specie d" acensa . Pugetta i ' Imperato. 
IQ }Q recuse anonime come troppo ripugnanti 
alr equitá del sao governo j ed affinché si ab-
biano per convinti coloro , a' quaíi viene im-
putato 11 delitto di professare i l Cristianesimo 
rigorosamente richiede la positiva testimonianza 
di un onesto ed aperto aecusatore . Egli é pro-
babile ancora , che quelli , che assumevano un 
übzio si odioso, fosser' obbligati a dichiarare i 

fon-

. ( O Pl in. Epls t . JT. 9 i . T e r t u l l i a n o C ~ipol,<r c ; > 
XJSguarda questo R e s c r i t t o , come un r Ür . sc iamento d e l k 
t n t ' c h e Penali T r a U n u t e x parte f r u s t r a o s esr 
I p p u r e T c r c u I h a n o in un al tro luogo delle sue a p o W i c 
nota 1 mcoerenza di pxojbirc 1c inqui s i z ion i 5 e a i ordf. 
s.axc i g a s c j g h í . 
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fondamenti de' íor sospetti, a individuare tanto 
rispetto al tempo che al lnogo le ságrete as-
semblee , che avevan frequentato i Cristian! lo
ro avversarj , ed a scuoprire un gran numero 
di arcostanze , che .si nascondevano con la ge-
losia piu vigilante agli occhj profani . Se riu-
scivano m tal impresa , si esponevano alio sde-
gno di un attivo e considerabll partlto alia 
censura della porzione pii\ culta dell' uman ge
nere, ed all' ignominia , che in ogni tempo e 
paese ha sempre accompagnato i l carattere di 
un accusatore. Se mancavano per V opposto 
neile lor pmve , incorrevano la severa, e forse 
capital pena , che secondo una legge dell' Im-
peratore Adriano infligevasi a quelli, che a lo
ro concittadini attribuivano falsamente i l delit-
to di Cristianesimo . Potea qualche volta la 
violenza di una superstiziosa , o personale anL 
niosita prevalere alie plú naturali apprensionl 
della disgrazia e del pericolo • ma non si puó 
senza dubbio supporre , che acense di un' ap-
parenza cosi infelice fossero leggermente, o con 
írequenza intraprese da sudditl Pagani del Ro
mano Impero ( i ) . 

Datl1 

( i ) Ensebio ( H h t . E c d e s . I . I V . c. p. ) c i ha c a r » 
seivato 1' editto di A d r i a n o . E g l i ce ne d^paximentc uno 
( c. i j . ) sempre p i í i favoxevole sotto nome di A n t ó n i -
no , del ^uale pero non s' ammette c o s í universalmente F 
autenticita . L a seronda Apolog ía ; di G i u s t í n o contiene 
alcune c u r i ó s e c i rcos tanze xelatiye alie acense de' O i -
s t i a n i . 

TOMO" IV. D 



0 torla delh decadenza 
p| • Dalí' espediente , che si usava per elude-

po?' re la prudenza delle leggi , rilevasi una suffi-
p o i a r i . dente prova di quanto efficacemente sconcerta-' 

roño esse i malvagj disegní della privata mali-
zia , o del lo zeío superstizioso . Irí una gran
de e tumultuosa assemblea i freni del timóte e 
della vergogna cosi potenti nelle mentí degl' 

' indivldui perdono la massima parte della loro 
influenza . ,11 devoto Cristiano a misura che 
desiderava d' ottenere , o d' evitar la gloria del 
martirio y aspettava o con impazienza o con 
terrore le occasioni de5 giuochl pubblici e delle 
solennitá . In cu este gli abitanti delle grandi 
cittá dell' Impero aduilavansl rieí Ciro o nel Tea
tro 3 dove ogni circostanza del luogo non me-
no che della ceremonia contribuiva ad accen-
derne la devozione , e ad estinguerné V umani-
tá . Mentre i números i spettatori coronati di 
ghirlande , profuraati d' incensó 3 purlficati col 
sangue delle vittime ; e circondati d' al tari e 
di statue delle lor tutelar! Dlvinita , si davano 
al godimento de' piaceri , che risguardavan co- 1 
me un essenzial parte del culto lor religioso : 
vedevano s che í soli Cristiani aborrívano gli i 
Dei delle Genti , e con V assenza e tristezzí| 1 
loro in tali solenni feste pareva che insultasse- i 
ro • o loro dolesse la pubbllca felicita .• Se F 
Impero era afflitto da quaíche' nuova disgrazia, 
da peste , da fame , o dal cattivo esito di una 
guerra ; se avevá if Tevere dato fuori o 
11 Nilo non era uscito dalle sue sponde ; 
se la térra s' era scossa 5 o se interrotto i 
s'era i i sólito corso1 delle stagíoni , i superstl' ' 

tío-' 1 



Dell* Impero Homano. Cap. XVI . 51 
zíosi Pagani non dubitavano , che i delitti 
e 1' empietá de' Cristiani , che risparmiavansi 
dair eccessiva lenitá del Governo , finalmen
te avessero provocato lo sdegno della divi
na giustizia . Non era da speraré , che in 

1 ^e2Z0 a(1 una licenziosa ed inasprita 'plebaglia 
i si osservasse la forma di procederé legalmen-
3 te j 1' anfiteatro, asperso del sangue delle be. 
e stie feroci e de5 gladiator! non era i l luogo 
i dove potesse farsi udire la vocé delia compás! 
tt sione . Le grida impazienti della moititudine 
e denunziavano, i Cristiani come i nemici de^ll 
li uomini edegllDei, l i condannavano a'piü atro-
1. ci tormenti 5 ed avanzandosi a nominare aicu-
i - ni té piú distinti fra nuovi settarj con irresi-
1- stibil veemenza chiedevano , che' nell' istante 
i- medesimo fossero presi ed esposti a'leoni ( 1) . 
di I Governatori delle Provincie 3 ed i Magistra-
0i ti , che presedevano a' pubblici spettacoIi3 eran 
e Per ordinario disposti a soddisfar le inclinazio-

10 ni,_ed a quietare la rabbia del popólo col sa-
o- crifízio di poche vittime soggette all' odio di 
: esso ' Ma la saviezza degl' Imperatori protege 

rli geva la Chiesa dal pericolo di simili tumultúa-
za rj clamor! ed illegittime accuse, ch' esse a ra-
;& Íione disapprovavano come ripugnanti si alia 
l 1 ^ íer-

, ( 1 ) Ved. T c r t u l h a n , ( ^0iog, ¿ ^ y gU a t t í d e í 
-t-n myUno d l PohcarP0 somministrano una viva pit tnra di 
T llh. tumu,tí ' chc Per ordinario si fomentaVano' dalla msr 
;tl4 de" Giudeio' 
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fermezza che alP equitá di loro amministrazio, 
ne . Gli editti di Adriano e di Antonino Pío 
dichiararono espressamente , che la vece del 
popólo non dovesse mai risguardarsi come una 
prova légale per convincere, o per puniré que' 
disgraziati , che abbracciato avevano i'entusias
mo del Cristianesimo ( i ) . 

E s a m i I I I . Non era la pena una conseguenza 
é $ l en". ínevitabile dell' essere alcuno stato convinto , 
« n a n í . e que' Cristiani, de' quali si era con la mag. 

gior chiarezza provato i l delitto mediante i! 
deposto di testimoni , o anche per la volon-
taria lor confesslone , ritenevan sempre in lor. 
mano la facoltá di scegliere o la vita o la mor-
te . Non tanto la trasgressione passata , quan-
to l ' attual resistenza eccitava lo sdegno del 
Magistrato. Accordavasi un fácil perdono al pen-
timento , e se acconsentivano di gettar pochi 
grani d' incensó sopra 1' altare , venivan licen. 
ziati dal Tribunale salvi e con applauso . Üi 
Gludice umano stimava suo dovere di procura
re i l ravvedimenro piuttosto che la pena d 
que' delusi entusiasti . Prendendo divers 
tuono secondo 1' etá , i l sesso , o la sitúa-
zlone de' priglonieri, spesso adattavasi a mettf-
re loro davanti agü occhj ogni circostanza, c | 
potesse rendere o piú piacevol la vita , o fl 
terribil la morte, ed a sollecitarli, artzi a pre. 

sar-

C i ) Q u c s t i rcgolatnenti s o n ó i n s c r i t i ttt' soprammO 
tovat i E d i t t i di A d r i a n o e d i PÍO , fe i , V *A[tUg"i^ 
Msl¡(9»s ¿p, Euscb, /, IV, f, z6{ 
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íarll a voler mostrare qualche compassione ver-/ 
so loro stessi, le lor famiglie ed i loro amici 
( 1 ) . Se le minacce e le persuasive non ave-
vano effetto , si rkorreva spesse voite alia for-
za j suppliyano i flageíli e le torture alia man
can za degli argomenti , e ímpiegavasi ogni sor-
ta di crudeltá per domare quell' inflessibile , e 
come sembrava a' Pagan! , colpevole ostinazio-
ne . GÜ antichi Apologistl han censurato ton 
ugual veritá che rigore l ' irregolar condotta de' 
lor persecutori , che contro qualunque principio 
di giudicial processura servivansi de' tormentí 
per ottenere non giá la confessione, ma la ne-
gazione del delitto , che formava 1' oggetto di 
lor ricerche ( 2 ) . I Monaci d¥ seeoli poste-
rlori , che nelle tranquille lor solltudini si oc-
cuparono a variare le morti ed i patimenti de' 
primi Martiri, hanno spesso inventato de' tor-
menti di una specie molto piü raffinata ed in-
gegnosa . E' piaciuto lor di supporre m parti-
colare, che lo z ú o de'Magistrati Romani, sde-
guando di avere qualunque riguardo per la vir-
th inórale o per la pubblica aecenza, procuras* 

s e 

( 1 > Vedasi i l rescr i t to d i T r a j a n o , e la c o n d o n a 
di P l i n i o . p l i att i p i í i autent ic i de' M a r t i x i abbondano 
di s i m i l i e s o r t a z i o n i . 

( 2 ) í n specie vedasi T e r t u l l i a n o ( ^Apoleg. c. 3. ) 
tat tan^io ) inst l t . i>!vin. K 9. ) I xaziocinj loro soa 
quasi gl ' istessi ; ma s i ravvisa benc , che i l p r i m o d i 
questi Apo log i sr i ^ stato un l é g a l e , ed i l »ccorad<>-^f9~ 
©ráeort', 
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m di sedur quello, che non era capace di ving 
cere , e che per ordine loro si esercitasse la 
piú brutale violenza contro di quelli, de' qualj 
trov-avano impossibile la seduzione . Si raccon-
ta , che alie voke fur condannate del le pie 
donne , ch' eran prepárate a disprezzar lamor-
te , a sostenere un esperimento piú duro , e 
forzate a deliberare , se dovessero yalutar piú 
la religione che la lor castitá . I giovani , a' 
lascivi abbracciamenti de'quali venivano abban-
donate , si esortavan sol ennemente dal Giudice 
a fare i loro piú vigorosi sforzi per sostener 1" 
onore di Venere contro quell' empie vergini" 
che ricusavano di bruciar 1'incensó sopra i suoi 
altari . La lor violenza pero comunemente 
restava delusa , e V opportuna interposizione 
di qualche miracolo preservava le caste spo-
se di Cristo anche dal' disonore di una volon-
taria caduta . Non si doverebbe In vero tra-
lasciar di osservare , che le ph\ antiche ed au-
tenüche memorie della Chiesa sonó rade volte 
macchiate con queste indecenti e stravaganti 
finziom ( i ) . . & < 

/ ' ' La J 

( r ) Vedansi duc esempj d i questa specie d i tortura 

T/o AttlrS-nTrI de , M a " Í r í P ^ b l i c a t i P d a I I n C n l 

m d o P i n ^ V " 3 " 3 - 3 " 0 1 3 d un ^ v a n c , che fu legato 
m d o m un k t t o di ñ o n ed assalito da una bella ed 
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La total non curanza del la probabilitá E q - " ^ 

m del vero nella rappresentazione di questi t - ^*" 
primitivi mártir] fu cagionata da un inganno t i r o -
inolto naturale . Gli scrittori Ecclesiastki m a n i » 

del quarto e del quinto secólo attribuirono 
a' Magistrati di Roma 1' istessa dose d' im-
placabile inflessibilissimo 2el o , che riempiva i 
lor petti contro gli Eretici e gl' Idolatri de' 
loro tempi .y Non é improbabiie che alcune 
di quelle persone , ch' erano elévate alie di-
gnita deir Impero . potessero essersi imbevute 
del pregiudizj del la plebe , e che la disposi-
zione , che altri avevano alia crudelta, potes-
se venire accidentalmente stimolata da moti-
vi di avarizia , o di sdegno pérsonale--( 1 ) • 
Ma egli é certo 5 e possiamo appellarcene al
ie confessioni di riconoscenza de1 primi Cri
stian'! , che que' Magistrati , ch' esercitavano 
V autoritá dell' Imperatore o del Senato ñel-
le Provincie , ed alie mani de' quali era u-
nicamente affidata la potesta del la vita e 
della morte 5 per lo piu erano uomini culti 
e d' ingenua educazione 5 che rispettavan le 
rególe della giustizia , ed avevan íamigliarl 
i precetti della Filosofía . Spesso evitavan i ' 
odioso ufizio di persecutori , trascuravan le 

ac-. 

( 1 ) L a conversione del la propr ia m o g l í e provoco 
C l a u d i o E r m í n i j n o Governato i^ della Cappadocia a t r a t t a r c 
i c r i s t k n i con s traoxdinano rigorc . T c m i l l i a n o s d S f « ' 
puldtn tetp, 3. 
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aecuse con dlsprezzo , e suggerivano asíí ac 
CLisatí Cristiani qualche legal sutterfuglo 
per mezzo di cui potessero eludere la severi' 
ta delíe íeggi ( i ) Ogni volta che erano 
mvtótiti di un potere non limitato í 2 ) se 
ne seryivano molto meno per l'oppressione'che 
peí sollievo e peí favore dell' afflitta Chie. 
sa . Essie erano ben lontani dal condannar tut-
trSKnir1^111 i ,Che yenivano acc^atl £ lor 
tnbunali e dal punir colla morte tutti co
loro , ch eran convinti di un ostlnato attac-
camento alia nuoya superstizione . Contentan 
Í0Ú Per f f / ^ ¿elle pene piú miti delía 
carcere , delF esilio , della condanna a' lavo! 
rí delle numere ( 3 ) , lasdavano alie infelicl 
vittime di lor giustizia qualche ragione di spe-
to J tLT r̂0Sper0. event0 3 r ^venimen-
to al trono , i l matrimonio , o i i trionfo d9 
un ímperatore , potesse in breve mediante un 

ge-

A f r i 1 f r'1'3 ÍUa lettera 81 G o v c r ^ t o r de l l ' 
A f n c a fa m c n z , o r e di m o l t i notabi l i csemp! di Jcni tá ii 
di t o l l c r a n z a , de' q l la í ¡ esso ebbe n o n z i a . ^ " * 

í v ^ n o t ^ v í s c ^ i ^ m Í n Í e r e de]!a « . I r i r v i Vescovj con un numero de' loro c h e r i . 

F c o s a T n . , . : T T T ^ ' 1 ^"al i . C i p r i a n o mand5 un 
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general perdono restituirii al primiero lor gra- Ntlm^ 
do. Sembra, che i Mártir! condannati aü' im- X^J^^ 
mediata esecuzione da* Magistrati Romani9 fos-nQn c o n « 

sero scelti dagli estremi piú opposti fra loro . si.d5ra-
Essl erano o Vescovi o Pretl , vale a diré le blU' 
persone piú distinte fra' Cristiani per causa 
del loro rango e dell' influenza , che ave-
vano sopra degli altri , onde l l loro esempio 
potesse incuter terrore in tutta la setta ( 1 ) 5 
oppure gl' infimi e piú abietti fra loro 5 partí-
colar mente quelli di servil condizione 5 le vite 
de' quali stimavansi di piccol valore , ed i lor 
patimenti si risguardavano dagli antichi con trop-
pa indifferenza e disprezzo ( l ) . I I dotto 
Origene 5 che, per' la sua esperíenza éd erudi-
zione era benissimo infbrmato del!' istoria de' 
Cristiani, dichiara ne* piú espressi termini, che . 
il numero de'Martiri non era molto considera-
bile . La sola testimonianza di luí dovrebbe 

ser- , 

( 1 ) Quantunque non p o s s í a m prestare i n t c r a fcde al l* 
« p i s t ó l e , o agli at t i d' I g n a z i o , che si trovano nel I I . - t o 
mo de' Padr i Aposto l i c i j p u r é p o s s í a m citare quel Vcscovo 
d ' A n t i o c h i a , come uno di questi m a r t i r i condannati per 
esempio dcgl i á l t r i . F u egli mandato in catcne a R o m a co
me ad un pnbblico spettacolo j e quando a r r i v o a T i o a d e 
riceve Ja piacevol n o t i z i a , che la persecuzion d ' A n t i o c h i a 
era g i á terminara . 

( 2 ) F r a ' M a r t i r i di Lrbne ( Euseh. I. V. c. i . ) la sch ia» 
va Elandina fu dist inta co' p i i i squis i t i t o r m e n t i . De* c in* 
que M a r t i r i s i ec lebr i negli A t t ¡ di F e l i c i t a e Perpetua 
due erano s e r v í , e due a l t r i di molto v i l c o n d i z i o n e . 

C j ) Origen, n á v . C d s u m l . I I I . p . 11G. L e sue parole 
nicritan d' tfsere trascr i t te . Oxiyoi XXTK Haipuq, H9C| í y o f y * 
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serviré ad annientare qaella formidabiíe arniáta 

.di Mart i r i , le reliquie de' quali tratte per la 
maggior parte dalle catacombe di Roma hanno 
ripieno tante Chiese ( 1 ) , e che mediante le 
loro maravigliose azioni sonó stati i l sogget 
to di tanti volumi di sacri romanzi ( 2 ) . Ma 
puó spiegarsi e confermarsi l ' asserzion gene, 
rale d' Orlgene con le particolari testimonian. 

' ( l ? s.e .n0Í r í f l e t t i a m o , che tutt i i plebei di R o m a noj) 
eran jCris t iani , e che tut t i i C i i s t i a n i ' non eran san t i ne 
m a r t i r i ,_possiam giudicare , con quanta cer tezza possano 
a t t n b u i r s i gli onori sacr i a quel le ossa ed u r n e , che si p íen, 
dono senza d i s t inz ione alcuna da 'pubbl i c i c i m i t e r j . Dopo 
nn l ibero ed aperto c o m m e r c i q , che se n' e fatto per die. 
c i secol i , s i e risvegliato qualche sospetto f í a ' p i ^ eruditi 
C a t t o l i c i . Pd presente s i r ichiedon , come una prova di 
sant i ta e d i m a r t i r i o le Le t t ere B. M , , una car^í ía pie. 
n a di l iquor r o s s o c h e si crede sangue o la figuradi una 
p a l m a . I d u e ' p r i m í segni perq son di piccolo peso , e quan. 
to a l l ' u l t i m o s i osservai d a ' C r i t i c i r , che quella che si di. 
c e figura di una palma , e forse un cipresso o anche pura, 
mente un punto , o un intrecciamento di punteggiatura u. 
sato nelle i s c i i z i o n i s e p o l c r a l i ; 2, che la palma e r a i l sim. 
bolo della y i t tor ia f ra ' Pagani l4 che f r a ' C r i s t i a n ! ser. 
v i v a come d'emblema non solo del m a r t i r i o , ma anche d¡ 
sina gloriosa r i surrez ione in genere, ved . la le trera del P, 
M a b i l l o n s u l cul to de'San t i ignot i , ed i l M u r a t o r i sopa 
le ant ich i ta I ta l iana D h s e r t . L V 1 I I , 

C .2 ) P<?r daré un saggio di queste leggende , c i con-
tenteremo de 'd iec i m i la soldati Cr i s t i an i^ fa t t i crocifig^ere 
i n un giorno da T r a j a n o o da Adriano sul monte 'Ara-
xat . Ved. Baronía ad M a r t y r o l . Rom. Til lemont Mem. 
Eecle$. Tom. I I . p. 2. p. 4.}%. e le MheeUanee di Geddes 
mol. n . p. 2 0 j . L ' abbrcviatuia M I L . , che pub significa
se tanto soldati che m i g l i a j a , d ices i , che abbia prodottfi 
f a r j sbajjlj s t r a o r d i n a r j . 
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del suo amico Dionisio , 11 quale nelP im3 

mensa Cittá d" Alessandria , ed al tempo del-
la rigorosa persecuzione di Decio non conta che 
dieci uomini e sette donne , che soffrirono per 
la professione del nome Cristiano ( i ) . 

Nel corso della medesima persecuzione go-
vernava la Chiesa non sol di Cartagine , ma c i p r i a s 

eziandio dell' Africa lo zelante , 1' eloquente , no v e . 
ed ambizioso Cipriano . Aveva esso tutte le ^0^r 
qnalitá, che impegnar potevano la riverenzadel ^ g i n e l 

fedele , o provocare i sospetti, e 1' ira de* ma- ' 
gistrati Pagani. Pareva , che 11 carattere non 
meno che la situazione di luí additassero quel 
santo Prelato come V oggetto piú distinto del 
pericolo e dell' invidia ( a ) » L' esperienza 
pero della vita di Cipriano é sufficiente a pro
vare, che la nostra immaginazione ha esagera-
to le pericolose circostanze di un Vescovo Cri
stiano ; e che i rischj , a' quall era esposto s 
erano meno imminenti di queíli , che la tem-
porale ambizione e sempre soggetta a incon-
trare nella car riera degli onori . Furono ucci-
si quattro Imperatori Romani con le loro fa*» 

( i ) D ion i s io ap. Euseb. I . V I . c. 41 . U n o de' d ic ias-
sette fu aecusato ancora di f u r t o . 

( a ) L e letterc d i C i p r i a n o somminis trano una molto 
curiosa cd or ig ina l p i rrura tanto di esso che de' suo i t c m » 
pi . Vedansi parimente le cíue yi te di C i p r i a n o sexitte con 
ugual esattezza quantunque con vedute assai dífFcrenti , F 
ana dal C l e r c ( Bihllotb, univers . Tor» . T i l . p. 208 .378 , ) 
T altra dal T i l l e m o n r Memtir^ EÍCIÍS , Tom, I F . fart% l% 
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taiiglie, favoriti e aderenti nello spazío di díecl 
anni; durante i l qual tempo guidó i l Vescovo 
di Cartagine con la sua autorltá ed eloquenza 
le deliberazioní della Chiesa Africana . Solo nel 
terz' anno del suo Governo ebb'egll motivo per 
pochi mesl di temeré i rigorosi editti di Deciol 
la vigllanza de' Magistrati ed i clamori del Po
pólo, che ad alta voce dimandava, che Cipria, 
no condottier de'Cristiani fosse gettato a'leoni. 
La pt'udenza snggeri come necessarla per un 

H i s c h í o f 6 1 1 1 1 5 0 la rIí:irata' ed eSli obbedi alia voce deL 
e fuga Ia P^denza. Si ritiró in un'oscura solitiuline.-
d e í i ü e . ^ I l a quaie pote mantenere una costante corris-
dcsímo .pondenzá col Clero e col Popólo di Cartagine; 

e nasconderidosi finché la tempesta fosse passa-
ta, si conservó in vita senza interrompeí la sua 
potenza o la sua riputazione. L' estrema di lui 
cautela pero non isfuggi la censura de' plvi rigi-
di fra'Gristiani, che si lagnavano , o i rímpro-
veri de' snoi personal i íiemici , che insulta vano 
una cóndotta, ch' essi rlsguardavan come un pu-, 
sllianime e colpevoie abbandono del pió sacro 
dovere ( i ) . II fine di rlser^arsi per i futu-
r i bisogni della Chiesa , i ' esempio di molti 
santi Vescovi ( 2 ) e le divine ammonizioni i 

ch* 

ÁSn T ) yedasI Ia CIV!je ma severa letrera del C l e r o 
di R o m a a l Vescovo di Car tag ine f C j f r & n . E P h t . i . 9. > 
í o n z m pone la massima cura e dil igenza in gmstif icare if 
suo maestro centro la general censura , che se o í ¡ fa.Ceva 

C a ) Specialmcnte quc l lo d i Dion i s io d i Alessandria , 
e di Gregorio Taumaturgo di Neocesarea, Y , ¿ , É H Í & I 
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é í egli stesso dichiarava di ricever frequente-
mente nelle vísionl e nell* estasi, erano le ra, 
gioni, ch' esso adduceva per giustlficarsi ( i ) . 
ívía si vede la sua migliore apología nell a vo-
lontaria fermezza , con cdi circa otto anttj do-
po sofFri la morte per causa della religione , 
£• stata fatta 1' istoria autentica del suo mar
tirio con risoluto candore ed imparzialita; onde 
un breve ragguagiio delle circostanze piú impor-
tanti, che Taccompagnarono, ci daranno la piíi 
chiara idea dello spirito e delle formalitá delle 
persecuzioni Romane ( 2 ) . " 

Nel tempo che Valeriano era Consolé per Anno 
la terza volta , e Gallieno per la quarta, Pater- Jsill0 
no Proconsole d' Africa citó Cipriano a compa
dre avanti al suo Consiglio privato. Ivi 1'informo 
deirordinelmperiale che allora avea ricevuto(5), 

che 

¡f. E . ¡ ib. V I , €. 40 . e le raemorie di T l l k m o n t T t m » 

\ V . P a r í . I I . p. 685. 
C i ) Ved. C y p r l a n . E p U t . 1 6 . c la v i ta che ne fcce PonziQ , 
( 3 ) Abbiamo una vita o r i g í n a l e di C i p r i a n o í a t t a 

dal D i á c o n o Ponzio c o m p á g n o del suo e s iho e spettato, 
í e del la sua mor t e ; e possediamo ancora g i l a n t i c h i A t t i 
proconso lar i del suo m a r t i r i o . Quest i due d o c u m c n t i s o p 
coerenti f ra loro e probabil i i e quel ch ' e p m osservabi , 
le s o n ó spoel iat i di qualanque c i rcos tanza m a r a r i g l i o s a . _ 

< 3 ) Potrcbbe p a r c r c , che questi f o s scrord in i c i r c o i a r í 
mandati a tut t i i Governs tor i nel medesimo t e m p o . D i o -
n í s i o ( ap. Enseb. I . V I L c. n . ) racconta 1 i s t o r i a 
de l proprio esi l io da Alessandria quasi ne l l ' istcssa mame-, 
ra . M a siccome egl i evito la morte , o fopravvisse alia 
persecuzionc s i dee refutare o p í a o nien f o r t u n ó t e ú% 
( p | n a n o s 
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¿he quelli, che avevano abbandonato la rellgío, 
ñé Romana, do ves sera immediatamente tornaré 
4 praticar le ceremonie de5 loro a r i t i c h i C i 
priano replicó senza esitare, ch' egli era un 
Cristiano ed un Vescovo consacrato ai culto 
dell' único e vero Dio y al quale offeriva ogni 
giorno le proprie suppliche per la salvezza 
e prosperitá de' due Imperatori suoi legitti. 
mi Sovrani . Con modesta fíducia reclamó 11 
privilegio di cittadino , ricusando di daré aL 
cuna rispostá a varié odióse e veramente lile-
gaii questioni 3 che i l Proconsole avea propo-
Ste . Fu pronunziata una sentenza d'esilio per 
pena della disubbidienza di Cipriano, e fu esso 
condotto senza dilazione a Curabi citta libera e 
rnarittima di Zeugitania in una piacevol sitúa-
¿ione5 in un fertile territorio 5 ed alia distan-
¿a di circa quaranta miglia da Cartagine ( i ) . 
L ' esulé Vescovo godéva de'comodi della vita é 
della coscienza della propria virtu . Era spar-
sz ía sua riputazione per V Africa e per 

< t ) Ved. P U n . Hlst . N a t . V. j . C e l U r l o G e o r r . anf 
P t r t . H l . p. 96. v i a g g í di shavv p. 9 „ . e per 1' a d í a -
cente p.ese ( c h ' é terminato dal Capo B o n a , o dal pro . 
m o n t o n o di M e r c u r i o ) 1" A f r i c a di .Marmol r ^ f I I 
p. 4.74.. si trovano de' res idid d i un acquedotto v ic ino a 
C u r u b i s , o C u r b i s presentemente mutato in G ú r b e s i ed 
3 l . D ' Shavv lesse u n ' inscnz ione , che c h i á m a q u e ü a c i t 
t a Colonia F u l v U . I i D i á c o n o Ponz io ( / « v ; l C y p r U m c , 
t i ' ) V appella aprUum & eompetentem locan* , hospitlum 
f ro -vo lúntate secretum , & yuldquld apf .n l eis ante P r e m i a 

est,. <iul r U m m # jus t l t lam m i ¿ ú d e r á n f , ' 
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V Italia ; & pubblicato per edificazione del 
mondo Cristiano un racconto della sua condot-
ta ( i ) ; e la solitudine del medesimo era 
frequentemente ínterrotta dalle lettere , dalle 
visite s e dalle congratulazioni de Fedeli . 
Ali' arrivo di un nuovo Proconsoíe nella Pro
vincia parve , che la fortuna di Cipriano pren-
desse per qualche tempo un aspetto piü favo-
revolé . Fu esso richiamato dal bando ? e quan-
tunque non gli fosse per ánche perm esso di re
tornare a Cartagine 9 gli furono , assegnati ^ per 
luogo di sua dimora i proprj di luí giardini si
tuad ne5 contorni della capitale ( 2 ) . 

s Finalmente appunto un auno dop» , che Su¿. 
Cipriano fu preso la prima volta , Galerio Conv 

Adassimo Proconsoíe d' Africa ricevé 1' impe- danna» 

riaí dispaccio per 1' esecuzione de' Dottori Cri
stian! ( 3 ) . Al vescovo di Cartagine fu sen-
sibil e di esser egli destinato peí' una del le 
prime vittime , e la fragilitá della natura lo 
tentó a sottrarsi per mezzo di una segreta 
fuga al pe ri col o ed alT onor del martirio ; 
ina presto ricuperando quella xfortezza ch5 esi-

ge-

( x ) Vtd. C y p r U n . E p i s t . 77. E d l t . F e t l . 
( 2 } N e l l ' atto della sua conversione aveva egli ven. 

duto que' g iard in i per beneficio de' poveri . L a b o ñ t i 
di Dio ( probabil issirnamente la l ibera l i ta di a l c u n i a m i c l 
C r i s t i a n ! ) l i r e s t i t u í á C i p r i a n o . Ved. P^nyjo c . 15. 

( 3 ) Quando Cipr iano ' un anno avanti era sfato tnan^ 
dato in cs i l io , sogno che sarebbe stato posto a morte n c l 
seguetite g io ino . L ' e v e n t o fece spiegare quel la f a r o l a .co-
íne i n d i c a s t e n t í a n n o , r o n z i o . , r . 12» 
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geva i l proprio carattere , tornó a' suoí gíardl. 
ni , ed aspettó pazientemente i ministri delia 
morte . Due ufiziali di rango , a' quali affij 
data venne tal commisslone , poser Cipriano in 
m cocchio fra loro, e poiché i l Proconsoie al 
lora non era in cómodo , lo condussero non 
giá in una carcere , ma in una casa privata m 
Cartagine appartenente ad uno di essi . Fu ap-
parecchiata un' elegante cena peí Vescovo , ¡ 
fu permesso a' suoi amici Cristian! di godere 
per T ultima volta la sua compagnia } mentr' 
eran piene le strade di una moltitudine di Fe. 
deli ansiosi ed agitanti per i* immínente morte 
del loro padre spirituale ( i ) . Nella matti-
na comparve avanti al tribunal del Proconsoie, 
che dopo essersi informato del nome e delia si-
tuazione di Cipriano , gli comandó a riflettere 
alie conseguenze delia sua disubbidienza . II 
rifiuto di Cipriano fu stabile e decisivo ; ed il 
Magistrato dove avea udita 1' opinione del suo 
consiglio , con qualche rípugnanza pronunzió la 
sentenza di morte . Questa fu conceputa ne' 
termini seguenti, }5 Che immediatamente sia de-
j , capitato Táselo Cipriano , come nemico de] 
» gü Del di Roma , come capo e condottiero 

di 

C O Ponz io C c. r ? . ) confessa che C i p r i a n o , c o l qua-
le ceno egli stesso , passb la notte custodia delicatn . i l ye-
scoyo e s e r c i t ó 1' u l t i m o atto di g inr i sd iz ionemol to a pro. 
f o s i to disponendo, che le giovani donne , che veqliavano 
ne l la s t r a d a , fossero allontanate dal p e r i c o l o , e dalle ten» 
t s u ú o n i d i una bella n o t m x n a . yActt Prt<insQUrt e, a , 
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„ di una rea societá , che da esso é stata se~ 
„ dotta ad empíamente resistere alie íeggi de' 
„ santissiml Imperatori Valeriano e Gallieno 
( O • La forma del la stia esecuzione fu la 
piú mite e la meno penosa 5 che dar si po-
tesse ad una persona convinta di un delitto ca. 
pítale i né fu adoperato i ' uso del!a tortura , 
per ottenere dal Vescovo di Cartagine q l ' 
abjura delle sue massime, o la scoperta de'com-
plici . 

Tostó che fu pubblicata la sentenza Suo. 
noi moriremo con luí „ gridó generalmentS 
tutta insleme la moítitudine de' Cristiani , che 
stava ad ascoltare avanti le porte del Palaz-
zo . Le generóse loro dimostrazioni di zeio 
e di aíFetto non fu roño né vantaggiose a Ci
priano , né per loro stessi pericolose . Fu e-
gli condotto sotto la guardia de Tríbuni e 
de' Centurioni senza resistenza , e senza in
sulto al luogo del!' esecuzione , ch' era una 
spaziosa pianura vicina alia cittá , ed era giá 
píena di un gran numero di spettatori . A' fe-
deli di luí Diaeoní e Preti fu concesso di ac-
compagnare i l Santo lor Vescovo . Essi i'aju-
íarono a togliersi le vestí di sopra , stesero sul 
terenno de' panní per raccoglier le preziose re-

( s. > Vedasi negli A t t i c . 4. ed apprtsso P o n z i e c, 17. 
\ sentenza or ig ina 'e . Quest* u l t i m o V espriroe !n un mo* 
ho pii i oratorio , 

TOMO IV, E 
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iiquie del sangue di luí, e da esso rkeveron l" 
ordine di daré venticinqñe moriete d' oro alF 
esecutore . Dopo di che i l Martlre si scuopri 
con le propríe man! la faccia f e ad un solo 
colpo fu reciso i l sao capo dal busto. Rima
se per al cune ore i l cadavere esposto alia cu-
riositá de' Gentil i ; m i neila notte fu tolto di 
la 3 e con una trionfai processione alio splen-
dore di molti lumi fu trasportato al cimitero 
de' Crlstiani . Furon celébrate publicamente 
a Cipriano 1' esequie senza i l minimo impedi
mento per parte de' Magistrati Romani; e que* 
Fedeli , che prestaron gli uítimi ufizi alia per
sona e memoria di lui 5 furono sicuri dal pe-
r icol o d' inqulsizione o di pena . Egli é da 
osservarsi , che in una moltitudin si grande di 
Vescovi , che si trovavano nella Provincia 
dell' Africa , Cipriano fu i l primo , che fos-
se reputato degno di ottener la corona del 
martirio ( i ) . 

vai-j Era veramente in poter di Cipriano o 
cccita. i - morir martlre , o di vivere apostata : ma 
"̂ rnt" dipendeva da questa scelta 1' alternativa delF 
üo. onore , o dell' infamia . Se potesse anche 

supporsi , che i l Vescovo di Cartagine si fosse 
• ^ ser vito, della profession dellá fede Cristiana 

solo come d' istrurnento della propria ambi-
2 1 0 -

( i ) T o n z l o c . 1 9 . A . M e de T i l l e m o n t ( Memo ' u 
f o m . I V : P a r t . í, p, 45 o- 5 o . , ) non piace una /to
sí positiva, e s c í u s i o n e d i ogni Mai'tixe' di grádo: E p i s é o j a l e 
p\s ant i co ,' ' i 
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zlone o avarizia , doveva sempre sostenere 11 
carattere , che avea assunto ( i ) ; e se ave-
va la mínima dose di viril fortezza , doveva 
esporsi piuttosto a' piu crudeii tormentl , che 
per un solo atto cambiare la riputazione di 
tutta la vita rieU4 abborimento de' suoi Cri-
stiani fratelli e nei disprezzo del. mondo Gen-
tile : Ma sé lo zelo di Cipriano era sostenuto 
da una sincera persuasione della verítá di quel-
le dottrlne 3 ch' egíi predicaVa • la corona del 
martirio dovea sembrargii piuttosto un oggetto 
di desiderio che di , terrera . Dalle vaghe ¿ 
sebben eloquenti dedamazioni de5 Padri non é 
cosí facilé di coíicepire un* idea distinta s o di 
fissaré il grado di quell'; inimortai gloria e fe
licita ^ ch' essi con fiducia promettevano a 
quelli ch' erano si fortunati da spargere i l pro-
prió sañgue in difesa della religione { i ) . Con 
la dovuta premura inculcavano 5 che i l fuoco 
del martirio suppliva ogni difetto , ed espiavá 
tígni colpa j che mexitré le anime degil altri Crk 
1 ^ . . i r l • ' UteÁ 

( Í ) Qua luaque sia V opinfone 5 che abbiamo de i 
carattere o de' pr inc ip i d i Tomaiaso Becket , bisogna 
confessare, c h ' egh soff i i la mor te con una costanza non 
indegna de* p r i m i t i v i M a r t i r i . Ved. L o r d L j t t e l t o n u h h 
i* Enrico I I . Tom. I I , p. 592- ec* 

^ , C 2 > Vedas í part icolarmente i l trattato d i C i p r i a n o dé 
I*?*1* f- * Í - 9 ^ . Í d i t J ' e l U L ' e r u d i z i o n é d i D o d v v e l l i B i s » 

ná\i Sen:. Cypr ian . X l i . J T l I I . ; e l ' i n g e n u i t í t di Middletor i 
0̂. R'cerca l ibera p . 16a. ec. ) non hanno lasc iato cosa d i 

itísít 5 |o lungeré interno a l r i e r i t o ; agli o n o r i , ed a i m o t i v i Üe' 
^ Martiri ; 

B 3 



'6 i h torio, de lia decadenza 

stiani eran obbligate a passare per una lenta 
,e penosa purificazione 5 i Mártir i entra vano 
trionfanti al godimento immediato dell' éter-
ne beneficenze , dove in compagnia de' Pa-
triarchi, degli Apóstol! e de? Profeti regnavan 
con Cristo, ed erano come assessori di esso nei-
F universal giudizio dell' uman genere . La 
sicurezza di una dure volé rlputazione sopra la 
térra 9 motivo si confadente alia vanitá del la 
natura umana, serviva spesse volte ad animare 
i l coraggio de' Mártir i . Gli onori , che face-
va Roma o Atene a' que' cittadini 5 ch' erano 
morti per difesa del!a lor patria , non erano 
che fredde e deboli dimostrazioni di rispetto 3 
se si confrontino coli' ardente gratitudine e dê  
vozione, ch' esprimcva la primitiva Chiesa ver
so i vittoriosi camploni della fede . S' inco-
minció a celebrare come una ceremonia sacra 
P animal commemorazione delie vlrtú e dei 
tormenti loro} e ando a terminar finalmente 
in un culto religioso . Fra' Cristiani poi , che 
avevan pubblicamente confessato i principj di 
lor reiiglone , quelli che si liberavano ( co
me spesso accadeva ) dal tribunale o dal
le carceri de' Magistrati Pagani 3 godevano 
quegli onori , ch' erano gilistamente dovut! 
air imperfetto martirio , ed alia generosa fer-
mezzá che avevano dimostrato . Le piu de-
vote donne ambivano 3 che fosse loro per mes-
so d' im primer baci su' ferri ch' essi avevan 
portato , e sulle ferite che avevano ricevu-
to , Le lor persone si stimavano sante, se ne 
ricevevan con rispetto le decisión] ; ed essi 

y z: * ' trop- ' ' 
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\ troppo spesso abusavano col loro spirituale or-
\ goglio e colle licenziose maniere ¿ella premi-

nenza , che lo zeío e 1' intrepiditá aveva loro 
- acquistato ( 1 ) . Distinzioni di questa sor-
11 ta neí tempo che rappresentano la grand* 
• esaltazione del mérito , mostrarono i l picciol 
a numero di quelli che soíFrirono de* patimen-
a ti , o la morte per la professione del Cristia-
a nesimo. 
'6 La sobria discrezione de' nostri tempi sa- A r d o í e 

3- ra piií portata a censurar che ad ammirare , ¡¡^^'f 
I e potra anche pin fácilmente ammirar che i - stjani ° 
10 mitare 11 fervoré de' primi' Cristiani , che se-
1; condo la viva espressione di Sulpicio Severo 

desideravano i l martirio con maggiore ansie-
íi- Ú di quel che i suoi contemporanei sollecitas-
•0- sero un Vescovato ( 2 ) . L ' epistol'e scritte 
^ da Ignazio % quando egli era condotto in cate-
lei ne per la citta delT Asia, spiráno i sentimenti 
ite piil ripugnanti alia comune inclinazione del? 
hf la natura, dell' uomo . Vivamente prega i Ro-
¿ maní 3 che quando sarebbe esposto nell' An-
ô̂  fiteatfo - non volessero con le lor tenere ma 

inop-

df' ( 1 ) Cjpr'tAn. Eptst. 5. 6, 7. 22. 24. e de u n U . E s -
ej. des i I I numero de' p r e t e s í M a r t i r i s i e ino l t ip l icato as-
J s3is5Tmo per 1* uso , che fu introdotro , di daré qucsr' 

onorevole no me a' C o n f e s s o r i . 
( 2 ) C e r t a t l ñ i gloriosa, in certamina, r u e h a t u r ; multique 

116 avídius tam m á r t i r i a glorio sis rriortlbus quaerebantur , qualn 
djjJ itttnc Eplscopatus p r a v i s ambltlonibws appetuntur , Sulpie. 

SÍVÍT. I , I I , E g l i poteva omctterc la paro la ?>«»*•. 

E 3 
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inopportime intercessioni privarlo della coronf 
della gloria, e si dichíara risoluto di voíer pro. 
vocare ed irritar le bestie feroci, che si sareb-
bero impiegate come istrumenti delía sna mor-
te ( i ) . Si raccontano al cune storie delcoraggio 
«di Mart ín , cheattualmentefecero quel chelgna-
zio s' era proposto: che inasprirono i l furor de1 
Leoni , sollecitaron i" esecutore ad affrettare i l 
suo ufizio, allegraipente saltaron nel fuoco pre-
patato per consumaríi 3 e dimostrarono un sen-* 
so di gioja-e di placeré nel mezzo de' piu squi-
siti^ tormenti . Si son conservati molti esemp) 
di un zelo, che non poteva soffrire que' freni ? 
che gl' Imperatori avean posti per sicurezza 
della Chiesa . Supplivano alie voíte i Cristian}, 
medesimi con la propria yolontaria dichiarazio-
ne alia mancanza di un accusatore, precipitosa
mente sturbavano le pubbliche funzioni del Pa-
ganesimo ( 2 ) , e correndo in folla a' tribunal i 

Magistrati chiedevano loro, che pronunziasse-
f o 

( 1 ) Ved. I Bpht . ad Rom. c. 4.. 5. ¿p. pAtres ^ 
fostol. Tom. I I . p. 27. E r a confacente a l proposito de l 
Vescovo Pearson ( j r t n d h . ' I g n a t í a » . p a r t . I L C % ) d í 
gmsnf i care coa profusione di esempj e d i antor i ta i sen-
tijgienti d' I g n a z i p . ' 'r¡J 

i 2. ) V I s t o r i a di Po l i eu t to , su l la quale C o r n e l i o ha 
formato una b d l i s s i m a tragedia , e uno de' p i u cc lebri 
quantunque non de' p i u autent ic i esennpj^di questo ce ! 

.eessivo zelo . No i dobbiam osservare , che i l canone 60 . 
del C o n c i l i o d' E l v i r a nega i l r i to l di m a r t i r i a q u c l l i 
che ei esponevano al ia morte «rol pubblicamentc d is txuegei 
g r I d o h , , - ^Pf*4-
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to ed eseguissero ia sentenza stabilita dalla 
legge . La condotta de Cristiani era i 11 vero 
troppo notabile per isfuggire alia vista degli an-
tichi Fiíosofij ma sembra che fosse per loro un 
oggetto molto meno d' ammirazione che di 
stupore . Incapaci d' i mmaginare i motivi , 
che alie volte trasportavano la fortezza de' cre-
denti oltre i confini della pmdenza o delk ra-
gione , trattavano tale ansletá di moriré come 
uno stravagante risultato di ostinata disperazio-, 
ne , di stupida iiisensibilitá , o di superstiziosa 
frenesia ( 1 ) . „ Infellci ( esclamo il Procon-
5> solé Antónino , parlando a' Cristiani dell' 

Asia ) infelici , se voi siete si stanchi di 
„ vivere : vi sembra egli tanta dlfficil cosa i l 
„ trovar delle funi e de' precipizj ? „ ( 2 ) . 
Egli ebbe un estrema cautela ( come osserva 
j,in erudito e devoto Istorico ) nel puniré per
sone , che non avevan trovad altri accusa-
tori che se-medesimi non avendo fatto le leg-» 
gi Imperial i provvedimento .venino per un ca
so cosi inaspettato ; avendone condannati per 
tanto alcuni pochi per servir d' esempio a' loro 
^ 'X N -̂T̂ ——- . fra- . 

• ( 1 > Ved. -Epltteto l . I V . c 7, C sebbene v i sia q u a l -
che dubbio , s' eg l i a l iada a' C r i s t i a n i ) , M a r c o A n t o -
n i ñ o de rehus suis l . X I . c, j . L u d a n , in Peregrln, 

( 2 ) T e r t u l U a n . ad Scapul . c. 5- GÜ erud i t i son d i -
v i s i f r a tre dei lMstesso nome , che fu ron Proconso l i d! 
A s i a . l o s o n ó incl inato ad a t t i i b u i r questo fatto ad A n 
t ó n i no P í o ., che poi fu Imperatorc , e che pub svei gOr 
vexnato i ' Asia sotto T r a j a n o . 



7 S ístóría de/la decadenza 

frateííi , scacció la moltitudine con indígnazJo. 
iie- e disprezzo ( i ) . Non ostante pero questo 
realeo affktato sdegno , 1' intrépida costanza 
de* Fedeli produceva gli effetti piu salutari su 
quegli spiritl , che dalla natura e dalia grazia 
eran dlspostl a ricever fácilmente le verita re» 
ligiose . In tal i funeste occasioni fra Gentili 
V erano molti , che avevano compassione che 
ammíravano, e che si convertivano . Da queU 
l i j che pativarío , si comunicava il generoso 
entusiasmo agli spettatori , ed íl sangue de' 
Martiri , secondo una ben nota osservazione . 
dlvenne i l seme della Chiesa. 

fito^if Ma sebbene la devozione sublimato a! 
j i iasíí¡ .vesáe ' e 15 eloquenza continuasse ad infiam-
mento. questo ardor della mente 5 puré diede 

insensiMímente luogo alie speranze e timorí 
piu naturaíi del cuore umano 5 all' amor del-
la vita , air apprension della pena 3 ed all' 
orrore del proprio discioglimento . I regola-
tori pii\ prudenti della Chiesa trovaronsi& eo-
stretti a raffrenar 1" indiscreto fervore de' lor 
seguaci , e a diffidare di una costanza , che 
troppo spesso gli abbandonava ñell' ora ' dell' 
esperimento ( 2 ) . A misura che divenne 
meno mortificata ed austera la vita de' Fe-
M i , essi furono di giorno in giorno meno 

" "' ; ' ' r • •> - • • u : . .; am~ i 

€ i ) Mosem. de rchm C h r l s t . ante Costant. ¡>. 235. 
( * ) Ved. 1 e p í s t o l a della Chiesa d i S m i m e aF. £ « . 
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ambiziosi degli onori del martirio j ed i solda-
tí di Cristo in vece di distinguersi con volonta-
rie azioni d' eroismo, disertaran frequentemente 
¿al loro posto ) e fugglvano in eonfusione l'as-
petto di quei nemico , al quale erano in do ver 
di resistere . Vi erano pero tre maniere di 
evitare le fiamme deila persecuzione y che non 
portavan seco i l grado medesimo di reato : la 
prima in vero si risguardava generalmente come 
Innocente; la seconda era di una specie dubbio-
sa, o almeno di una veniale mancanza^ ma la 
terza induceva una diretta e colpevo!e aposta* 
sia dalla fede Cristiana. 

I . Un moderno Inquisitore udirebbe ve- T r e 
ramente con sorpresa , che allorché avanti ad maní)e-
mi Magistrato Romano accusavasi aieuno sotto-
posto alia sua giurisdizione , che avessero ab- i i mar*r 

bracciato la setta del Cristianesimo s fosse co- ñ i m % 
municata 1' accusa alia parte accusata, e che le 
fosse accordato un conveniente spazio di tempo 
per porre in ordine i proprj aífari domestici, e 
per preparare una difesa al delitto, che íeveni-
va imputato ( 1 ) . Se 1' accusato avea qualche 
dubbio intorno alia propria costanza , tal dila-
zione gli somministrava 1' opportunitá di con
servar la sua vita ed onore mediante la fuga, di 

r í -

C 1 ) Ne l la seconda A p o l o g í a di Giust ino si t rova u n 
esempio speciale e m o h o curioso d i questa legal di lazione „ 
I I medesimo fu conccsso a' C r i s í i a n i accusati nel la perse
cuzione di Decio | e C i p r i a n o ( de Laps i s ) fa espresss, 
m«t?^ione del dies n e g m t i b m ¡ r a a t l t u t n s , 
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ritirarsi in qualche oscura solitudine, o in quaL 
iche distante Provincia .per ivi aspettare pazien. 
temente i l ritorno delia sicurezza e deila pace. 
Un contegno si conformg alia ragione veniva 
spesso autorizzato dail' avviso e daii?eseiiipio de* 
ipiü santi Prelati , e sembra , che fosse censu-
rato da pochi , se si eccettuino i Montanisti 
che dal loro stretto ed ostinato^ attaccamento 
peí rigore deU'antica disciplina fu ron condotti 
air eresia ( i ) . I I . I (iovernatori del le Pro-
vincie, de' quali non prevaleva lo zelo all' ava-
rizia , avevano introdotto i l costume di vender 
degll attestati ( o come si dicevan libeHi ) ne' 
quali facevan fede , che le persone ivi manzio-
nate avean soddisfatto alie leggi, e sacrificato al
ie Romane dívinitá . Producendo queste false di-
chiarazioni , potevano gli opulenti e timorosi 
Cristiani quietar la malignitá di un accusatore, 
e in qualche modo conciliar con la religione la 
lor salvezza . Una tenue penitenza pol serviva 
a purgare questa profana dissimulazione ( 2 ) . 
'>^^ ? ' , • i • I I I . 

( 1 ) T c r n i l k i a n o rásguarda la fuga dal la persecuzione 
com^ un ' imper fe t ta , scbbenc assai co lpevole , apostas ia , 
come un cmpio tentat ivo d i e l ú d e t e l a vo Ion ta di D i o ec. 
E g i i h a s cr i t to un trattato su tal proposito C Ved. p. 535. 
544. £ d i t . Mlgalt . ) c h ' é pieno del p i i i fiero fanatismo 
e delia pi i i incoerente declaraaziqne . M e r i t a pero qual
che at tenzione , che T e r t u l l i a n o medesimo non sofferse 
51 m a r t i r i o , 

C 2 ) I L i b d l m l c ' i , che seno specialmente not i per le 
©pere d i C i p r i a n o , son descr i t t i con la massima precis io-
f>c ne l copioso c o m m e n t a i i ® di Moscmio p. 483.4.89, 
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i ' IL in ogni persecuzione si trovava lin graii 
numero d' indegni Cristiam , che pubblicameit-
te negavano , o rlnunziavan la fede che pro-
fessavano; e che con.fermavan la sinceritá di lo
ro abjura con glí atti iegali di bruciare incen
só , o di offerir sacrifizj . Alcuni di questi 
apostati cedevano alia prima esortazione o mi-
naccia del. Magistrato , mentre la pazienza d* 
aitri era vinta dalia lunghezza e reiterazion^ dev 
tormenti. I volti spaventati di alcuni tradiva-
jio i loro interni contrasti, mentre altri savan-
zavano con ordine ed ilaritá verso gil altari de-
gli Dei ( 1 ) . Ma la finzione indotta dal t i -
more non durava piu lungamente del presente 
pericolo . Appena diminuí va i l rigore della 
persecuzione, le porte della Chiesa erano assc-
diate dalla' moltitudin de' penitenti , che de-
testavano la loro idolátrica sommissione, e che 
supplicavano con uguale ardore , ma con vario 
successo di esser nuovamente ricevuti nella so-
f;ietá dev Cristiani ( 2 ) . 

C 1 ) FV,n. E p l s t . X 97' D l e n i s h ^ilessdndr, Af.J-.useh* 
l . K J . c . 4 1 . s A i pr ima stapim verba mUantis i n i m h í m a x i m u s 

f r i t r u m numerus fidem suam prodidlt : nec prostratut 
e!t Persecuttonis Ímpetu , sed -voluntario Upsu seipsum p r s * 
¡ t r é v l t . C y p r i a n . opcr. p. 89. F r a questi d i ser to i i t r o v a , 
lons i mol t i I i e t i ed anche de* V e s c o v i . . 

( z ) í u in quest' occasione , che C i p r i a n o scr'.sse 1. 
suo trattato de L a p s i s , e m o l f episto'ic . F r a ' C r j s t i a n i ae 
s e c ó l o antecedente non si « o r a Ja controvers ia intorno a , 
^ • trat« 
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ú v T d i ' IV- Quantunque fossero stabilite delíe re-
scveriiig0^ general! per convincere e per puniré í 
sd l to i . Cristiani , puré m un esteso ed arbitrario go. 
ieranza. Verno 11 destino di que' settarj doveva sempre 

in gran parte dlpendere dal lor portaraento 
dalle circostanze de' terapi e dall' Índole tanto' 
del supremo che de' subaíterni lor Giudlci. Al 
ie volte lo zelo potea provocare 5 e la pru-
denza mitigare o rimuovere i l superstizioso fu
ror de' Pagani . Varj motivi potevan disporre 
\Governatori de!le Provincie a mantenere in 
vigore , o a rilasciar 1' esecuzion ¿elle leggi 
ed i l piü forte fra questi era i l riguardo "che 
avevano non solo per i pubblici editti, ma an
che per le segrete intenzioni dell' Imperatore 
del quale uno sguardo era sufficiente ad accenl 
dere , o ad estinguere la persecuzione . Ogni 
volta che si esercitava qualche accidéntale se-
verita nelle diverse parti dell' Impero , i p t U 
mitivi Cristiani si dolevano de' lor patimenti 

l l t T j . { T e . g n am?ILwano > ma celebre numero 
serí. ' dl r 0 a Persec«2ÍonÍ fu determinato dagli scrit-
iioni. torí Eccleslastici del quinto secólo 5 che aveva

no una cognizione pi¿ distinta de' 'casi prospel 
ri ed avversi delía Chiesa dal tempo di Nero-
ne fino a quello di Domiiiano . Gl' ingegno-
sl paral elli delle di.eci plaghe d' Egitto e del le 

die-

« a t t a m e i i t o degh apostati p c m t e n t i . D o b b í a m o noi a t m -
b m d o al ia s u p e n o m - i d e l í a fede e coraggio di c s s i , od a l . 
la p m Scáxsa cogniz ione , che abbiamo di loro i s tor ia ? 



•DeirImfero Romano. Cap. XVI. 77 

dieci coma deíl' #ApocaIisse furono i primi a 
suggerir qucstQ, numero a' loro spirlti , e nell* 

applicazione , che facevan del la fede profetica 
alia veritá istorica ; ebber la cura di sciegiier 
q ue' regni che furon veramente i piíi contrarj 
alia causa de' Cristiani ( 1 ) . Ma queste pas. 
seggiere persecuzioni non serví vano, che a rav-
visare lo zelo , ed a restaurar la disciplina da' 
Fedeli , ed i momenti di un rigore straordi-
nario venivan compensati da intervalli moito 
piú lunghi di sicurezza e di pace . L' in-
differenza di alcnni Principi , e la piacevo-
lezza di altri fecer godere a' Cristiani una 
pubblica e di fatto , quantunque per avven-
tura non giuridica tolleranza di lor reiigio-
.ne. • ' ' ' • 

L" Apología di Tertulliano contiene due suppo, 

molto antichi , molto singolari , e nel tempo 
stesso molto sospetti esempj d' Imperiale ele- d¡ r'u 
menza 5 cioé gli editti pubblicati sotto T i - b e r i o , 

berio e Marco Antonino , e diretti non solo e dl 
. i » • • • Marco a protegger 1 mnocenza de Cristiani , ma an- Ant0n 

che a promulgare quegli stupendi miracoli che n i ñ o , 

avevan contestato la veritá di lor dottrina . I I 
primo di essi c accompagnato da alcune diffi-
coltá che potrebbero far dubitare uno spirito 

scet-

< 1 ) Ved, Mosemr p, S7. [Sulpicio Severo fu_ i l p r i m o ' 
aurore d i quesro c o m p u f t , quantunque s e m b i í , che de» 
s ider i d i r i servar la d é c i m a c nwggioí? p c í s e c u i - i o n e p e í 
la ve ñ u t a d d l ' A n í i c x i s t o ., 
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scettíco ( 1 ) . Ci si vorrebbe far credere , che 
Ponzio Pilato informasse í' jirypefatore deii'lri-
giusta sentenza di mortéj ch'.esso avea pronua. 
ziato contro mía persona inriocente , e per quan. 
to pareva , divina ) e che senza acquistarne il 
mérito si esponesse al pericoio del martirio ; 
che Tiberio i l qüale non occultava ií sud dis-
prezzo per ogni religione5- immediatamentecon. 
cepisse i ! disegno di porre i l Messia Giudeo irá' 
Numi Romani • che i l servile Senato si azzar-
dasse a disubbidire a' comandi del suo' Signo-
fe ; che Tiberio • invece di riseíitirsi di tal fu 

-fiuto ) si contentasse di proteggeré i Cristiani 
dalla severitá del le leggi mol t i anni prima che 
queste fossero fatte , o avanti che la Chiesá 
prendesse un rióme ,> o avesse un* esistenza par-
ticolaré j e finalmente che si conservasse la 
memoria di questo fatto straordinario ne' regl-
stri piu pubbüci ed autentici, de'quali non eb-
ber notizia gristorici Greci é Romani, e furon 
sol tan to vislbili agí i occhj di un Cristiano d' 
Africa , che fece la sua apología cento sessant' 
ánni dopo ia niorte di Tiberio . Si suppone ^ 

che 

C 1 ) Si fa raenzione per la pr ima v o l r a della testíL' 
m o n i a n z a , che fece Ponzio Pilato , da Gius t ino . I suc-
cess iv i accresc iment i far ti a q u e l í ' I s t o r i a C ne! passar c h ' 
el la fece p e r ^ l é m a n í di T e c t u l l i á n o , di Ensebio1, di E p i -
fanio , _d i ,Gr i sos tomo , d i Oros io , di Gregorio Turonense , 
é degh autor! di mol te edizioq* degli at t i di P i l a t o ) so! 
no csattamentcfissati dal C a l m ^ ? disserEazíori i s ü l l á s c x i f . ' 
t t írá t » * i ¿ U I , f , « s i í «¿i 
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che 1' Edicto di Marco Antonino fosse l ' effeu 
to della sua devozione e gratitudine per essere 
stato míracolosamente liberato nella guerra con-
tro i Marcomanm . U angustia delle Legioni, 
i ' opportima tempesta di pioggia e di grandine 
di tuoni e di fulminl, ed i l ten ore e la dis-
fatta da Barbari si celebraron dall' eíoquenra 
di plú scrittori Pagani . Se in quell' armata 
si fosse trovato alcun Cristiano 5 egli era natu-
rale , ch' essi dovessero attribuir qualche méri
to alie fervide preci, che nel momento del pe- . . 
ricolo avean fatte per la propria > e per la 
pubbiica slcurezza . Ma tuttavia siamo assicu- . 
rati da monumenti di marmo e di rame , dal
le medacrlie Imperial i e dalla colonna Antoni-
na , che né i l Principe, nc i l Popólo dimostro 
alcun sentimento di questo segnalato favore , 
giacché attribüirono di comune accordó íá loro 
liberazione alia provvidenza di Giove ed all'in-
terposizion di" Mercurio . In tutto i l corso del 

. suo Regno Marco disprezzo i Cristiani come fi
losofo , e l i puní come Sovrano^(i). 

Per una fatalitá singóla re i travaglj , che de' crí.-
avevan sofferto i Cristiani sottO i l governo di ^an^ 
un Principe virtuoso , immediatamente cessaro- gni di' 
no al comparir di un Tiranno 5 e siccome nes- c o m o -

.«uno fuori di loro, aveva sperimentato V in- ¿o e di 
5 ¿ l U - S a v e r o í 

& anno 

| ( i ) Rispet to á questo miraco lo , come si dice c o m u » 
n c m c f í t e del la Leg ione f u l m i n e s , vedasi 1' a n m i r a b i l c i k 
t k ^ ái Mt M o y l e delle sue opere Veh JÍf P 8í»39®» 
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giustizia di Marco, cosí furono essi sol! protet-
t i dalla piacevolezza di Cómodo . La. celebre 
Marcia , che fu la piü favorita fra le sue con-
cubine , e che finalmente trama I ' uccisione 
dell' Imperiale suo amante , aveva un singo-
•lare affetto per 1" oppressa Chíesa j e benché 
fosse' impossibile , ch' ella conciliar potesse la 
pratica del vizio co' precetti dell* Evangelio , 
puré poteva sperar di purgare le frágil itá del 
suo sesso e della sua professione , dichiarandosi 
protettrice de' Cristiani ( i ) . Sotto la graziosa 
protezione di Marcia essi passarono in sicurezza 
i tredici anni di quella crudel tirannia, e quan-
éo^ si stabili 1' Impero nella casa di Severo, ac. 
quistaron© una famigliare , rna piü onorevole 
connessione con la nuova Corte. L' Imperato-
re era persuaso , che in una pericolosa raalat-
tla gli fosse stato di qualche vantaggio o spiri-
tuale o fiúco T olio santo , col q̂uale un sao 
schiavo r aveva unto . Ei tratto sempre con 
particolar distinzione mol t i di ambedue i sessi, 
che avevano abbracciato la nuova religione. La 
nutrice non meno che i l precettore di Caracal-
la furono Cristiani ; e se mal quel Principe 
mostró un sentimento d' umanitá, ne fu cagio-
ne un accidente, che sebbene di piccol peso} 
ha qualche relazione alia causa del * Cristianesi-

. . . . vi ino I 

C i ) Dione C a s s i o , o piuttosro 1'abbrcviatore di l u s i . 
filino / . L X X l l , p . i z c S . M o y l e ha esposto io stato 
del la C.hiesa nel Regno di C ó m o d o , 
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mo ( i ) . Nel regno di Severo fu tenuta in 
freno la furia del popólo j per quaiche tempo 
sospeso 11 rigore deíle antlche leggi ; ed i Go-
vernatori delle Provincie restavano sodisfatti con 
ricevere un dono annuaie dalle Chiese poste 
dentro i íimltr di loro giurisdizlone come prez-
zo o guiderdone delía loro moderatezza (2). La 
controversia intorno al preciso tempo di ce
lebrar la Pasqua armo i Vescovi dell' Asia 
e dell' Italia glí uni contro degli altri , e fu 
questo risguardato come i ' aífare pin importan
te di quel tempo di pace e di tranquil lita 
( 3 ) . Ne fu interrotta la quiete della Chie-
sa, finché sempre crescendo 11 numero de' pro-
seliti 5 sembra , che finalmente richiamasse 1' 
attenzione , o aíienasse 1' animo di Severo . 
In vista d' impediré 11 progresso del Cristiane- 198. 
simo 5 pubblicó un editto , che sebbene fosse 
diretto sol tanto contra quelli che si convertivan 
di nuovo , puré non poté rigorosamente metie
re in esecuzione senza esporre al pericolo ed 

alia 

( 1 ) S¡ confront i la v i t a di C a r a c a l l a ne l l ' I s t o r i a A u 
gusta con !a lettera di T e r t u l l i a n o a S c a p u l a . I l D . J o r . 
t in C Osservax.. sv.lV Istor. Ecf les . Vol. I I - ? . 5. > xis-
guarda la c u r a d i Severo per mczzo del l ' o l io santo con 
un gran desiderio di c o n v e r t i r l a in un m i r a c o l o . 

C 2 ) T e r t u l l i a n o de fuga, c. i j , l l dono si face va in oc -
casion delle feste de' S a t u i n a l i ; ed e un soggetto d i g r a n d ' 
importanza per T e r t u l l i a n o , che i l Fedele dovesse restar 
« o n f u s o con q u e l l i , c l i 'eseteitando 1c professioni piü, i n f a -
mi , procuravano la cor.niyenza del G o v e m o . 

< 3 ) Euseh. I . V. c. z j , 2+. Musem, f% 43 5-447' 
T o m o IV. F 
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aíla pena i piü zelanti tra' loro Dottori e 
sionarj . In questa mite persecuzione possiam 
ravvisar sempre lo splrito induígente di Roma 
e del Politeísmo , che si fadiitiente ammette-
va ogní scusa in favore di quelli . che prati-
cavano le religiose ceremonie de" loro Padri 

t e s u c Ma presto spiratono ínsieme con 1 au-
^cssori torltá di Severo le leggi , che egli avea fat-
t e r o 6 ' te ; ed i Cristiani dopo quest5 accidéntale tem-
A n . pesca goderono una calma di trentotto anni 
a4s». ( 2 ) . Fino a quest' época essi avevano per 

ordinario tenuto le loro assemblee in case prl^ 
vate ed in luoghl remotl . Fu loro permes-
so in questo. tempo di erígete e di consa-. 
erar degli edifizj adattatí all' esercizio del cul
to religioso ( 3 ) , di comprar terre anche nel-
V istessa Roma per uso della comunita ; e di 
íar [I* elezioni de' lor ministrí Ecclesiastid in 
una forma cosi pubblica , e nel tempo stes-
so cosi esempiare da mentare la rlspettosa at-

ten. 

( 1 ) Judaeos ficrí s u t gra-v l posna v s t u ' t . Idem t t ¡ ¿ m 
de Chrlst ianls s a n x l t . Hl s t . ¡Aug . ¡>. 70, 

( z ) Sulfic* Sever. ¡. I I . p. 384., Qiiesto computo ( faí-
favi una sola eccezione ) vien confermato dal l ' i s tor ia d' 
Ensebio e dal le opere d i C i p r i a n o . • 

C I ) SÍ discute T a n t i c h i t a dellc c h i e s c C r i s t i a n e da 
"Uilicmont ( Memair . Eccles. Tora. I I I , ¡ i a r t . I I , p. tfS-ya.) 
e da M . M o y l e ( Vol. I . p, 372.- 398. ) Quegl i riferisce 
í a prima- c ó s t r l t z i o n e d i esse a l l á pace di: A l e s s a n d í ü Seff" 
m- 5> questi a l i a pace d i G a l l i c r K ^ 
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tenzion de' Gentili .( 1 ) . Qiicsto lungo r i -
poso della Chiesa fu conglunto con la digni-
tá . 1 regni di que5 Prlndpi .5- che traevan T 
origine dallé Prdtlntíe dell' Asia > nirono i piú, 
favorevoli per i Cristiani : le persone emineu-
ti di questa setta invece d' esser ridotte a 
implorar la protezion di uno' schlavo s o d' 
una, concubina , erano , ammesse nei Palazzo 
coIF onorevoi carattere di sacerdoti e di filoso-
fi ; e le lor misteriose dottrine , ch' erano giá 
sparse ira i l popólo , insensibil mente attiraro-
no la ciiriosltá del Sovrano . Quando 1' Im-
peratrice Maromea passo da Antiociiia , dimo* 
stró desiderio di trattar col celebre Origene 
che avea dlfFuso la fama della sua pietá e dot-
trina per 1' Oriente . Obhedi Origene ad un 
invito cosi lusinghiero , e quantunque non po-
tesse sperar di succedere nella conversión di una 
donna artificiosa ed ambiziosa s essa udi con 
placeré i" eloquenti di luí esortazioni, ed ono-
revolmente lo rimando al suo ritiro di Palesti
na ( 2 ) . Furono adottati i sentimenti di 

Mam-

( 1 ) Ved. r i s t o i : a Augusta f . 130. L ' Imperator A l e s -
jandro adotro i l loro m é t o d o di p r o p o n e pubblicamente 
1 no.mj di quel le persone , che dovevan promuove is i agli 
Ordini 0 e ' v e r o pero } che 1" onorc di tal costume si a t . 
tnbuisce ancora agl i E b r e i . 
_ C ¿ ) Enseb. Hlst . E c c l . I . V I . ' c . a i . G l r o U m . de s c r i f i . 
*ff/. c. 54. Mammea fu chiamara una santa c p í a don. 
?a s i da' c r i s t i a n i che da' Pagani . D a ' p r í m i pero era 
^mpossibilc , c h ' essa potesse meri tar q u e l F onoievo l 'ep io 

f 2̂ " 
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Mam mes dal suo figliuolo Alejandro, e fu iíi-
dicata la filosófica devozlone di quell Impera-
tore da un singolare ma indiscreto riguardo per 
la religión Cristiana . Colloco nella sua Cap-
pella domestica le statue d'Abramo , di Orfeo, 
d* Apollonio e di Cristo, quasi voiendo fareun 
onor giustamente dovuto a que' rispettabiii sa-
V j , che in var) modi avevano instruito i i ge. 
nere umano a porger omaggio alia suprema ed 
universale divinitá ( i ) . Fra suoi domestl 
ci } si professava e si esercitava apertamente 
una fede ed un culto piü puro . Furono for-
se per la prima volta veduti a corte de Vesco-
v i , ed allorchc dopo la inerte di Alessandro il 
crudel Massimino sea rico i l suo furore sopra i 
favoriti ed i serví dell' infelice di luí benefat 
tore , molti Cristiani di ogní rango e di ambe. 
due i sessi furono invoiti nel promiscuo mace!, 
lo , che ha per tal motivo impropriamente rii 

D-íMas-cevut0 ^ nome di persecuzione ( 2 ) . 
s i m i n o , Nonostante la crudel disposizione di Mas-
riiippo', simino, gli effetti del suo sdegno contro i Cri-
« D e - stia-
ClO 

( f y ved . L ' I s t o r i a Augusta f . 123, sembra , che Mo. 
semio C p. 46̂ 5. ) troppo ncb iMt i la domest ica rel igión 
d* A l e s s a n d r o . I l suo disegno di fabbncare un pubblico tcffl-
p í o a C r i s t o ( JHÍsr. U t i g . ? . 1 j p . ) e 1c o b i e z i o n i , che fu. 
í p n sug^erite o ad esso, o s i m i l í c i r cos ta nze ad A d t ^ ' 
n o , par che non abbiano a v m o a l tro fondamento , che uo 
i p p r o b a b i l racconto inven cato da" C r i s t i a n i , ed adottato 
con troppa c r e d u l i t a da un I s tor ico del tempo d i Costan» 
t i n o , 

< 1 } E u s i h . I V I . *. s í . 
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stlani fu ron limitad solo a certi luoghi e tem-
pi} ed i l pió Origene 5 ch' era stato proseritto 
come una sacra vittima , fu tuttavia riservato 
a portare la veritá del Vangeio alie orecchie 
de' Moíiarchi ( 1 ) . Egli mandó varié lette-
re edificanti all' Imperator Fiiippo , alia suaAn 2 , 
moglie ed alia madre ; ed appena quel PrincL 
pe , ch' era nato nelle vicinanze della Palesti
na , ebbe usurpato lo scettro Impenale, i CrL 
stiaili acquistarono un amico ed un protettore . 
i l pubblico ed anche parzlal favo re di Fiiippo 
verso i seguaci della nuova religione, ed 11 co
stante di lui rispetto per i Ministri della Chle-
sa diedero qualche colore al sospetto 5 che pre
val se in que' tempi , che 1' Imperatore mede-
simo si fosse convertlto alia fede ( 2 ) 5 e 
somministró qualche fondamento ad una favo!a, 

che 

, f 1 ) Orosío l . v i l . s. i p . rappresenta Origene comfe 
1' oggetto del l ' odio di M a s s i m i n o , e F i r m i ü a n o Vescovo 
áí C a p p a d o c í á iñ que l lempo da tíha g i u s t á e x i s t r c t t á 
idea di qucs ia persecuzionc ( ¿¡¡¡/retío C l p r U n , E f i f t , 

( a ) Lá menz ionc , che s i f a , di que5 P r i n c i p i , che 
pubbÜcair .ente s i supponevan C r i s t i a n i , quale si t rova ira 
Una lettera d i Dionis io Ai f s sandr ino ( a¡>. Euseb. I . V i l . 
c. JO, ) evidentemente al lude a f i i i p p o ed a l ia sua fa-
mir,lia , ed ^ una t t s t imonianza c o n t e m p o r á n e a , che t a í ' 
opinione aveva preso vigore , rna i l Vescovo E g i z i a n o , 
che v i v e r a in una gran d i s t a ñ z a dalla corre di R o m a , s i 
esprime con una g iusta diffidenza r ispetto alia v e r i t a del 
fatto . L e Icttere d' Origene C che sus sisteyano a l tempe 
d' Eusebio ( Vtd. I . V i . c . j S . ) probabiimente decide--
i c b l s i o qnesta piij. c u riosa , che í r a p o i t a n t e q » § s t i o n e e 

F 5 
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che in seguito fu inventata , vale a diré ch' e, 
gli s' era purgato mediante la confessione e la 
penitenza dalla colpa contrattá per 1' uccisione 
del suo innocente predecessore ( i ) . La ca, 

•̂R*a49;diita di Filippo introdusse con la rnutazione de' 
Principi un nnovo sistema di governo cosí op-
pressivo per i Cristiani , che F antecedente lor 
condizione fino dal tempo di Domiziano si rap. 
presentava come uno stato di perfetta liberta e 
sicur^zza , paragonandolo col rigoroso trattamen-
to, ch' essi sofFrirono sotto i l breve regno di 
Decio ( 2 ) . Le virtü di quel Principe difíi, 
ciimente ci permetteranno di sospettare, che un 
vile odio contro i favoriti del suo predecessore 
aglsse sopra di luí , ed e piu ragionevol diere, 
¿ere , che nell* esecuzione del suo disegno ge-
«érale di restaurar la puritá de'costumi Roma-
ni desiderasse di liberar 1' Impero da quella ch' 
esso condannava come una rea e nuova super-
stizione . I Yescovi delle cittá piú considera, 
bil i íurono condannati alTesilio o alia mor te ; 
la vigilanza de' Magistrati impedí per sedid 
mesi al Clero di Roma di procederé ad unj 

. . . . . . . . , flUOií • 

( i ) E-.'seh. i V I . c . 5 4 . L ' i s tor ia e stata abbel l i . 
t a se rondo i l s ó l i t o da' success iv i s c r i t t o r í , ed e con fu. 
t a t a con ana s o v r a b b o n d a n t e e n i d í z i o n e da Federigo Spa. 
n e m i o c Oper. v a r . Tom. p. 440 . ee. ) 

( 2. ) L a c f a n t . de Mort'tb. Per se c . c. j . 4. Dopo avCI 
c e k b r a t o la fel icita, e 1' a v a n z a m e n t o del la C h í e s a duraft' 
t e una lunga successione d i bu o n i P n n c i p i soggiunge ! 
Mxtl t post anuos f lurlmos sxecrahi le A n i m a l D e c i u s ^ q » 
Vexare t Ecc les iam , 
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íiuova elezione ; ed era opinión de' Cristiam , 
che i ' Imperatore avrebbe sofferto con maggior 
pazienza un competitore alia porpora che un 
Vescovo nella capitale ( 1 ) . Se fosse possi-
biie di supporre , che la penetrazion di Decio 
scoperto avesse 1' orgoglio sotto i l manto del!' 
umiltá , o che avesse potiito prevedere 5 che 
dalle pretensioni di autorká spirituale sarebbe 
insensibil mente nato i l dominio temporale , d 
ca^ionerebbe minor sorpresa , ch' egll risguar-
dasse I successori di S. Pietro come i r i valí piü 
formidabili di quelli d' Augusto. 

I I Governo di Valeriano si distinse per una Di Va, 
leggerezza, ed incostanza , che mal convéniva iei: ia-_ 

alia gravita di un Censare di Roma . Nel prin- ™jlie* 
cipio del sao regno sorpasso in clemenza que' no e 
Principi , de' quali si era sospettato , che aves- de" lor 
se abbracciata la fede Cristiana . Negli uitimi ^ J . ^ 5 " 

íre anni e mezzo prestando orecchlo alie insi-
nuazioni di un ministro addetto alie superstL 
zioni d e i r Egitto adotto le massime , ed imitó A n . i ? ? 

la severitá del suo predecessore Decio ( 2 ,) . 2<Jo• 

vacante la Sede R o m a n a dal m a m n o di l a b i a n o , che 
seoui ne' 20. di Gennajo ckl l 'anno 25 o. finoali e.ezion di 
Corne l io farra ne' 4. Giugno del Decio era proba-
bilmente part i to da R o m a , g'acche fu ucciso avant i ¡a 
meta di q u c U ' a n n o . a ^ A', 
• ( z ) Euseb. I . V U . c. j o . Mstc tnh ( p. 548. ) *>a 

mostrato molto chiarameate , che i l Preferto M » c n a n 0 
t d i l Mago E g i z i o s o n ó un' is tessa persona . 

F 4 ' 



Lió/ia della iecadenzd 
V avaiizamento di Gallieno , che accrebbe le 
calamita deil' Impero , restituí la pace' alia 
Chiesa , ed i Cristiani ottennero V esercizio \U 
hero di Jor rellgione mediante un editto diret-

A n . 2 6 0 . to a' Vescovi 3 e concepito in taíi tsrmini, che 
5c-?* sembrava riconoscere in essi un ufizio e carat-

tere pubblico ( i ) . Si toIleraVa che le anti-
che leggi , senza venir formalmente rivocate 
cadessero nell' obblivione ; ed eccettuate al cune 
ostiii intenzioni attribuite all' Imperatore Aure-
Imno ( 2 ) , i Discepoli di Cristo passaronopiu 
di quarant'anni in uno stato di prosperitá mol-
to p'm pericoloso per la loro vlrtú , che gli as-

í a o i o Pri patimenti della persecuzicns. 
d i sa- L ' istoria di Paolo Samosateno , che oc-
^oico^í1?6,13 Sede MetropoHtana d' Antiochia, allor-
a m m i c h e r Oriente trovavasi neíle mani di Odena-

to ê  di Zenobia , puo serviré ad illustrare la 
eondizione ed ií carattere di que' tempi . La 

A n . 2 í o . ricchezza di quel Prelato era una prova suffi-

C i ) _ Ensebio ( ü vil. c. i j . ) c i ál itnt v e r s í o n e 
G r e c a d i quest' editto L a t i n o , che sembra essere stato 
inolto breve . Per m e z z o d i un ai tro Ed i t to comando ... che 
Srf xest imissero a' C r i s t i a n i i C i m i t c r j . 

C a ) Euseb. I . V i l . c, j .o . L a t í a n l o de M o r t . Persecut, . 
e. 6. G l r o l a m . in Cbron. f . 177. Or»$. 1, V i l . e. a j . I l Jor 
Irnguaggio e generalmente s i ambiguo c scorret to , che 
non sappiamo determinare fino a qual segno A u r e l i a n o 
c?tcndcs se j e sue i n t e n z i o n i avanti che fosse assassinato . 
M o l t i s s i m i fra' moderni ( eccet tuato Dodvve l l D h s e r t . C y l 
f r í a n . X I . 64. ) han no preso d i qu i 1' occasioae d i gua-
dagnarc a l c u n i p o c h i M a í t i r i s t i a o r d i n a i ) . 
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cíente di sua reitá , rnentre non aveva avuto 
origine né dalF eredita de' suoi pádri , né dal
le arti di un' onesta industria . Ma Paolo r i -
sguardava i l servigio del la Chiesa come una 
professicne molto lucrosa ( 1 ) . La sua Giu-
risdlzione ecclesiastica era venale e rapace , 
estorceva delle frequenti contiibuzloni da pi& 
facoltosi Fedeli , e convertirá in uso proprio 
una gran parte deli' entrata comune . La re
ligión Cristiana per causa delF orgoglio e lusso 
del rnedesimo si rendé odiosa agli occhj de" 
Gentil i . I I luogo , dove teneva consigl io , ed 
il suo trono , lo splendore col quale compari-
va in pubblico , la folla de' supplicanti che 
implorava la sua attenzione , la quantitá di 
lettere e di suppliche, alie quali dettava le sue 
risposte , e la perpetua confusione di affari , 
ne' quali era involto , erafto circostanze molto 
piü adattate alio stato di un Magistrato civile 
( 2 ) che all' umika di un antico Vescovo . 

Quan-

( 1 ) P a o l o s i compiacxva p i u del t í t o l o di JOucenarl» 
che di q u c l l o di Vescovo • I l Ducenar ia era un p r o c m a t o -
i c Imperia le c o s í c h i a m a t o dal suo sa lar io d i dugento 
sestctzj , o di 3600. l i r c 1' anno ( Ved. S a l m a s , a á H I s t . 
^Aug. p. 124. ) . A l c u n i C r i t i c i suppongono , che i l Vesco
vo d' A n t i o c h i a realmente avesse ottenuto quel i ' uf iz io da 
Zenobia , mentre a l t r i non lo considerano che come u n 
cspiession figüfata del suo fasto ed i n s o l e n z a . 

( 1 ) L a s i m o n í a non era i n c ó g n i t a , in que^ tempi t 
ed i l c l e r o alie volte comprava que! che avea i n t e n z i o » 
«c di vendexc. C i ó c c h í a s © dal V^scovato d i C a i i a g i c c , 

• t K m - .«be . . , . 
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Quantunque egíi parlava dal pulpito al popólo; 
^ífettava lo stil figurato ed i comlci gesti .di 
sofista Asiático r mentre la Cattedrale risuona. 
va del le piu alte e stravaganti acclaraazioni 
Jode della sua divina eloquenza . Contro coloro 
che resistevano al suo potere , o ricusavano dj 
adular la sua yanitá , U Prelato d' Antiochu 
era arrogante , rígido ^d inesorabile j ma rila, 
sciava la disciplina , e prodigalizzava di tesori 
della Chiesa ai Chierici da lui dipendenti , a' 
quali era permesso d' imitare i l lor capo 
nella soddisfazione di ogni sensual e appetito ; 
giaeché Pao!o si deliziava molto liberamentc 
ne' piaceri della tavola , ed avea ricevuto nel 
Palazzo Episcopale due giovanl e bel le donne s 
come compagne costanti de' suoi rnomenti di 
quiete 

fmdd." .Non- ostantí questi scandalosi vizj, se Pao-
Ja sed¡ 0̂ di Samosata conseryato avesse la puritá del-
d* Antio . la fede ortodossa , i l suo regno sopra la capí, 
ab'V tâ  -e^a ^iria 11011 sarebbe terminato che con 
r n " a 7 c . | a Slia yita: e se fosse nata un'opportima perse. 

phe fu comprato da una r i c c a Matrona chiamata L u c i l k 
p e r i l suo servo M a j o r i n o . l l p r c / z o fu d i 4.00. F t ü 
( Munum. a/itícj. eid cahem O f t a t i /.'. 5. ) . Ogni Feil¡ 
conteneva 1 2 5 . monete d' argento , e puo va lu tars i tutti 
l a somma c i r c a 2 4 0 0 . l i r c . 

( O Se voless imo d i m i n u i r é i v iz j di Pao lo , sareirtmo 
cosrretr i a sospettare , che i Vescovi dell' Or iente adanatl 
í n s i e m e avessero pubbl icato le pi i i mal iz iose ca lunnic in 
una letrera c i rco larc mandara a tatte 1c C h i e s c deli ' Impe. 
f© C *l>. Knsch. U V I L c j o . > 
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cuzione , uno sforzo di coraggio avrebbe forse 
potuto collocarlo nel rango de' Santi e de'Mar
tín . Alcuni delicati e sottiii errori , ch' eglí 
adottó imprudentemente , ed ostinatapíente so-
stenne intorno alia dottrina deila Trlnita , ec-
c¡taroño lo zelo e lo sdegno delle Chiese orlen-
tali ( i ) . I Yescovi dall'Egitto fino al Pon
to Eusslno si posero in armi ed in movimen-
to . Furon tenuti varj Concilj , pubblicate del
le confutazioni, pronunziate deile scomuniche , 
accettate e ricusate a vicenda dalle dichiarazio-
ni ambigue, conclusi e violad de' trattati , e 
finalmente Paolo di Samosata fu ¿pogliato del 
suo carattere Episcopale per sentenza di settan^ 
ta o ottanta Vescovi, che a tal fine si adunaro-
no in Antiochia , e che senza consultare i di-
ritti del Clero e del Popólo gli elessero di loro 
autoritá un successore . La manlfesta irrego-
larita di questo procederé accrebbe i l numero 
de' mal contenti faziosi ; e siccome Paolo ̂  che 
non era nuovo negli artifiz) delle corti , s' era 
insinuato nel favor di Zenobia , per piu di 
quattr' anni si mantenne in possesso della casa 
e dell' ufizio Episcopale . La vittoria d' Au-
rellano cangló 1' aspetto delle cose in Oriente , 
ed i due discordi partiti , che attrlbuivansl f 

C i ) L a sua cresia ( come que l l c di Noeto e d i S a b d , 
l i o , che insorsero nel medesimo s e c ó l o ) ten.dcva a c o n , 
fondere la mister iosa d i s t inz ionc delle j ersone D i ^ i n f 9 
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nn V altro gli epketi di scisma e d9 crcsla : 
ebbero I ' ordine 3 o la pennissione di agitar \¡ 
causa avanti al tribunale del conquistatore , 
Q-iesto pubblico e molto singolar giudizio ser
ve a daré una convincente prova , che si rico" 
nosceva 1' esistenza , la proprietá, i privilegj 
e 1' intrínseco governo de' Cristiani se non dall 
le leggi , almeno da' Magistrati dell' Impe. 
ro . Poteva difíicilmente aspettarsi 3 che Au-
reíiano , come Gentile e soldato / entrasse a 
discutere , se íe opinioni di Paolo o quelíe de' 
suoi avversarj fossero le piu conformi alia ve-
tita del la ̂  fede ortodossa . La sua determina* 
zione pero si fondo su princlpj general i di 
equitá e di ragione . Risgaardó esso 1 Vesco-
vl dell' Italia come i Giudici piá ímparziali e 

si esc . nspettabili fra* Cristiani , e l appena f u infor. 
gaisce mato ,. ch' essi avevano concordemente anpro-
tcnZandarata la senten2a del Concilio, si acquieto alia 
Attre . lor decisione , ed immsdiatamsnte disda ordi-
ho° 112 j che paolo fosse costretto ad abbandonare 

le possessioni temporal i 3 che appartenevano ad 
A n ^ ^ , ? 1 1 u ^ i 0 ' d i C l ú meando i l giudizio de' propri 

íratelh egU era stato privato . Ma nel tempo 
che si applaudisce alia Gmstizia di Aureliano 
non si dovrebbe perder di vista la sua política* 
mentre procurava egli di restituiré e di colíegare 
la dlpendenza delle Provincie delía capitale per 
qualunque mezzo, chepotesse vincolar l'interesse 
o i pregiudizj di ogni parte de'proprj sudditl ( i ) ' 

„ , ín 
— • '.vms&aumim 

> W r i l . c 2o. A d esso fe Í n t e r * , 
wents doyuca la cunos» ntoxiz di I&QÍQ S m p t w n o , 
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In mezzo alie frequenti rlvoluzionl dell' 

Impero i Cristiani sempre fiorivano in pace 
e prosperká ; e quantunque la famosa Era de' 
Martirl siasi principlata dall' avvenimento al 
Trono di Diocleziano ( i ) , Ü nuovo sistema 
di política introdotto e mantenuto dalla saviezza 
di quel Principe continuó per piú di diciott' annt 
ad inspirare i l piü dolce e libero spirito di tol-
leranza intorno alia religione. La mente in vero 
di Diocleziano medesimo era meno atta alie 
ricerche speculative che alie attive fatiche del-
la guerra e del governo . La sua prudenza lo 
rendé alieno da ogni grande innovazione , e 
quantunque i l suo temperamento non fosse su-
scettlbil di zelo o di entusiasmo , egii conser
vó sempre un abituale riguardo per le anciche 
Divinita dell' Impero . Ma 1' ozio delle due 
Imperatrici Frisca di lui moglie e Valeria sua 
figlia permise loro di ascoltare con maggiore 
attenzione e rispetto le . veritá del Cristianesi-
mo , che in ogni tempo ha professato le sue 
piü ' speciali obbligazioni alia devozion. del-

P a c e , e 
prosee-
r i t i 
de l la 
C h i e s a 
sotro 
D i o c l e » 
z i a n o . 

A r . 2 8 + 

( i ) V E r a d e ' M a r t i r i , c h ' e sempie in uso fea* C o p t i 
t g l i Abiffini , dee computars i dal 29. Agosto d e i r a n n o 
a84 perche i l p r i n c i p i o dell1 a m o Egiz iano cadeva dt-
ciaanove « i o r n i p r i m a d e l l ' attuale avvenimento al trono 
di D i o c l c i i a n o . Vedasi la dissertaxione p i c l i m m a r c a l l a r 
te di verif icar le date . 
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íe ddniie ( i ) . I principali Eunucht Lucia 
no ( 3 ) e Dorateo • Gorgonio ed Andrea ch-
trattavano la persona , godevano i i íavore' e 
govemavaii la casa di Diocieziano , protege 
Vano con la potente loro efficacia la fede che 
ayevano abbracciata . Fu imitato i l loro esem 
pío da moiti de4 piú considerabili ufiziali del 
lalazzo che ne' respettlvi lor posti avean la 
cura degli ornamenti Imperial! , delle vestí 
deile masserlzie , delle gioje , ed anche del 
tesoro pnyato • e sebbene alie volte potevano 
esser obbhgati d' accoinpagnar I ' Imperatore , 
quando andava al templo per sacrificare ( 2 ) 
puré godevano insierae con le loro mogli i jo 
ro figh ed i loro schiavi dell' esercizlo libero' 
del a reugjon Cristiana . Diodeziano ed isuoi 
Colleghi frequentemente conferlvano d i ufi2; 
pm importanti a quelle persone , che non ce-
íavano ú loro aborrimento peí culto de1 Numi 
ma che avevan mostrato delía caoacitá per ii 
buon servizio dello stato . I Vescovi nelle re-
spetüve loro Provlncie tenevano un rango ono 

reí. 

' \ V « p r e s s í o n di L a f t a n z í o ' c ^ M P c r< v 

t ezza te , P' )y C£Se P a c a m e n t e s i fossefo bat. 

( * ) M . de T i l l e m o n t C U w t r . Ecdes . T * m . v P a n 

i ^ é n n ^ r J - ^ ^ Spic i legio di D o n La £ 

Teona p e r . u s o d i L u c i a n o * ' C ^ fcCe 11 y e s t c w 
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fevole ed eran trattati eon distinzione e rispeu 
to non solo dai Popólo , ma anche da Magi-
strati medesiini . Quasi in ogni cittá si trou 
varono insufíicienti fe antiche Chiese per con-
tenére lá níoltitudine y che sempre cresce\ra , 
de' proseliti j ed in luogo di queííe furono e-
fetti peí culto pubbíico' de' Fedeli de8 piü sta-
bili e cap'aci edifizj . La cofruzione' de' costu-
mi e de prlncipj di f eligíone 3 del la quale cora 
tanta forza íamentasi Ensebio ( '1 ) , si puó 
risguardare non solo come una conáeguéftssa , 
ma come una pro va del la liberta , di cui go-
vernavantf ed abusavano i Cristian! sotto ií re-
gno di Diocíeziano .. La prosperita rilassato 
aveva i nervi del la disciplina ; preval evano in 
ogni Congregazione' la frode , V invidia , e la, 
malizia ; i Preti aspiravano all' ufizio Epis-
cópale s che di giorno in giorno diveniva un og-
getto piú degno del la loro ambizione; i Vesco-
vi , che cercavan di sodisfarsi fra loro con Ec^ 
desiastiche preeminenze', pareva che con la lor 
condotta si. attribuissero un seco! a re e tlranni-
co poter del!a Chiesa ; e la viva íede, che di-
stingueva sem pre i Cristiani da' Gentil i 3 mol-' 
to meno si manifestava nella lor vita che ne* 
loro scritti di controversia. 

C 1 ) Etfseb. H i t . E c d . í . V I H . c. r , H k t t o r e , che' 
voglia consultare 1 'orig ínale non m i accusera di averc 
ingrandito la p i í t u r a . E ü s e b i o aveva c i r c a «.edici ana i $-
guando ftf fatto I m j j e í a t o r D Í o c i e z i a n o «• 



96 ttíétta delta decadenza 

f Non oseante quest'apparente sicurezza, po, 
d c i i " 0 trebbe un attento osservatore discernere úcmi 
r c i o c sintomi, che minacclavan la Chiesa d' una per-
d d l a _ secuzione piú violenta di tutte quelie, che ave. SeS£I'va fino allora sofferte . Lo zelo ed i l rápido 
fta'Pa. progresso de' Cristiani sveglió i Politeisti dalla 
g a a í , supina loro indifFerenza nella causa di quelle 

Divinitá , che i l costume e 1' educazione ave-
vano appreso loro di rispettare . Le vicende. 
voli provocazioni di una guerra religiosa , che 
aveva continuato piú di dugent' anni, esacerbo 
T animositá delle parti , che combattevano . I 
Pagani s' irritavano per 1* ardite di una oscura 
e nuova setta , che pretendeva di acensare di 
errore i proprj compatriotti , e di condannare i 
lor padri ali' eterna miseria . L ' abltudine di 
giustificar la mitología popolare contro le in-
vettive di un implacabil nemico 5 produceva ne* 
loro spiriti qualche sentlmento di fede , e di 
riverenza per una stima , ch' essi erano assue-
fatti a risguardare con la leggerezza piú trascu-
rata . Le facoltá soprannaturali , che assume-
va la Chiesa, inspiravan terrore neltempo stes-
so ed emulazlone . I seguaci del! a vecchia re-
iigione si trincieravano con si mil i fortificazioni 
di^ prodigj ) inventavan nuove maniere di sa
crificare , d* iniziare ( i ) e di espiare i de-

l it-

< i ) No i potremmo addurre fra' mol t i s s imi esempj i l 
misterioso c a i t o d i M i t r a , ed i l T a u r o b o l í a , essendo que-
st' u l t imo divenuto a l ia moda nel tcinpo degli A n t o n í n i 
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lítti i procuravano di restituiré 11 crédito a 
loro spiranti oracoli ( 1 ) s e con ansiosa ere-
dulitá porgevan orecchio a qualunque impo-
store , che lusingasse i lor pregiudiz) con rae-
conti maravigliosi ( 2 ) . Par che ambe le 
partí accordassero la veritá di que' miracoli , 
che si attribuivano g i l avversarj j e mentre 
si contentavan di ascriverli ad arte mágica o 
al poter de' Demonj , concorrevano recipro
camente a restaurare e stabiiire 11 regno del-
la superstizione ( 5 ) . La filosofía 5 ch' é 

i l 

( Ved, una Dissettazione di M. de Boze nelle meir.orie 
dell' Accademia delle Iscrizioni r<»w. I I , p. 4,4,3. ) . I l ro
manzo d' Apulejo e pieno tanto di devozion che di sa-

( 1 ) impostóte Alessandro con moka forza racco-
mandó 1' oracolo di Ttofonio in Mallos , e quclli di A-
pollo in Claro e in Milcto ( L u d a n Tom. 11, p. z } S . 
Edif. Meltx,. ) . Quest'ultimo, Tistoria singolare del qu?.-
le potrebbe sonuninistrare un episodio molto curioso , fu 
consultato da Diocleziano , avanti ch' ei pubblicasse i 
sual cditti della petsecuzione ( L a f í a n t . de M . P . c. 11.) 

( 2 ) Oltre le antiche istorie di Pitagora e d* Aristea , 
frequentemtnte si opponevano a' miracoli di Cristo le 
cute faite al Santuario d' Esculapio , e le favo le attrí-
buite adApollonio di Tiene ; quantunque i o convenga col 
D. Lardner ( Ved. Tefi'rm. Vol. I I I . p. 253, m . ) , che 
quando Filostiato sciisse la vita d' Apoüonio , non ebb» 
tí'' intenzione . 

C 3 ) Egli e molto da dolersi , che í Padri Cxistiani 
ammenendo la parte soprannaturale , o com' essi credo, 
no , mfernale del Paganesimo , con le proprie lor mani 
distruggano il gran vantaggio , che altriment? noi j o , 
U m v n o trarre drdk genemse concessioni de* nostri av. 
Versar) . 

TOMO I V . G 
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lí piu peñcoloso nemico di questa , erasi aí-
íora mutata nel suo piú vantagglaso alicato .. 
I boschetti deir Accademia, i giardini d' EpL 
curo , ed anche i l Pórtico degli Stoici erano 
quasi abbandonati , come tanta diverse scua. 
le del scetticismo e dell' erñpietá ( i ) , e 
molt i ira' Rotnani bramavano , che fosser coiî  
dannati e soppressi per autoritá del Senato 
g l i scritti di Cicerone ( 2 ) . La setta dê  
nuovi Platonici , che preval se , credé un pru
dente partito quelío di unirsi co' Sacerdoti, 
che forse disprezzava, contro i Cristíani , che 
aveva ragion di temeré . Questi fiiosofi aíla 
moda sostennero ií disegno di trarre un' all& 
gorica sapienza dalle finzioni de' Greci poeti , 
instituirono r i t i misteriosi di divozione per 
uso de' loro discepoli eletti 5 raccomandarono 
II culto degli Del antkhi considefati come 

v ( 1 ) Gmlianb ( p. 301. E d t t . Spanhim. ) dimostra uñí 
devota gioja, perche la provvidenza degH Dci avessc 
«stinte l'cmpie sctte , e per la maggior parte distrutti i 
í ibri de2 Pirronei e degli Epiciuei > ch' crano assai rn-
merosi , mcntre i l solo Epicuro non compose meno di 
300. volumi Ved. Dicgen. Laerx . , h -Y. c. z S . 

( 2 ) Cumque a l i o í aud'tam mussitare indlgnantcr , & i » 
seré oportere statv.iper Senatum , a b o l e a n t ü r ut haec scrípta, 
fuihus C h r l s t i a n a re í ig to comprobetur • & vetustat i s opprima-
m r auttorltas . ¡ A r n t b . a d v . Gentes l . I I I . p. 103. 104. E< 
oli aagiungemoho a proposito: E r r o r l s convincita Cicen-
nem I . . na.m Intetcipere s c r l p t a , & publicaPam ve!le suí' 
'jnergere l e ñ h n e m non esP I>eum defenderé , sed t t t t f jp té f i* 
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gil emblemi , o i ministri della suprema D I -
vinitá, e composero mol t i elaborati trattatl cen
tro la fede dell' Evangelio ( i ) , che dopo 
dalla prudenza degli Imperatori ortodossi íuron 
dati alie fiamme ( 2 ) . 

Qiiantunque la política di Dioclesiano e M?SSI'-
F umanltá di Costanzo l i disponessero a man-
tenere inviolate le rñassime di tolleranza , si rio pul 
¥enrie ben presto in chiaro , che i due loro "'scotíj 
colíeghi , Massimiano e Galerio , avevano i l 
piu implacabile odio peí nome e per la religión o i " 
de' Cristiani . Le scienze non avevan mai t¡'anii 
iiluminato le menti di que' Principi i né l ' edu-
tazione addolcito i l íoro temperamento . Do» 
veyano alié propfíe spade la lor grandezza 5 e 
ñella lor piú sublime fortuna ritenner sempre 
i superstiziosi pregiudiáj de' sol dati e delle i n . 
cuite persone . Nel l ' amministrazion genéra
le delle Provincie obbedivano alie leggi stabili-
te dal lor benefattore ; ma ne' loro campi e 
Palazái trovavano spesso delle occasioni di eser-
éitaré una perseeuzione ségreta ( | ) , alié 

, qua-

( i ) Lattaflzio ( ¿ H . Imt . l . V. ¿. i . j . ) fa una moU 
tó chía ra ed ingégnosa istoria di due di questi filosofi 
sémici dclla Fcde . I I vasfp trattato di Porfirio contro i 
Cristiani era composto di txenta libri 3 e fu scritto m 
Sicilia circa 1' anno 270. 
- C a ) Ved. Hht, Eccl. I . J . e. 9. ed il C id . Teedos. IW¿ 
t t l t . 1.1. j . 

« I > Euscbi© C I, n i h f, 4. e. 17. j determina i l nnm^ 
m 



IOO Istoria deila decade^a 

•quali porgeva 1' imprudente zelo de* Cristía-
ni qualche volta i piu speciosi pretesti . Fi¡ 
eseguita una sentenza di morte contro Mas. 
similiano giovane d' Africa , ch' era srato dai 
proprio padre condotto avanti del Magistra. 
to , come capace d' esser legittimamente re-
elutato 3 ma che ostinatamente sosceneva , che 
la propria coscienza non gli avrebbe mai. per-
messo di abbracciare la professione del Ja mi. 
lizia ( i ) . DifEcilrnente potrebbe sperarsi J 
che alcun governo soffrisse , che 1' atto del i 
Centurione Márcello restasse impunito . Que!!' 
ufiziale in un giorno di pubblica solennitá get-

i o de' martiri militari con la seguente rimarchevole 
«spressione ¡rir^vius T U T U V Í.'s TTS ' K r̂j $ í v r í p o : , di 
cu i non hanno espressa la forza ne i l Traduttore La-
t ino, ne il Francese". Non estante 1'autorita d'Eusebio, 
?d il silencio di Lattanzio, di Ambrosio, di Sulpicio, 4' 
Orosio cr. si e per lungo rempo creduto, che la legione 
Tedea composta di Scoo. Cristian! soffrisse il martirio pe! 
ordine di Massimir.no nella valle delle alpi Pennine . Ne 
fu per la prima volta pubblicafa T istoria verso la meta 
del quinto secólo da Euchcrio Vcscovo di Lionc , che i 
ebbe da certe persone , alie quali era stata comunicata da 
Jsaeco Vescovo di Gínevra , che si dice averia ricevun 
da .Teodoro vescovo d' Ottoduro. Turta^ia sussiste V 
bazia di s. Maurizio ricco monumento dcüa credulita di 
Sigjsmondo Re di Borgogna . Vedasi un eccellente disser. 
tazione m i Toma X X X I V . d t l l a Bibl.othequt ralsennee f, 
427-4-5 f-

C 1 Y Ved. yABa Sincera p. 3,$$. Le istorie de! martirio 
di lui e di Mar cello poitano qualche carattere di \ c i h \ 
e di autenticita „ 
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ib via ía cintura , le armi e le insegne del 
proprio Impiego , ed esclamó ad alta voce 
ch' esso non volé va obbedire ad al t r i che 
al!' eterno Re Gesu Cristo , e che rinunzia-
va peí senipre 1' uso delle armi carnali ed 
11 servizio di un Sovrano idolatra ¿ I soldatl 
rimasti attoniti appena ripreser 1' uso de"pro-
prj sensi, che arrestaron Marcello . Fu egli 
esaminato nella cittá di Tingi dal Presidente 
di quella parte deíla Mauritania , e siccome e-
ra convinto dalla sua propria ccnfessione , fu 
condannato3 e decapkato come disertore ( t ) , 
Esempj di ral natura molto meno apparten-
gono a ^persecuzion religiosa , che a discipli
na militare o anche civile i ma servirono 
ad, alienar ía mente degl' Imperatori , a giu-
sri^car la severitá di Galerio , che' dimise 
m gran numero di ufiziali Cristiani da' loro 
impieghi • e ad autorizzar i ' opinione , che 
mk setta di entuslasti , che sostenevano prin-
cipj si ripugnanti alia pubblica sicurezza , o 
dovea rimanere inútile 3 o prestó divenir perU tíaíe» 
colosa ali ' Impero. xio in* 

> Dopo che i l buon sucCésso della guerra ¿ " f 
Persiana^ ebbe innalzate le speranze , e la ripu- ckz'ia* 
tazion di Galerio, passó questi un invernó con no a 
Dlodeziano nel palazzo di Nicomedia ; ed ií p í i n c L 

i piare 
a©* una 

t s ) S!„ttr, f. joz. 
y Q 

cuzion 
gene 
xah i 
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destino del Cristianesimo fu l'oggetto delle se. 
grete loro deliberazioni ( i ) . L ' esperto Im. 
peratore era sempre inclinato a prender del 
le misure piacevoli • e sebbene fácilmente con. 
sentisse, che i Cristiani fossero esclusi da tutti 
g l ' impieghi del palazzo e dell' armata , ne' 
termini piu forti esprimeva i l pericolo non 
meno che la cmdeltá di spargere U sangue di 
que' deiusi fanatici . Galeno finalmente ot-
tenne da esso la permissione di adunare un 
consiglio composto di poche persone le pió 
distinte ne* diparti mentí si civil i che militar! 
dello statq . Fu in lor presenta discussa tal' 
importante questione , e quegli ambiziosi Cor-
tigiani fácilmente conobbero , che a loro in-
combeva di secondar con 1' eloquenza 1' im
portuna violenza di Cesare . Si puó suppor-
re ) che insistessero sopra ogni punto , che in-
teressar potesse 1' orgogíio , la pietá o i t i-
mor í del lor Sovrano nella distruzione del 
Cristianesimo . Gi l rappresentarono forse, che 
restava imperfetta 1' opera gloriosa di render 
libero T Impero , finché permettevasi, che sus-
sistesse e moltipíicasse un popólo indipenden-
le nel cuore delle Provincie . I Cristiani ( po-

C i ) l í e M, P. c. I I . Lattanzio ( o chiunque síasi V 
finóte di questo piccol tratrato ) abitava in quel tempo 
sn Nicomcdia j nía sembra difficile immaginare com' eglí 
potesse acquistare una cognizion cosí esatta di c i ó che 
spguiva nsl gabinetto |mjperiale0 
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tevasl cosi coloriré i l discorso ) abbandonan-
do gü Dei e gl' istituti d i Roma stabiiito 
avevano una Repubbiica a parte , che avreb-
be potuto In vero sopprimersi avanti che 
acquistato avesse alciina forza militare : ma 
ch* era giá governata dalle sue proprie leg-
gi e magistrati , che possedeva un pubblico 
tesoro , che era intimamente connessa in tut-
te le sue parti medianti le frequenti adunan-
ze de' Vescovi , a decreti de' quali accor-
davasi una cieca obbedienza dalle numeróse 
loro ed opulente congregazioni . Pare , che 
argomenti di questa sorta potessero determi
nar lo spirito ripaguante di Diocleziano a á 
abbracciare un nuovo sistema, di persecuzio-
ne ; ma quantunque noi possiam sospettare , 
non é pero in nostro potere di riferire i se-
greti intrighi della corte , gli oggetti e g l i 
odj privati , la gelosia delle donne o degli 
eunuchi , e tutte quelle piccole si ma deci-
sive cagioni , che tanto spesso influiscono sul 
fatto degl' Imperj e ne consigli de' pi i i sag-
gí Monarchi ( 1 ) . 

{ 1) L ' única circostanza , che possiam ravvisarc , e la. 
dcvoziotie e la gelosia della madre di Galeno . Essa c i 
vien descritta da Lattanzio come D e a r u m montlum cu l tr lx s 
muller admedum superstlt'wsa s aveva essa una grande auto» 
l i ta sopra i l figlio, ed era offcsa dalla poca stima á l al-
cune d«lle sue serve Ciistiane. 

G 4 
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Finalmente fu indicata la volonta degl' Im: 
J íon peratori a Cristian! , che neí corso di qud 
c h k s a triSÉ0 ^nvern0 avevan0 con ansietá aspettato 1' 
41 Nj! esito di fante secrete cónsultazioni . Fu de-
tome- stinato i l di 13. di Febbrajo che ( o fosse per 
dla- accidente, e con premeditazione ) coincide-

va con la festa Romana de' Terminañ ( 1 ) 
An.joj.Per Porre un termine al progresso del Cristia! 
i 5 . Feb. nesimo . Al io spuntar del glorno i l Prefet-
brajo. to ( 3 ) del Pretorio accompagnato da varj 

General i , Tribuni ed üfiziali del Fisco si 
portó alia Chiesa principale di Nícomedia 1 
ch' era situata in un' eminenza nella piü po-
polata e bella parte della cittá . Furono im
mediatamente spezzate le porte , entrarono es-
si neí Santuario ; e siccome in vano cerca* 
roño q nal che visibile oggetto di culto , fu-
ron costretti a contentarsi di daré alie fianu 
me i l ibr i della Sacra Scrittura . j Ministri 
d i Diocleziano eran seguiti da un numero
so corpo di guardie e di guastatori , che mar-
ciavano in ordine di battaglia provvisti di 
tn t t i gl ' istrumentl soliti ad usarsi nella distru-
zione delle fortifícate cittá . Mediante i ' assi-

dua 

( 1 ) 11 culto e la festa de lio Dio Termine elegantemente 
s'illustrano da M. de Bozc Mem. de V R e c a d e mié des I n * 
scr ípt lons T o m . I . f , 50. 
_ ( 2 ) ÑelT único manoscritto , che abbiamo di Lattanzio , 

s' .íeg&e f e f e B í t s ; n¡a la ragione , e 1' autoiita di tutti i 
Critici permettono di sostituir p r a e / e í t a s in luogo di (jucU 
la farola, che distiuggc i l senso del pa$so , 
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Hua loro fatica fu in poche ore gettato a tér
ra quel sacro Edifizio , che torreggiava sopra 
| i Palazzo Irrtperiale, che aveva per lungo tem-
p0 eccitato V invidia e V indignazion de' Gen-
ti l i ( i ) • jrím# 

11 giorno seguente fu pubblicato un edit- cd;tto 
to genérale di persecuzione ( 2 ) 5 e quan- contr© 
tunque Diocleziano sempre alieno dair effu- ^ P 1 -
slone del sangue avesse moderato i l furor di del ^ 
Galerio , che proponeva di fare immedia- Feb-
tamente bruciar vivo chiunque ricusasse di biayot 
oíferir sacrifizj , le pene stabilite centro V 0-
stinazion de' Cristiani si posson giudicar sufi 
ficieíitemente rigorose ed efficaci . Fu coman-
dato , che in tutte le Provincie dell' Impero 
le loro Chiese fossero demolite da' fondamen-
ti , e fu denunziata la pena di morte centro 
tutti quelli , che presumessero di tenere al
oma segreta assemblea per motivo di culto 
religioso . I filosofi , che in quel tempo as-
simsero i ' indegno ufizío di dirigere i l ciec© 
zelo della persecuzione , aveva no diligentemen
te studiato la natura ed i l genio della re
ligión Cristiana j e siccome sapevano , che si 
supponeva , che le dottrine speculative della 

Fe* 

( 1) Lattanzio C i t M . P. c. 12, ) fa una pittura mollar 
viva della distmzion della Chicsa. 

( a ) Mosemio ( p. 922.925. ( da molti luoghi sparsi di 
littanzio c d' Eusebio ha rilcvato una molto giusta ed 
«satta notizia di qucst' cditto, scbbcnc quakhc volta egli 
& ia congettuxe € sottigliczae , 



I l i Jstúria della decadenxa 
Fede contenute íbssero negli scritti de' Pro-
feti , degli Evangelista e degli Apostoli 5 es. 
si probabilissimamente suggeriron T ordine 
che i Vescovi ed i Preti consignar dovesse! 
ro tu t t i i loro l ibr i sacri nelie maní de' Ma. 
gistrati , a' quali era stato ingiunto sotto 
pene piü rigorosa di bruciarii in una forma 
pubblica e solenne . Per xl medesimo edittü 
furon tu t t i i n una volta coníiscati i beni del. 
la Chiesa j e distribuki i n varié partí o furon 
venduti al migliore oíferenté , o uniti ali ' e, 
rario Imperiale , e donati alie citta e cd 
fegj , o concessi alie sollecitazioni de' rapac: 
cortigiani . Dopo di aver preso tal i efficad 
misare per aboliré i i culto , e per iscioglie, 
re i l governo de' Cristian! fu creduto neces, 
sario d i sottoporre a' travaglí piü intol leu 
bilí la condizione di que' perversi individui 
che tuttavia rigettassero la religione della na
tura , di Roma , e de' loro antichi . Le per-
soné ingenue furon dichiarate incapaci di tat 
t i g l i onori ed impieghi ; gl i schiavi pri 
vati della speranza di liberta ; e tutto i l ' cor. 
po del popólo spogliato della protezion del 
le leggi . I Giudici fürono autorizzati ad u-
dire e a determinare ogni aaione intentan 
contro un Cristiano , ma non era permess 
a' Cristiani di querelarsi per qualunque in-
giuria , che avesser sofferto ; e cosi quegl' 
infelici settarj furon esposti alia severitá della 
pabblica giustizia nel tempo s ch' erano esclui 
dal benefizio della medesima . Questa nuova 
specie di martirio si lento e penoso 5 tanto 

igno-
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Ignominioso ed oscuro fu la piú atta per istan-
Car la costanza de' Fedeli -: né si puó dubita-
ie che le passioni e 1* interesse deíí' uman 
genere non fossero in quest' occasione disposti 
a secondare i disegni dcll' Imperatore . Ma la 
política di un ben regolato Governo dové qual-
che volta interporsi in sollievo degli oppressl 
Cristiani: né era possibile , che Prlncipi Ro-
mani togliessero affatto i l timor del le pene , o 
secondassero qualunque atto di violenza e di 
frode, senz' esporre la propria loro autorita , 
ed i l resto de? loro sudditi a* piu forti perico-
M { ^ ) - zelo, 

Appena fu quest5 editto esposto alia pub- pu. 
Mica vista nel luogo piú frequentato di N i -
comedia , che fu lacerato dalle maní di un Cri_ 
Cristiano , i l quaíe nell* istesso tempo espres- s m n o , 
se con le piú amare invettive i l suo disprez-
20 ed aborrimento per tali ernpj 6 tiranni-
ci Governatori . I I suo delitto secondo le 
piú: miti leggi riducevasi a ribellione , e me-
ritava la morte , e se fosse vero , ch' egli 
era una persona di rango e d" educazione a 
quelle circostanze non potevan serviré che ad 
aggravar la sua colpa . Fu egli bructato , o 
piuttosto arrostito a fuoco lento , e gli esecu-
tori bramos! di vendícare i ' insulto fatto per-

so-

( i ) M o l t í secoli dppo Eduardo I .pratíco con gran suc-
cesso V istessa forma di persecuzione contit) i l Clero d' In* 
ghilterra . VU. Harnt s ht. tflngk, V»l. hf- icp. <it\\\\Úm 
edijione ia %̂ . 
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sonalmente agí' Imperatori esaurivano ogni 
mzza. di crudeltá senza esser capad di vincer 
la sua pazienza , o di alterar quel continuo ed 
Insultante sarriso, ch' egli conservó sempre nel 
íe ultime sue agonie . I Cristiani quantunqu¡ 
confessassero , che t ú condotta rigorosamente 
non era stata conforme alie leggi delía pruden. 
sa , puré ammiravano i l divino fervor del suo 
zelo e 1' eccessive lod i , che prodigaímente die. 
tíero alia memoria del lom-Martire ed Eroe 
contribuirono a fissar neíla mente di Dioclezia! 
no una profonda impressione di terrore e di 
odio ( i ) . 

l océn- .Be,1,1 Prest0 ú misero in moto i suoi t i 
ü o del mori alIa vista di un pericolo } al quale appe 
Paíaz. na egli poté sottrarsi . Nello spazio di quin." 
n l c t Í.IC1 P0rni 11 palazzo di Nicomedia ed ezian. 
media dl0 ia camera , in cui dormiva Dioclezia-
amputa.no, si trovaron due volte in mezzo alie fiara-
crL' m Q > e, sebbene ambedue le volte fossero estin-
stiani. te,8^ sicun danno considerabae , la singolar 

reiterazione del fuoco fu non senza ragion ris-
guardata come un' evidente prova , che quello 
íion era stato i ' eíFetto della negligenza o del 
caso . I I sospetto cadde naturalmente sopra i 

Cri-
mamsaá&mtíéaim 

C t ) Lattanzio socamente ló chíáMa «««V^sm • 
Í U magno ta^en an;m9 fc, c. I 2 E u s e b í o ( l n 

1 adopa deg i otron secolari. Nessuno si e avvísató di ¿ r 
x T d T I i o t H " ^ ^ V - Gí-ecí ^ b o t i l l o . 
**** r> B w * * . T a r a , F. f. xx, p,- js<?, 
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Cristiani 1 e fu suggerito con qualche specie di 

r probabilitá , che que' disperati fanatici provo-
d a t i dagíi attuali lor patimentí , e temendo le 

calamita che lor sovrastavano , avevan formato 
8 inia cospirazione con gli eunuchi del palazzo , 
2 fedeli loro fratelll , contra le vite degl' Impe-

í-atori 5 quali essi detestavano come irreconci-
J Habili nemici dalla Chiesa di Dio . La gelo-

sía e lo sdegno preval se in ogni petto, ma spe-
cialmente in quello di Diocleziano . Furon pOn 
ste in carcere mol te persone distinte o per gl" 
impieghi da lor sostenuti , o peí favor e , di 
cui erano state onorate . Si pose in opera qua-
lunque sorta di tortura , e la corte ugualmen-
te che la cittá restó macehiata da molte san-
guiñóse esecuzioni ( 1 ) . Ma siccome non si 
poté scuoprire alcuna pro va di questo miste
rioso fatto , sembra che autorizzati siamo o a 
presumere i ' innocenza , o ad ammirar la fer-
mezza di que), che soíFrirono . Pochi gior-
ni dopo Galerio si ritiró in fretta da Nicome-
dia , dichiarando che se differiva la sua par-
tenza da quel condannato palazzo , egli sarebbe 
caduto vittima della rabbia de' Cristiani . Gil 

Sto-

( i ) L a t i a n t . de M . P . c. i j . 14.. P ú t e n t l s s l m l qucnda.tr. 
tunuchi necatl , ¡>tr qxtos P a l a t i u m & ípse csnstabat . ^usebio 
{ /. V I I I . c. 6. ) racconta le ciudeli esecuzioni degli eunu
chi Gorgonio , e Doroteo , e di Antimio vescovo di N i , 
comedia ; ed ambidue questi Autoii dcscrivono in un' equi
voca , ma trágica fojma 1? pnide scene , che f^íoa® i a | * 
preséntate anche alia jpresensa Ijnjejial®» 



l i o istorla detíd decddedta 
Storici Ecdesiastici , da' quall soltaiito posslar̂  
trarre una imperfetta é parzial notizia di qlx^ 
sta persecuzioné , non sanno come render ra. 
gione de' timori é del pericolo degl' Imperata 
í i . Dne di questi , uñ Principe ed un Re. 
tore , fliron testiitíoni di veduta dell' incendio 
di Nicomedia . V uno í' attribuisce al fulm}. 
tie ed ali' ira divina ; l* al tro asserisce , che 
fu cagionato daíla malizia di Galerio inedesi. 
mo ( i ) . 

Métciu Poiché f editto contro i Crlstiani destl 
¿eí^^naVasi a formare una legge universaíe di tutto 
feo e- i ' Impero , e poiché Diocleziano e Galerio, 
éisto. quantunque non aspettassero i l consenso de' Prin. 

cipi occidentaíi , eran sicuri pera che ancor es, 
si vi avrebber' concorso s parrebbe piú confof. 
me alie idee che abbiamo di politlca , che i 
Governatori di tutte le Provincie aves ser rice-
•ruto delle istmzioni segrete per pubblicar nel 
medesimo giorno questa dichiarazione di guer
ra m* respettivi loro dipartimáiti . AÍmeno 
era da aspettarsi } che la facilita delle pubbli. 
che stradé e delle poste giá stabilite avesse po 
sto in grado gl' Imperatori di trasmettere con 
ía masslma celerita i loro ordini dal palazzo 
di Nicomedia all' estremitá del mondo Roma
no i e ch4 essi mn ayrebher sofferto, che pal-

sasu 

( a ) Ved. Lattanzio, Eusebio, q Costantíno ad C o e t u í i 
i a n B o r u m e. 25. Ensebio coníessa la sua1 igaoranzs' i a s o W 
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sassero cinquanta giorni avanti che fossepubbllJ 
cato 1' editto nella Siria , e quasi quattro me-
si prima che fosse iiotificato alie citta dell' 
frica ( i ) . Questa dilazione déte attribuirsi 
per avventura alía cauta Indole di Dioc]eziano3 
che aveva contro voglia dato 1' assenso alia per-
seciizione , e che desiderava di vecíerne una 
prova sotto i proprj suoi occhj avanti di daf 
luogo a' dísordini ed al disgusto , che iftevita-
Mímente dovea cagionafe nelle distanti Provirt^ 
de . A principio in vero fu proibito a' Magi-
Strati io spargimento di sangue ; ma fu per-
messo ed anche faccomandato alio zelo di eŝ . 
si I ' uso di ogni altra serta di severita ; né i 
Crístiani , quantunque di buona voglia cedes-
sero gli ornamenti delle lor Chiese , potevano 
indursi ad interrompere le religiose loro adu-
nanze o a daré i loro libri sacri alie fiamme « 
Pare che la devota ostinazion di Felice Vesco-
fo Africano imbarazzasse i Ministri subalterni 
¿el G o ver no . 1 1 Curatore della sua cite á l& 
mandó in catene al- Proconsole ; questi lo tras-
mise al Prefetto del Pretorio d' Italia ; e Fe
lice 3 che sdegno fino di daré una colorita ris^ 
posta , finalmente fu decapitato a Venosa nella 
Lucania , luogo celebre peí nascimento & 
Orazio ( ' 2 ) . Par ve che . quest' esempio s 

e for-

( 1 ) t l i temont Memolr. E c c l . t o m , P. P a r í . I . f , 4 P 
U ) Vtd, *ft, S i t i a r . M m n a r t . g, J J J . Quelli di Felice di 
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e forse qualche rescritto Imperiale fatto íncoir; 
seguenza di esso , autorizzasse i Governator! 
delle Provincie a punir colla morte i Cristiani 
che ricusavano di consegnare i lor libri sacri [ 
Vi turono senza dubbio moíte persone che pre
sero quest* opportunitá d' ottener la corona del 
martirio ; ma ve ne furono anche troppo al. 
tre , che si comprarono una vita ignominiosa 
scuoprendo e dando nelle mani degl4 Infedeli 
le Sacre Scritture . Un gran numero eziandio 
di Vescovi e di Preti mediante questa rea con. 
discendenza ebbe i i nome di traditori; e ií loro 
delitto fu causa di un grande scandalo,'presente 
e di gran discordia in futuro nella Chiesa a' 
fncana ( i ) . « 

Dístm. Tanto s' eran gia moltipllcate neíl' Ira-
îonc pero le copie e le traduzioni della Scrittu. 

ch ese r? ' C.e la Piü rígorosa inquisizione non po. 
' ee,te cagionare alcuna fatal conseguenza ed 

anche peí sacrifizio di que' voíumi ' che 
m ogni congregazione eran destinati alÍ! uso 
pubbhco , si richiese i l consenso di aícuni tra-
diton ed indegni Cristiani. Ma 1' autoritá del 
Governo e V impegno de* Pagani pote fácil-

men- . 

Í h T t d w t n i ^ Semran0 aS-Sai" meno corro"i , chendle ame ediziom le quah somministrano un vivo sas^iodella Iicenza propria delle leggende . vo saga!ocíeiia 

l L \ l l f A % ? T 0 j ^ Í 0 ^ OUato Melkvitano contro 
C o T v Í e n t e c DUÍ,inÍ ParÍgÍ1700' ^ ^ U é 



BeirImpero Romano. Cap. XFL 113 
mente eseguire la distruzlon delle Chiese . lr% 
a!cune Provincie pero i Magistrati si conten-
tarono di far chiudere i luoghi del culto reli
gioso ; la altre piCi alia íettera eseguirono i 
termini dell' editto , e dopo aver tirato fuori 
íe porte, i banchi, ed i l pulpito, che fece bru-
clare come un rogo funéreo , totalmente demo-
lirono i l resto degli edifizj ( 1 ) . Forse a 
questa trista occasione si deve appiicare un' i -
storia molto considerabile che si racconta con 
tanto varié ed improbabili circostanze, che ser
ve ad eccitare piuttosto che a soddisfar la rios
tra curiositá. Pare , che in una piccola cittá 
della Frigia, di cui non ci é rimasto ne i l no-
rae né la situazione , tanto i Magistrati che i l 
corpo del popólo avessero abbracciato la fede 
Cristiana ; e siccome poteva temersi qualche 
resistenza all' effettuazion dell' editto , i l Go-
vernatore della Provincia ebbe i l rinforzo di 
1111 numeroso distaccamento di legionarj. All* 
avvicinarsi di questi i Cíttadini si ritirarón den
tro la Chiesa risoluti o. di difender con le ar-
mi i l sacro edifizio o di perire sotto le sue ro-

v i -

< i ) Le memo ríe antiche pubblieate áí fine delle Ope 
« i i Ottato ( p. z6x . ) descrívono in una maniera mol! 
0 cl postanziata come procedevanoi Governatori nella di 

nmzion delle Chiese, Facevanoessi un minuto inventario 
aevasi_che vi trovavr^o. SussJsteancora quello della ' hie 
3 ^ C i r r a nella Numidia; consisteva in duc calici d'oro" 

«sei d argento, m seiurne, una calda j a , sette bmpade 

uten'siH r ^ 1 " ' " ^ í ' " ^ 1 0 ' oltre lina S^n quantit^ di «icnsii! di rrime e di Tcsumcnn s a c i í . 
TOMO I V . H 
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¥Íne . Rigettarono con isdegno la notlzia e la 
permissloíi data loro di rltirarsi , a segno che 
irritati i soldad dalla lor' ostinazione posero 
fuoco da tutte íe parti alia fabbrica , e con 
questa specie straordinaña di martirio consuma, 
roño un gran numero di Frigj con le lor mo-
gli e figliuoli ( 1 ) . 

succes- Akune leggieíe turbolenze insorte ñeila 
s'vi c. Siria e nelle frontiere deír Armenia quantun-
dltn• que restasser soppresse quasi nel tempo i m 

desimo , in cui furono suscítate s diedero i 
nemici del la Chiesa un occasione molto plau-
sibile d' insinuare , che sr erano quelle se-
gretamenté foméntate dagl' intrighi de' Ve-
scovi j che avevano g\k dimenticato le fa-
stose lor professioni di passiva ed ilíimitata ob-
bedienza ( 2 } . L' ira o i timori di Diocle-

( 1 ) Lattanzio ( Inst l t . D l v . V. i t. ) restringe tal ca
lamita al convcntieulum con la súa congregazíione. Eusebio 
( V I I I . 1 1 . ) 1'estende a tutta la citta , e rapprcsenta qual-
chc cosa di simile ad un assedio regolare . Ruffino aníico 
di lui traduttore Latino aggiunge alcune iniportanti circo-
ítanzc intorno alia permissione aero relata agii abitanti di 
r i t i iars i . Siccome la Frigia s'estendeva sino a* confini dell* 
Isauria, puó essere , che 1'Índole inquieta di que' Earbari 
índipendenri contribuisse alia lor disgrazia. 

( z ) E'.iseb. I . y i n . c . 6 . M . de Valoís ( con qualche pro. 
babilita ) pensa d* avere scoperta in un'orazion di Libanio 
la ribellione della Siria í e ch'essafu un temerario arten. 
faío del Tribuno Eugenio, i l quale con soí i cinquecento 
aomini oceupo Antiochia , c pote forse lusingare i C r i -
stiani coa la pcomessa di tolleiare la se l ig íone . Da E u -
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ziano finalmente ío trasportarono oltre i l imit i 
di moderazione , che fino allora avea conserva-
toi ed in una serie di crudeli e^itti dichiaró 
1' intenzione , che aveva di aboliré i l nome 
Cristiano . Col primo di questi editti s' ordi-
ño a Governatori deiíe Provincie di catturar 
tutti quelli del ceto Ecclesiastico , e le carceri 
destinare per 1 delinquenti piü vil i furon tostó 
piene di una moltitudine di Vescovi, di Preti , 
di Diaconi, di Lettori e di Esorcisti'. Con un 
secando editto fu comandato a' Magistrati d* 
impiegare ogni sarta di severitá , che potesse 
richiamarli. dall* odiosa loro superstizione , ed 
obbligarli a tornare al culto giá stabilito degli 
Del . Quest' ordine rigoroso fu esteso da un 
altro edicto a tutto i l corpa de' Cristiani , che 
furono esposti ad una violenta e genérale' per-
secuzione ( 1 ) . In vece di que' freni saluta, 
ri , ch' esigevano la diretta e solenne testimo-
mnza di un accusatore , i l dovere non meno 
che i'interesse degli ufiziali Imperial i era qaeL 
lo di scuoprire , di perseguitare , e di tormen
tare i piü distinti Fedeli . Furono stabilite 

gra-

sebio c l . I X . c. 8, ) e da Mosé di Córese C UUt. *Ar. 
r*"1' l' n ' c- 77' ) puo rilevarsi c h ' « a g i l sfato intiodot. 
t0 nelT Armenia i l Cristíanesimo . 

( 1 ) Ved. Mosem. ¡>. 938. i l testo d' lusebio chiara-
niente dimosrra, che i Governatori, de'quali fu esteso non 
gia nstretto i l potere, fn forza delle r.uove Jcggi potevan 
condannare alia morte i pía ostinati Ciistiani peí servir 
« esempio a" lor confrstc l l í . 

H 2 
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gravl pene contro tutti coloro, che avesser pr^ 
teso di salvare un proscritto settario dal giusto 
sdegno degli Del e degl' Imperatori . Non 
estante pero la severitk di tal legge i l virtuo
so coraggio , ch' ebber mol t i Pagan! di cela, 
re i loro amici o congíunti , somministra una 
prova onorevole , che i l furore del la supersti, 
?;íone non aveva estinto ne' loro animi i senti, 
mentí di natura e di compassione ( i ) . 

genera. Anpena Diocleziano ebbe pubbllcato i 
le dciia s-uoi editti contro i Cristiani , che desl 
persecu. derando egli di commetiere ad altre maní 

'?' V opera del!a persecuzione , si spoglio della 
porpora Imperiale . 11 carattere e la sitúa-
zione de' suoi colleghi e successori alie vol 
te l i mossero a rnantenere in vigore , ed 
alie volte a sospendere V esecuzione di que-
ste rigorose leggi , né acquistar possiamo una 
giusta e distinta idea di quest' importante 
periodo d' istoria Ecclesiastica , se non con-i 
sideriamo separatamente lo stato del Cristia-
nesimo nelle diverse partí dell' impero per lo 
spazio di dieci anni , che passarono fra' primí 
editti di Diocleziano , e la pace finale della 

, Chlesa. 
t a dolce ed umana índole di Costar 

( t ) Atanas'o f, iy}<¡ ¿f, r i l U m e n t . Msm% E c d a , Tom, 
V, f * r t , I , p , ?c. 
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m si qppose all* oppressioñe di qualuiique paf-
te de proprj sudditi . Gli ufizj principaíi del l ™ ™ ' 
suo palazzo si esercitavano da Cfistiani ; egli dden!' 
ainava le loro persone , stimava la lor fedeltá, " l i 
e non gli dispiacevano punto i princinj di lor sotto 
religione . Ma finché Costanzo restó' nel gra- ^ T ™ ' 
do subordinato di Cesare , ñon era in sua ta- costan. 
colta di apertamente rigettar gli editti di Dio- tino* 
cleziano 3 o di non obbedire a' comandi di 
Massimiano . Ció non ostante la sua autoritá 
contribuí ad aíleggerir que' tormenti , ch' egli 
conipassionava e aborriva. Acconsenti con ripu-
gnanza alia distruzion del le Chiese , ma volle 
protegger le persone de'Cristiani dalla furia del 
popólo e dal rigor delle leggi . Le Provincie 
della Gallia ( sotto i l qual nome possiamo pro-
hábilmente comprendere anche quelle della Bri-
tannia ) dovettero la slngolar tranquillitá , che 
goderono , alia gentile interposizione dá lor 
S'ovrano ( i ) . Ma Daziano Presidente o Go-
vernatore della Spagna mosso o da zelo, o da 
política volle piuttosto eseguire i pubblici edit
ti degl'Imperatori, che intendere le segrete in-
tenzioni di Costanzo j e difficilmente puó dubi-
íarsi , che la provinciale amministrazione fosse 

mac 

? ( l ) Euseh, l . r m . c. 13. L a t t a n H . de M . P . e. 1?. 
£ > s d v v e l l ( & h ¡ e r t . Cyfrrlan. X l . 75. ( rappresenta qucgli 
Scnttoxi come non coerenti fia loro. Ma ¡1 primo cvidcru 
dentcmentc paría di Costanzo, quando era Cesare , c V 
altro del medesirao Principe innalzato al grado d' AH.» 
Í« í to . 
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macchiata dai sangue di pochi Mártir! ( i ) , 
L ' elevazion di Costanzo alia suprema indipen-
dente dignitá di Augusto apri un libero corso 
all' esercizio dalle sue virtü , e la brevita del 
suo regno non gl' impedí di fissare un sistema 
di tolleranza , di cui lasció i ' esempio e i pre-
cetti a Costantino suo figlio , Questo suo for. 
tunato figlio dal primo istante del suo innalza-
jnento essendosi dichiarato protettor della Chie-
sa , finalmente mérito i l nome di primo I m p á 

ratore , che professasse pubblicamente, e stabl 
lisse la Religión Cristiana . I motivi della 
sua conversione , per quanto possan variamente 
dedursi dalla fede , dalla virtu • dalla política, 
o dalla coscienza , ed i l progresso di quella m 
voluzione , che per la potente influenza di luí 
e de? suoi figli fece divenire i l Cristianesimo la 
religión dominante del Romano Impero, forme-
ranno un capitolo molto interessante nel seron
do libro di quest'Istoria. Pee ora servirá os-

ser-.vl 

C i ) Dalle Inscrizioni di Grutcro apparisce, cheDazía . 
no determino i confini fra' territorj diTax Julia e di Evo-
xa , c i t tá sitúate nella^ parte meridionale della Lusitania . 
Se riflettiamo alia vicinanza , in cui sonó questi luoghi col 
G»po s. Vincenzo, possiam sospettare, che i l celebre Dia. 
cono e Martire di questo nome per negligenza da Pruden-
zio si ponga in Saragozea , o in Valcnza. Vcdasi la solcn» 
ee istoria de' suoi patimenti Relie memorie di Tillemont 
WOM. y. P a n . 11. p. 58-85. Alcuni Crit ic i son d' opi-
nionc, che i l dipartimento di Costanzo , come Cesare , 
non includesse la Spagna , la quale continuasse ad essere 
sptto r immediat^ g i m ú d i z i o n c di Massiraiano, 
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servare, che ogni vittoria di Costantino produs-
se qualche sollievo o benefizio alia Chiesa. 

Le Provincie d' Italia e d' Africa speri- m it». 
mentarono una breve ma violenta persecuzione. íIa c<i 
1 rigorosi editti di Diocleziano furono severa-
mente e di buona voglia eseguiti dal suo col le- fotto 
ga Massimiano 3 che da gran tempo odia va i M.ass':-
Cristiani , e che si dilettava negli atti sangui- ^s t i* -
jiarj e di violenza . NelF autunno del primo r o . 
anno deila persecuzione i due Imperatori s' in-
contrarono a Roma per celebrare i l loro trion-
fo 1 sembra che dalle segrete loro deliberazio-
ni provenissero varíe leggi oppressive , e la di-
ligenza de' Magistrati fu animata dalla presenza 
de' lor Sovrani . Dopo che Diocleziano si fu 
dimesso dalla porpora 5 furono amminístrate 1* 
Italia e i ' Africa sotto nome di Severo , e re-
starono esposte senza difesa all' implacabile odio 
di Galerio , da cui dipendeva . Fra* Martiri 
di Roma Adautto merita di esser fatto noto al
ia posteritá ; egli era di una famiglia nobile 
deir Italia 5 e per i gradi successivi della cor
te si era innaízato fino all' importante ufizlo di 
tesoriere del privato erario del Principe. Adaut
to é anche piu rimarcabile per essere stata 1' 
única persona di rango , e di distinzione , che ( 
sembri aver sofferto la morte in tutto i l corso 
di questa genérale persecuzione ( 1 ) . 

La 

C 1) Euseb. 1. V U 1 . c . z . G r u t e r . In ter , f . 1171. n. i S , 
Ruffino ha sbagliato inrorno aU'ufiyJo di Adautto uguaL 
ss.cn,te che intomo al luogo del suo maxtixio, 

H 4 
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létt» La ribelllone di Massenzio immediatamen, 

iiass'en. te restituí la pace alie Chiese deii' Italia e 
del!' Africa , e quell' istesso tiranno , che op, 
presse ogni altro ccto de'.suoi soggetti , si di 
mostró giusto , umano ed anche parziale ver
so gli afflitti Cristiani . Egli centava sulla lor 
gratitudine ed afFezione • e supponeva mol. 
to naturalmente , che le iugiurie , ch" essi J 
vevan sofFerto , ed i per icol i a" quali sem. 
pre temevano di essere esposti per parte del 
suo piú inveterato nemico , gli assicurereb-
bero la fedeltá di un partito giá considera-
bile peí numero e per 1' opulenza ( i ) . 
La condotta pur di Massenzio verso i Vesco-
Vi di Roma e di, Cartagine puó riSguardarsi 
come una prova della sua tolleranza i men
tre i piú ortodossi Princlpi terrebbero proba-
bilmente lo stesso contegno rlspetto al giá sta-

• bilito lor clero . Marceíío, ch' era i l primo 
di que' Prelati , aveva eccitato la conflisio-
ne nella capltale per causa della severa pe-
siitenza , che imponeva ad un gran numero 
di Cristiani , che nel corso dell' ultima per-
secuzione avevano rinunziato i o finto di r l -
ftunziare alia lor reiigione . I I furor del par-
tito produsse delle frequenti e violente se-

_ ( i ) Vuseb. I. V I H . e. 14. M z síceome JVlássenzio fa 
vinto da Costantino , faceva a proposito per Lattanzi» 
di por la sua mor re fia qucllc de' pcr$ec«to i i . 
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'áiEiorti ; i l sangue de' Fedeli spargevasi per 
jnezzo delle lor proprie malii j e si vedea , 
che 1' esilio di Marcello , in cui sem brava 
jneno risplendere la prudenza che lo zelo , era 
1' único mezzo capace di restituir la quiete 
all' angustiata Chiesa di Roma ( i ) . Pare 
che la condotta di Mensurio Vescovo di Car-
tagine fosse anche piü riprensibile . Un Diá
cono di quella cittá aveva pubblicato un 1L 
bello contro i ' Imperatore 5 i l delinquente si 
refugió nel palazzo Episcopale , e quantunque 
fosse un poco troppo presto per far valere 
alcun diritto di Ecclesiastica immunitá, i l Ve
scovo ricuso di rilasciarlo a' ministri di giu-
stizia , Per questa sediziosa resistenza Mensu* 

rio 

( O Puo vedersi 1' epitaffio di Marcello apptesso íl Gru* 
tito Inscr . f . 1172, n. 3. Esso contiene turto cid , che 
noi sappiamo della sua storiaí Molti Critici^ suppongoii© 
che Marcellino e Marcello, i nomi de' quali si l v a n o 
«ella lista de' Pápi , sian persone diversc , » a i l don© 
Abate de Lcnguerre si convinsc ch' essi non eran© che 
Uní sola persona . 

Veridicus r e ü o r lapsls yu'i* crimina flere 
P r a e d i x l t mlser l s , f u h ómnibus hestis A w a r m 
Hlnc f u r o r , hlnc odtMn > sequitur discordia, Ufes , 
Seditio , caedes : so lvuntur foedera fac i s . 
Crimen oh alterius , Chris tum q a i «» p«ce negavis 
F ln ibus ekpulsus pa tr ia s ést fer i tatc T y r a n n i . 
HACC breuiter D a m a s u s voluit comptrta re ferre . 
Marce l l i populas m t r i t u t » tognoieert p » s s e t . 
í o s s iam' osseivaic fhc Damaio £» fatto Vescovo di 

R.oma V anoo 
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no fu chlamato alia corte , ed invece di rlct 
veré - una giusta sentenza di morte o d' esilio 
dopo un brev' esame gli fu permesso di torna! 
re alia propria Diócesi ( i ) . La felice condl 
sion de' Cristiani sottoposti a Massenzio era ta. 
Ie5 che quando bramavan di avere per lor pra 
prio uso qualche corpo di Martire , dovevaa 
pro^acciarselo dalle plu distanti Provincie $ 
Orlente. Raccontasi a queseo proposito un'ist^ 
ría d* Aglae Dama Romana discesa da una i 
iniglia Consolare , che godeva un patrimonio 
si vasto, ch' esigeva i* opera di settantatre am. 
ministratori . Bonifazio era fra questi i l favorl 
lo deíla patrona , e siccome Aglae unival' 
amore con la divozione , si dice, ch* egli fosa 
ammesso a partecipar del suo letto. La sua fot 
tuna la pose in istato di soddisfare i l pió desi. 
derlo di acquistare qualche sacra reliquia d' Orlen, 
te. Consegnó dunqae a Bonifazio una considera. 
M e somma d'oro, ed una gran quantitá d'aro-
matl; ed 11 suo amante accompagnato da dodl 
ci cavalll e da tre carri coperti intraprese m 
Inngo viaggío fino a Tarso nella Cilicia ( 2 ) . 

• I I Genio sanguinario di Galerio, primo « 
jprinclpale autora deíla persecuzione , fu forml 

da-

( J 3 Optat. e tntr . Ü a n a t ' u t . I . L e. 17. 18. 
" V * ) Glí Atti della passionc di S. Bonifazio , che ab-
bondano di miracoli e di declamazioni, fu ron pubblicati 
dal Rmnart p. agj. ¿91. tanto in Greco che in Latina 
mil autoxita di un raanoseiitto moho antico, 
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Rabile per que' Cristiani 3 che per loro disgra- Nejr 
2Ía trovaronsi dentro i limiti de' suoi stati , e g11̂ "̂ 1 
púa ragionefolmente supporsi che molti di me- orien. 
jiocre fortuna , che non erano impeditl dalle te sot» 
catene o del la ricchezza o del la poverta , fre- j0r.Ga" 
quentemente abbandonassero U lor natío paese , c MaSt> 
c si cercassero un rifugio del piü- dolce clima s¡rai? 
¿' Occidente . Finché esso comandó le solé ar- n0* 
mate e Provincie dell' Illirico 5 diííicllmente 
poté trovare , o fare un numero considerabil 
di Martiri in un paese guerriero 9 che avea r i -
cevuto i Missionarj dell' Evangelio con maggior 
freddezza e ripugnanza, che qualunque altra par
te dell' Impero ( 1 ) . Ma quando Galerio 
ebbe ottenuto i l supremo potere e governo d* 
Oriente , secondo nella massima estensione U 
suo zelo e crudeltá non solo nelle Provincie 
del la Tracia e dell' Asia, che riconoscevano la 
sua immediata giurisdizione, ma in quelle an
cora del la Siria, della Palestina, e dell' Egltto,, 
dove Massimino soddisfaceva la propria incli-
mzione col prestare una rigorosa obbedienza 
^ fieri cpmandi del suo benefattore ( 2 ) . I 

fre-

( 1 ) Ne5 primi quattro secoli si trovano poche traces 
i i Vcscoví o di Vcscovati nell' illirico Occidéntale . si e 
creduto probabile , che i l Primate di Milano estendesse la 
sua giurisdizion fino a sirmio capitaledi quelía gran Pro
vincia . Vedas i la Geografía sacra di Cario di S. Pao le 
f, 68 .7Í . con le Osservazioni di Luca Holstenio.' 

( 3 ) L ' ottaro libro d' Susebio, cd i l supplimcnto in» 
toi-
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frequenti inciampi nelle sue ambiziose vcdute 
1" esperienza di sei anni di persecuzlone , e \¡ 
rifíessloni salutari , che una lenta e penosa ^ 
lattia suggeri alia mente di Galerio , finalicen, 
te lo persuasero , che i piü violenti sforzi del 
dispotismo sonó insufficienti ad estifpafe un '% 
tero popólo • o a vincere i pregiudizj di rell 
gione . Bramoso di rimediare al male che avej 
cagionato, pubblicó in nome proprio di Lici. 
nio e di Costantino un editto genérale, che k 
po una fastosa esposlzione de' titoli Imperial! 
proseguiya nella seguente maniera. 

„ Fra le importanti cure, che hanno % 
» cupato la nostra mente per i ' utilitá e coa, 
» servazion dell' Impero , fu nostra intenzfe 

Galería » & correggere, e ristabilir tutto secondo It 
imbbii. „ antiche leggi , e la pubblica disciplina de¡ 
TdiZ " Roi?iani ' 11 nostro Desiderio si rivolse per 
di roí. w ticolarmente a richiamar nella via della ra-1 
ifwnza.» gione e della natura i delusi Crlstiani , che 

5) avevan rinunziato la reíigione e le' ce-
5, remonie instituite da4 loro Padri , e pre-
w sontuosamente dlsprezzando la pra'tica dell' 
„ antichitá , avevano intentato delle strava, 

gan-

torno a' Mart¡ri_ di Palestina si riferiscono príncipalmen. 
te alia persecución di Galerio e di Massimino . 1 lamen-
ti generah, co' quali da principio Lattanzio al quinto 
libro delle sue Instituzioni D i r i a s , alludono alia lor « w . 
deitü. 
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„ ganti leggi ed opinioni secondo i detta-
„ mi del lor caprlccio 5 e dalle diverse Pro-
„ vincie del nostro Impero formata una inolti-
„ plice societá. Gli editti, che abbiamo pubbli-
„ cato per mantenere in vigore i l culto degli 
„ Dei, avendo esposto molti Cristiani al perico-

lo ed alia miseria, molti avendo sofFerto la 
„ morte? e molti altri di piu, che tuttora per-
3 sistono nell' empia loro follia , essendo resta-
„ t i privi di ogni pubblico esercizio di religio-
„ ne, siamo disposti ad estendere a quegl' infe-
„ lici gli eííetti della sólita nostra clemenza . 
„ Permettiam dunque loro di professar \ u 
„ beramente le lor prívate opinioni e di 
3, potersi uniré nelle lor conventicole sen-
„ za timore o molestia , purché pero sempre 
„ conservino i l dovuto rispetto alie leggi e go-
3, verno giá stabilito . Per mezzo di un altro 
5, rescritto indicheremo le nostre intenzioni a" 
j , Giudici e Magistrati; e speriamo che la no-
„ stra indulgenza impeguera i Cristiani ad oíFe-
„ rire le lor preghiere alia Divinitá , ch' essi 
53 adorano per la salvezza e prosperitá nostra s 
„ per la loro, e per quella della Repub.,, ( i ) . 

Re-

'llllllll1llillllllliii'litirilli'ir*-— 

/ O Ensebio ( I. F U I . c. 17. ci ha dato una ver-
sionc Greca, e Lattanzio C -OÍ M . P . C . 34. ) V origina. 
Je Latino di questo memorabil' editto . Sembra , che nessu-
f>od¡ questi s c i ú t o r i abbia pensato quanto ció direttamcns 
te $' opponga a quel ch' essi hjnno poco avantl afterma« 
10 de' ximorsi , c del pentinacnto di Galeiio. 
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Regolarmente non si dee cercar nelío stye 
degli editti e de' manifesti i l vero caratte. 
re o i secreti motivi de" Principi; ma slccome 
queste son parole di un Imperatore spkante la 
sua situazione puó forse risguardarsi come iina 
prova di sua sinceritá. 

¿11T . Quando Galerio sottoscrisse quest' editto 
chiess. dl tolleranza, egli era ben slcuro , che Licinio 

avrebbe fácilmente compaciuto le inclinazioni 
del proprio benefattore ed amico , e che tutte 
le misure prese in favor de' Cristiani avrebber' 
ottenuto 1' approvazlone di Costantino. Ma 1' 
Imperatore non volle azzardarsi ad inserirvinel 
íitolo di Massimino , i l consenso deí quale erj 
della massima importanza , e che pochi giorni 
dopo successe alie Provincie dell'Asia. Ne'primi 
sd mesi peror del suo nuovo regno Masslmiano 
aftetto di adottare i prudenti consiglj del suo 
predecessore ; e quantunque non condlscendesse 
giammai ad assicurar la tranquillitá della Chie-
sa con un pubblico editto , Sabino suo Prefet 
to del Pretorio mandó una circolare a tutti i 
Governatori e Magistrati delie Provincie in cul 
spaziava sopra la clemenza Imperiale 'ricona 
sceva l* invincibile ostinazion de' Cristiani ed 
ordinava a' ministrí di giustizia di tralasciare 
le loro inefficaci ricerche , e di chiuder gli oc 
chj alie segrete assembíee di quegli entusiastl . 
In conseguenza di questl ordlni molti Cristiani 
riíasciati furono dalle prigioni , o liberati dal- í 
le mmiere. I Confessori cantando inni di trien-
ío tornavano a' loro paesi , e quelli , che ave-
van c^ato alia vioíenza della tempesta , chie- h 

de-
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ievan con lacrime di pentimento di esser riam-
messi nel seno deila Chiesa ( i ) . MutU 

Ma questa finta calma fu di breve dura- n}'}no 
ta, né poterono i Cristiani d' Oriente fondare ^f™* 
alcuna speranza nel carattere del lor Sovrano . Hnmiol 
La crndeltá e la superstizione eran le pássioni var la 
dominanti delí' animo di Massimino i la prima fj^*6* 
| l i suggeriva i mezzi , la seconda gil additava n8i 
gli oggetti deila persecuzione . L ' Imperatore 
era tutto portato al culto degli D e i , alio stu-
dio deila magia, ed a prestar fede agli oraco-
ll . I Profeti 3 o i Filosofi, ch' egli rispetta-
va come favoriti del Cielo , erano spesso in-
nalzati al governo delle Provincie , ed ammessi 
a' SLioi piú segreti consiglj . Questi fácilmen
te lo persuasero , che i Cristiani "eran debitorl 
di ior vittorie alia regolar disciplina con cui v i -
vevano , e che la debolezza del Politeísmo era 
nata principalmente dalla mancanza d' unione c 
di obbedienza fra' Ministri deila religione. Fu 
dunque instituito un sistema di governo 3 che 
era evidentemente copiato da quello deíía Chie
sa . In tutte ía maggiori cittá dell* Impero I 
terapj risarciti furono e adornati per ofdiñe di 
Massimino ed i Sacerdoti destinati al culto del
le varié Divinitá furon sottoposti ÜV autoritá 

un Ponteñce superiore , che si volle oppor-
' t e 

( i ) Ensebio C í»t. I X t, x, ) ripoita F epístola é ú 
*ícfctto, • 



í i l ístoria delta decadenzd 
re al Vescovo , affinche promuovesse la causa 
del Paganesimo . Questi Pontefici poi ricono, 
scevano ancor essi la suprema giurisdizione ¿ 
Metropolitan! 5 o de' sommi Sacerdoti delle 
Provincie , che agivano come immediati Vica. 
rj dell' Imperatore medesimo . Una veste 
blanca era 1' insegna della lor dignitá 5 e que, 
sti nuovi Prelati furono diligentemente presi 
dalle piú. nobill ed opulente famiglie . Per le 
insinuazioni de' Magistrati e dell" Ordine sacei. 
dótale si fece un gran numero di ossequios 
rappresentanze particolarmente dalle cittá | 
Nicomedia , di Antiochia e di Tiro , che arti. 
ficiosamente esponevano le ben note inteti-
zioni della corte , come i sentimenti genera!; 
del popólo j sollecitavan 1' Imperatore a con 
saltar le leggi della giustizla piuttosto che i da 
tami della sua clemenza; esprimevan l" aborrl 
mentó che avevano de' Cristian! , ed umi1 
mente supplicavano , che qaegli empj settaij 
iossero finalmente esclusi da' limiti de' lor ter. 
ritorj . Sussiste ancora la risposta di Massimi 
no alia rappresentanza , ch' ei rlcevé da' ciuJ 
din! di Tiro . Loda esso lo zeío e la deva 
zion loro in terminidella piú alta soddisfazione; 
si diffonde sull' ostinata empietá de' Cristian!; 
c mostra mediante la facilita , con cu! cor., 
senté alia lor" espulsione , ch* egl! credeva ¿i 
ncever piuttosto che di conferiré una gra-
zia 1 Sacerdoti non meno che i Magistrati 
autorizzad furono a procurar 1* esecuzione dé 
suoi editti , che furono incisi in tavole di 
rame j e quantunque fosse raccomandato lo-
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ro di evitar lo spargimento di sangue si 
fecer soífríre ai non ubbidienti Cristiani i piú 
crudeli ed ignominiosi gastighi ( 1 ) . Fine. 

I Cristiani Asiatici tuteo avean da teme dd!c 
re dalia severitá di un bigotto Monarca , i l f ^ f : 
quale prenden le sue misure di violenta con IT 
si deliberata política . Ala appena erano scor-
si pochi mesi , che gil editti pubblicati da' 
duê  Imperatori d' Occidente obbligarono Mas., 
simmo a sospendere i l proseguimento de' suoí 
S 1 / ' lf guerra civile, ch' egli si ternera-

i namenf mtraprese contro Licinio , oceupó 
tutta la sua attenzione ; e la disfatta e la 
morte di Massimiano presto liberaron la Chíe- ' 

i (Uilt)imo e ^ piü implacabile de' suoi 

r n . J n geiieral Pr0SPett0 della perse- Proba. 
cuzione che fu autorizzata per la prima voL bile í . 
ta dagh editti di Diocleziano • io mi sonó a ^ r i a 
bella posta astenuto dal descrivere i t o r m é n - t t S i 
ü e le morti particolari de' Martiri . Sa-de'Mar. 
reDbe stato assai facile di raccogliere dall' L *íri¿rc 

•A í tO- fessor?. 

i ( 1 ) Ved. ^Eusebia l . F U I . e 14. I I X 

TOMO IV. i ' 



i 5 o Istoria delta decadertzd 
storia cT Eusebio , dalle reclamazioni di Lat 
tanzio , e dagii atti piu antichi una lunga 
serie di orride e disgustóse pitture, e di riern. 
pir mol te pagine di flagelli e di verghe , di 
uncini di ferro e di letti infuocati , e di ogni 
genere di torture, che il fuoco ed i l ferro , le 
bestie feroci , ed i piu barban esecutori potes-
sero apportare al corpo umano . Ravvlsar si 
potrebbero queste scene funeste con una folla 
di visioni e di miracoli destinatí o a differire 
la morte , o a celebrare i l trionfo , o a scuo. 
prir le reliquie di que' Santi canonizzati 3 che 
soffriron peí nome di Cristo . Ma io non pos-
so determinar ció che debbo scrivere s finché 
non mi trovo soddisfatto intorno alia misara 
di quello che debbo credere . I piu gravi Isto-
riel Ecclesiastici, ed Eusebio ste^so, molto fran
camente confessano , di aver riferito tutto ció 
che potea ridondare in gloria , e di aver soy* 
presso tutto que! che poteva tendere al disonó-
re della religione ( i ) . Tal protesta dovrá ecci-
tare itaturalmente i l sospetto , che uno scritto-

re.. í 

C i ) Si vedano due passi notabili apprcsso Eusebio í. 
0.11. e. 2. e de M a r t j r . P a U s t . c. i » . La prudenza dcll' 
Istorico ha esposto i l suo carattere alia censura ed al so
spetto . Era ben noto, ch' egli stesso era stato posto in 
carcere , e si supponcva , che sene fosse libérate per mezzo 
di qualche disonorevole compiacenza . T a l acensa gli fo 
mossa contro nel tempo, ch' esso viveva , ed anche alia 
sua presenza nel Concilio di Tiro , V*d. T i l l e m m t Mem* 
K t t U t . T m * m i . P a r n t , J». «7. 
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re , H quaíe ha si apertamente violato una 

a deüe leggi fondamentali dell' Istoria, non abbia 
- avuto molto riguardo all'osservanza delle altre; 
i ed i i sospetto prendera sempre maggior vigore 
Í dal carattere d' Ensebio , che era meno porta-
e ío alia creduütá , e píu esercitato negli artifizj 
- delle corti , che quasi tutti gli altri di luí con-
ií íemporanei . In aícune occasioni particolari , 
a allorché i Magistrati erano inaspfhí da qualche 
8 personal motivo d' interesse o di sdegno, quan-
i- do lo zelo de' Martiri íi muoveva a dimenticar 
e le rególe della prudenza s e forss anche della 
i- decenza , a rovesciare gli al tari , a dir del-
I le imprecazioni centro gl' Imperatori , ad of-
•a fendere i l Giudice sedente nel sao Tribuna-
l ¡e , si puó supporre, che esaurito fosse qualurt-
u que genere di tormenti , che la crudeltá potes-
h se inventare , o la costanza sofFríre su quelle 
% sacre victime ( r ) . Si c fatta pero costante men-
)-:• zione di due circostanze, le quali fan crede-

re 5 cIls Ü trattamento genérale de5 Crlsclani' 
5- presi da" ministri di giustizia fosse meno intol-

ierabile di qud che ordinariamente suppongal 
s i . 

>. ( 1) ^ atitica, c forse autentica narrazíone de" patí-
n mtntl dl T a ^ c o , e dc'suoí compagni ( U t t . S l n c e r . R u l * 
,0 r"ir*. f- 419.-448. ) é pietia di forti cspressioni di disp czzo 
•u ' dl sdc§no > che non potevan ron irritare i l Magistrátd . 
la l?. condona di Edesio verso jerode Prcfetto dell'Egkto fis 
*. cínche í l h straordinaria. Xoyoli Tí ^ (pybli TÉ>y 

sí>!y . . . T í p f a y u y . É n t i b , de M a r t j r . f u l t t t , 5, 
I 2 
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si . L A' confessori condannati a' lavorl del. 
le miniere permettevasi dall' equitá , o dal
la negligenza de' lor custodi di fabbricare del-
le cappelle , e di 1 iberamente profesare la 
lor religione in mezzo a quelle orriblli abita. 
zioni ( i ) ; 2 . 1 Vescovi eran costretti a raí 
frenare ed a censurar i l precipitato zelo de' 
Cristi ani , che volontariamente si davano nel. 
le mani de* Magistrati . Alcuni di questi era. 
no persone oppresse dalla povertá e da' debiti, 
che ciecamente cercavano di terminare una mi, 
serablle vita per mezzo d* una gloriosa morte; 
altri erano allettati dalla speranza, che una hm 
ve sofferenza purgato avrebbe íe col pe di tutta la, 
vita; ed altri finalmente venivan mossi da! motivo 
meno onorevole di rilevare abbondanti allmentij 
e forse un considerabil guadagno dall' elemosl 
ne , che la carita de' Fedeli donava a' carcera-
t i ( 2 ) . Dopo che la Chiesa ebbe trionfato so-
pra tutti i suoi nemici , 1' interesse non meno 
che la vanitá de' prigionieri l i dispose ad anv 
pilare 11 mérito de* respettivi lor patimenti . 
Üna giusta distanza di tempo o di luogo diede 
gran campo ai progresso della finzione ; ed i 
frequenti esempj , che si allegavano, di santi 
Martirio de5 quali si erano instantáneamente risana-

te 

( i ) Euseb. de M a r t . Palest, e. 13. 
( * > ~ iugui t . Collat . C a r t h a g . D e l I I I . c, 13. af. TilU-

mont M e m . Eccles . Tom. V. f a r t . I . f . ^f . La contra 
versia co* Donatisti ha sparso qualche luce , quantunqu' 
forse parziale, sulP istoria della Chiesa Africana , 
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te le piaghe , rinnuovata la forza, e miracolo-
sarrsente restituite le membra perdute 3 era-
no sommamente adattati alio scopo di rirnuo-
vere ogni difficolta , e di rispondere a qualun-
que obiezlone. Siccome le pió stravaganti leg-
gende contribuivano alí' onor della Chiesa 
venivano applaudite dalla crédula moltitudi-
ne , sostenute dal potere del Clero . e confer-
mate dalla sospetta testimonianza dell* Istoria 
EGclesiastlca. 

Le descrizioni degli esiíj 3 dalle carcera-
^ioni , delle pene e de' tonnenti son cosi 
fácilmente esagerate o abbeilite dal pennello Marti 
di uri artificioso dratore , che sianio nátüraL tí. 
mente indotti ad investigare un íatto della 
piü distinta ed incredibil natura , vale a di-
fe 11 numero delle persone , che soíFriron la 
morte in conseguenza degli editti pubblicati 
da Diocleziano e da' suoi Colleghi e Succes-
sori . I leggendarj moderni farino menzio-
ne di ármate e di cittá intere 3 che furono 
ad un tratto disperse dalla cieca rabbia del
la persecuzioile . I piü antichi scrittori si con-
tentano di spargere una quantitá d i libere e 
tragiche invettive , senza discendere a deter-
rainare il numero preciso di quelli , a* quáli 

concesso di sigillare col íoro sangué la fe-
de dell' Evangelio . Dalí" istoria d" Ensebio 
pero possiam rilevare , che nove solí Vescovi 
turon P^niti con la pena di morte ; e dalla 
particolar' enumerazione , ch' ei fa , de* Mar-
tliri ^ella Palestina siamo assicurati , che non 
piü di novanta due Cristiani ebber diritto 

I 5 a quell' 
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a queir onorevol titolo ( i ) . Siccome non 
sappiamo fino a qual segno ascendesse in quel 
tempo lo 2 el o ed i l coraggio Episcopale , dal 
primo di questl fatti non possiamo tirare alcu. 
na utile conseguenza : ma i l secondo pu6 
serviré a giastificare una importantissima ed as-
sai probabile conclusione . Secondo la distri, 
buzione delle Provincis Romane la Palestina 
piló valutarsi la decimasesta parte deli* Impe

ro 

( i ) Eusebío C de Martyr. Palest. c. i j . ) chiude la 
sua narrazione assicurandoci , che questi sonó i Mártirj , 
che ebbero luogo ncüa Palestina in tutto i l corso dclli 
persecuzione. Puo sembrare , che i l quinto espitólo dpi 
suo_ libro V I H . , che si riferisce alia Provincia della Tebai. 
de in Egitto, contraddica la nostra moderata calcolazionc; 
ma questo non servirá che a farci ammirare l'artifizioso 
inaneggio dell' Istorico . Scegliendo per teatro deüa piu 
squisita crudeltá i l piíi distante e sepárate paesc del Ro. 
mano Impero, dice che nella Tcbaide spesso ave van sof. 
ferto i l Martirio da dieci fino a cento persone in un 
giorno». Ma quando egli viene a raccontare il suo proprio 
?iaggio in Egitto, i l suo stile inscnsibilmente diventa piu 
cauro e moderato . Invece di usare un grande ma de. 
terminato numero , parla di molti Cristiani ( W X Í ¡ « ? ) 

c col massimo artifizio sceglie due parole ambigue 
( tsropntTOíHít>, e v7rcM.(iix:vitg ) che possono indicare 
tanto que! che aveva veduto , quanto c ió che aveva udito, 
si 1' apprensicne che 1' esecuzion della pena . Essendosi 
eosl assicurato un sotterfugio , lascia 1' interpreiazíone 
dell' equivoco passo a' suoi lettori e traduttori immagi-
nando a ragione, che la lor piet^ gV indurrebbe a prefe 
l ire ¡J senso piu favorevole , Fu per avventura un poco 
maliz¡osa V osservazione di Teodoro Mctochita , che 
mtti quelli , che avevaH conversato , com' Eusebio , con 
gli Egiziani, si dilcttavatio di uno stile oscuro ed ingra. 
to C Ved. Valesio nel luogo cit, > . 
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ro Oriéntale ( 1 ) | e poiché vi furono al-
cuni Imperatori , che per una reale o affet-
tata clemenza avean conservato le loro ma
ní puré dal sangue de' Fedeli ( 2 ) 3 egü é ra-
gionevol di creciere , che i l paese , dov* era 
nato i l Cristianes!mo, producesse almeno la de
cima sesta parte de' Mártir i , che soffriron la 
mor te negli stati di Galeno e di Masslmlno ; 
per conseguenza tutti insierae potrebbero ascen
deré a circa mille cinquecento j numero, che se 
dividas! ugualmente ne' dieci anni della perse-
cuzione , dará un annual resultato di cento cin-
quanta Martiri . Usando la rnedesima propor-
zione rispetto alie Provincie deli' Italia , dell* 
África , e forse della Spagna dove al termine 
di poco piü di tre anni fu sospeso o abollto i l 
rigore delle leggi penal i , si ridurrá la quantitá 
de* Cristiani , che soíFrirono per giudicial sen-
tenza la pena capitale in tutto 1' Impero a me-
no di due mila persone. Poiché non puó dubi-
tarsi, che i Cristiani eran piu numerosi, ed i lor 

^ 1 - - ' \ • ', - • ' ne-

( 1 ) Quando la Palestina era divisa in tre partí , la 
írefettura d' Oriente contcneva 48. Provincie . Sircóme 
pero le antichc distinzioni dcile nazioni erano da gran 
tempo aboliré , i Romani distribuirono le Provincie , a> 
vuto rignardo ad una general proporcione di loro estén» 
sione ed opulcnza. 

( a ) U í g lor iari poulnt , nullum se tnnoccntlum f e r e . 
miste, nttm & Ipse a u d i v l a l lqutt gloriantes , yuía, adml* 
mstratie sua in has parte f u e r i t i n c r u e n t a . L a í f a n t . l a s » , 
toiv, r , t i . 

I 4 
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nemici plu esacerbati nel tempo di Dlocíezlá^ 
no , di quel che fossero stati mai in alcana 
precedente persecuzione, questo probabile e mo-
derato calcólo puó darci regola per val atare 11 
numero de' Santi e de' Martiri primitivi 
che sacrificaron le lor vite per V importan! 
te oggetto d' introdurre i l Cristianesimo nel 
mondo. 

condu- Noi finí remo questo cafjkolo con una trl. 
sione. sta veritá , che contro voglia s' insinúa nella 

mente ; cioé che ammettendo anche seriz e 
sitazione , o esame verano tutto quel che .ha 
narrato T'istoria , o finto la devozione intor-
íío a' Mardrj , bisogna sempre confessar • che 
i Cristiani hanno usato nel corso del le intesti-
ne lor dissensioni gli uní contro deglr altri 
severitá molto maggrori di quelle , ch' essi ab. 
biano giammai provate dallo zelo degl' Infe-
dell . Ne' secoli d' ignoranza , che vennero 
dopo la sovversione dell' Impero d' Occiden-
te , i Vescovi della citts Imperiáíe estesero il 
loro dominio sopra i Laici ugualmente che so-
pra i Cherici della Chiesa Latina . La fab-
brica della saperstizione da essi eretta , che 
poté per lungo tempo bravare i deboli'sfor-
zi della religione , fu assaltata finalmente da 
una folla di ardid fanatici y che daí secólo 
duodécimo fino al décimo sesto assunsero il 
popolar carattere di Riformatori . La Chiesa 
Romana difese con la violenza i l dominio , 
che acquistato avea con la frode : ed un si
stema di benevolenza e di pace fu ben pre
sto disonorato con le proscrizioni, con le guer-
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fe con íe stragl e coll' instituzione del Sant5 
Ufízio . E siccome i Riformatori erano anima-
ti dall' amore della liberta civile non meno 
che religiosa , i Principi Cattolicl unirono i l 
loro interesse con quello del Clero , e sosten-
itefo con la spada e col fuoco i terrori del-
le censure spirituaii . Si dice , che ne' sloi 
Paesi Bassi sofFrissero per mano del carnefice 

di cento mila sudditi di Cario V. e que-
sto numero straordinario s' attesta da Grozio, 
( 1 ) uomo d' ingegno e di dottrina, che man-
tenne la sua moderazione in mezzo al furor 
delle Sette , che contendevano , e compose gli 
annali deí secólo e del paese , in cul visse, in 
un tempo , nel quale aveva 1' invenzion della 
stampa facilitato i mezzi di sapere i fatfi , ed 
accresciuto i i pericolo di scuoprire la falsltl . 
Se dobbiamo prestar fede all' autoritk di Grozio 
bisogna confessare, che 11 numero de'Protestan-
ti posti a morte in una sola Provincia, e duran
te il corso di un solo regno sorpassó di gran 
junga quello degli antichí Martiri nello spazio 
di tre secoli , ed in tutto 11 Romano Impero , 
Ma se l ' improbabilitá del fatto medesimo dee 
prevalere al peso della testimonianza , se dee 
credersi , che Grozio abbia esagerato i l mérito 
ed i patimenti de' Riformatori ( 2 ) , saremo 

na-

{ x ; G r o t . ^ í n n a l . de Reb. Be ígU . U I - ?- 12. ^ ' t . fot. 
( * > l ia l'aolo ( I t t t r . d d CencU. T r l d i n t . I . I I I . > 

t u 
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naturalmente portad a ríchiedere , qual fiducia 
dunque aver potremo ne' dubbiosi ed imperfet. 
t i monumenti dell' antica credulitá ; e quai 
crédito potremo accordare ad un Vescovo cor. 
tigiano e ad un appassionato declam atore , che 
sotto la protezione di Costantino godeva íl pri, 
vllegio esclusivo di rappresentar le persecuzio. 
ni fatte contro i Cristiani da' vinti rivali 5 o 
da' negletti predecessori del grazioso loro So, 
vrano ? 

ríduce íl numero de' Martiri Belgici a soooo. Non eraFij 
í a o l o inferióte a Grorio iti dottrina emoderazione. L'an. 
tetiorit^ peí tempe alia tcstimonianza del primo daqujl 
che vantaggio, che per altra patte cgli perde peí la é 
stanza, che passa da Vcnezia a' Paesi Bassi, 
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| ! A V VERTI MENTO. 
I ÍjA diligenza e i ' esattezza sonó i sol! me-
i - ti{i s che attribulr si possono ad un Istori-
l0¿ co , se puré alcun mérito puó imputarsi all 
b, eecuzione di un indispensabil dovere . Mi S| 

permetta dunque di diré , che ho diligente-
m mente riscontrato tutti gli originali documen-

ti j che potevano illustrare i l soggetto , che 
te ho intrapreso a trattare . Se io potessi condur-
4 re a fine 1' esteso disegno abbozzato nella Pre-

fazione , vi aggiungerei forse un critico esa-
I me degli autori da me consultad in tutto i l 

progresso dell'opera; e per quanto potesse que-. 
I sto incorrere la censura, di ostentazione , son 

persuaso, che potrebbe riuscir di placeré ugual-
mente che d' instruzione. 

presentemente mi contentero di fare una 
sola osservazione. I Biografi, che a' tempi di 
Diocleziano e di Costantino composero, o piutrf 
íosto compilaron le vite degl' Imperatori da A-
driano a' figíi di Caro , vengon' ordinariamente 
dtati sotto i nomi d'Elio Sparziano , di Giulio 
CapitOlino, d'Elio Lampridio, di Vulcazio Gal

ilea-



i 4* 
íicano , ái Trebellio Pollione, c di Flavlo Vo 
pisco . Ma si trova tanta dubbiezza ne' titoü 
de' manoscritti , ed insorte sonó tante dispû  
fra' Critici ( Ved, Fabric. E M o t k Latín. I j¿ 
é. 16. ) rispetto al numero , a' nomi ed alie 
opere , che fispettivamente loro appartengono. 
che gli ho citati per lo piCi senza distinzione 
alcuna sotto i l genérale e ben noto titolo delia 
Storia ^Augusta. 

S A 
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DE* D U E CAPI XV, E X X L 

D I G I B B O N 

SPE T T A N T I A L L ' ESA M E 
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U¿tla et impla consuetudo est contra Déos 

Suputare, srcs animo id fiat, sivg simúlate* 

C¡c. de Nat. Deor. llh. l l 





A V V I S O 
D E L L ' E D I T O R E, 

ÉL dar not tradotta V Opera del Sig, E~ 
iuardo Glbbon sulla Decadenza del í Impero R e -
mano ahblamo amta la mira di nrricchire la no~ 
stra Italia di una prodüzioné non meno dilette-

per lo stile col quah i scritta 9 che istruí-
twa per le riflessioni polhiche che contiene : 
X d far pero giustizia ai talentl delt <Autore > 
suma insieme costretti a confessare aver egli os~ 
cuma la sua gloria colP inseriré in fine 
del tomo' terzo e nel principio del quarto 
due Capi pieni di tanto veJeno contra la Reli-
pon Hhelata , che due Scrittori della sua stes* 
¡a nazione giudicarom di non doverlo lasciar& 

TOMO I V , K sen-
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sema rispos ta . £ tanto plü ci duole , c/?' ê /i 
j-iííj-i i« i¿ grande abisso precipitato, quanto /' ¡n* 
sidioso esamZ) che imprendd a fare sul Cristiane* 
simo , non ha rapporto alcuno con qusllo che ri. 
guarda ¡a decadsnza deW Imperó, Ognum avrek 
he creduto , che t .Autore fosse obbligato a far 
parola della Ke/igione Cristiana per istrüire i 
suoi kttori düF influenza , cF ella pote aveé 
nelle vicsnde. deW Impero sino alV esaltazione ái 
Costantino , colla quale termina i l quarto tomo . 
Centro T aspettazione comune pero sembra ainr 
egli piutíosto preso a favellare delF Impero üo. 
mano , per assalire i l Cristiane simo ̂  che trattatd 
del Cristianesimo 5 per '¡Ilustrar le ricerche sulí 
Impero Komano: di maniera che s se si risecas-
sero g l i enuncian due capi 5 la sua Opera non 
verrebbe a risentirne alcun detrimento . £ quesu 
fu la prima mstra idea : riflettendo. tuttavia pa 
maturamente, che g l i animi mal dispos t i verso h 
Heligione avrebbsro indi tolta ansa di aggiungen 
un peso straniero alie dijfícolta , che /' lAutore fc 
piuttosto ripetute , che invéntate, e che sarebbm 
cor si tí dissetarsi nella traduzion Tráncese e nell' 
italiana cavata da questa, nelle quali muña cosí 

i sta' 



e stata passata sotto siknzio 3 el parve di dover 
seguitare U método stssso ; risoluti pero di non 
mal presentare agí' incautl i l meleno sema V an* 
tidoto , che la loro insuficienza dimanda . / / 
dotto Signar M a t e D. Tricóla Spedalieri ¡ che 
unto si dispinse colla celebre sua ^Analisi contra 
i l Freret , ebbe i l mérito ancora di confutare i l 
mvello Campione deW Incredulita , con una va. 
sta Opera ridotta per nostro oggetto in campen-
dio ^ che non servirá se non ad accrescere 
ne dotti e p ü kttori i l desiderio di veder 
i opera in intero. I l fine propostoci di serviré al
lá brevita non torra certamsnte che non si veg-
lam con piena evidenza dilucídate le principali 
ricerche, nelle quali si e impsgnato i l Sig. Gibbon. 
^ rimane esclusa con nostro riñeres cimento un 
mmsnsa copia di cose, divenuta tanto maggiore 
perche non pago V ^Apologista di far trionfare la 
Kdigione contra un solo nemico, ha posti ancora 
mí numero de* nemici di k i l dus Confutatori In~ 
gksl y che devianda dalla verita sana castretti a 

T0 confessare , che f Incredulita non puo solida-
m • •••• • • . .. • . . , r 

neme anenarsi ¡ se non nella sola Chiesa Cat~ 

í4 ^ c a ° d t r á non e nostra intenzione > che t i 

,1 K I Cfo 



Cb. tApokgistd entrl mdkvatkre di qmm Ccnu 
pendió : se v i sara difetto 5 a mi debbe mica* 
mente mputarsl t e servirá ad qtteWTCt pfrdms 
!ít mees sita di es ser brevL 

SAG-
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C O N F U T A Z Í O N E 
DEL CAP. XV, 

SI protesta a bel principio i ! Sig. Gibbon 
di voler fare una ricerca interno al pro-

gresso e stabilimento del Crístianesimo gui-
dato únicamente dal candore e dalla raglone 
e lo la con un' arte e con una prevenzione 
che comincia dalle prime mosse a svelarsl . 
Egli si lagna essere i monumenti de' primi 
tempi del la Chiesa sospetti ed hnperfettt ; e l i 
rende tali la mala fede , coila, quale egli do* 
ve i i tronca, dove gli altera , dove vi aggiun-
?e capricciosi comenti per far nascere le dijfi-
mita , dalle quali si finge imbara^zato. Incon-
tra un' altra gran difficoká , ch' egli ascrivé 
ála kgge de/r Imparzialita i ed é quella di ca-
lunniare i Cristian! anche dove la critica piví 
severa l i terrebbe al coperto della maldicen-

. Sara nostro dovere di andarne di mano 
in mano somministrando le prove , per quanto 
ci sará permesso dagli angustí limiti . che ci 
siamo pfefissi. 

Nel proporre T argomento del capo 5 aá 
onta dell' ambiguitá, colla quale si spiega per 
parer Cristiano ¿ e delle proteste che fa di 



J59 .( S A G ,G I O 
jlspettare' Id cagione primarla de' rapidi progres sí 
'dejla Chiesa Cristianadetermina abbastanza il 
íettore ad accorgersi , ch' egli intende prova
re nuil a Jfi tale avyenimento osservarsi di 
soyrannaturale , ma esser tutto a natura/i ca. 
gioni dovuto y Se tío fosse yero 5 la Religione 
versebbe a spogliarsi della lumlnosissima pro-
va , che in favore della sua divina origine si 
raccoglie dal modo col quale si stabili , e da!, 
la rapidita con cui si propagó . Egli muove 
ogni pietra per far crollare questa prova ; 
ma noi per sostenerla dureremo assai lieve fa-
tica. ' ' • " ' " ' .' < ' - ' _ I 

I I nostro esame pero non c importante so< 
lamente per questo . La nausea del soyranna
turale ha traspórtate ancora l " Aurore a ne 
gare i miracoli de' primi secoli , quelli degli 
Apostoli , quelli di Gesú Cristo , ogni miraca 
lo in ggnerale ; e ad esercitar puré la sua 
mordacitá contro i misterj e contro la morale 
della Religión Rivelata : onde disputando con 
luí , si disputa con un Incrédulo, che si sforza 
di comparire Cristiano . In vero questo r l 
tratto non é luminoso j ma gli argomenti, che 
ne recheremo-, conyinceranno chiunque , che 
neir esporre i suoi sentimenti noi certamente 
¡non ci siamo specchiati sull' esempio di lu i . 

Le cagioní natural i , ch' egli ha felice
mente rinvenute, sonó: í. Lo telo inflessibik e 
intolerante de' Cristiani: 2 . La dottrtna di una' 
vi ta futura accompagnata da ció che poteva agA 
gmngerk peso : 3, 1/ dom de' miracoli attrihuu 
" - ' ' " .' ; K ' ' ' V 1 
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to (tila, Chiesa primitiva : 4. La rmrah pura s 
t& austera degli antichi Fedeli : 5. V unione q 
U disciplina della Cristiana Kepubblica'. 6. La de™ 
hokzza del Toliteismo: 7. Lo Scetticismo del mon
do Taganoi S. La pace e T unione del Romano 
Impero? 

Prima Condusione che dee provare 1' Autore . 
Lo zelo inflessibile e intollerante de' Cristia-
ni fu una delle cagioni natural! deílo stabi-
limento de' progressi del Cristianesimo, 

RISTRETTO. I l Topólo Ebreo, che giacque 
gran pempo nella condizione de piü v i l i schiavi) 
si d'tstinse coW insociabilita de* costumi, coWodio 
che professava, del genere imano, e colla ostina-
zione invincibik , colla quale ricuso sempre di 
accoppiare V elegante mitología dei Greci alie 
tsptuzioni Mosaiche . I primi Giudei non credet-
tero i miracoli operati da Dio alia lor presen-
m : quelli pero del secondo tempio pr es tahona 
eieca fede alia tradizione de" loro maggiori . La 
kgge Mosaica sembra essere stata istituita per 
un paese particolare e per una sola nazione . l l 
Cristianesimo; prescrisse uno zelo egualmente esclu-
s'wo per la verita della Religione i ed ammise T 
mtorita di Mose e dé* Trofeti, da' quali pero i l 
Msssia era stato promesso come l\e e Conqui-
statore , non come Maniré e Figliuolo di \ Dio . 
La Chiesa dimoro gran tempo confusa fraile seu 
te della Sinagoga , ed i Giudei convertiti univa-
m air Evangelio i l culto Mosaico* I loro argo-

K 4 men-> 
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mentí sembrano plauslbUi ; ma la sagacita degr 
interpreü ha rlmossa ogni dlfficolta . La Chksa 
d i Gsrusakmmd , chs csservava i r'ttl Mosaici 
torno da Te//a nellct nuova ¿Uta di .Adriano 
avendovi prima rinunciato ; e quelli , che r'ma. 
sero costanti , furon trattati da Eretici . OV. 
Í-ÍÍ questa controversia S. Giustino Martire spie$ 
a Trifone U suo sentimento con gran dijfidenza f 
é confesso cjy era contraria a quello della Chk. 
sa , che finalmente trionfc sul piu mite ¿ Se ¿/j 
Ebioniti pretendevano non doversi aboliré V aiu 
tico Testamento per la sua perfezione , g l i Gm* 
s tk i al contrario v i trovavano tanti difetti , ck 
ricusarono di crederlo dettato da Dio . Sino J 
^Adriano la Chiesa tollero ogni seña ; in progreu 
so T escluse time . Tersuasi t primi Cristiani \ 
es seré i demonj g l i autori , i patrocinatori e gil 
oggdtti deir Idolatría . riguardavano con orrm 
ogni piccolo segno di culto nazionale : i l loro p'm 
essenziale e piu, penoso dovere era d i conservarfi 
purl nella corruzione del? Idolatría , che infetta-
va tutte le azioni pubbliche e prívate 5 prenden-
do sempre 1' apparenza del píacere, e spssso que!-
la della v í r tü . I Cristiani pretendevano da ció I 
cpportunita di dichiarare e di confermare la zÁ 
iante loro opposízione. Ver mezzo di tali protesu 
d i continuo si forticava i l loro attacco alia f é 
de , ed a misura che cresceva lo zelo, es si com-
battevano con piu ardore e con piu felice success» 
nella santa guerra intraprssa contro f impero de 
demonj, 

RIS- 1 
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RISPOSTA. Tutti gli oggetti, che si pre-

sentano uniti in qaesto quadro 3 sonó estranei 
ail' argomento prefisso per titolo : della pro-
messa conclusione in nessuna parte si parla , 
fuorché nelle ultime righe i che noi abbiamo 
giudicato importante di trascrivere interamente, 
aífinché i l lettore gli domandi raglone ^ come 
ha impiegate tante carte e tante citazioni di 
Autori In materie che non influiscono per modo 
alcuno nella conclusione } che avea tolta a sta-
bilire, ed a quesea non consacri se non gli uL 
timi quattro o cinque versi. 

Ma formano essi poi una prova ? Ve* 
diamolo . Conclusione . Una delle cagkni natu* 
rali delh stabtlhmmo e de' progressi del Cristian 
msimo fu lo zelo degli stessi Cristiani, Supposta 
prova . í Cristiani si oppomvano con forza all& 
pratichs dell' Idolatría, e dichiaravano con ze
lo i ¡oro sentimenti . Ver mezzo di ta/i proteste 
di continuo si fortificava i l loro atíacco alia fe~ 
k \ ed a misma che cresceva lo zelo, essi com-
battevano con pite ardore e con pitl felice success& 
nella santa guerra intrapresa contro V impero de? 
kmonj . Quí , se noi non siamo ciechi , non 
iscorgiamo , se non la descrizione del fatto , 
di cui dovevasi render ragione . Lo zelo de' 
Cristiani combatteva con felici successi contro i 
demonj; cioé stabiliva e dilatava la fede deW £ -
vanadio tra le genti , che servivano al demonio. 
Come esso produceva quest' effetto ? Da qua-
li principj ripeteva la sua forza ? Da. quesea 
spiegazione dipenderebbe i l decidere , se in 

es-
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esso dobbíamo rkonoscere una cagione del tut-, 
to naturak, Ma l ' Aatore di tatto ha parlato 
fuorche di questo ; e qainii ognuno comín. 
cera a scuoprire , quanto ei Váglia nell' arte 
di ragionare , e quanta pena dia agí i Apolo, 
gisti del Cristianesimo per difenderlo da' colpi 
di l u i . 

Lo zelo de' Cristiani ridusse rápidamente 
alia fede molte ftazioni del mondo . Qaesto 
é i l fatto , di che dohbiam'o rintracciar la ca-
gione ; e per condurci da filosofi, uopo é coa, 
siderare le persone dal Cristiano zelo investí-
te , quelle che ne seguiron 1' impulso , e i' 
oggetto , intorno al quale si aggirava lo ze
lo . Né dobbiamo permettere all' Autore? ciie 
dopo di averci fatta visitare la Palestina pe 
informarci degli affari Giudaici senza veder-
vi nascere i l Cristianesimo , ci trasporti di 
salto in mezzo agí'Idolatri s e ci additi i Cam-
pioni dell' Evangelio giá cresciuti e fonnatí 
m atto di guerreggiare contro 1' impero del 
demonio . Ragion vuole , che se ne osservi 
i l primo comlnciamento , ed insieme i primi 
progressi. 

I fondatori della Religión Cristiana fu-
roño Gesú Nazzareno , ch' era tenuto per fi-
gliuolo di un falegname , e dodici pescatori, 
che abbandonate le reti 3 si diedero a seguir
lo . La loro apparenza non poteva risveglia-
re 5 se non i l piú alto disprezzo . Poveri , 
rozzi , ignoranti , odiati dalla loro nazione , 

) im-



D I C O N F U T A Z I O N E , 155 
¡^presero a riformare i l mondo , ed i l loro 

to zelo fu coronato dal /¿/ici successi. 
n«, I prlmi , ai quali eglino si rivolgessero ? 
te furono i Giudei , a cu i erano plenamente no* 
0- ti • 1 Giudei si distinguevano aW astlnaziom 
•pi ¡nvinctbile, di non vokr accoppiare altra ¡stituzio^ 

ns a que/le di Mose ; ed alie istituzioni Mo-
saiche era congiunta la fortuna dello stato . 

;tí) Questi i prlmi piegarono la fronte alia croce . 
:a- Indi si aggregarono all' ovile di Cristo g l ' I -
1- dolatri sudditi dell* Impero Romano , i quali 
ti- ¿a una parte guardavano con dispregio e con 
!' orrore i Giudei, e dall' altra erano tenacemen-
:e" te attaccati alia Rellglone della patria e per 
l16 1' antichitá ch' ella vantava , e per la gloria j 
,e alia quale aveva fatto salir o 1' Impero , e so-
il prattutto perché / ' idolatría sotto V appannxa 

k l piacere e della virtú si presentava con si 
^ seducenti maniere , che pe' Cristlani medesimí 
t[ m un dovere penoso i l reshtervi, 
^ l n quel tempo i progressi , che i Roroaní 
'vi avevano fatto nelle scienze , erano prevenutl 
111 al colmo della perfezlone . Allora fu che pub-

blicossi U sistema Cristiano ; sistema che co' 
ü' suoi mister j ' pareva che dlstruggesse le piu 
6- semplici e le piú chiare idee della ragione , 
• J e che chiamando gli uomini colle massime mo-
ír- rali ad una meta troppo alta riguardo alia sfe-
a- ra , dentro la quale si erano confina t i i Gen-
5 til!, sgomentava la natura ed irritava le pas-
Á sioni. ' - ' ' 

Questa dottriua e questa morale sostê  
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ñuta dalí' ardore di persone in apparenza Co p¡ 
tanto deboli , in brevissimo tempo si stabili e ¿i 
fu ávidamente abbracciata dagl' inflessibili Gb. v( 
dei e da' voluttuosi Gentili . Ora bisognj dí 
provare • che una si stupenda rivoluzlone ac se 
cadde secondo i l corso ordinario delT urnana1 m 
natura ^ o confessare che i feücl . successl y che « 
incontró lo zelo de' Missionarj Evangelici i \ h 
debbono ascrivere a cagione sovrannaturale , st 
Quando í' Autore vorrá trattar i ' argoniento' te 
che ha lasciato intatto ) saprá a cual partíto & 
appigliarsi. e 

Presentiamogli frattanto un' altra conslde. 
razione . Non solamente ci fa stupire la con. i 
versione del mondo operata con istrumenti ta P 
to in apparenza deboli, ma inoltre non ssppu n 
mo comprendere 5 come ed i predicatori ed i g 
convertiti avessero potuto star saldi fra tantipe- 11 
rieoli. J Crlstiani, esclama l ' Autore, si oppj l 
nevano con forza agñ errori , dichiaravano i Ion 1 
semhnentl ; e tali proteste g l i aftaccavam viÁ ; 
pm alia fede . Anche qui veggiamo i l nudo fat- ! 
to, al quale bisogna aggiungere tutte 1c circo. ]-
stanze per dame idea ades 

Le tentazioni della Idolatría sonó minu. ] 
tamente descritte dalla stessá penna dell' Au- ! 
tore , i l quale ha ben riflettuto , che tutte > 
le azioni si pubbliche che prívate vi facéva-
no alíusione , e ch' era un dovere penoso 
quello di resistere alie dolci attrattive del pía-
cere 3 ch' ella menava in trionfo .' A termi-
fiare i i quadro «oí agghingeremo , che la 

pro-
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0 pfofessione Cristiana era umversalmente tac-
1 ¿iata con nota d' infamia che le leggi í* a-

a vevano proscritta ; che chi i ' abbracciava , per-
na ¿eva i suoi beni , e stava di continuo espo-
lc_ 5íq al pericolo deli' esilio, de' tormenti i della 

morte . Avviene naturalmente , che tante e 
¡jg tali difficolta inspirino maggior coraggio a com-
si hiñere ? V Autore lo ha istoricarnente suppo-

sto: aspettiamo ora, che lo provi filosoficamen-
i te; e diamo intanto una rápida scorsa agli og-
•¿\ geti estranei, co' quali egli ha dissipata la sua 

e la nostra attenzione. 
it Comincia dal rappresentare come una 
i gioconda armonía d i scambkvole tolleranzct i l 
I profondo letargo , nei quale giacevano im-
•Vlt merse tutte íe nazioni Idolatre circa i l piii 

I grande anzi 1* único affare 5 che abbia 1' uo-
| cío in questa vita mortale ; e procura di met-
m\ tere in odio 1' mtolleranza de Ciudeli per fe-
y, rir di riverbero i l Cristianesimo , che pre-
,|| scrisse lo stesso zelo esclusivo . V intolleran-
tt- za religiosa non é altro che una incompati-
0. Mlitá di dottrina che nasce dalla natura 5 an-

I ziché dair arbitrio degii uomini . Siccome non 
i | puo stare , che i l triangolo abbia e non ah-

bia tre lat i , cosí non puo conciliarsi , che sia 
stata rivelata da Dio una dottrina ed un' altra 
ad essa contraria: e s' egli ha annessa la salva-
zione a quella, non puo essere, che si sal vi chi 
a questa si attiene. 

E' bert altro 1' insociabilita de' costumi , 
1' inumanitá , la crudelta , onde negli ultimi 

tem-
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tempi furono rimproverati i Giudei per j d 
depravazione persoriale contraria alie leggi ^ n 
Mosé s i l quale se vleto loro di trattare cy'gW 1 
IdolatüLper non contaminarsi coll' esecraíide ^ 
iordure 9 che vengonO rammemorate ne' librl ^ 
sacri ; ordinó loro nel medeslmo tempo s che ̂  
réndessero' a' forestieri tutti gil uffizj deíia ca. 2 
rita , e di trattarli comz se st2ssts a motho ck 
anch' egñm eram stati forestieri nella tena i¡ tt 
Égitto . ; , , . A n 

La legge Mosaica fu istituita per un pg. 11 
se p ártico late e per una sola nazione quamo r' 
alia parte cerimonial'e' ed . alf amministrazk C 
ne política } ma quanto a' precetti del Deca. tí 
íogo , che appartengono alia natura > e cui l i S] 
dio si degnó di confermare coila Riveíazione c 
obbiiga tutti gli uomini." ii 

, Che i primi Giudei testlmonj de' miracoñ \ 
co? quali Iddio g l i scortava , non l i crsdessero,^ 'J 
che v i prestassero cieca , credenza i posieri pt ' 
semplica tradizione y i ' Autore lo raccoglie da 
quel passo: usquequo detrahet mihi populus i m í i 
Vsquequo non. credent mihi in signis s quae fm 1 
coram eis ? Gli dobbiarao rimproverare 1' igna '1 
ranza del Latino 5 o la mala fede ? Per non s 
esserci permesso' né V uno né 1' al tro s farebbe 1 
d' uopo 5 che nel testo si leggesse usquequo non 1 
credant signa quas feci coram eis . Ma V espres- ^ 
sione usquequo detrahent mihi : usquequo non ere- 1 
dent mihi in signis suona in volgare : Fino a ^ 
quando mormoreranno della mia condona ? Fino 1 
á quando mri presmranm fede alie mié muc-
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x \ $ éd alie míe promesse 5 giacchi ho f a t ú in-
Á 0nzi a ¡oro tanti mlracoli ? Questo é i l vero 
m ritnprovero fatto a' primi Giudei i e che si ve-
Jei de non mend frequentemente ripetuto a5 Gm-
,jj ^ del s:condo templo . Per la qual cosa nulía 
¡jg dá queseo íuogo pao inferirsi contro- la certez.-
x 2a degli enuríciati miracoli. . 
^ I Profeti riunironó nel Messia co' carat-
A feri di lie , e di Conquisiators quelli di M a n i 

ré e di Flgüuolo di Dio , e questi si trova-
t no raccolti in ogní libro di Teoíogia . Ma 
lto fipiglia Orobio : Gesvi non essendo stato Re e 
k Conquistatore temporaíe s perché i suoi . seguá-
x d ricorrono al senso spirituale ? Perché , r i -
( sponde ií Lirnborchio s tal é V interpretazione 
. clatane dagli Scrittori del nuovo Testamento ^ 

inspirati da queí Dio' che detto T antico : e 
le prove dell' inspirazione di quelli é tale 5 che 
i Giudei non possono contrastarle senza ferire 
ancor questo. 

La Chksa non resto puré un momento 
confusa colla Sinagoga né quanto alia dottri-
na 5 né quanto alia comunione . * Gli Ebrel 
insegnavano , che la salute dipendeva única
mente dalla legge Mosaica ; che Gesü era sta
to un impostore 5 e che la sua dottrina do-

tó veva passare per una empia e detestabile pro-
.̂ fanazione . Secondo i Cristiani Gesu era íL 

gliuoío' di Dio / da cui solo sperar si doveva 
ia vita eterna , e le ceremonis Mosaiche era-' 
no divenute per lo meno iriutili . Circa la 
coníunione. i Cristiani si congrega vano in case 

Pri-
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prívate , e la Sinagoga lungi dal tollerarll l\ 
perseguitó fieramente e dentro e fuori deilaPa-
iestina. 

Lo sbagiío dell' Autore sará per avven. 
tura derivato dal vedere , che nel primo se
cólo alcuni de' Giudei convertiti univano t 
mendue i culti. Nel qual punto di storia sea. 
fora , che le sue idee fossero molto superficial! 
e confuse. 

Tre cíassi di Giudei sostenevano 1' osser. 
vanza de' ri t i Mosaici : alcuni l i congiunge. 
vano all' Evangelio , ma senza crederli necej. 
sarj alia salute ; e questi eran o riconosciuti 
per Ortodossi ; altri ne insegnavano la neces-
sita, e furono rigettati come Eretici sin dala 
nascita della Chiesa , allor quando gli Apo. 
stoli nel Concilio di Gemsalemme dichiararo. 
no , che non erano piíi necessarj . Nella ter̂  
za classe mettiamo i Giudei non convertiti, 
i quali esaltavano tanto le istituzioni Mosaicbj 
che condannavano assolutamente la legge ed i| 
culto di Cristo. 

Ora scrive 1' Autore , che g l i argomeni 
hnp kgatl da Giudei convertiti a provare, che li 
ceremonie Mosaiche non potevano abrogar si , 11 
che tutti i Troseliti l i dovevano ricomscsre cu-
me indispensabili ) sonó plausibili : gli esponc 
in compendio , e cita la conferenza d' Oro-
bio con Limborchio , dove si trovano istesa-
mente spiegati ( p. 103. ) . Chi non dirá Ú\ 
un tal parlare , che Orobio difenda la causa 
de' Cristian! giudaizzanti ? Frattanto questa I 

' una 
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li Hiía hietamorfosi operata. dall' immaginazio. 

^ ne dell' Autore , che, lo ha convertito tantií 
annl dopo che e morto ; impresa , che non 

•nj poté riuscire al LImborchio , col quale i l Giu-
^ deo Orobio disputó per ben tre volte contra 
H il Cristianeslmo , e rimase Giudeo t Si fatti er-
M í0^ , commessi per troppo abbondare in eru-> 

dizione , ci vagliano di ammaestramento, quan-
do ci rammentiamo deíla sicurezza , colla qua
le egli dichiaró nella pkcola prefazione di avsr 

H lm'1 tuttt g i l original} i coi quali aviva ¡Ilústrate 
^ k sue r¡cerche . 
m • Ma quali sonó gli argomenti , a cui egli 
J- da tanto peso .<? iddio ¿ immutabile . Che ne 
Jla segué ? Si muta egli forse per aver limitata 
M V esistenza del!' uomo ? No . Perché adunque 

| j1011 ̂  fotuto ab astsrno volere ; che la leg-
?'l íe Mosaica durasse/sino a certo tempo 5 e poi 
í, desse luogo a quella , che ne' suol immuta^ 
V bilí decreti doveva seguiré ? Ge sé Cristo e ¿ ñ 
il Jpostali ésservarom le vsremonie di Mosi : per-

Che , dice S; Paolo , non era stato ancora 
1 sfarclato I ' antico chirografo ; dappoiché Ge-
« Su ebbe consúmate sulla croce tutte le pro-
' ^ 5 comincio un nuovo ordine di cose e 

« gli Apóstol i coir íntervento del divino Spirito 
« dichiararono , che i l peso de' riti Mosaici non 
o- era piu necessario. 
^ Vi vuol dunque una gran dose di stupL 
a Jzza o di malignitá a diré , che la sagadth 

I Interpmi qui ha dato di piglio aU'al-
« íegoria , oyvero ai sofismi , come se in una 

T o m o IV . L c0. 
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cosa tanto facile e piaña sorgessero dlfficoltl 
da non potersi altrimentl superare. 

Nel raccontar le vicende della Chiesa 
di Gerusalemme 1'Autore coafonde i T^azzarsl 
Eretici co5 primi- Cristiani , ch* ebbero per 
quaiche tenípo la denominazione medesima : 
tolto i l quale equivoco , si scorgerá chiara-
mente nelia Storia che la Chiesa Gerosolimiw 
tana fu sempre ortodossa , e quando ando • 
e quando ritornq da Pella ; mentre se profes. 
sava col!' Evangelio i ri t i Mosaici , non m 
insegnava la necessitá . j sebbene per essen 
que' Fedeli ammessi nella nuova cittá edificati 
da Adriano sul monte Sion avessero dovuto I 
nunziare ad ogni costume Giudaico . I Nazza-
rei Eretici, che ne difendevano la necessitá,! 
nutrivano altri errori capital! contro la fede, 
cacciati da Gerusalemme non ebbero piíi per-
snesso di farvi ritorno per la loroostinazione,el 
rimasero separad dalla comunione de' Fedeli' 
nella stessa guisa di prima. Secondo alcuni egli-
tio stessi sonó gli Ebioniti ; ma secondo altri l 
una setta é diversa dall'altra. 

San Giustino Martire fu d' avviso , che 
non fosse p'eccarninosá V psservanza de' riti 
Mosaici , purché non si credesse necessaria i 
Ma invece di spkgarü coila ptú riservata dt$-
denza 3 nel passo si legge ripetuto tre volte 
sahatum talem i r i ajo . Nella traduzione dell' 
Autore Trifone 1' interroga del sentimento ádh 
Chksa ; e nel testo si dice : an sunt , qut dh 
p m t , hujusmodi sahatum non. i r i í Sunt, ego re-
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spondi . Non esprime quanti erano > moho 
rueño che fosse opinione di tutta la Chiesa 
Cum talibus , prosegue i l Santo s ñeque consue-
tudinis , ñeque- hospim communionem habere au~ 
dent j paróle compendíate cosí dal Mosemlo : 
mlnus clememer dscernunt . L' Autore prese da 
questo la citazione , e vi fece un ampio co
mento : asserendo che quando ' Gmsúm ffu ' pres^ 
sato^a dkhlarar i l sentimemo deUa Chiesa 9 ce»-
fesso che v i erano moiti f ra g l i Omdossi Cristia-
ni , che non solo escludevam i Ion 'giudaizzamí 
ffmili dalla speranza di sahazione, ma che evi-
tavano ancora ogni commercio con loro ne' comuni 
úffizj di amicizia, d* osphalita e d i vita sociale . 
In un quadro d' intolleranza si doveva por ma
no a tinte assai forti, ' 

' Gli Ggnostici non rlgettarono i'antico Te
stamento per averio trovato pieno di difetti, ma 
perché fu inspirato dal Creatore , che nel 'loro 
sistema de' due princlpj era I ' Autore del male . 
Per lo stesso sistema' neppur poterono accomo-
áarsi agí! Evangelj, ne' quali s' insegna , avere 
il Verbo assunta umana carne, la quale era per 
loro opera del Creatore, 

Le difficoltá, ch* egli cita contro Tantico 
Testamento, abusando del nome degli Gnostici 
sonó state ripetute sino alia nausea dai prede-
cessori del Signor Gibbon , e gli Apologisti v i 
hanno tanta luce arrecata , che non possono 
piü rimettersi in campo senza stancare la pa-
îenza del Pubblico . Simili dettaglj al nostro 

Rtituito non'si convengono. 
L a D i -
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Díte voi } che sino ad .Adriano la Chku 

tollero tune le Sette r Gesü Cristo aveva or-
dinato: si ecclesiam non audíverit, sit t i b i , tan-
mam ethnicus et pubbltcanus ; e 1* Apostólo a. 
veva detto haereticum hominem devita . Nell' e-
pistole di S. Paolo, di S. Giovanni e di S. 
Ignazio discepoio degli Apostoü ad ogni passo 
s' incontrano vive esortazioni a fuggire gli L 
ret id. , • 

Passando da Gerusalemme a Roma , 1 
Autore si maraviglia , come i Cristiani avis* 
sero in tanto orrore ogni segno di culto nazh. 
nah . Ma o Iddio non' esige un culto nep-
pur naturale ; o un culto contrario ali' unitü 
de! la sua natura ei alia perfezione de' suoi 
attributi dee veramente inspirare 1' orrore I 
col quale i Cristiani guariavano 1' universale 
depravazione delle leggi di natura , consecra 
ta agí i Dei nel culto idolátrico . U Autore 
motteggia sul demonio , come ss senza rinter^ 
vento di luí l" idolatría non fosse i l piu enor
me di tutti i peccati . I demon] erano autoñ , 
patrocinatori , ed oggetti deW Idolatría, in quan-
to tentavano gli uomini contro i l precetto di 
onorare Dio, come jornalmente 11 tentano in
terno agí i altri doveri. 

Nel la storia delle stravaganze dello spi--
rito umano mancava chi facesse i l panegíri
co deir Idolatría . L ' Autore ha occupato il 
posto voto : ma i l suo elogio non puó placeré 
se non a coloro , le cu i idee e le cui brame 
terminano ne* sensi . La superstiziom comparl-

:n 1 'va I 
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m sempre^sotto /' apparenza del placeré e spessa 
della virtú , e sappiamo qual placeré ella' me-
iiasse in trionfo . Virtú e volattá formano wri 
idea complessa di nuova invenzione. 

Era un dovere penoso psi Cristiam U con-
servar si puri in mezzo a tanta corruzione. Come 
stettero saldi \ E come fecero uscire i Gentil! 
dal lezzo , in cui si giacevano ? Secondo il cor
so della natura i Gentili dovevano sovvertire i 
Cristian i , anziché i Cristianl convertiré i Gen
tili . Ma nol siamo tornati insensibilmente al 
titolo del!' Articolo , e VAutore non vuole che 
se ne parí i . 

Seconda Conclusione che dee provare T Autore . 
La dottrlna d' una vita futura 5 accompagna-
ta dairopinione dell'imminente fine del mon
do , e del beato regno de' mille anni fu una 
dalla cagioni naturali dello stabilimento e de' 
progressi del Crlstianesimo. 

, RISTRETTO. Gli antkhi fiiosofi inculcava-
m questa semplice verita , che milla attender si 
kz dop o la morte : ma pochi • sagg] della Grecia 
e di Roma seguendo la guida delT immaginazh-
M e della vanita insegnavano essere F anima im~ 
mortale . Vna dottrlna tanto süperiors ai sensi , 
^ occupava placevolmecte /' ozio de' solitar}, per-
deva ognl ejficacla nel commerclo e nei negozj deL 
k v i t a chile ; giacche la filosofía mn pote co* 
pm altl sforzi che indicar debolmente i l desiderio,. 
• ^ * L 3 ' ¡d 
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ía speranza, o a l piü ¡a probablika. d* una 
ta futura, Ú darnd la csnezta apparteneva alia 
Kivjlazíoxs . LÍÍ mitología Vagan a non poteva 
gwvare , perche gla sé n era cominciato a. scuo-
tsre t i giogo . Questa domina delf ¡mmortalita 
pero si stabilt piü prósperamente neW Indis, nslk 
Siria , nsir Égitto , nilla Gal lia per V amhmm 
d& Sacsrdoti * "Helia kgge Mosaica , dovs si át* 
njrebbs trovare, non se m fa msnzione : i Ciu* 
de i fino ad Esdra si Hmitarono a l presente , In. 
di a non moho i Sadducei la rigettarono attac* 
catl al sensú ktterak della Scrittura, e F amml 
ser o i Farisei con altri donimi tratti dalla filo, 
sofia Oriéntale , i l cui partito finalmente ,, preval 
se . Ma non divenendó essa per ció piü proba-
hile 5 era necessario che ricevssse da Gesü Cristi 
la sanz ione di verita divina. xAllorche fu offertá 
dgli uomini la promessa d ' una felicita eterna \ 
non e maraviglia che venisse accettata da g m 
numero di persone d* ogni religione , d\ ogni con-
dizions, d? ogni Provincia. 
, V opinione della pros sima fine del mondo 

fondata sulle parole di Gesü Cristo e degli *.Apo-
stoli, che dopo i l corso di 17. secoli non si e av-
vsrata , produceva i piü salutari ejfetti sopra i 
Cristiani , e contro g t Increduli si annunciavam 
k piü orribili calamita. 

Si credeva inoltre , che Gesü Cristo avrehk 
regnato in tena mille anni innanzi la risurreziom 
genérale . Ouesto sistema adattato ai desiderj ed 
alie apprensioni degli uomini dove moho contribuí 
re dprogressi dtlCristianesimo. Guando poi non si 

. t v^v. n" sb~-
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n ehbs piü bisogno i fu condannato come inven^ 
zme dsir eresia. 

La condanna de piu saggj e dê  piü virtuosi 
Vagani ojfende F umanha e la ragions del pre
sente seco/o i ma nella primitiva Chiesa si con-
dannava al supplicio eterno la massima parte del-
k specie umana . Sentimsnti cosí rigidi sparsero 
di amarezza un sistema di amore : i Fedeli in-
suhavano i Tolheisti, e questi súbitamente atter-
ritl senza poter esseré sowenuti da' Sacerdoti e 
da Filosofi loro, restavano sogg'wgati j e se una 
wka inducevansi a sospettare, che potesse la reli
gión Cristiana esser vera, diveniva facile i l con~ 
vincerli , che i l partito piü prudente era quello 
di abbracciarla ( p. 13 9.) ¿ 

RISPOSTA. Prosegue V Autore colla stes-
sa copia d' idee estranee , e colla stessa scar-
sezza di raglonamenti adattati ai bisogno . Noi 
dobbiamo investigare , come naturalmente gio* 
vasse all' avanzamento della Religione la dot-
trina dell' immortalitá , 1" aspettazione dell'im-
minente fine del mondo 5 1' opinione del beato 
regno di mille anni. 

Circa la prima parte egU dopo di aver-
4 esposti i sentimenti delle antiche nazioni 
e glí sforzi della filosofía , termina con que-
ste parole. Al lorchi fu ojferta agli uomini lapro~ 
messa d'una felicita eternai ñoñ i maraviglia che 
wnisse accettata da un gran numero di persone 
& ogni religione ec. Eccoci adunque nello stes-

caso di prima , questo é un replicare con 
giro diverso- di termini , che la dottrina dell1 

L 4 int" 



168 S A G G I O 
immortañta f u una Adh ccigiom naturañ de¡k ¡: 
stabllirnjnto e de' pragressi dslCristianesimo; che d 
era quello che si dovea provare. q, 

"Non e mannúglia , che msnlsse accatata da i 
gran numero di persone . Cesserá la maráviglia te 
o peí vantagŝ lo derivante dalla stessa dottrina ' z, 
o per la quaíitá di coloro , che la predicaronoy n 
o per la disposizione 3 nellá quale trovavansr 
quelli a cui fu predicata. 

Non puó T Aütore attenersi alia prima i 
parte , avendo supposto 'y che la dottrina delD 
immortalita, se alletava V ozio dei solltar} , fet* \ 
deva ogni efficacia nel commercio e ne negozj. 
della Dita c'vvik. Ma ponendo da parte i pen-1 
samenti 'di lui , la incoerenza de' quali noit 
reca alcun giovamento alia causa deíla veri 
ta , la dottrina della vita avvenire , quale 4 
«tabilisce nel Cristianesimo , ha un aspetto se. i 
ducente ed un altro ributtante . Non possono 
non atlettare gV ineíFabili-^jeni di una beata I 
eternltá promess i a chi soíFre coraggiosamen-
te i travagli d' una brevissima vita . Ma nos 
possono non ributtare gl' inesplicabill tormén-
t i aggravati dalT i inmenso peso dell' eternltá 
sopra un miserabile , che abbia avuta la di-
sgrazia di atterrare il cumulo di tutti i suoi 
meriti con un solo peccato di desiderio . Ed 
i l dogma della •Predestinazione , che si riferi-
sce a questo gran termine , eccita , piü che 
speranza , terrore ed abbattimento di spiri-
to . Se non che questo stesso terrore 5 questo 
abbattimento di spirito puó servir - di motivé 
a seriamente pensare ad un negozio di tanta 



/ D I C O N F U T A Z I O N E . 169 
» importanza . Ma egli é indubitato , che una, 
3 dottrina sia per I ' amor proprio interessante 

i quanto si voglia ) non acquisterá mal alcim 
t grado di eficacia , se non guando si presen-
1 , terá alia mente dotata delía necessarla certez-
, za. Le promesse e le minacce senza prova son 
¡ íiulía. . 
t I Predicatori Evangelici , attesi i loro ca-

ratteri esterni , non avevano 1' autoritá de" 
i filosofi . Oltre ció i nostri non prendevano 
? a convincere con ragioni íilosofiche . Egli-

no proponevano P irnmortalitá come un ártico-
I lo che si doveva credere , non come 11 pro-
:, dotto d' una dimostrazione . Su qual fonda-
II mentó potevasi prestar fede alie loro dichiara-
i. zioni ? O dovevano essere dispregiati , o gli 
4 animi dovevano restar penetrati • dall' eviden-
i za del le prove general! del! a Riveíazione . Ma 
11 iti tal guisa la verita del Cristianesimo gis 
2riconosciuta faceva ricevere unitamente agli 
i- altri dogmi quello dell' irnmortalitá , quando 
tí ci doveva provare, che la dottrina dell'immor-. 
1. íalitá era la cagione , che faceva abbracciare it 
i Cristianesimo. ' > 
l Qual era la disposlzlone degli Ebrei r A 
DÍ tempo di Gesú Cristo la dottrina dell a vi-
t ta avvenire costituiva • un articolo essenzia-
\, le del la loro credenza ; onde 11 Cristianesi-
íé mo non ofrriva loro alcun nuovo vantaggio , 
h e ritrovava un estacólo naturalmente impos-
0 sibile a superarsi . Nel Cristianesimo la -vita 
•9 eterna era promessa soltanto. a chi credeva 
9 - ' . • \& 
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in Gesií Nazzareno ; nel Giudaismo a chi os. i J . 
servava senza mescolanza di altri culti le istl. & 
tuzloni Mosaiche. ,nC 

Circá la credenza de' Pagan! 1' Autore 
non sa determinarsi ; né noi ci gioveremo 
dalia suá perplessitk ; O essi professavano que, 
sta dottrina , o non la professavano , Mella ¿i 
prima supposizione non vi é ragione suffi. L 
ciente s per cui i l Pagano dovesse abbandona. ¿i 
fe la Religlone della patria , 'che insegnava jai 
io stesso sistema . Nella seconda bisogna r¡. 
nunciare al senso comune per non vedere ¡a 
che una hovitá di tal natura s in íuogo di age. jm 
volare le convérsioni , ne accresceva la dif. ^ 
ficoltá ¿ Voí Cristiani 3 doveva diré i l Polé 
teísta, mi promettete un paradiso s se l e a l te 
braccieró 1' Evangelio; e mi minacciate un ic m 
ferno , se restero nella Religlone ? nella qua, Ú 
le son nato . I grand' uomini della Grecia i « 
e di Roma hanno altamente derisa questa doí-1 ¿ 
triná i lo stesso popólo di presente la consl j | 
dera come una chimera ; nel Seriato e nel q 
teatri di Roma si annuncia pubblicamente q 
e senza velo , che tutto finisce colla morte: I 
sopra quali prove voi vi fondate ? Non l f 
questa la disposizioné naturale , in cui le i- | 
stanze de' Cristiani metter dovevano i Gen. r 
tüi i A \ 

Le opinión! del prossimo fine del mondo e 
del terreno regno d i Cristo sonó soggette alie i 
stesse difficoltá . Esse non potevano prendere • 
neppure aspetío di probabilitá s se prima gl 

In-
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i |Rfecleli non rlmanevano convinti delle verí-
. & deiia Rivelazlon Cristiana. E la prima era 

inoltre in se t'ant' odiosa , tanto sensibilmente 
i feriva la sensibilitá de* Romani per la gloria 
3 e per ^ perpetuitá dell' Impero i che fu una 
- delle cagioni che nel, fuoco delle persecuzioni 
3 gil stimolavá ad incmdelire contro persone , le 
- quali lor .pareva ; che bramassero T estinzione 
• di tutto i l genere umano. Ma é tempo di pas-
I jare alie digressiohí; . ^ , 

Chiunque abbia una leggiera tintura del* 
, la storia della filosofía , sá che tra' Greci L" 
- iramortalitá delF anima dal solo Epicuro fu r\~ 
- gettata. 

1 Romani sino a Catone universaimen-
. te la credettero : dappolché penetró in Ro« 
• ma la filosofía di Epicuro ; lo spirito di Scet-
| tismo infetto alcuni di que' letterati ; ma i l 
I I popólo rimase costante nelF antlca credenza s 
«' ch' era conforme a quella degl* Indiani , degli 
« Assirj, degli Egizj , de' Galli , i Sacerdotl de* 
i quali non , avevano alcuna preeminenza . sopra 
I quelli de5 Romani . Anzi allora fu , che alF 
' Epicureismo sottentro i l nuovo Platonismo' cort-
I federato eolia filosofía Oriéntale, quando il Cri-
i- stianesimo cominciava a predicare la vita avve-
i» ñire; allora i filosofi alzarono altare contro al

tare • e tutto fu iríutile. 
Se 1' Autore ha lette le dimostrazioni 

áoíte da' moderni filosofi in favore dell' im-
mortal itá, doveva accennarne i difetti per con* 
vincersi , che la filos ofia co p u alú suoi sfom 

non 
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non puo indícame se non che debolmeme 11 desi ¡fi 
derio e la speranza o alpiü la probabilita. Vero ¿ cb 
che queste dimostrazioni 3 che non si assomt d 
giiano punto alie sue , non possono sollecitarj ¡ni 
ií suo gusto. p 

Ne' libri di Mosé si fa molte voíte non ^ 
oscura menzione di questa dottrina : confes.1 Gi 
siamo pero , ch' ella non é contenuta nell' t 
conomia dell' antica legge ristretta dentro la 
sfera del temporale , sicche se non vi si ta 
va , non vi si dee trovare . L' Autore Inglese 
della divina legazione di Mosé, che i l Sig. Gil 
bon poteva consultare, parla molto acconcia-
mente di questo argomento. 

J Sadducei la negarono a perché quantin-
que ella si trovi ne'libri di Mosé, e piü chk 
ramente ne5 seguenti Scrittori , quelíi si coa 
piacquero di profanar la Scrittura colla filo, 
sofia di Epicuro . Per la stessa ragione 1' 
misero i Farisei , non per /' autorha della fio* 
sofia Oriéntale ; se 1' Autore non voglia distra^ 
gere quanto ha sostenuto sull'inflessibile ostm 
zione de'Giudei nel ricusar di uniré alcana ísts 
tuzione con quelle di Mosé . 

Del " resto .egli riconosce questo dogma 
-dettato dalla natura , benché prima l ' avesse 
creduto inspirato a pochi filosofi dalla vanita : lo 
confessa approvato dalla ragione a dispetto del 
h filosofia , che co piü d t i suoi sforzi non po* 
te dimostrarlo: gU place , che F avesse adorno 

~la supersuztone, dopo d' aver dichiarato la Mi 
íologia insuffiáme a fado rkevsre j - che / ptu 

so-
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i ¡svj Toliteisti m ajisvana scossa V aútorka ; e 
é che t voti de' popólo 'Pagano diretti a Giove e 

a¡l i ¿pollo risguardavano l l solo presente . Final
mente gl i Ebrei lo credevano come rivelato; ma 
yifcbe ció nulla v i aggiungeva. di probabilita^ fu. 
necsssítrio, che lo rivslasse Gesú Cristo . I I Sig. . 
Gibbon. ha bisogno della sagacitá d' un interpre
te piu che santo. 

La distruzione prossima del mondo 3 la 
comparsa dell' Antlcristo , e la venuta di Cri
sto giudice é una predizione contenuta for
malmente nelF Evangelio e nell' Epistole di 
i Paolo i di S. Pietro , di S. Giovanni : ella 
peí corso di 17. secoli non si é avverata : 
¿unque questi libri non fu roño divinamente in-
splrati . Ecco V objezione , ed ecco la rispo* 
sta , che si raccoglie dalla bell' Opera del Si-
gnor Hammond Scrittore Inglese piú antico 
¿el nostro . Convien distinguere due venute 
¿i Gesú Cristo , 1' una a puniré i Giudei , € 
l altra a giudicare tutto il genere umano . 
Quella nella Scrittura si predice imminente ) 
ma questa si da per incerta . Applicate i passl 
irt questione alia comparsa dei primi Eresiarchí 
denominati Antieristi da S. Giovanni , ed alia 
distruzione di Gerusalemme sotto Vespasiano .? 
§ troverete adempita la predizione nel tempo 
da1 sacri Autori designato. 

Se i l Sig. Gibbon avesse rammentato , che 
Origene fiori molto prima di Lattanzio ^ ed 
ebbe gran numero di seguaci , non avrebbe 
detto , che da S, Gíusfmo Maniré fino a Lat^ 
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tanzio tütti i Tadri riguardavam Id dottr'ma del 
M'dhnnlo coms una vsrita creduta da tutta t a t m Te 
sa. Origene sostenuto dal maggior numero f ; 
strusse si fattamente l* errore ? che avendo i¡ ; 
Vescoyo Ñ i p ó t e m o l t o prima di ' Lattaiizio)! 
tentato di ristabilirlo , non trovó , dice i l m 
semio , se non poqhi fanatici nelle campagt 
e ne* borghi deir pgitto, che gli prestagsero o< 
recchio . Per ai tro diversamente ideavano qut, as 
sto regno \ pochi Ortodossi , che a ve vano J m 
dottata tale chimera e diversamente gli i m 
retid : finché scopertasene Y origine nelle i ÚO 
volé Giudaiche ed in Cerinto, la Chiesa gkJ m 
stamente lo proscrisse . E siccome abbiare fe 
dimoscrato , che la riferita opinione milla peí M 
se poteva influiré ne' progressi del Cristiane. » 
simo s riesce insípido i l • sentirci diré , é 
quando V edifizlo ' ' M U Chiesa fu quasi al temí 
ne > s* tohe di mszzo U scstegm y chs avsva sir< 
mto un tempo per cómodo 'delta fabbrica, 

La riprovazíone de' ^ te tzú saggj e vhmñ 
Tagmi,' ben intesa non offende né V umanu ü 
ta , né la ragions del nostro secólo , ma come n i 
sl^debba intendere secondo la fede "cattollca, sa 
ne noi possiamo brevemente spiegarlo né á se 
semplici nuoce i l non saperlo \ Giova i ' ii<1 « 
diré , che questi sentimenti spargevam di ama. « 
rezza un sistema $ amore; poiché tanto pid é f8 
maravigliamo 5 come T Autora abbia rlposta »' 
m questa dottrina la sua' seconda" cagion de1 ^ 
progressi del Cristianesimo , quanto piú' candi « 
damente egli ne accenna gli eíTetti contrarj. 1 

Ter. 
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L terza Conclusione che dee provare F Autora ¿ 
I Jí dono de' miracoli falsamente attribuito 
Ij ¿la Chiesa primitiva fu una delle cagionl 
jl natural! del lo stabilimento e del progressi del 
x CristianesimOo ' 
M 
jj, RISTRETTO. JdonisopramawraU) che dU 
í. (tst ctvere ricevuti iprimlCrlstiam, dovsvano con~ 
a. itlbulfg a convine ere gP Infedeli . Oltre i prodtg) 
l ¡ccidenta/i, ¡a Chiesa si e arrogatct sin daglijLpo* 
U mli una successhne non interrotta di facolta mu 
i. mióse , come i l dono delle tingué , le visioni e 
I fe profezie, 1/ potere di scacciare I demonj , ¿I 
í w»<rr ammalñú, e ^/ resuscitare i morti * Iré-* 
| , cl't? íittrihuisce i l dono delle lingue ai suoi 
'i mtemporanei , dice di se stesso y che predicando 
| f Evangelio nelle Callie, doveva contrastare coU 
I I le difficolta di un dialetto barbaré . £ je i Cyi-

JMWÍ ¿i' tí/Zom richiamavano a mita g l i esfmti ¿ 
ñ me ne f a testimonianza Ireneo , ¡0 " Scetticismo 
i.; (Í! ̂ «g' íeAwpj ^0» JÍ potrebbs spiegare V Teófilo 
it ficHfo ¿i íí^r questa prova ad m Tagano che si 
| wwtóe convertito. De/ mí» «2 ogwi j^ro/o J ; OJ-
ai Jeniít succession di miracoli ; e veremmo a 
Í contraddirci, negassimo neW ottavo o nel décimo 
i. secólo al venerahile Beda e a S. Bernardo quella 
i fsde, che abbiamo con tanta génerosita accordata 
i mi secondo a Ciustino e ad Ireneo. Z.' milita poi 
é miracoli i sempre la stessa: í)g»; jgco/o ha a** 
i ^ío Jncreduli da combatiere , Í%/¿ Eretici 

k convincere, degP Infedeli da convertiré* Frat-
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tanto confessan^ó' ogni nomo ragionevok es ser g¡^ 
ta l potere ees sato y dovs togliersi alia Chiesa 
un época che m i non sappiamo terminare . Di 
presente regna • un segrCto Seettictsm: assuefatn da 
gran tempo ad osservare ed a rlspettate /' ordu 
m Invarinbile della natura , non siamo suífíchn* 
teniente preparati a sostenere T aztone vlsib'ik 
della Dlviaita . Diversa era la sltuazion deg¡¡ 
íiomini al nascere nel Crlstianeshm. I pm cur'mi 
ed i piu creduli fra* Tagani s1 mducevano spesst 
volte ad entrare in una socista , che si at tr ihL 
va un anual diritto alia potes ta di far mlracoli. 
I p rhnhhñ Cristiani battevan continuamente, una 
strada mística : i prodigj i ch" eglino si figura-
vano di operare , l i dispone vano a ricevere coL 
ía stessa facilita le maraviglie dell' Evangelio ed 
Í mister], che per loro confiessione sorpassavanok 
forze • del loro mtelktto . Quesf intimo convinel 
memo fin celébralo sotto nome di fe de, e raecomaru 
dato come U principale e fiorse f único mérito 
del Cristiano ̂  poichs secando i p ié rigidi Dottori 
le vintí morali, che pos sonó praticarsi egualmente 
dagP .Infiedeli- son prive d' ogni valórelo effieaeia 
per operar la nostra giustifieaz'tone ( p. 147. ) . 

RISPOSTA. Che i l dono de' miracoli dal
la primitiva Chiesa vantato ne aovólas se natu*. 
raímente i progres si 3 i ' Autore neppure ha ten-, 
tato di provari o : ci avyerte a principio che 
(io doveva contribuiré a - eonvincer g t Infiedeli : 
in tutto i l restante perde di vista la con-
dusione ; e finalmente termina con asserire y 
ebe i Gemili entravano per curiosita 0 per en*. 
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du/ha mlla Chksa che vantava U poter de' mi* 
racoli, ( 

• Tanta parsimonia qui non é fuer di ra-
gione. Imperciocché impegnatosi egli a pro, 
vare, ch' erano illusioni o impostura i mira-
coii , che al!' antica Chiesa si attribuiscono , 
il mettersi poseía a seriamente provare , che' 
l ' imposture e /' illusioni contribuivano a convin-
cere gF Infedeli, sarebbe stato lo stesso che con-, 
traddirsi. 

Quindi dobbiamo prendere inischerzo, che 
i Gentiü rinunciassero alia propria Religione , 
ed entrassero nella Chiesa perseguitata dai Prin!. 
cipe per pura curiosita. Questo sarebbe un nuo-
vo principio morale di imitar i i cuore , e dal 
llbertinaggio farlo passare all'estremo di'una v i 
ta pura ed austera. 

Vi potevano entrare per credulita . ín 
, quei tempo i Romani erano troppo iliumina-

ti 5 e a udire i ' Autore avsvano gia scossa t 
autorita dslla Mitología , che spacciava tante 
marayiglie. Or poi entrati per soverchia sem-
pllcitá nella Chiesa , come potevano rimaner-
vi , trovando ía loro aspettazioue delusa ? Se 
miracoli non se ne operavano , i Proseliti non 
potevano trovarvene . Chi gl' incantava ? Co
me concepivano un tenacissimo attaccamento 
a questa madre ? Per quale speranza si lascia-
vano bárbaramente tormentare e toglier la vi
ta ? Subodorata appena 1' impostura o i ' illu-
sione , non dovevano abbandonare con isde-

{ gno "na societá infame ? Non dovevano alzar 
TOMO I V . M la 
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lá voce5 ed avvertire i parenti , gli amici , f 
magistrati, il pubblico , che si guardassero dal
le fradl Cristiane? 

Sarebbe puerilita U voler piü insistere so. 
pra un assurdo cosi palpabile : rivolgiamoci 
pluttosto all' oggetto , al quale tendono vera
mente gli sforzi dell' Avversario . Egli non 
vuol miracoü di veruna sorte , né in veruti 
te rapo : egli investe quelli de5 primi secoli 
quelli deglr Ápostoli e di Gesú Cristo , ed in 
genérale ogni evento che non sia neil' ordi-
ne della natura . Questa é la vera meta déU 
le sue ricerche , ed a questa noi ora volgere-
mo íe nostre difese. 

Avanti pero d* inoltrarsi , convien pre-
rnettere due osservazioni . Ecco la prima . 
Non si dee contendere , se la primitiva Chie-
sa vantasse un potere di far miracoli per
manente, e da esercitarlo a sua disposizione . 
Mai non si é cosí creduto nel Cristianesimo : 
mai non si é avuta i ' arroganza di preten
dere , che Iddio assoggettata avesse la sua on-
nipotenza all' arbitrio degli uomini . Quan-
te difficolta non farebbe nascere un tale siste
ma ? A chi Iddio confido questo potere r M 
ogni Fedele in particolare > O all' unione di 
tutti ? O puré a' Vescovi presi ad uno ad «-
110 y ovvero al Sacerdozio in corpo ; E quai 
condotta conveniva tenere nelle occorrenti emer-
genze ? Quelli d' una Provincia erano pa-
droni di fare i l miracolo , o dovevano implo
rare i l consenso ed i l soccorso di tutte le 

Chie-
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Chiese ? Essendo somigliante disegno impossi-
bile ad eseguirsi • si é sernpre insegnato , che 
Iddlo secondo i l sud puro beneplácito accor-
dava i don! miracolosi ad alcuni d' eminente 
virtu e nelle circostanze che gil rendevano 
necessarj nella stessa guisa , che furono conce-
duti a Mosé e ad aítri illustri personaggj dell* 
antico Testamento ¿ 

La seconda riflessione riguarda V origine 
istorica della presente controversia . Fu «lia 
posta iñ campo dal Dottor Middleton colle 
stesse difficoltá critiche 3 che i l nostro Autore 
ha to i te di peso da lui . La novitá dell' im
presa sollevó contro i l Middleton tutto i l 
Mondo Cristiano s ed i suoi Avversarj l o ri* 
dussero alia dlsperazione di cambiar, lo stato 
della questione , per ritirarsl con onore ., D i -
chiaro egü di non aver t o l t i á combattere i 
miracoii passeggieri ne' primi secoli accaduti ) 
ma solo i l poter permanente , di che si cre-
deva rivestita ía Chiesa : cosa , ripiglia i l 
Mosemio, da niuno sostenuta , e che per , con* 
seguenza non meritava la pena di confutarsi 
con un grosso volume . 11 Sig. Gibbon cita 
questO grosso volume, cita l'opposizioni che i i v 
Gontró} cita 1' Apología ch'egli preparo s ma 
non dichiara i l fine ch' ebbe la disputa, e par 
che ignori, che la di lui piuttosto ritrattazione 
che apología fu data alia lucer un anuo dopo l a 
morte del medesimo.-

Fu rimproverato al Middleton che le 
iiffiGoitá da lui fatte contro i miraGoli de l 

M i p r i -
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primi secoii si stendevano naturalmente 3 
quelli dégli Apóstol! e di Gesu Cristo . ln 
fatti egli oppose ai primi i l Pirronismo de' 
letterati contémporanei , la credulitá del po
pólo ed alcune leggerissime riflessioni di crL 
tica sopra i monumenti degli antichi Scrittori 
e gil fu fatto vedere , che íe stesse leggeris
sime riflessioni di critica possono applicarsí 
agli Evangelj; e che si rinviene la stessa cre
dulitá del popólo Ebreo , e lo stesso Pirronis
mo negli Scribi e ne' Farisei . 11 Middleton 
persuaso ¿ella veritá de' miracoli depositati ne' 
libri canouici non volendo riconoscere la fa-
taíe consegueuza de' suoi principj , amó me-
glio di mutar la questione . Col nostro Au-
tore é superfino V affannarsi a mettergli in vi
sta la stessa conseguenza , come quegli , che 
lungi dall' averia in orrore , se la fa pro-
pria, e teraendo che i l suo lettore non sia cá
pate di scuoprirla da se 3 ve lo conduce per 
mano 5 e si leva del tutto la maschera verso 
i l fine del capo. 

Ora noi qui non prenderemo diretta-
mente a difendere i miracoli> di Gesu Cri
sto 5 giacché egli non gli ha direttamente as-
salití; faremo i ' apología de' prodigj de' primi 
secoli nella giá divisata maniera ch' ei gli ha 
attaccati , e la certezza di questi térra ai co-
perto la certezza di quelli. 

E prima di sciogliere le sue difficoltá , 
ci sia permesso di ragionare alquanto sul fat
to e diclamo , che §e i Gentili venivano in 

foL 
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folla alia fede , questa é una proVa evident» 
del la veritá de' miracoli , che si dicevano ac~ 
caduti . E vaglia i l Vero o bisogna supporli 
tutti stupidl é privi di ogni amore per l a Re-
ligione della patria , o confessare í che la con-
versione loro era 11 risultato di veri m i r a 
coli . Imperciocché i Cristiani lungi dal cer
care la solitudine é le tenebre operavano m 
pubblico j e ció apparisce da quella specie d i 
disfide , che s' incontrano ad ogni passo apren
do i libri degli Scrittori dei p í i m i secoii . 
Dalí' altra parte i vantati prodigj erano di 
tai natura 5 che anche i piü rozzi eontadini 
potevano fórmame giudizio ¿ I I parlare diver
se lingue , i l liberare gil ossessi 5 i l richiama-
re a vita gil estinti , ricercano recondite co-
gnizioni di física o sublimi sforzi d ' m.gegno 
a decídeme ? Dunque supponendo i Gentili 
forniti del senso comune , e freddamente in-
teressati per la proprla Religlone , se nelle o-
perazioni Cristiane non vi era un fondo di ve-
fita 5 se ne dovevano accorgefe ; onde se si 
convertirono contro l'interesse delle proprie pas-
s ion i , i l fatto stesso fa una invittissima prova 
In favore di essi miracoli. 

Inoltre abbiamo detto , che se nells 
Chiesa non si fácevaño veri miracoli , i Pro-
seliti 5 che vi erano entrati per credülita , do
vevano o presto o tardi áisingannarsi , ed 
sclrne . A che dobbiamo attribuire la loto 
perseveranza per fino in faccla d é ' tormenti e 
della morte ? Non si t-fattava d ' una famigl ia f 

M 3 d i 
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di tina cittá , di una Provincia . Dovimque 
erano sparsi i Cristiani , vantavano le stesse 
maraviglie . Apostati ve iv ebbe in ogni tem-
po , in ogni tempo gil Eretici esclusi dal se
no della Chiesa erano pronti a calunniarla ; e 
la perpetua cura, de' filosoíi era di porre in 
discredito i seguaci dell' Evangelio . Credibile 
che per niuna di queste vie slasi potuta mai 
giuridicamente provare una frode , una sover-
chieria, una coilusione ? Noi avremmo volu-
to che T Autore , in vece di esercitarsi nella 
gramática , avesse trattato da filosofo questo 
argomentó . Ma ascoitiamo quanto gli é pia-
ciuto di ripetere dietro la scorta di un Dou 
tore sconfitto. 

Come si pm spiegare lo Scettlcismo á¿ 
ktterati Tagani intorno all' immortalitá dell' 
anima ed intorno la rivelazione in genérale ? 
Si spiega ottimamente con accordarvi di buon 
grado, che questi guardavano gl i ajfari Cristis 
n i con qmir incUfferenza i e con quel dispreglo, con 
cui credete di mortificará in tanti passi dell' 
Opera vostra . Persone , che non credono , 
perché non si sonó infórmate , perche non 
hanno fatto esame venino , qual peso di au-
toritá possono avere ? Oltre che é legge for-
se di Psicología 5 che la volontá si determini 
invincibilmente secondo la veritá che scuopre 
1' intendimento ? Perché peces no tanti Cri
stiani persuasi ferinamente dell' esistenza dell' 
interno ? Non si debbono avere in contó al» 
cuno i pregiudizj , la sunerbia , i legami d i 

vi-
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vil i che stringono piü che ogni altro le peiw 
soné di mérito distinte > E di questi stessi per-
sonaggj non ne vanto in gran copia la pri
mitiva Chiesa? 

De!la credulita del popólo si é abbastanza 
parlato per non dover qui ripetere i l giá det-
to. Restaño le riflessioni critiche sopra Ireneo 
e sopra Teófilo. 

Ireneo, dice i l Middleton, at tribuís ce altrui 
i l dono delle lingue , dov egli predicando /' £ -
vangelio nelle Gallie confessa di aver dovuto con
trastare colle difficolta d1 un diaktto bárbaro. Nel 
testo si legge , che i l Santo si scusa di non 
iscrivere con Greca eleganza la storia deli* 
Eresie a motivo M i questo bárbaro dialetto : 
frattanto ci si suppone , che cid accadesse 
neU' atto di predicar / ' Evangelio . La parola 
Greca poi , alia quale si fa significare contra
stare colle difficolta di un dialetto bárbaro real
mente significa esercitare, usare, parlare un dia
letto bárbaro. 

Teófilo rigetto la proposiziom di renders 
ad un mono la vita , per quanto bramos o fosse 
della conversión deW amico . I I fatto é verissi-
mo, e ne istruisce chiaramente , che gil an-
tichi Vescovi non si avvisavano di poter fa-
re i miracoli a lor piacimento . Ma che se ne 
vuole inferiré ? Dunque Ireneo , i l quale dice , 
che questo prodigio non era raro, it suo tempo , 
e ch' egli aveva conversato con persone , alie 
quali era stata fatta questa grazia , mentiscs . 
Dobbiamo perderé i l tempo a confutar qua-

M 4 sta 
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sta maniera di argomentare ? Dipendente cía 
questo é l ' alero esame che siamo ora per fa_ 
re . Suppone I ' Aurore , che ogni uomo ragh-
neyok confesst, non farsi piü nella Chiesa veri 
msracoü. La sua perplessitá é soitanto nel fis-
sar 1' época della pretesa sospensione . Fu im~ 
mediatamente dopo la morte degli jípostoli \ M ~ 
la conversione d i Costantino ? ^AlP estinzione deW 
U r i a n a eresia ? Tacciamo che la perplessitá 
non puó aver luogo in chi ha impugnati i mi. 
racoli de tempi d' Ireneo , c facciamo os-
servare 5 che i Cattoíici esclusi dal numero 
degh uomini ragionevoli , perché insegnano ope-
rarsi tuttora, benche meno frequentemente e 
doversi operare veri miracoli sino alia consu-
mazione de' secoli nella Chiesa , lo dimostrano 
alr Autore co' .suoi stessi principj. 

Verchi ricuseremo m i la testimonianza di 
Beda e di Bernardo neW ottavo o nel décimo se
cólo , ammmendo quella d ' Ireneo nel secando ? 
Ecco i l primo argomento. 

Al presente la Chiesa ha degP Increduli da 
combatiere, degliEretici da convincere, degliInfe^ 
deli da convertiré , come ne* secoli andati , di 
sorte^che V utilitá o sta la necessitá de' mira
coli e sempre la stessa . E questo é i l secón-
do argomento. 

La successhm della dottrinaj de' Santi , de' 
Martir i e der miracoli in ogni secólo e cosí sc~ 
guita, che non si scorge in quale anello siasi rot~ 
ta la catena, Dunque essa non si é mai rot-
ta ; poiché confrontando 1' un secólo coll' al-

t r o . 



D I C O N F U T A Z I O N E . 185 
tro, la difTerenza, se vi fosse , dovrebbe esse-
re sensibile. Ecco i l terzo argomento, 

Verisimlímente i ' Autore avrá avuta in m i 
ra un' altra conclusione , Ogni uomo ragio-
nevóle confessa , che áttualmente non acca-
dono veri miracoli: ma quelli degli altrl se-
coli giungendo di mano in mano sino agí i Apó
stol i ed a Gesu Cristo 9 sonó muniti delle stesse 
pro ve s e sembrano ugualmente utili ; dunque 
tutti i miracoli sonó mere imposture. 

Ora ecco i l vantsggio che hanno i Cat-
tolici sopra i Protestanti. I primi ammettert-
do i miracoli presentí difendono senza fafí-
ca quelli del la primitiva Chiesa , quelli degli 
Apostoli , quelli di Gesu Cristo , co' quali 
fanno una catena . I secondi non possono 
negare i miracoli de5 tempi moderni , senza 
rovesciare gli altri , co' quali sonó coimes-
si . Ed i l Middleton nella prima Operat di-* 
chiaró Veramente , che non si poteva contra
stare all' odierna Chiesa i l vanto de' miraco
li , se non prendando a distruggere quelli de* 
primi secoli: ma eglí non si accorse, che biso-
gnava salire agí i Apostoli ed a Gesú Cristo , 
Noi non ci tratterremo piíl sopra questo ar
gomento , avendo rispinti I tentativi del no-
stro Autore ; aspetteremo che alcuno de' Pro
testanti sciolga i nodi , che fa nascere i l lo
ro sistema , giacché i due Apologisti Ingles! 
non hanno soddisfatto all8 aspettazione del Pub-
blico. 

Toe» 
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Toccando alia sfuggita i miracoli di Ge. 

su Cristo , 1' Autore pretende , che i prodil 
g j , che figuravaml di f a re ' i prhni Cristianl ¡i 
dispomvano ad ammettere colla stessa facilita fe 
marnviglk deif Evangslio , cli ei chiama auten-
tiehe per nascondere in qualche maniera i i ve, 
leño . Nelia qual sátira pero non sappiamo 
se ía ^ stoíidezza non superi la maiignitá ; pe! 
rocché supponendo i Cristiani illusi riguardo 
a se stessi , i ' inganno non potea provenire se 
non dalí'essere persuasi del divino potere di 
Gesii Cristo e dell' efficacia delle sue promes-
se, senza la qual persuasione non si fa com
prendere come potevano vantarsi di far mi
racoli a nome di Cristo . La fede adunque 
de'̂  proprj miracoli si risoíveva ne' miracoli di 
Cristo ; non credevano ai miracoli. di Cristo 
per un somigliante potere che attribuivano a 
se stessi. 

I Cristiani • confessavano e confessano sou 
passare i misterj le forzs del loro intellem e 
l i credevano e l i credono sulla forza de' mira
coli , i quali provano a veri i Lidio rivelati . 
K i\l}tsta' ¿ necessitá di conseguenza , non f u 
cilita di credsre, 

lAssuefatti3 prosegue 1'Autore, ad os servare 
ed a ristettars / ' ordine invañahik delta natura, 
la nostra ragiom o almeno la nostra fantasia 
non e preparata sufficientemente a sostenere / ' ^ 
ztone visibile delta Divinita , cioé a credere. 
che Iddio possa o voglia mutare 1' ordíne n ¿ 
turale: e siccome in ogni tempo V ordine del-
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|a natura si é osseryato invariabile , in ognl 
tempo gil uomini avrebbero dovato rigettare 
} miracoli . Ma si e dimostrato contro lo Spi-
nosa non tanto de' Teologi , quanto da' Fi-
losofi di tutte le sette, che i ' ordine natura-
le , inva^Mbile rlspetto alie creature , é sog-
getto al volere del Creatore , i l quale per 
puro suo beneplácito prescrisse alia materia 
piuttosto queste leggi che altre , come chia-
ramente si osserva da' Fisici nel moto degii 
astri, i l quale s comunque si concepisca, in niurt 
modo ripugna alia materia . Se Iddio poi ab-
bia o non abbia voluto alcune volte sospen-
dere le' leggi della natura , ella é una que-
stione di fatto , circa la quale i l Signor Da
vid Hume pubblico qualche sofisma , che non 
poté oscurare la luce di quesea semplicissima 
veritá , che i fatti si provano per via di testi-
monianze t 

La fede dei Cristiani vien qui derisa co
me credulita j e si riflette che questo^ era U 
principak e forse V mico mentó, chz si rlcVie-
deva d d Cristiano , S. Paolo al contrarío d i - -
ceva ai Fedeli : sla raglomvols T ossequlo della 
mstra fede, ed altrove s inculca , che si provi 
rigorosamente lo splrlto , La fede , che tantp 
si esaltava, era V operazione della Grazia sull' 
intelletto : questa é una delle yirtíi teóloga-
l i , e non la prlnclpak 5 giacché la Scrlttura 
da' la preeminenza alia carita : major harum 
^ ? n ^ ; ed insegna, che la fede senza ? epm 
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Ne solamente secando i Dottori rhorósi y 

ma ancora secondo i l dogma della Chiesa * 
umversale le opere degF Infedeli, le quali pos' 
sonó esser buone quanto aíla pura sostanza 
non conducono alia giustifica2ione . E quan' 
do si ponga mente , che i l fine della beatitudi 
ne e sovrannaturale, si cesserá di maravigliarsi 
come opere fatte colle puré forze della natura 
non vi abbiano rapporto. 

i Abbiamo fatta un' ampia e díretta apo
logía della veritá de' miracoli , quando ci as 
pettavano di sentiré , come i falsi miracoli 
giovavano naturalmente a convertiré ínfe * 
del i . 

Qiiarta Condusione che dee provare í' Autore 
Le virtú del primi Cristiani furono una del-
le cagloni natural! deílo stabilimento e de' 
progressi del Crlstianesimo. 

RISTRETTO. 1 prlml Apúloglsil rappre sén¿ 
tam co'ptü vhn colorí la rtforma de eos tumi che 
s mtrodusse nel mondo mediante la p r h e a z i ó m 
del Vangelo. Verchi mió disegno i di notar so-
(ámeme quelle cagioni ümane che furono scelts 
per secondar f eficacia della Rivelazione , ne es-
porro due , che naturalmente réndemela vhd 
det primitwi Cristiani piü pura ed austera di 
quella de Vagani loro contemporanei ; una era i l 
pentzmento delle lór colpe passate ; í a l t r a i l de~ 
nderto di sostener Id riputazione della societa . 
Furom t Cristiani aecusati di attirare a l loro 

par** 
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par tito i delinquentl piü scellerañ , che si per-* 
suadevam di lavare neW acque del bamsimo /e 
celpe passate, per le quali dai tempj degli Del 
ficusavasi loro qualunque espiazione. Ouelli , che 
m l mondo avevan seguitato sebbene imperfetta-
mente i dettami della benevolenza e del decoro , 
traevam da l í opinione della propria rettitudine 
una si tranquilla soddisfazione , che ¡i rendeva 
moho men suscetúbili di que" subiti movimenti d i 
vergogna , di cordoglio e di terrore , che ave-
van fatto nascere tante maravigliose conversioni . 
La brama della perfezione diveniva la passion do
minante di quelli a dispetto della ragione ; che 
si contiene dentro i Umiti d" una fredda medio-
crita. Ogni societa particolare, che si i staccata 
¿a l corpo d' una nazione , divien súbito ogget-
to d'universale ed invidiosa attenzione , e pera 
cgni membro si trovava impegnato ad invigilare 
colla maggior premura sulla propria condona e 
su quella de'suoi fratelli . Comecche per la mas-
sima parte si esercitavano in qualche^ negozio & 
professione, v i attendevam colla massima integri-
ta e col piü onesto contegno , Jl d'tsprezzo del 
mondo e la persecuzlone g l i abituavano negli 
eserciz] ¿T umilta, d i mansuetudine e di pa%kn* 
za. I Vescovi ed i Dottori Í aliara spesso pren* 

' devano nel senso i l piü lemrale, que rigidi pre-
cetti di Cristo e degli Jípostoll, che imodermco-* 
mentatori hanno spiegato con libera e figurata ma-
raerá come consiglj . Vna domina cosí subhme 
doveva rendersi venerabile al popólo: ma era mat 
admata per ottener f approvaiione di que mom 
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dani filosofi 5 che mita condotta di questa vha 
passeggkra consultarlo i senthmntl della natura 
e f ínteresss della societa . I pr'incipj della na~ 
tura sonó V amor, del placeré e que lío d' adre " 
che rivolti m buon usó formano Id privata e U 
publica felicita . Ma i primhivi Cristiani non 
bramavano di rendersi o piacevoli o mi l i in que. 
sto mondo. Eglino credevam illecito ogni placeré 
t comodi, g i l ornamentii i l lusso . Credevam che 
se M a m o si fosse conservato innocente 3 avreb-
be propagata la specie umana in altro modo • 
che ü matrimonio dee rlguardarsl come uno statl 
d ^psrfeztone, e di perfezlone 11 celibato . U 
vergmi d* á f r i c a pero permettevano a Treti ed 
a Diacom £ avef Mogo ne loro letti • e la na
tura insultata vendicava i propr] d i ñ t t u "Non e~ 
rano / Cristiani meno alienl dagll affarl che dai 
piacen. J^on sapevano come concillar la dlfesa 
amepropne persone e sostanze colla dottrinadeW 
ulimnata tolkranza : ofendevansl dall ' uso de' 
gmramenti^ e credjvano illecita la guerra. 

^ F ^ ' La maggior Parte dei pro-
senté articolo e impiegata a combattere la 
moraíe^ Cristiana co' vecchj sofismi , vestid di 
bnüanti espression! , e nelíe due prime ricer-
cüe si cambia la questione ; poiché sí pren-
cionô  ad indagare' le caglonl umane , per cui i 
primi Cristiani menavano vita plu pura ed au~ 
sterâ  de* Vagani loro contemporanel : onde" que
sta e la quarta volta , che I ' Autore perde di 
vista d tema del suo ragionare . Come la mo-
raie Cristiana poté naturalmente operare tan-
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te conversión! , dal nostro Autore mai nol sa-
premo. 

Anzl perché é una specie di fatal itá 
la sua j che distrugga con una mano quello 5 
che si sforza di edificare coll' altra , s' impe-
gna a' provare , essere ía mórale Cristiana coffl-
traria alia natura ed all'interesse della societa . 
Con tale asserzione come puó conciliarsi , che 
questa stessa mórale, rauovesse naturalmente i 
Gentili ad abbracciarla ? 

Ella non é contraria álld natura ; ríoi lo' 
vedremo ; ma ella é contraria alie prave in-
clinazioni della natura corrotta : ella esige 
dalle passioni una perpetua ubl?idienza alia 
ragione : ella prescrive che tutte \ é azioni si 
riferiscarlo a Dio : ella reputa beati quelli 
che piangono , quelli che sonó perseguitati „ 
gli umili , 1 poveri di spirito , ella ordina 
non puré i l perdono , ma la dilezione ancora 
de' nemici . Questo sistema doveva sgomen-
tar gl' Idoiatri, la morale de' quali consecrara 
dalla Religione non vietava se non i de-
littí , che riguardano la sicurezza del pubbll-
co ; e quanto al placeré dei sensi accordava 
una liberta illimitata . Come póteva in cosi 
breve spazio di tempo farsi una grande r i -
volnzione ne pregiudizj delta; mente e della 
disposizlone abituale della voíontá ? Si stenta 
tanto a convertiré urí peccatore Invecchiato 
neí Cristianesimo stesso, dove i l culto, le pre-
diche , 1' esempio altrui operano incessante-
mente sul cuore : e dobbiamo figurarsi tanta 

faci-

\ 
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facilita ne'Gentili, che in premio di tal cam 
biamento avevano innanzi i tormenti e la mor" 
te intimata dalle ieggi , che avevano proscrit~ 
ta questa morale ? £ ' ció conforme all' ordi" 
dme della natura > I nostri Apologisti addi" 
tando con istupore le numeróse conversión? 
opérate dalla predicazione dell' Evangelio e 
sclamano , questo essere un effetto sensibil¿ 
della Grazia divina , che sola puo superare i 
grandi ostacoli , che nella mente e nei cuore 
doveva incontrare ; ed i l nostro Autore vuo. 
le che crediamo sulla sua parola che la 
quahta stessa di questa morale produceva na, 
turaimente quegli eíFetti , che ci fanno stu-
pire j ma noi non cangerémo sentimento fii 
no a quando egli non avrá messa mano'alie 
prove. 

. La> Prima questione , ch' egli tratta é di 
pegare , perché i Cristian! , cioé gl' Idolatri 
gia per altre vie convertiti , menavano vita 

pura ed austera di queili che restavam 
m U Idolatna ? Dichiara di spiegarlo con due 
capom umane , e poi ne assegna cinque . // 
pennmemo defal l i passati: i l desiderio di soste-
m n la riputazione della societh: r interés se tem-
fórale: i l disprezzo del mondo : la persecuzime . 

s k f P , / ! tfTiTi de' fam ̂ ssaú ' Erano nel sistema dell Idolatría peccati inespiabili ? Per 
appoggiare novitá cosi singolare 1' Autore non 
ota monumenti. Ma snpposto, che i piúgrandl 
scelkratt volessero purificarsi coll' acque bat-
tesiraali , potevano riconoscere una virtú in 

que-



D I C O N F U T A Z I O N E . 155 
questo sacramento senza riconoscere insieme 
la veritá del Cristiaaesimo i Ed m questo ca
so non puré i gran peccntori , ma anche co
l o ro , che vivevam con qualche onesta , dove-
vano farsi un dovere d' entrar nella via del-
la salute ^ poiche ma rettltudine naturals non 
puQ tener tranquillo chi crede alie minacce del-
la Rivelazione : qui non crediderit 5 condemna-
hitur. 

La conversione de' maggiori scellerati s 
che poi divennero i Santi piü grandi } certa-
mente fa onors alia Chiesa. Ma l'Autora , che 
vuol tutto avvelenare , soggiunge che a que-
sti solí, e specialmente alie femm'me di malva-
gio costums , i Mlsslonarj Évangelici si rivol-
gessero . Non • possiamo meglio rlbattere la 
caíunnia , che invitándolo a scorrere gli At-
ti degli Apóstol i , dove trovera , ed in gran 
numero venuti alia fe le , Sacerdoti 5 Scribi , 
Farisei , Capi di Sinagoga tra' Giudei , e tra" 
Gentili ministri di Regine, Governatori di Pro-
vincie , Centurioni , donne nobili e persone di 
lettere. 

• I I deslderio di sostensre la rlputazlone della 
smeta sarebbe stato di qualche stimolo , se i 
Pagani non si fossero trovati umversalmente 
prevenutt, che nella societá Cristiana si com-
mettevano i piü detestabili eccessi . Chi vi si 
ascriveva , dovea piuttosto resistere all* infa
mia, di che si copriva. Solo si puó concederé, 
che dovevano impegnarsi a distruggere tali ca* 
lunnie coll* esemplaritá del vivera. 

TOMO IV. N V 
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H ^ V interesse fa custodire la huona fede é 

f imegrlta in coloro , che fauno la professio-
di negozianti 5 o esercltano qualche me-

stiere . Ma qui 1' Autore el, dipinge i Cristia-
ni come moni a tutti g ü afari del mondo ; e 
prima ci aveva detto , che si astenevano da' 
mestieri, che quasi tutti alludevano ai ri t i Ido. 
íatrici. 

I I dísprezzo del mondo segué appuuto per 
dxstruggere 1' interesse . Quest' era una delle 
virtu ch' esercitavano, non una delle cagioni ; 
per cui esercitavano la virtü. 

ha.. persecuzione fu posta in opera dagl" 
Imperador! come mezzo efficace a sgomentar 
1' animo : come partorisse naturalmente V t í 
fetto contrario , 1' Autore dovevá spiegarío . 
Ma della prima questione si é detto abbastan-
za > passianjo alia seconda. 

• La morale Cristiana é tacciata come ec-
cessiva¿ fanát ica , contraria ai principj della na. 
tura ed all" interesse dello stato, riprovata da filo-
sofi , condannata dalla ragione , che ama k 
fredda mediocrita . E per questo noi abbiamo 
soggiunto 3 che era fuori deír'ordine naturale , 
che fosse cosi prontamente abbracciata . Ma 
non si parli plú di questo. Diteci , quali sonó 
i veri principj della naturaí che formánola pri-
vata e la pubblica felicita . V amor del piacere 
€ i l primo , l'amor delf azione il secondo . L' 
mío e I ' altro restaño per sentimento dell' Au
tore degradad dalla morale Evangélica . A 
yettamente giudicarne s con vi en prima svi-

íup-
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luppar i príncipj; e determíname la gene ral i -
ta , colla quale a lui place sempre di parlare 
^ lettore. . . . 

V amor del placeré * V i ha un placeré 
intellettuale ed un al tro di senso , perché 1* 
nomo é composto di corpo e di spirito « Que-
sto naturalmente é piíi nobile di quello j e 
seguendd le fácil i tracce, della ragione ; 1' ul-
timo fine • per Cui fu 1' uomo creato 3 é un 
bene spirituale 3 non corpóreo' . , Quindi altro 
non essendo i precetti morali che tanti mezr 
zi naturalmente propomonati all' Índole . del 
fine 3 segué per legktima illazlone , che r a-
mor del placeré sensibile dee staré imm^tabii-
mente subordinato al? amore del placeré intel
lettuale, e che prende la forma di mal mórale 
ognl qual volta viola questa subordinazione i 
polché all ora non riferendosi plú razioneal sup 
line3 esce dall'o-rdine. . . 

Ció premesso i l solo rlguardo della s4t 
kte e della temperanza , e , non so quale depy-
famento d* arte ne' placeri di senso formano 
% ben físico 3 al quale attendono puré i bru-
íi; il bene morale risulta da' principj, dell' a-
.nlmOj non da' vantaggj del corpo : ed appena 
questo linguagglo sarebbeperdonabile ad un Ma
terialista « , 

Nel confrontar poi con questo principio" 
la morale Evangélica ? V Autore vuol daré ad. 
intendere 5 che tutti i detti di Gesu Cristo ab-
biano forza di precstto )/$ che 1' idea dee con-
%7j fosse impiegata tardi per daré soddisfa-

N i zio-
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zione alia filosofía . Quante volte é stato pro. 
dotto centro gli oppositori il passo decisivo 
del ¡'Evangelio: se vuoi sahar t i , osserva i pre_ 
cettii se vuoi esser perfetto , vendí quanto pos-
sledi, e seguí me ! 

Ha egli in seguito raccoite alcune fortí 
espressioni de' Santi Padri , i quali secondo lo 
stile eoncionatorio dimandano i l piü , affine 
di ottenere i l meno , ed ha detto con intre-
pidezza: ecco , o Cristiani , la vostra morale : 
frattanto i Cristiani non trovano i l peccato 
nelle cose appartenenti a comedí ed a píaceñ 
de* sensí ; se non quando esse tur baño 1' eser-
cizio del le facoítá spirituali , e distolgono 1' 
animo dalla sua naturale tendenza all' ultimo 
fine. 

Che M a m o avrebhe genéralo senza conm 
piscenza, se si fosse conservato innocente é opi, 
nione privata ; piú comunera ente s' insegm 
che la via del la generazione sarebbe stata sem-
pre la stessa; ma che la concupiscenza non si 
sarebbe mai ribellata dalla ragione. 

Le parole crescite et multiplicamini e quel-
le di Gesü Cristo , che alludono all' istituzio-
ne del Sacramento del matrimonio , non palé-
sano la peralessíta d' un kgislatore che per-
mette cío che non vcrrebbe . Né noi dobbiamo 
inquietarci colie questioni che fanno i Casi-
sti a questo proposito , bastando alia condot-
ta i l sapere , che i l matrimonio é Jecito , e 
che fu inoltre elévate alia dignita di Sacra
mento» 

Non 



D I C O N F Ü T A Z I O N É . i97 
Non possíamo negare ¡j che serondo is 

Scrittura e la Tradizione i l celibato sia pm 
perfetto dsl matrimonio ^ ed a considérame sol-
tanto i vantaggj esterni , avremfno puré i l 
suífragio della filosofía . L' Autore peró non 
pao ignorare } che questo non é un precetto se 
non ecclesiastico, e semplicemente per coloro , 
che vogliono portare 11 giogo 5 e che quanto 
all' interesse dello stato nel Cristianesimo si pren
de peí- regola i l bisogno del pubbiico piu chela 
perfezione de' particolari, 

L' uso del le Fergim ^4-fricane di dividere 
i l letto eo Diaconi e co' Treti , che S. Cipria-
no tenté di estirpare , ripeteva 1' origine dal
la dottrina del matrimonio , per la cui validi-
ta s insegnava , che bastasse la congiunzione 
degli animi senza i i commercio de' corpi . Co
sí il Mosemio , i l quale conviene cogli anti-
chi Storlci , che sottoposte le Vergini alie pro-
ve piu rigorose si ritrovarono intatte ; si eché 
non sappiamo , perche i l nostro Autore co
piando 1' erudlzione dal Mosemio abbia agglun-
ío contro di lui , che ¡a natura insultata ven-
dico i suoi dritti. Questo non é uno de' difetti 
ch'egli scopre con pena, costretto dalla kgge dell* 
hnparzialita. E Dio volesse ^ che fosse i i solo / 
Ma facciamo parola del secondo principio delís 
natura . 

L' amor delf azione . A parlar córi rigore 
T azione non si ama per se stessa 3 ma come 
mezzo che conduce ad un fine . Noi rlcono-
sciamo volentieri , ehe 1' operare m pace per 

N 3 Su?. 
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fár íiorlré 11 buon ordine s e pér procurare il 
ben essere de' nostri simili , come anche V S-
perare in guerra giüsta per proteggere la pa. 
ce , é conforme alF intenzione del Creatore 
purché si depurl dalla corruzione , che vi sol 
gliono spargere V ambizione , la cupidigia e 
i ' ira ; passioni che sempre campeggiano neila 
Storia' Greca e Romana , ed oscurano quella 
scarsa porzione di bené , ' che 1' attivltá di 
quelle genti produsse. Intorno alia qual cosa 
npn temiamo di asserire , che i l CristianesimQ 
. non solo non distrugge questo amore d' a-
zione necessario alia sicurezza ed alia prospe-
rita dello stato, ma inoltre lo fortifica e lo per, 
mona.' ' ' " ' "•'' - ' f i ' '• ' ' ' 9 P 

Non ío distrugge s perché non vieta la 
gíústá dijes a di se stesso3 avendone lasclato un 
illustre esemplo S. Paolo , i l quale non si fe-
ce illecito di sostener la sua causa innanzi a' 
legittimi tribunal i , e di appellarsl in ultimo 
grado a. quello di Cesare, Si vieta T odio , il 
rancore , lo spirito delía vendetta , e lo vieta 
ancora la legge di natura. 

Non lo distrugge , perché nella dottrina 
della Chiesa non si é mai reputata ¡Hecha k 
guerra , come evidentemente lo provano i 
passi verbali del nuovo Testamento raccolti 
a bella posta dal Grozio j e come lo confer
í a i l fatto medesimo , che ne addita le ár
mate Romane non mai scarse di soldati e 
di uffizlali Cristiani . Origene ed alcuni altri 
pochi Dottori seguirono 1' opinione contraria . 

Non 
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Non lo distrugge , perché lo sptr'm del 

frlstiamsimo non si offende daW uso de gitira-
mentí , ma dal giurare per le false Divinitá 
e per la Fortuna deli'lmperatore , ch' era una 
di quelle. 

Non lo distrugge finalmente, perché i Cri-
stiani , anziché abborrire del tutto gli aff'ari ci-
mli , s' impegnavano con prontezza negli uffizj 
loro destinati dagl' imperador!; e si fa, che non 
puré l'esercito, ma eziandio i l palazzo di Dio-
cleziano abbondava piú di ministri Cristian! che 
di uffiziali Gentil i . 

Anzi lo fortifica j primo , perché tanto 
nel Principe quanto ne' sudditi ci fa rispetta-
re 1' immagine di Dio ; secondo perché all' 
obbligazione esterna aggiunge 1'interna; e terzo 
perché propone un premio ed una pena neiia 
vita avvenire, a cu! ni una cosa del tempo puo 
paragonarsi; e sostituendo i l principio purissimo 
della carita a quello dell' amor proprio perfe-
ziona i l sistema della natura. 

Gli antichi Cristian! non andavano a 
conquistare , ' portando la strage e la desola-
zione nel le cittá e nelle campagne ; non cele-
bravano la letizia de' trionfi con trarre inca-
tenati al cocchio Sovrani , che non avevano 
altro delitto fuorché quello di avere difesa 
la propria liberta ; non eccitavano popolari 
sedlzioni per mettere in ischiavitü la Repub-
blica . Ma i Cristianl facevano immensi vlag-
gj, e combattevano colle tempeste del mare , 
coi disastri della térra , coila fame s colla se-

N 4 te> 
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te , per far fiorlre in ogni angolo del la térra 
i ' amor di Dio e del prossimo . I Cristiani si 
affannavano a raccoglier limosine per distrL 
huirle a' poveri ; a visitare i pupilli j a con-
solare le vedove j ad estirpare gli odj e i ' e. 
mulazioni ; a bandire gli omicidj e gli aduL 
terj . ¡ Cristiani finalmente davano ricovero 
ai serví cacciati da proprj padroni , e libera-
Vano da una morte penosa i bambini espostl 
secondo 11 permesso delle leggi dalla crudel-
tá de' genitori 5 e l i nutrivano , e gli ediu 
cavano per restituirli alio stato . No , i Cri
stiani in tutto río non bramavano di placen 
al mondo j ma vi voleva tutta 1' intrepidezza 
del nostro Autore a soggiungere , che non 
erano mili al mondo . Egli ha provato quest' 
acensa , come ha dimostrato 3 che la morale 
Cristiana fu la quarta cagione naturale dello 
stabilimento e de'progressi del Cristianesimo 

Quinta Conclusione che dee provare V Autore. 
L'unione e la disciplina del la Cristiana Re-
pubblica fu una delle cagioni dello stabilL 
mentó e de' progressi del Cristianesimo. 

RISTRETTO . J primithi Cristiani moni 
agh affari ed apiaceri del mondo provarano un 
oceupazione nel governo della Chiesa . Una sock-
Sa) chê  attaccava la religión dominante deW Tmpe-
ro dovs adottare una forma di governo pánicos 
lítre .. Gli ^dvostoli non ns istituirono alema', h 
pnms Cbiest furono llbers ed indipendenti j e sh 
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p a ceno tempo U goverm fu in mam de' Tro-
k t i ; per V abuso de' quali furono in seguito te 
yubblichs funzionl della religione affidate ai Ve-
¡covi, ed ai Treti; ndmi che nella loro origine á 
ssmbra che indicassero lo stesso ministsro ed or-
iine di persone, Eglino a principio governarono 
colkgialmente :• poseía fu stabilito un Tresidente-
¡n ogni Colíegio , come Ministro di tuno i l Cor* 
po. Questi in progres so divsnns superiore per u-
mrparjone . Ferso la fine del secando secólo le 
Chiese della Grecia e delP *4jia introdussero i 
Concilj ad imitazione delle cltta Creche, i quali 
comunicandosi agli atti con una corrispondenza reci
proca venns eos) la Chiesa Cattolica a prender 
la forma, e ad acquistare la forza d"una repub~ 
hlica federativa . I I Clero molte volte si opposs 
a¡r usurpazioni de' Ves covi, e fu ac cus ato difazio-
ne e di scisma^ e la causa Episcópale dovette i 
¡mi rapidi progressi agli ambiziosi artifizj diCi
priano e di pochi altri Trelati a luí simili. L& 
cagloni, che distrussero F eguaglianza de'Sacerdo-
t i , fecero nascere tra'Ves covi una preeminenza di 
grado , ed indi una superiorita di giurisdizione * 
Qmsi i I ' origine de Metropolitani ed i l fonda* 
mentó dell' autorita de Tapi , Ogni soc'teta ha 
diritto di escludere dalla sua cornunione quelli 
che la ledono : la Chiesa Cristiana esercitava 
questo diritto contra gli ostinati, ed ammetteva i 
raweduti alia penitenza pubblica , San Cipriano 
riguardava la domina della scomunica e della 
penitenza eme la pm essenziale parte della Ke* 
liñone. ' • ! 
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RISPOSTA . 11 governo , di cul tratta. 

V Autore sotto i l titolo di disciplina, risguarda 
i i regolamento interno delta societá Cristiana • 
onde se ne puó spiegare la conservazione , non 
ha verana reíazione ^Ue conversión! de' Gentlli: 
né egli ha pur tentato di dargli questo aspetto-
e COSÍ lasciando intatto i ' argomento 3 per la 
quinta yolta si perde a fare un trattato di di 
ritto canónico. 

Ma neppure spiega cosí la conservazione 
deila Chiesa . Dalla forma del governo egli 
deduce V unions di tutti ' i Fedeli , e pretende 
che i Concilj dessero alia Chiesa la forza di una 
KepuUlica federativa. Ora la sua stessa espo. 
sizione contiene gli argomenti che la distrae 
gono; 

Primo, egli é di avvlso , che i l gover. 
nô  fu sempre vario , finché si stabili 1' auto-
ritá Episcopale , e che i Concilj furono in-
trodotti ad esempio delle cittá Greche , ver
so la fine del secondo. secólo ' : per la' qual 
cosa se la Chiesa acquistó la forza d' una 
grande Repubblica federativa per Y istituzione 
de' Concilj , non se ne spiega la conservazio
ne per tutto i l tempo anteriore , in cui 1' in-
costanza del governo • che prendeva ora una 
ora un'altra forma , non poteva dame alcana 
stabilitá. 
. Secondo , neíla sua' supposizlone comin-

ciarono i Chierid ad usurparsi la giurisdizio-
nê  del popólo , e ad opprimerne la liberta e 
1 indipendenzai in seguito i Vescovi sottomi-

sero 
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séro i Sacerdoti : poseía s introdusse una su-
bordinazione tra' Vescovi. , e finalmente ^ i l 
Romano Pontefíce tiró a se tutta i ' autoritá . 
H popólo fu in dissensione co' Chierici, i Chie-
rici co' Vescovi , ed i Vesccví contrastaron 
fra loro e col Romano Pontefíce . Questa 
tela di governo e ordita secondo la sua fan
tasía , non secondo la yerita della storla : le 
dissensioni bensi son troppo vere^ anzi egli non 
ne ha toccata che una parte sola ; ed a noi 
non piace di scuoprire le piaghe defi' umanita 
che lascla per tutto le funeste tracce della sua 
debolezza. Cl basta 11 sin qui detto a conchiu-
dere , che se realmente invece della decantata 
uniom, regno neU'ovile di Cristo la dissensio
ne , mal se ne prende a spiegare la conserva-
zione dalia forma di governo , che ne forni V 
occasione, 

Ragloniamo adesso sul diritto Canónico 
che P Autore ci propone , e riflettiamo essere 
sao avviso , che qualunque forma di gover
no , che prendesse successivamente la Ghlesa^ 
fu d* istituzione puramente umana 3 e d' isti-
tuzione umana ancora 1 Concilj e le Censu
re . Noi lo neghlamo e ¿periamo di convin-
cerlo ad evidenza , che i l governo ecclesiasti-
co fu istituito da Gesü Cristo , come puré i 
Concilj ed i l diritfo della scomunica ; e che 
p istituzione divina, 'anztehe soífrire alcun can-
giamento, si osservó e si osserva tuttora inalte-
rabilmente la stessa 

La 
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La sockta Cristiana, dic' egli, nemlcd deL 

¡a religión de i r Impero ^ doiie pensare ad una for
ma di gobernó Particolare. Che i Cristiani fosse-
ro nemici dell' Idolatría, senz" esserlo dell'Impe.. 
ío , a cu i. ciecamente sempre si sottomisero . é 
cosa per loro gloriosa . Ma non si tratta ora 
di questo; si tratta di consultare i libri auten-
tici del la vita di Gesu Cristo , per vedere se 
Vi íasCió istituito un governo, e di mostrar CO
SÍ quanto deviino dalla veritá le congetture del 
nostro Autora. 

ívi si scorge , che Gesu Cristo ai solí 
Apostoli diede la facoká di legare e di scio-
gliere 5 che a loro sol i assegno dodici troni 
per giudicare le dodici tribú ; che a loro solí 
confidó' il diritto di pascere le sue pecoreL 
le . Infatti ebbe egli inoltre settantadue di. 
scepoli , ai quali non conferí se non una mis-
sione a certo tempo limitata , e ben si vede 
che non gíi fece partecipi de' privilegj comí 
partiti agli Apostoli , E perché alia Chiesa 
ayeva promessa la perpetuitá, né si puo concm 
pire una societá permanente senza una forma 
di governo, chiara cosa é , che l'autoritá con
tenta agh Apostoli doveva secondo V inten-
zione divina trasfondersi ne' successori . Ma 
diremo che ogni Fedeie succede agli Aposto, 
ii? ín tal guisa tutti sarebbero Giudki, tute! 
Dottori, tutti Pastori , cloe nessuno Giudice 
ftessuno Dottore , nessuno Pastore , essendo 
questi termini relativi , che portano 'seco V u 
dea d' una subordinazione . Per non attribuL 
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re a Cristo un assurdo si strano , uopo é diré 
che alie facoltá degli Apostoli succedono ^ al-
cuni de' Fedeli , non tutti i Fedeli : e cosí i l 
piü leggero ragionamento , che si faccia sopra 
i passl del la Scrittura , purché non si abbia 
impegno di difendere i l sistema del partito , 
atterra irreparabilmente la democrazia , e sta-
bilisce T aristocrazia ne'la forma del governo 
delineata dal Legisl atore Divino . 

Resta ad investigare , se V aristocrazia 
consista nel corpo del Clero , oppure in quel-
io de' Vescovi j ch' é lo stesso che cercare se 
i Vescovi sonó superiort del Clero , per istitu-
zione Divina , o semplici ammlmstrami di 
un autoritá che risegga propriamente nel 
colíegio Sacerdotale . Nella Scrittura vi ha 
un passo decisivo , nel quale si dice a Ve
scovi che gli ha pos ti sopra k Chiese ¡o Spu 
rito Santo. 

Qui pero nasce una difficolta dalla con
fusione de' noml . I I titolo di Vescovo e di 
Trete si dava alia stessa persona ; queilo a di-
notarne l" uffizio , questo a ragionare dell' an-
zianitá . Dunque come faremo risaltare la su-
perioritá de' Vescovi , prendendo questa deno-
minazione nel senso comune? 

Nell' Apocalisse i Capi della Chiesa ven-
gono distinti col nome di ^.ngeli , cioé d* in-
viati , e si attribuisce loro i l diritto di gover-
nare con formóle ch' escludono ogni altro. Nel-
1' epistole di S. Ignazio Discepolo degli Apo
stoli nulla s' Inculca piu frequentemente ed 

ai 
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ai Laicí ed ai Cherki 5 quanto la perfetta su 
bordmazlone al proprlo Vescovo . Ci é noto 
che i Presbiteriani rigettano 1' uno e 1' altro 
übro , per non poterli concillare coi proprio 
sistema : nía in questo scesso mostrano aper 
tamente i! lor torto ; giacche per sostenere 
un assurdo 5 si gettano in un assurdo pi¿ 
grande . A principio non vi flirono che di 
Apostoli ed i Preti , cioé i Vescovi : se non 
che, cresce!rJo di , giorno in giorno le spirL 
tuan conquiste della Chiesa , furono chiamati 
i sernpiici Sacerdoti ed i Diaconi in sussidio 
de Vescovi , ma come sudditi , non come 

íí piano instituito da Cristo , e posto in 
esecnzione dagli Apostoli mai non soffri nella 
sna esseiua alterazione venina . Impercioc-
che i Trofeu , cha iüustrarono la Chiesa na-
scente co loro doni sovrannatürali 5 se veni-
vano consultati nelíe occorrenze , non eserci-
tarono mai alcun acto di giurisdizione ; come 
asserisce V Autora 9 i l quale é caduto neli' 
inganno degli altri , che vedendo ne' libri del 
nuovo Testamento qualche Profeta far le fun-
ziom Episcopali, perché oltre di esser Profeta 
era Vescovo , hanno attribuito al primo ca, 
rattere ao che non conviene- se non al se-
condo. 
, í í Vescovo ed i l Clero non di rado era-

no tra loro in contesa : ma non si dee diré 
percio s che i i noms di fazione e di scisma fu 
ñat0 al pMrlottismo de' Treti ad oggmo di far 
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prevalere la causa Episcopak , Questo giudizio 
dee risultare dalia natura de'fatti particoiari. Se 
i Preti pretendev'ano di agguagliarsi al Vescovo 
e di considerarío come un loro députato, erano 
veramente Scismatici .! Se Ü Vescovo spogiiava 
íl Clero de5 suoi diritti legittimi, i l torto era 
di luis non de' Preti. , 

ÍAolto meno i ' Autore dee farsx lecito di 
tacciar.di ambizione e di artlfizlo i l Santo Mar-
tire Cipriano difensore de' diritti incontrastablll 
deil' Episcopato e del la disciplina del! a Chiesa 
per sottrarre un Prete bacchettone 5 . ed un 
Diácono discolo alia condanna proñunziata da 
un Concilio di Preti, /-ed approvata daí consen
so di tutti i secoli . Cl i rincresce; di non po-
rer entrare nella discussione de' fatti spettanti 
al famoso scisma di Novato e di Novaziano s 
per far trionfare 1" innocenza e la virtú so-
pra P ostinaziane di volere offuscare la glo
ria de' Santi piü eminenti della Chiesa cen
tro le leggi della Critica . L' avversario per 
altro non ha fatto clie semplicemente citare. 

La sübordinatione de Fesc&vl al Metropo--
irtani é d' istituzione umana 5 ma non porta 
seco alcana distinzione quantp alia sostanza del
la di gnitá, del carattere e' de' diritti annessivi 
da Cristo ¿ M prímato poi del 'h.omam Vontejícs 
si fonda chiaramente ne' testi verbali della Scrit-
tura. Tu es Vetrus, et super hanepetram aedifi-' 
cabo Ecclesíam meam. 

Divina parimente é V istituzione de* Con~ 
álj¿ circa la quale Scrittura non solo sommi-» 

ni-
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íilstra tfstímonlanze mcontrastabili , túa zn: 
che fatti decisivi ; atteso che i l congresso te-
ñuto dagli Apostoll e da' Seniori , o sia da" 
Vescovi in Gerusalemme sulla disputa de' riti 
Mosaicî  fu vero Concilio e modello di tutti 
gÜ aitri ; checché ne dica i l Mosemio coll" 
in.gegiiosa , ma insufficiente congettura dell' 
csempio delle cittá Greche appoggiata a Ter. 
tuiliano . I Giudei celebravano dc'Concilj; ed 
i l Cristianesimo usei dalla Palestina . Puó pe. 
ro ben essere , che fosse tolto da'Greci l* uso 
di celebrad i due volte V anno nella primave
ra e neir autunno. 

Finalmente egli é vero, che ognis&cktahit 
dmm naturalmente di eseluden dalla sua comu. 
niom chi ne viola le leggi , ma é ugualmente 
vero che i l diritto della Chiesa é d* origine 
divina , contenuto in quelie parole : si Ecck 
siam non audivsm, sit tibi tanquam ethnkus et 
publicams , ed in quell' altre: quodeumque l 
gaveritis erit et ligatum in cmllsi, 

. S: CíPrlano ^ rígido sostenltore della 
disciplina; considero la penitenza e la scomu-
nica come i ripari esterni della Religione , 
non come 1' essenziale della Religione . Lr' Au' 
tore lo calunnia , abusando deíie di lui epi-
stole , alie quali rimandiamo per brevitá il 
nostro lettore per disingannarsi. 
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Scsta Condusione che dee provare i ' Autore , 
La debolezza del Politeismo favori i pro-
gressi del Cristianesimo. 

RISTRETTO . I l Volmismo non era sw*.-
stenuta da Sacerdoti, i quali avsssepo un partL 
colar interesse m i culto degl' idolt , e non avg-
vano fra loro kgame alcuno di govirno. 

RISPOSTA . Avendo 1' Autore parí ato 
lellé cagioni contenute nel Cristianesimo , ora 
ne reca ín mezzo altre tre consistentl neila 
dísposizione del Gentilesimo ; e qui non pos-
slamo rimproverargli , che ponga in dimenti-
canza ció che doveva provare j diremo ben-
sl , che queste tre cagioni non hanno forza 
di provare , se non che i l Cristianesimo in es», 
se incontró tre validissimi ostacoli. 

I Sacerdoti dell' Autore sonó quali a luí 
place di fingerli : ma i Sacerdoti dell a storia 
traevano dal culto degl' idoli grandi emolu-
menti , grandi onori, gran potenza . Essi ave-
vano un collegio 3 ch* esercitava una giudi-
catura; Cicerone peroró per la sua casa d* in-
nanzi ai Pontefici , e ne parla coi piu gran 
rispetto . Gli Autori, gli Aruspiei interveni-
vano in tutti i negozj pubblici si di pace 
come di guerra con autoritá quasi assoluta ; 
e riferendosi tutte le azioni prívate all' Idola
tría 5 i Ministri della medesima avevano un* 
influenza genérale nel le prívate famiglie, tan-

TOMO IV. Q to 
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to che gV Imperatori non credettero di regna-
re , se non quando al poter del Monarca ag-
giunsero i diritti del Sommo Pontefice. . 

Come puó rendersi credibile , che i Sá-
cerdoti guardassero con indiffefenza le scon-
fitte del Politeísmo, sal quale' si fondava tutta 
la loro fortuna s e la perdonassero a' Cristian^ 
i quali rendevano palesi alia plebe le loro im, 
posture ? I I fatto é i che furono egiino i prin« 
cípali autori della persecuzione 5 e ch' eglino 
la tennero perpetuamente accesa , anche quan
do i Principi si mostravanó avversi alio spar-
gimento del sangue : eglino irritavano la su-
perstizione del popólo , eglino infiammavano 
F ira de' Ministri j eglino facevano scrivere 
da' filosofi atrocissime satire . L' Autore che 
fa la storia delle persecuzioni - poteva ignorar 
questo fatto? 

Settima Conclusione che dee provare V Autore. 
Lo Scetticismo del mondo Pagano favori i 
progressi del Cristianesimo, 

RISTRETTO. \Alhrche apparve U Crlsth* 
nestmo m i mondo , lo Scetticismo di Cicerone $ 
di Luciano si era dilatnto in tutti g i l ordini 
delle persone i in tale stato ' i l popólo era dispo
sto a ricevere un altro sistema di mitología pié 
conforme al gus to del secólo; ed i l Cristianesimo 
si mostró ornato di tutto ció • che poteva aftrWy 
re la curiostta , lo stupore e la riverenza del 
popólo*-

RIS-
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RISPOSTA . L' Autore fa astrazioni ; é 

la storia ne ínsegna , che per tre secoii i l 
popólo perseguitó con tanto furore i Cristia-
ni 3 che l i chiedeva a mor te nelía sol ermita 
del le feste con sediziosi clamor i : ne insegna 5 
che i Princlpi furono costretti a dichiarare 
colle leggi loro , che i el amor i del la plebe 
non sarebbero piú ricevuti come prová leglt-
tima ; né insegna s che la sfrenatezza ed i l 
gran numero degli accusatori non poterono re-
primersi se non rivolgendo contro di essile pene 
intímate ai Cristian i , supposto che non ne aves-
sero provata la reitá: e tutto ció* si legge nél 
capo seguente del Sig. Gibbori. 

Lo Scetticismo s che é uno sforzo di spi-
rito ed uno stato di violenta' sospensione , non 
prende" radice nel popólo minutos di cui lacre-
dulká é i l difetto ordinario. 

Del resto 11 nostro Autore ha dichia-
rató in che consiste lo Scetticismo da lui tro-
v<ito nel mondo Pagano . Si parlava della 
vita avvenire , come una favoía 3 e si era 

\ scosso i l giogo della mitología , che spaccia-
va tante mará vigile. Frattanto ecco , ci si di
ce •• una disposizwn favorevole a credere ed a 
rkevere le maraviglie delP Evangelio , cioé una 

, mitología piú conforme al gusto del secólo i ecco 
i l Cristianesimo ornato di tutto ció che poteva 
attrarre la curiosita 9 lo stupore , e la riveren-
za dagli Scettici. 

ú i d t -



ais S A G G I O 

Ottaya Condusíone che dee provare l'Autore . 
La pace e V unione delf Impero Romano 
•favori i progressi del Cristianesimo. 

RISTRETTO . Gli Ebrei del/a Vakstm* 
ncevsron s¡ freddamente i mtracoli di Cristo, chs 
stimarono superfino di pubblicare o almeno di 
conservare alcun Evangelio Ehraieo . Le storie 
amentiche deüa Dita di lui furono composte ad 
una distanza considerabile da Gerusalem ne, e do-
po che U numero de' Cristiani convertiti si era 
estremamente moltiplicato. Tradotte in Latino du 
vennero perfettamente inteUigibiñ a tutti i sud-
diti di 'Roma. V es seré tutte le nazioni so tto un 
solo Monarca , e le grandi strade eos traite per 
h legioni aprivano ai Missionar] delf Evangelio 
un facile passagglo per tutto ; e non incontraro-
no es si alcuno degli ostacoli che sogliono impediré 
r introduzione di una Keligione straniera in ion-
tani paesi. 

RISPOSTA . £' ieggiadrissima V imma-
gine de' Missionarj Evangelici , che marciano 
cómodamente a bandiere spiegate ed a tam-
burro battente per le gran di strade costruite per 
íe legioni Romane . Noi grossolani stupla-
mo su i progressi del Cristianesimo : vi ha 
chi c' illumina i essi sonó dovuti alie grandi 
Jtrade delle kgioni . Ben e vero á che gli Apó
stol i vlaggiando a due a due 3 e non portan
do seco ñeque saceulum } ñeque peram , non 
avevano bisogno delle grandi strade ; ed é 

per» 
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perció che S. Paolo dipinge patéticamente i 
disastri ed i pericoíi de' suoi viaggj. Ma che 
importa? Colpa loro 5 che non ne profittassé-
ro; le strads consolar i aprivano per tutto a dita 
faeile alf'Evangelio . Ci resta un sol dubbio : 
le íeggi ed i Ministri Imperiali 3 che perseguid 
tavano i Missionarj Evangelici , non potevano 
con eguale facilita penetrar da per tutto per 
k grandi strads costruite per le legloni ? 

L' unlversita del linguagglo , se fosse statá 
vera y avrebbe potuto tanto nuocere alia di-
latazione deli' Evangelio } quanto gli avrebbe 
potuto giovare. 

Símilmente 1' uníóne delie Vrovincie sotto 
un solo Monarca , se da una parte contribui-
va ai progressi della Reügione, dair altra ren-
deva piü facile e spedita V esecuzione degli 
ordlni imperiali contro la medesima . Abbra-
mo tuttora presente la viva pittura fatta al-
trove dal penneilo dell' Autore peí esprimere 
I ' orribile situazione di chi aveva incontrato la 
disgrazia del Principe : tutto V Impero per queílo 
sventurato era una carcere. 

Conchiude T Aatore , che i l Cristianesimo 
in mezzo a tanti comodi non incontro alcimó 
degli ostacoli che sogliono impediré /' introduzio-
ne di una Keligione straniera . Passiamo sotto 
silenzio i pregludlzj éi ciascun popólo , la gê  
losia de' Sacerdoti , F invidia de' Filosofi , la 
corruzione universale } e domandiamo se le 
leggi proibitive degl'Imperadori non formavano 
un ostacolo degno di considerazione. 
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Giacché le digressioni ci perseguitano si. 

no alia fine , jnvitiamo V Autore ad aprlre 
i l Talmud ? nel qual libro i Giudei , che si 
suppongono mdifferenti ai luminosi prodig) di 
Cristo, ne depositarono la memoria in due ar-
ticoli, 1* uno de' quali e ben lungo . I I Tal-
mud fu iu vero composto assai tardi ; ma gíi 
Autori avrebbero prestato cosi gran vantaggio 
ai Cristiani , se avessero potuto sopprimere la 
tradizione della hazione? 

I Giudei , che vennero alia fede , oítre 
1 Evangelio di S. Matteo , che tutte le ragion! 
pro vano es seré stato scritto in Ebraico, ne ave-
vano un al tro intitolato secando gil Ebrsl e 
che nei primi secoli della Chiesa fu avuto uni
versal mente in venerazione. 

Per quanto lontana da Gerusakmme e dal 
tempo dt Gesü Cristo si finga la data de qmu 
tro Evangel) , sonó certe due cose : primo 
che queste opere furono scritte dagli stessi te! 
stimonj de' fatti : secondo , che furono trova-
te conformí a quanto a viva voce avevano pub-
Wicato gli Apóstol i ; poiche in caso diver
so o non sarebbero state ricevute , o si sa-
rebbe mutata la stabilita credenza : questa ra-
gione prova , che saremmo sicuri della vera-
cita degli Evangelj , quando puré volessimo 
accordare contro la certezza fstorica 3 che fu
rono compostt in tempi assai bassi da perso
ne che l i divolgarono per opere de' Disce-
poil di Cristo. 

Ve-
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yeduta istorica de' progressl del Cristianesirao. 

Essendosl immaginato V Autore di aver 
provato , che i l Cristianesimo fu debitore del 
sao stabilimento e de1 suoi progressi a cagio-
pi puramente natural! , ne fa ora un quadro s 
com' egli dice , istorico , ma realmente favo-
loso , e col disegno di confermare i l suo in
tento . Imperciocché falsificando la testimo-
nianza del Grisostomo 5 ed abusando di un 
passo di Origene e d* un altro di Ensebio fa 
un calcólo idéale del numero de' Cristiani di 
un sol luogo , e poi come pur suole s ne de-, 
duce illazioni generali . Scende appresso a 
criticare gli a*tichi Scrlttori si Gentil i che 
Cristiani , i quali con voce concorde , ben-
che con mira diversa, si mostrano stuplti del-
la dilatazione dell' Evangelio ; e si affanna 
particolarmente sopra i l passo di Plinio con 
isforzi cotanto vani , che altro non ottiens , 
se non i l palesare lo spirito deciso di parzla-
litá , che pur vprrebbe celare. 

A noi non é dato di trattenerci in que-
ste minute ricerche ; tanto piú che la fatica 
sarebbe superflua; mentre basta alia causa, che 
si richiami i ' Autore agli Atti di S. Luca , 
dove sonó somm aria mente descritte le con
quiste fatte dalla Chiesa nel breve' periodo 
dell a predicazione di alcuni degli Apóstol i . 
-Egli non ha íavellato mai di un libro che 
solo' contiene i monumenti autentici della fon-

O 4 da-
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cíazione e dell' ManzU della Religione . [\ 
lettore pero potra giudidar dall' iníanzia della 
Chiesa, quaie ella dovesse essere adulta. 

Impugnaztone e difesa de mlracoli di Cesú Cristo, 

Abbiamo avvertito , che 1' Autore sten-
deva le sue vedute sino ai miracoli di Cri. 
sto , che formano la prova piú decisiva della 
divinita della sua religione , perché dotati 
d' una certezza agíi altri superiore . Egli ce 
gli ha presentad sctto gli occhj , ora sotto u-
no, ora sotto un altro aspetto , ma sempre di 
voló . Or che ha disposto 1' animo del letto. 
re, si toglie la maschera , e si ferma. Ci fer-
meremo noi puré 5 ma né da lui } né da 
noí chi leggerá , dovra aspettarsi cose nuo-
ve; poiché egli é ripetitore per elezione, e no! 
lo siamo per do veré. 

Primo Argomento . La nmva sena era 
quasi tuna composta di contadim ed arttsti 
di fanaulü edidonne, dimendichl, e dischiavi] 

i quali sfuggendo i l perkoloso incontro de" filosofi 
dogmatizz ¿vano in ouulto fres so la mohitudinz 
rozza ed ignorante capace serviré di essere sor
presa. misv.ra che V umile fede di Cristodif-
fondevasi peí mondo , f u cbbracciata da * varis 
persone che meritavcno qualche riguardo pe' do* 
ni della natura e della fortuna , ma queste ec-
cezioni o son troppo peche , o troppo recenti ad 
oggetto di togliere meramente di mezzo le im-
putazioni d' ¡gnoranza e di cscurita> che si rim~ 

prO" 
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preverá a pylrni Fedeli . Appogglandosi i mira-
coli di Cristo a si fatta testimonianza, qual fe-
de possono mentare? 

RISPOSTA. Prima di noi si c fatto vé*. 
¿ere co' monnmenti alia mano la falsita del
ta supposizionc, i qual i monumenti tolti dagli 
Atti degli Apostoli ne istruiscono, che le per
sone nobili, le persone facoltose , le persone 
di talento si tro vano non in iscarso numeto nel 
primo nascere deila Religione , tra gli Scribi , 
tra'Farisei, tra' Sacerdoti contení poranei di Cri
sto e degli Apostoli, che si convertirono in fol
la; multa turba Saceráotum. 

Prima di nci si é fatto rifíettere , che la 
certezza de' miracoli operati dal fondatore dd 
Cristianesimo non si appoggia alia fede sol-
tanto de' primi segaaci dell' Evangelio , ma 
ancora e principalmente alia pubblicitá de' 
fatti 5 all' esame giuridico istituitone dal cor-
po dell a nazione , alia deposizione de' testi-
menj confermata col sacrificio volontario dei
la vita alia grande rivoluzione prodotta nel 
mondo , che non si puó concepire , se non 
si suppongano gli accennati miracoli dotatí 
di un' evidenza superiore a qualunque ecee-
zione. 

Argomento sccondo . Glt uom'mi di sp'ú 
rito , come Séneca , i dm Vlinj , Tácito , Vlu-
tarco, ed ahri perderono di vista) e rlgettaron la 
perfezione del -sistema Cristiano' , riguardando' I 
seguaci di es so come ostinati e perversl Entu~ 
smsú , che estgevaoo ma taftta sommhsione al* 

h 
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k hr misteriose dottrine sema produrrs un ¿oh 
argomento. 

RISPOS T A . Primo , se vale ia non ere. 
danza di alcune persone di splrito , dee si" 
mil mente valere la credenza 'di alcune pe/ 
soné di spirito : e noi a q.ielli dell' Autore 
potremmo opporne un numero anche nía? 
giorev 

Secondo, cotesti uomini di spirito trascu. 
rarono d'informarsi delle cose de' Cristiani e 

( ; prevenuti ch' eglino fossero fanatici , non gli 
degnarono del loro pensieri . Ora chi non si 

xapplica, chi non esamina , non fonda presun-
zione contro fatti esaminatl, da chí vi prende, 
ya interesse, . r 

v Terzo , Celso si vantó di aver letti e 
> meditati gli Evangelj • ed in questi libri si 

nnvengono le circosunze de' fatti, i nomi de" 
testimonj, i luoghi ne'quali furono operati 
le occasloni nelle quali avvennero , le per! 
soné che ne furono onorate , le critiche de' 
nemici , ch' é quanto a diré tutto queíío che 
si ricerca per farne un esame sufficlente. Giac-
che questi scritt i era no noti ai Gentil! • giacche 
questi miracoU si pubblicavano a voce , e qua-
si sempre col le vive opposizioni de'Giudei co
me si e potuto diré , che i Cmüam esigevan* 
una tacita sommissione ?. 

Argomento terzo, Gli .Atologlni Cristiani 
che presero la difesa di Ion medesimi , dslla 
lor nligione e de loro angustian frat&m\ quan-
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¿o vogliono mostrare la divina origine del CrL 
¡tlanesimo insistom sulle profezie atte a convin-
[tre un Giudeo., non un Qgntile. Se avjssero a~ 
vuti buoni argomenti a far valere i miracoli di 
Cristo, gli avrebbero impiegati. 

RISPOSTA . Primo , gli Evangel) erano 
pubblici ; molti de' testimonj tuttora viveva-
no : si sottoponevano a giudizj legali , e so-
stenevano la lor confessione in mezzo ai tor-
menti ; ed i Giudei , nel paese de' quali era-
no accadutl i prodig) , accrescevano ad ora 
ad qra U numero de' credenti . Qltre a ció. si 
operavano quotidianamente nuovi miracoli ; e 
questi comprovavano quelli di Cristo. Contan
te prove vive e paríanti qual bisogno vi era d» 
Apologie > 

Secondo , si possono produrre mille passl 
di Autori Paganl per dimostrare , che I Gen-
tili comunemente non mettevano in dubbio 
i miracoli attribuiti a Cristo : ne scansavano 
la forza col supporre negli Eroi del Politeís
mo lo stesso potete . Dimandiamo di nuovo „ 
qual bisogno vi era , che gli Apologisti pren-
dessero a provare ció che non si contrastava t 
Quando i Pagani comlnciarono ad attaccarli 
col le loro diíficolta, comlnciarono puré gli A-
pologisti a difenderli . Origene fu un di costo-
ro 5 ma non i l primo , trovandosene altri pri
ma di luí citati dal Mosemio. 

Terzo. Se non vi soddisfanno gli anti-
chi Apologisti ^ consúltate i moderni • L ' esa» 

me 
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me de4 fatti é limitato 5 come i fatti medesi 
ínr: q uanto si puó dir contfo , e quanto ¿ 
piib rispotidere in favore, si trova raccolto ne' 
íibri loro: qaesti stessi argomenti , che trattig. 
rao noi , vi sonó ampiamente spiegati. 

Argomento qaarto. Séneca e Vlinio m% 
parlano ddh tenebrs non natura/i , in cui pgf 
tre ore fu invtslta la tetra ndU passions di 
Cristo. 

RISPOSTA . Tertulliano afferma , che i! 
prodigio ía da' Gentili notato ne' pubblici re-
gistri: i l sao passo é sostenuto , per tacer di 
tanti altri , dal famoso Huezio ; ne ha fon-
damento al cuno la diversa lettura i che ne 
vorrebbe fare V A atore. Flegonte Scrittor Pa, 
gano é par vendicato dall' Huezio i l quale 
giustamente conchiude , che contro 'la positL 
va testimonianza di eos toro nimia forza hall 
siíenzio degli a l t r i . 

Che Tünh avesse/ desmato un camoló ap. 
posta per gli ecclissi di natura straordinarh i 
d8 insólita durata , e che questo della passione 
• " ^ / í si tr0VÍ' non é cosa da far maraviglia. 
A l Lib. I I . c. 50. Hist. Nat. si leggono le se-
guenti parole: Fimt prodigiosi et languiores ds-
fectus, quali occiso Cesare et jíntoniano bello , 
mius fere anni pallare perpetuo . Ecco una 
proposizionc genérica illustrata con un esem-
pio , invece di un capitolo. fatto a bello stttdh 
per raccorvi tune F ecclissi straordinark > 
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si R I A S S U N T O. 

Qu; termina i l Cap, XV. del Sig. GibJ 
J ton: egli ci ha obbligati a fare un viaggiobera 
r lungo e curto: ma la moltiplicitá e la sconnes-
1 sione degli oggetti che abbiamo esaminati , e 

molto piü di quellí , che siamo stati costretti 
a passare sotto silenzio , costituiscono i l preglo 
singolare di questo libro . Una mano meno 
imperita e piü paziente gli avrebbe uniti c 
distribuiti con ordine: i l método da luí tenu-
to non é buono che- a rintuzzare i l senso co-
nrnne . Al che agglungendosi la superficialitá 
¿elle cognizioni , che apparisce all* indetermi-
nata e confusa generalita dell' idee , la per
petua mala fede , colla quale corrompe i mo-
vimenti del la storia e 1' aviditá di malignare 
sopra ogni cosa , ne risulterá un doppio ca-
rattere , che non é certo quello del pensato-
re e quello dell' nomo onesto . Egli ha fat-
to il quadro istorico de' progressi del Cristis-
nesimo; i l colorito orrido , ed i contorni for
zad palfesano abbastanza la passione del pit-
tore . Nol che vogliamo fare i l quadro isto
rico della su a lógica , non dobbiamo se non 
riunire in un sol punto di ved uta , e mostrar 
come delinéate in carta le parti principal i del 
suo edifizio. 

• Prima Conclusione . Lo stahühnento ed i 
progressi del Crhmnesmo furono effetti mturali 
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deilo zdo intolerante de Crlstlani . L ' Autore 
di tutto ha trattato fuorchc di questo; e quanto 
ha detto , non vale che a stabilire la conclu, 
sione ópposta. 

Seconda Condusione . Fu dovuto ai do?, 
mct delf immortalita^ alf opinione delf imminen, 
te fine de! mondo e del millennio . L' Autore 
di tutto ha trattato fliorché di questo, e quan. 
to ha detto 3 non vale che a provare i i con
trario t 

, Tenza Condusione . Fu dovuto al dowr 
de* miracoli che i primi Cristiani falsamente « 
(ittribuirono. L' Autore non ne ha trattato } e 
ía coriclusione in se stessa e contraddittoria. 

Qaarta Condusione . Fu dovuto alia mo* 
rale Cristiana . V Autore non ne ha trattato 
ed ha provato i l contrario , provando , cK eí-
sa compariva ai Gentili contraria alia natura 
éd all' interesse dello stato. 

Quinta Condusione . Fu dovuto alia /«--
ma del governo Écclesiastico < L ' Autore non ne 
ha trattato , ne apparisce quale rapporto ab-
Má 11 governo interno coüe conversioni degl' 
Irifedelii 

Sesta Condusione . Fu dovuto alt indifft-
renza dé" Sacerdoti Tagani . La supposizione é 
contraddetta dalla storia . 

Settima Condusione . Fu dovuto alio Sceu 
ticisma del popólo Tagano . La supposizione e 
contraria aí fatto 3 e lo Scetticisino 5 di che 
|)arla l ' Autore , non conduce se non air in-
Cíedutitá. 

Ot-
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Ottava Conclusioríe . Fu dovuto alie gran* 

di strade dslle kgkm ^ dV umfermita delta Hn-
ed aW unione delle Trovincie sotto uñ so-

10 Monarca ; nel rimanen te i l Cristianesimo non 
incontro alcuno degli ostaccli • che sogliono im
pediré T mtroduzione di una He ligio ne stranierd 
in lontani paesi. Qui V Autorc ha supérate sé 
stesso; e noi non vogliamo togliere ad alcuño' 
11 placeré d' ammirario¿ 

SAG-
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D I 

C O N F U T A Z I O N E 
D E L C A E X V I . 

QUi i ' Autore si fa a parlare delle per-
secuzioni sofferte dal Cristianesimo , e 
prende ad investígame le cagionl , /' e~ 

mnstone , la durata , e h piü tmponanti ciu 
eostanze j e tutti i suoi sforzi tendono a due 
oggetti : primo , a mostrar sempre plít , che 
nulla avvi di maraviglioso nello stabilimento 
m una Religlone , ch' ebbe tuno U tempo di 
crescere e di fortificarst , prima che si esponesse 
üjr impeto dells per secuzioni , che fu perseguí ta* 
ta lentamente , e che godc molti mervalU con. 
siderabili di pace: secondo , é suo impegno di 
far serviré queste stesse cose a giustificare la 
condotta de'persecutorl , e a rovesciare sopra 
i Cristiani' I ' odiosltá tutta . Nel che egli é 
stato in parte preceduto dal Sig. di Voltaire. 
nella storia universale , da cui egli ha cavati 
alcuni suoi materiali . Facciamoci pertanto a 
considerar le cagionl della persecuzione , che 
sonó T aver i Cristiani abbandonato i l culto na-
zionale: /'essere stati accusati di ateísmo: i l se-
greto delle loro adúname i i loro costumi calm-
piati. 
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t ' abbandono de! culto nazionale; primo moti
vo della persecuzione, 

RISTRETTO . Si i osservata ¡a tollsran^ 
%a religiosa di tuno i l genere umano : vediamo 
ora, come furono trattati gV intolleranti Giudei 
per giudicare delle veré cagioni 9 per le quali fu 
perseguitato i l Cristianesimo, che adotto la stessa 
intelleranza , I Giudei dopo la distruzione di 
Gerusalemme da Ĵ erone sino ad .Antonino Vio 
spesso si rlvoltarono contro i l\omani : ma me
diante la general tolleranza dal politeísmo e i l 
dolce carattere delt ultimo Imperatore si restituí-
rom loro gli antichi privilegj . Giacchs questi , 
ven che rigettassero con abborrimento la Dhinita 
de loro Sovrani, godevano i l libero esercizio della 
loro Religione insocievole, perche non furono toL 
krati i Cristiani? La dijferenza i chiara: i Giu
dei formavam una nazione, i Cristiani una set-
ta. Es sendo stata ricevuta la legge Mosaica per 
molí i secoli da una numerosa societa , quelli ch? 
T osservavano , si giustificavano colt esempio del 
genere umano j laddove i Cristiani violavano 
le istituzioni religiose del proprio paese ; ed i 
flosofi non concepivano che si dovesse esitare 
a conformarsi al culto stabilito , cgme ai eos tu
mi 5 air abbigliamentú ed al linguaggio della 
patria, 

R1SPOSTA. L* Autore per voler essere 
slngolare nelle sue idee si contraddice. Secon-
4o la massima della tolleranza universale , tut-

TOMO IV. P te, 
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te le Religioni dovevano rivolgersi contro ía 
Giudea e la Cristiana ¿ entrambe intolleranti': 
frattanto la prima fu tollerata e la secon. 
da no; e n era la ragione , che i Ciudei for~ 
mavano nazione, ed i Cristianl setta. Orlaba, 
%lone Giudaica lasciava per questo di essere h-
sockvole ed intolkranu ? Dunque o é falso . 
che 1' intollefanta era 11 motivo delíá pérseciu 
zlone de' Cristian!; o é falso } che i Gíudei 
furono tollerati , perche costituivano nazione. 

Anzi la veritá j che trionfa nella storia i 
sí é , che gl' intolleráñti Giudei furono perse-
guitaíi sinche costituirolio nazione 9 e che 
aflora si lasciarono iri pace i e ricuperarono 
i lor pflvilegj ^ quando , distrutta la cittá e 
perita un5 infinita quantitá di abitanti , queíii 
che rimasero 3 si sciolsero 5 e si spafsero per 
le Provincie dell5 Impero . Fecefo eglino di 
tratto in tratto aicuni deboíí sforzi per sot-
trarsi dal giogo de' Romani i e prendevano 
i pía efficaci motivi di ribellarsi dalle loro 
opinioni religiose , come í' Autore lo avVefteí 
Finché i Romani l i temettero i gi' Infestarono 
col ferro e col fuoco : disarmati e sottomessi 
che gli ebbero, permisero ch1 esercitassero pa
cificamente i l proprio culto . Quando face-
vano ancor figura di TŜ azione 3 ed í Romani 
vollero profanare i l íor templo s perché non 
valse questo stesso caratrere , /' antichha delid 
stirpe, é f esempio di tutto t i rhbñdo\ 

Ma se noi discordiaino dall' Autoré irí-
torno a' Giudei, intorno ai Cnstiani conven-

ghia-
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ghiamo con luí . L" dvzr essi abbanáonato U ' 
culto nazionale , ed i l farlo abbandonare da 
altri i era la vera cagione della persecuzio-
ne . Forse í Romani erario disposti a soffrl-
re ogni culto . purché non ve ne fosse uno 
che pretendesse di escludere; gíi altri } e di 
distruggere quello deli'Impero . I I Cristianesi-
mo voleva essere solo , rlprovava cora' empj 
tutti i culti della térra , e faceva ogni síbr-
EO per far entrar tutto i l faiondo nella .sua co^ 
immione; e perció tutto il mondo si vokó cen
tro di esso. 

.Co.rne 0̂ ^ escíus'm ed intoileranu de' 
Cristiani i ch' era la cagione naturale della 
persecuzione , poteva essere cagione naturale 
de' loro progressi , si e nel precedente capo 
veduto ; qui dobbiamo cercare se questa prL 
ma cagione di persecuzione rimuova da' perse-
cutori la taccia d' ingiustizia, come s' ingegna 
di fare V Autore^ 

Egli mette in contrasto queste due mas
óme; ogni nomo ha diritto di disporre della süa 
coscienza e del suo giudmo partkólnre : e non 
si devê  esitare a conformarsi al culto nazionale, 
come ai eos tumi ̂  agli abbigliamenti) ed alia lin~ 
gua della patria. Riferisce che i Cristiani r i~ 
clamavano i diritti inalienabiii della Cóscienza ; 
ma soggiunge , che i loro argomemi erano du 
spregiati da filosofi^ cui parsvn un delitto enor
me ed ,irr$missibih r abbandonare i l culto ddleí 
ttazióm i . „ . 

Obblighiamolo a scegliere . S* egli rico* 
P 2 no-
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íiosce per gmsta la prima massitua uopo é • 
che si un i sea con tutti i Cristiani a detesta! 
re 1* inglustizia dei loro antichi persecutor! . 
S* egíi vaol fare V apología di questi , biso» 
gna che moscri con buone ragioni che sia 
equa la massima , che fa recitar da filosofi s 
come da interlocutori di scena . T ôn s¡ del 
ve esitare ? Perché ? Ma ecco i l carattere 
de! Sig. Gibbon : asserisce e poi tace ; giac-
ché non pare a noi , che una similitudine 
insensata possa stare invece di prova : i co-
stumi , F abb'ígliamento , la iingua sonó cose 
indifferentl : che ognl culto religioso debba 
guardarsi colla stessa indifferenza 3 ha biso-
gno di prova 5 e prove 1' Autore non ne suoí 
daré . 

^ L'uomo per la veritá e per la salute non 
puo essere indifferente , come circa i l modo di 
parlare e di vestirsi : noi non crediamo , che 
alcun uomo ragionevole possa mettere in dubbio 
la veritá di questa massima contraría a quella 
de' pretesi filosofi. 

Quando uno ha scoperta la veritá e 
la strada del la sálate 5 ha diritto di fare 
tutto ció ch' é necessario a conseguirla e di 
astenersi da tuteo ció che nuoce al suo' fine . 
Questa seconda massima é dotata della stessa 
evidenza. 

11 diritto , ch' é in uno di fare o di 
non fare una cosa , induce agíl altri obbli-
gazione di non molestarlo . Questo é un as-
sloma di glus nsturaleo 

Ora 
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Ora supponiamo , che i l sistema vero 5 

H sistema che únicamente conduca alia sála
te , sia i l Cristianesimo . La contraddizione , 
che vi ha tra' dogmi , la morale ed i l culto 
del!' Idolatría, e tra il culto , la mórale ed i 
dogmi del Cristianesimo, é cosí sensibile , che 
ci "dispensa dail' ulteriormente spiegarlo . In 
una parola , i l Cristianesimo , che supponia
mo vero , condanna ogni altro culto , come 
dannoso alia salute. / 

In qual unque paese uno si trovl s' e-
gli si persuade della verita del Cristianesimo , 
ñon puó guardarlo con indifterenza ; chi ha 
diritto di fare quanto esso egii prescrlve , e di 
astenersi da tutto ció , ch' esso gli proibisce ; 
e gli altri hanno 1' obbligadone di non mo
lestarlo ; poiché queste tre masslme hanno una 
necessaria connessione ira di loro., 

Resta un sol punto a decidersl . A chi 
prcpriamente appartiene 11 giudicare della ve-
rita o della falsita di una Religlone í O alia 
aazione o ai privad . Non alia nazione j poi
ché essendo i l fine della socletá civile i l ben 
essere temporale di quelli , che si unirono in 
corpo sotto una certa forma di govetno , F 
autoritá pubblica non si stende sulle azioni 
interne che non hanno rapporto alia societá ; 
si stende certamente sulla professione esterna 
della Religlone , non glá per esaminare , se 
sia vera o falsa ; poiché ció non conduce ai 
fine della societá ; ma per vedere se la tale 
professione esterna giovi o mioca alia sien-

P 5 rez-
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rezza e i alia prosperita dello stato . U 
dhio della verltá e della falsltá della RelL 
gione appartieie ad ogni privato j poiché 
ognuno in privato é mteressato nei fine ch} 
ella propone ? Ed in eíFetto o si considerí 
la Keligione naturale , e Id lio parlava a cía 
samo in privato, per T órgano della Religio 
ne ; o si tratti della rivelata e Iddio non la 
propose al Sinedrio di Gerusalemme ed al Se 
nato di Roma , perché essi obbUgassero i sud 
diti a nceverla, ma la promulgó pubblicamen-
te e promiscuamente a tut t i . 

Diamo pertanto i l suo a dascuno . O 
gni suddico dell' Impero Romano aveva dirit 
to di giudicare , se la rivelazione Cristiana 
era la vera ; e quando si persuadeva di do 
verla abbracciare 5 né alcuno in particolare " 
ne la nazione in corpo aveva dmtto di mo! 
lestarlo , únicamente per questo , di sorte che 
le leggi proibitive degl' Imperadori per que
sto nguardo erano ingiuste } contrarié manife-
stamente ai principj del gius naturale. 

Ma apparteneva alia potestá pubblica V 
esaminare , se la Reíigione Cristiana era uti-
le o nociva alio stato nella sua esterna pro. 
tessione . E questo esame poteva farsl a prh. 
n , come suo! dirsi ed a posteriori . V esame 
a postenon sarebbe stato i l piA breve . F 
certo, che i l Cristianesimo é rivelato da Dio > 
Dunque non puó nuocere alia societá civiíe ' 
perche Iddio non vuole i l detrimento della so-
weta cmlc * L ' esame a prkrí esigeva , che 

sj. 



D I C O N F U T A Z I O N E . 23? 
si facesse un confronto de' dogmi e della mó
tale Cristiana co' principj , su i quali é fon-
dato i l ben pubblico . Se i Pagani lo avesse-
ro fatto , ayrebbem yeduto , che i l Cristian 
nesimo lungi dal distruggere i fondamenti del 
ben essere civile , 11 fortifica e 11 perfezip^ 
na , come nol lo abbiamo brevemente accei^ 
nato nel capo precedente ; e cosí invece di 
perseguitarlo, dovevano fare sul principio quel-
lo che fece Costantino dopo V esperienza di 
fre secoll. 

Ma quello , che rende piu detestabile la 
loro condotta , si é che non esaminarono ; 
ma sparsero 11 sangue di tanti sudditi inno-
cent! per puri sospetti , per semplice gelosia 
di stato , per 1' orribile costume che ha i l di-
spotismo d' incrudelire senza poter neppure 
rendere ragione a se stesso , perché incrude-
lisca. 

La falsa acensa di ateísmo ; secondo motivo 
della persecuzione r 

RISTRETTO. J Cristlanl eninorapprssen-
tatl coms una sockta di J i m ; ns si vsdeva , 
quaie Dh'mka , e quale specie di cultô  avesssro 
sos t i cuito agli D¿i ed ai tempj delj anpehita . I 
Filosofi , chs ammeatevano /' unita ¿i Dio , era-
no psrsuasi , phe j pregiudiz) popdarí dipendono 
dair originak dispqsízmd della natura umana , 
e che un culto fatto pe! popólo, se crede di non 
aver bisogm de sensi, da nel fanatismo. Si av-

p 4 vL 
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tásavano che i Crhúani degradassero 1* m h l di 
Dio colk loro chlmericU specolaztoni . Sarebbe ? 
sembrato msno sorprendente, cheavesserorispen^ 
ta G. C. come un sapiente , come un savh) che 
adorato o come un Dio. I Toliteisti erana disto, 
su dalle leggende di Bacco, dy Ercole § di Escu
lapio a veder comparire i l Figliuolo di Dio sou 
to forma umana ; ma si maravigliavano i che i 
Cnsttam abbandonati gP inventor i delle artledeL 
le leggie t domatori de mostri e de tiranni, scs, 
gaessero per oggetto esclusivo del loro culto un 
oscuro maestro che di fresco , e presso un popólo 
bárbaro era stato vittima della malizia o' della 
gelosta¡ rlgettavano F immonalita oferta da CrL 
sto t? la sua resunezhne ) e deridcvano la sua 
nascm equivoca , la sua vita , e la sua morte 
ignominiosa. 

RISPOSTA. L ' acensa 5 che nel titolo sí 
annnncia ü mismo, realmente era A\ fanatismo 
di superstizione. I Gentil i rimproverati da' Cri-
stiani di adorare Dei di pietra e di legno 
mvece di rlvolgersi ai Creatore del!" imiver! 
so , come potevano attaccarli di ateismo ¿> Sa-
peyano bene , che agli Dei délía favolosa an~ 
tichita avevano sostituito G. C. Figliuoio di 
Dio ; e che al culto di Roma avevano surro-
gato un al tro culto secretamente celebrato : 
sicche realmente gli aecusavano di superstizione 
non d' ateismo. 

L' una e 1' ai tro possono avere riguardo 
al ben essere dello stato ; e vi ha chi hatrat-
tato problemáticamente , se nuoca pió alía so* 
cietá la superstizione, che 1' ateismo. 

. • ' Se- i 
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Secondo i principj poc' anzi stabiliti , I 

Romani per non incorrere la taccia d' ingíu-
sti , dovevano , sprezzando le vocl ed i nu-
íneri volgarí , íaí un serio esame della dot^ 
trina Cristiana , per decidere se intesa nel suo 
giusto senso , si opponesse o no al bene del-
lo statO. 

Noi ci iagniamo d' aver essi negletto un 
dovere tanto essenziale : ci lagniamo anzi \ 
che imperversando neli' odio chiusero 1' oree-, 
chie alie vive proteste de' Cristiani, e si rise-
ro deile ardenti Apologie , nelle quali questi 
esponevano chiaramente la loro credenza sul
la natura della Divinitá e sull' innocenza del 
loro culto religioso. 

Ma l ' Autore per la piíi devlante dal 
vero segno non introduce i Centili a di
mostrare , che i l culto era di nocumentó al
io stato; ció che sarebbe stato a proposité per 
la loro giustificazione 5 ma si vale della loro 
maschera sernplicemente a risvegliare un filo
sófico disprezzo degli augusti místerj , che 
foímano 1' oggetto dalia nostra credenza , trat-
tandoli di speculaziom chimerichs invéntate a 
degradare V uniú di Dio . I I qual esame es-
ce da* limiti della presente questione ; e fuo-
r i delle ingiurle , nulla altro si trova da con
futare . 

Abbiamo veduto che i Cristiani stessi con-
íessano essere i misterj süMríori alia religione 9 
e ch' eglino l i creciono obbligaci dalle prove 
general! } che dimostrano la veritá della R i -

vela-
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^elazlone . Laonde per conchíudere lógica, 
^niente contro i mlsterj fa d' uopo esaminare 
le prove della Riyelazione . E gli antichi Pq. 
íiteisti plü di noi prossimi ai fatti , e circon-
dati da una luce pressoché perenne , prove
niente da4 frequenti miracoli che si 'operava-
no , dair eminenza del le virtú , che facevano 
campeggiare i Cristlani di ogni sesso , di ognl 
condizione e di ogni paese ; e da! coraggio 
col quale incontravano la mor te , potevano 
piú fácilmente convincersi dell' origine divina 
del .Cristianesimo, 

I filosofi^ che ammettevam /' unlta di Dio 
si persuâ evanQ assai male che i pregiudiz} poi 
foiart dipendessero dalla disposizione origináis 
deir umana natura 3 per copel adere insensata
mente , che non si dee far' contó della diffs. 
rema ddV oumioni e de' culti . La disposizione 
costante ed essenziale dell' umana natura é di 
avere una ragione , per iscuoprire la verita 
ed amarla, e per iscuoprire tutti i falsi pregiu, 
flizj , e detestarli e correggerli c 

Ma i fiíosofi dell' Autore insegnano otti-
mámente 5 che un culto fatto peí popólo se ere-
de di non amr bisogno de' sensi, da m i fanatis-
m° ' Questa lezione non dee farsi ai Cristia-
ni , che hanno avuto sempre un culto sensi-
hile ? e che nella sua parte essenziale fu istl-
íuito da Dio medeslmo ; ma ai moderni Deis-
t i , i quali escludono ogni pratica esterna . 
Non posslamo pero approvare , che questi fi
íosofi ristringano la necessitá del culto ester-

' no 11 
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«0 alia sola contemplazüone del popólo , poL 
che non si trova sistema di gius naturale , in 
cui parlandosi. degli uffizj a Dio dovuti , non 
si stabilisca in termini generali l ' obbligazio-. 
ne del culto esterno. 

^4t fiiosofi sarebbe sembrato mem sorpren-
dente clze avsssero rispettato G* C come un sa
piente , che adoratolo come un Dio . Ma le pro-
fezie ed i miracoli ci obbligano a riconoscer-
lo come Dio ; e colla loro evidenza rendono 
j-agionevole quest' ossequio. 

Le kggende di Ercole 5 di Bacco, di Escu
lapio avevam assuefatti i Volit éis t i a veder conu 
pariré gli Dei sotto umana forma : ma nessuno 
era disposto a riconoscere tre persone in una 
sola natura , e la natura umana unita colla 
divina in una sola di esse tre persone . Que-
sto mistero fu rivelato dal Cristianesimo, e fu 
creduto per le prove delia Rivelazione , non 
perche i Politeisti fossero ,disposti a idee cosí 
remote dalle loro „ 

V essere invenmi delle arti e delle scienze 
e domaíort de mostri e de' tiranni é un carat-
tere .che rende gli uomini degni della stima 
de' loro si mil i ; ma d? un uomo per quanto sia 
grande non puo farsene un Dio ; e questa fu 
la stupida superstlzione de Politeisti : furono 
convinti co* loro stessi Autori di dargli onorl 
Divini a soggetti , ch' erano stati puri uomi
ni , ed uomini , i cui vizj e le cui strava-
ganti vicende oscuravano la luce delle poche 
opere glovevoli , che attribul loro la mitolo

gía. 
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gia . la Gesu Cristo noi non adoriamo trn| SP 
nomo Deificato , ma un Dio unito ail' iim3J 
na natura ; e nelle cui azioni traluceva cosí ^ 
chlaramente la Divinitá , che ne restó pUrs íe 
atterrito chi condannollo alia morte. 

La nascha di Gesú da una Fergine e '/„ 
ma ñsurreztone si mettevano dagl' Infedeli jg 
derlsione : e. frattanto gl' Infedeli si convertiJ 
vano in folla : quanto do ve vano essere chía, 
re le prove , che facevano ricevere idee cosi 
lontane dal naturale ? 

E queste prove } alie quaíl 1' Autore non 
ha potuto togliere un grado di forza , dimos, 
trano contro di lui 3 e dimostravano ai filo, 
sofi ed agí' Idolatri deli* antichitá, che i l Cri-
stianesimo é il sistema della veritá , non un' 
invenzione della superstizione. 

Le assemblee Cristiane ; terzo motivo d! 
persecuzione. 

X. 

RISTRETTO. La política Romana nguar-1 
dava con gelosia e diffidenza qualmque socm 
panicolare, chs si formaba mllo stato; e U Cri-
mane assembke parevam tneno innocenti e pm\ 
peñcolose di ogni altra . Gf Imperadori vo/eva-
no in esse puniré lo spiriío d'indipendenza, eu-
mevam) che le prediziúni d' hnminente calamita 
insptrassero P apprensione di qualche perico lo f chs 
provenir potes se dalla nuova sena, che era tanto 
pié sospetta, quanto piu oscura, 

RISPOSTA. Questo é i l ritratto del di-
1 : • SPO-
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spotismo , che invece di giustificare fa freme-
re ¿i sdegno chiunque conosce i diritti orí- . 
ginali dell' umanita . Una política che prende 
oíosla di quahnque soctetk particolare , che si 
fomi nelío stato , senza informarsi dell' istitu-
to che professa , dell' oggetto a cid tende , 
degli esercizj in che si occupa , sará sempre , 
come sempre é stata , la política de' Tlranni. 

Le Cristiane ctssembke parevano meno /»-
nocentl, e piu pericolose d' ogni altra ? Dun-
que se ne doveva prendere esatta cognizio-
ne . Potevasi negar fede agli Apologisti , co
me parte interessat^ . Ma Plinio fece sapere 
a Trajano , com' egli aveva impiegata una dL 
ligenza particolare per venire in chiaro di che 
si trattasse nell'adunanze de' Cristiani; che per 
sino aveva impiegati i tormenti ad istrappar 
dalla bocea di due donne , che in esse servi-
vano da ministre , la veritá , che i l risultato 
delle sue ricerche era stato d' averie tróvate z«-
nocenti e superstiziose, Qual fu la risoluzione del 
virtuoso Trajano ? Stabili un piano regolare di 
persecuzlone,. per aboliré un istituto che si era 
trovato non puré Innocente , ma virtuoso , 
polché obbñgava secondo Plinio col gmramento > 
aW assistenza d' ogni reita. 

Plinio non vi trovó 1' indipendenza , che 
sarebbe stata degna di esser punita dall' Im-
peradore ; e Tertul llano sfido i Gentil i ad ad-
ditare un solo Cristiano , che fosse caduto in 
sospetto d' essere entrato a parte di qualche 
cospirazione . Non si sonó mal dolsuti i Ma-
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gístrati dí aver trovad i Cristlaní refrattar' 
alie leggi ei alia sommissione dovuta al l0r8J 
grado . Tutta 1' indipendsnza era ristretta alia 
liberta della cosclenza 3 che niuna potenza u, 
mana ha dirltto di costringére * 

Le calamita eram predstts imprudente, 
tóente da' Montañistt • ma i Pagani . che i 
credevano insultati , si vendicavano sopra tutti 
i Cristiani per isdegno , non perché temesse 
ro s che i perseguitati potessero giungere ai 
acquistar la forza di avverare .le loro predi 
zloni . Questo maligno pensamento dell5 Au' 
tore non si trova rinfacciato da alcuno asíl an. 
tichi Cristiani 4 

í Costuml de' Cristiani caíimniati s quarto 
motivo di persecuzione. 

i RISTRETTO . Le cautele , colle quali \ 
Lnstiam cekbravam gil uffhj di Relighne da. 
•vano occasione ai Gsmiü dicredere c¡y egltno 
mdessero bambtnl nati di fresco tutti coperti di 
farma , e che se ne cibassero, é eke poi stinti i 
iumt avesseró incestuosi commerci fra loro. 

, R1SPOSTA. L ' acensa di cibarsi delk cm. 
ni d un bambino coperto di fariña aveva un 
lopdamento vero : i Cristiani celebrando il 
pistero dell' Eucaristía, ch' era la parte essen-
ziale del loro cuito i sotto le soecie di pane 
mangiavano i l vero cofpo di G. C. e ter-
minata la funzione si congedavano *c¿n darsí 
i l bacio di pace ? ch' era i l fondamento de 
pretesi mcestl. 

Quan-

\ 
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rj Quanto piuc atroci erano queste calun-
ro siíe , tanto piü cautamente doveva procederé 
la jl Govcrno l e la piü superficiale ricerca gli 
íi avrebbe fatto scuoprire i l vero s Non sana un" 

eterna infamia per gl' Imperador! Romani di 
aver uccisi tarit* innocenti sopra un equivoco 
COSÍ grossolano ? 

í.* attaccamento alF Hoíatria y ultimo motivo 
di persecuzione taciuto dall' Autore. 

ÉgÜ é strano che 1' Áutoré abbia passa--
to sotto silenzio la principal cagione delle 
jjersecuzioni 5 posta la quale , tutte le altre si 
spiegano s e tolta la quale nessuna dell' al
tre fácilmente si concepisce . Imperciocche sia 
riguardo ai delitti imputati , sia circa i so-
spetti s che prendevano dalle adunanze Cri
stiane i non é credibile che i Romani ¿ i qua-
11 nell* ammiriistrazione delle leggi non passa-
fio per la piü ingiusta h o ía piu feroce na-
zione i avesser voluto spargere tanto sangue e 
privarsi, di tanti sudditi , senza un forte inte-
resse che gli stiinolasse a violare cosi visibil-
mente i principj dell' equita naturale. 

V attaccamento alia próprta Relinme , i l 
quale doveva essere grande per ogni riguar
do di antichita ^ di educazione , di libertinag-
gio • di gloria , faceva si, che chiudessero vo-
lontariamente gli occhj alia luce , e che per-
seguitassero nella Relígione Cristiana á non 
una setta rea e pericolosa alio stato 3 ma una 

r i -
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rivale , che minacciava all' idolatría la totale 
distruzione del sao regno. 

Qaesta cagione trova nella storia di que' 
tempi ^ gli argomenti pía chiari a convincer. 
ne chiunque . Imperciocché non solo vi si 
veggono 1 Sacerdoti porre in opera ogni ar. 
uüzio per opprimere i Cristiani ; non solo i 
Filoso.fi inventare nuovi sistemi a rettificar r 
idolatría per non lasciarla cadere ; ma altresi 
vi si vede i i popólo tutto acceso' del piú alto 
fanatismo , oltrepassare i limiti prescrítti da. 
gi Imperador! alio spirito di acensa , e rinun. 
ciando taiora all" ubbidienza del proprio So-
vrano usúrpame la maestá per dissetarsi del 
sangue nemico . Cercheremo le tracce de!la 
giustizia ne' tumulti popolañ .< 

Non creda alcuno aver i ' Autore traía, 
sciato questo artícelo per pura inavverten-
za 1 eg^ lo ha taciuto a disegno j poiche tan
to furord religioso come poteva concíliarsi col
la toihrmza del mondo Vagano , che forma i1 
oggetto delle sue delizíe í Come avrebbe po* 
tuto diré, che i persecutor i del Cristiane simo non 
furono animati dal fañoso zdo de divotl } mu 
dalla modérala política de' legislatori f 

Dalí' esame delle cagíoni della persecu-
zione, come i persecutorí possano restare asso-
luti 5 lo abbiamo sufficientemente ved uto. Se-
guendo ora i passi dell' Autore , vedremo s' 
egii riesca meglio neli' apología de' Tiranni , 
cogii artícoli 5 che pretende stabilire sulla sto' 
fia delle persecuzioni. Essi sonó quattro : che 

pas~ 



D I C O N F U T A Z I O N E . 24r 
passo moho tempo prima che la Chksafosss per-* 
seguitata : che gl' Imperador} nel puniré i Cri
stian! si condussero con precauzione e con ripu-
gnanza : che furono moderan neW uso delk pe
ne : e che la Chiesagusto molti imervalli di pace. 

Articolo primo . Se veramente i i Cristianesimo 
stette molto aá essere perseguitato. 

RISTRETTO. J Giudei eram tolkrati, & 
la Chiesa dimoro molto tempo coperta sotto i l ve* 
lo del Giudaismo. Forse gli Ebrei non tardarom 
ad accorgersi, che i lorofratelli IS âzzarei ¡¡i staC* 
cavano di piü in piu dalla Sinagoga : ma era 
¿tata ad es si tolta F amministrazione dellagiusti-
zia crimináis, ne era facik d* inspirare al Ma* 
gis trato Romano i l rancore del loro zelo. 

RISPOSTA . Sno intendimento é di pro-
vare , che i l primo de" persecutor! fu Traja-
no nel secondo secólo , che per conseguenza 
la íunga pace , che godé la Chiesa in tutto 
questo tempo , quanto fa risplendere 1' indul-
genza del Politeísmo, tanto poco ci fa mar a vi* 
gliare de' progressi che fece la Religione. 

Perché egü taccia neli' uno e nell' altro 
capo con tanta ostinazione la prima fonda-
zíone del Cristianesimo nel la Palestina , ognu-
ÍID lo puó piü di leggieri comprendere . Che la 
Chiesa fu fondata nel vivo flioco deila per-
áecuzione ; che i l fondatore ed alcuni de' suo! 
primi discepoii furono fatti moriré da' Capí 
¿ella nazione 5 che essa fece leggi proibitive 

TOMO IV. Q1 e rL* 
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é rlgorose contro coloro che si fossero dichía^ 
¡rati per Gesu Nazzareno ; che in vigore di 
tali leggi si venne alia carcerazíone di moltí 
Fedeli 5 che questi furono costretti a sottrarsí 
colla fuga air insidie de* nemici , e ad andaré 
raminghi quá e la ; che finalmente i Giudel 
non rivocarono mai questi ordini 5 sonó fat-
t l troppo notl j per non doversi che semplL 
cemente citare. 

Qiianto ai Gentil i convlen distinguere due 
persecuzloní , 1' una indiretta e tacita, i ' aítra 
diretta ed espressa . La seconda cominció dall' 
anno décimo di Nerone, non da Trajano: e la 
prima fece soffrir ia morte ai Cristian! avantl 
ancora che fossero conosciuti sotto questo no* 
me, Proveremo i ' uno e i5 al tro». 

La Chksa stette moho tempo coperta sotM 
11 velo del Giudaisma . Cl siamo altrove spiê  
gati abbastanza su di questo proposito ; ma 
convénghiamo coir Autore , che in que4 primi 
tempi i Gentili non facevano differenza tra' 
Giudel venuti -alía fede e Giudei non conver-
t i t i . J G'mdsi y prosíegue 1' Áutore , eram 
tolkraú t la tolleranza fu loro accordata da 
tAntonlm Tío ; lo ha detto pur egli . Prima 
di questo ternpo furóno perseguitati per le 
loro continué ribellioni ; e 1' Autore trova sot
to Domiziano' alcuni fatti moriré per costumi 
Giudaici . Quindi ^ppunfo perché i Cristiani 
passavano per i Giudei y erano compresí nslle 
foro=-'disgrazie. 

Inoltre vi erano due antichisslme leggi , 
Puna 
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f una delíe quali é rammentata da Livio i e 
1" altra da Cicerone ; esse vietavano ogni cul
to straniero , e davano la pena di morte ai 
maleíid. Ora Svetonio, parlando de' primi Cri-
stiani, dice, ch' erano accusati di maleficio. 

Terzo i Plinio a tempo di Trajano con-
dannava a morte i Cristian! prima che que-
sto Impefadore stabilisse contro di essi una 
praticá crimínale : onde s' inferisce che gil 
altri Governatorí seguivano puré lo stesso co
síame < E skcome Plinio dichiaró di non a-
ver trovata una regola fissa per sua direzio-
ne , cosi é da dlrsi , che si procedesse contro 
i Cristiani non in forza di qualche legge v i 
gente fatta a bella posta contro di loro , ma 
per leggi general! , che facessero nascere per-
plessitá nell' animo di un Ministro ? che voleva 
guidarsi con sicurezza. Altronde si sa che , es-
sendo state annullate le leggi di Nerone dal 
Senato e quelle di Domiziano dal suo successo-
re, Plinio non puó alindere a queste. 

Quarto 9 sotto Trajano si corvdsnnavano 
i Cristiani pe' clamori del popólo , e non ap# 
parisco s che_io^se nato allora questo abuso. 

Quinto , finalmente sappiamo , che Tiíje-
rio v sotto cui - fu crocifisso i l Redentore del 
mondo s difese i Cristiani dal rigor dslle leggi: 
tíiuño avendo ancora potuto fár leggi espres* 
se contro i Cristiani s uopo é diré , che si fa
cessero valere contro di essi le leggi general! 
dianzi rammentate. 

¿eco adunque sólidamente stabiiito r efe 
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i l Cristianesimo appena nato 3 appen^ cono, 
sciuto , fu costretto a soggiacere sotto i l fia" 
gello á' una persecuzione tacita ed indiretta ' 
onde 1' Autore non possa tanto lodare 1' i ¿ 
dulgenza del Toliteismo , e non ci rappresenti 
la Chiesa gluma a suffickme robustezza , prima, 
che la persecuzíom Icf prendes se a combanere. 

La persecuzione espressa e díretta comin-
ció da Nerone ; sue furono le prime ieggi 

fuelle di Doraiziano le seconde . Ma 1' Auto! 
re facendosi bello di al cune riflessioni , che st 
trováho neíla storia universale del Signor di 
Voltaire ; vuoi che si tolgano questi due Im, 
peradori da! numero de' persecutori . Ecco co
me parla del primo. 

RISTRETTO . ^bbiamo da Tacho che 
Jierom Imputando ai Cristtani rincendiodiBoma 
attribum generalmente a luí, ne fece moriré una 
mohitudme con crudeli tormenti . Ma i . non si 
puo metiere in dubbio la verita del fatto e la 
genuita del testo di Tácito: 2. egli non pote es~ 
seré informato di questo fatto se non dalla con-
versazione o dalla kttura : 3. non pote paridme 
se non sessant' anni dcpo , quando cioe era for. 
zato ad adottare le relazioni de contemporanei 
rjguardo ai Cristiani e paríame non tanto secón-
do ^ cognizioni o i pregiudizj delF etjt di 'V êro-
ne ,quamo secondo quelli d' Adriano: 4. Tácito 
las cía spesso le circostanze. intermedie che deesup-
phrvt i l kttore. Tu$ dirsi perianto , che peroné 
fosse dtsposto ad imputar f incendio di Komapiuu 

josto at Giudei che agli oscmi Cristiani y e cha 
(¡mL 
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qiielli prafinando dslla protezkne di Toppea e 
di un Giudeo Commediante sostituissero per v¡t-
tlma i Galiki , setta di recente nata fra Joro f 
e che avendo avuto U s tes so nome i seguaci di 
Cristo denominati Cristiani aW etk d' .Adriano} si 
credesse per equivoco accaduta ai Cristiani la di-
sgrazia de Gali/ei, e che Tácito avesse commesso 
h sbaglio medesimo. Ma común que ció sia que-
sta crudelta rignardo V accusa delP incendio 5 non 
¿q dogmi dê  Cristiani, e non use2 dal recinto di 
Homa j ed i Trincipi seguenti risparmiavam una 

- setta oppressa da un Tiranno. 
RISPOSTA. Le quatr.ro osservaziom so-

pra Tácito sonó ammlrabili . La prima, ch' é 
sulla genuita del passo, non éa proposito, Nel-
la quarta 5 pretendendosi che Tácito fosse ca-
¿uto in un equivoco di nonti , si vorrebbe che 
l i lettore lo rischiarasse , con suppíire le circo-
stanze intermedie ch" egü suol tr alase i are * Neíia 
seconda Tácito per iníbrmarsi di un avveni-
mentó accaduto neil-a sua fanciullezza doveva 
ricorrere alia relazione o agli scritti , Se non 
che viene la terza ad annunciarci , che par
lando eglt di questo fatto sessant'anni dopo. cioé 
sotto Adriano , - dovi adoitare /' idee di questo 

, tempo, mn del tempo di J^erone. 11 Sig. di Vols-
taire non cumuló tanti sproposlti. 

O Tácito consultó memorie scrkte 5 o 
-le relazioni de' viventi . In un periodo di 
sessant' anni le memorie scritte non potevano 
essere , che o prossime al fateo o contení-, 
poranee j e ne pubblici registrl dovevana 
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trovarsi i nomi , la condizlon^ e V istituto de' 
gmstiziati ; di sorte che a questi caratterj 
Tácito , Ü quale si mostra informato deli' o. 
üigine de' Cristiani 5 non pote va equivocaré irj 
forza del nome : anzi avrebbe potutp correg, 
gere T oplnione del $UQ tempo se V avesst 
trovata errónea , Se consulto le relazioni de' 
viventí , naturalmente dové ricorrere a' piú 
vecchj come a' piu vicini al fatto 5 e benche 
la di lui storia si supponga scritta sessanf anni 
dopoy puré non poté egli raccoglier la materia, 
c stenderla in breve spazio di tempo : di ma
niera che ci avvicinererno tanto ai contem, 
poranei , che non si comprenderá piú la pos-
sibil itá déll' equivoco . Tácito era fandullo al-
lorché Nerone commise quelF eccesso; nell' etá 
avanzata non dové ínformarsi da persone , ch^ 
allora erano molto maggiori di lui? 

Che Nerone poté essere disposto ad hn± 
pütare ¡l suo ddlitto al Giudei, é un semplice 
puo essere , Che i Giudei potessero sottrarsi 
á questa procdla per la protezlane di Toppea y 
é un altro puo essere. Che sostituissero in lo-, 
ro vece i Galilei o sia i seguaci di Giuda 
Gaulonia , é un puo essere inverisimile : poi-
ché odiando egli no molto piú che questi i 
Cristiani , avrebbero fatto piombar i l fulmine 
piuttosto sopra i Cristiani , che sopra una lo, 
ro setta., 

Consultiamo congetture piú. plausibili . E" 
certo , ' che i Cristiani hanno sempre creduto 
che Nerone incrudelisse centro di loro 5 e che 
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nella loro tmdizlone non vi poteva essere equi
voco ; mentre dovevano dagli amíci , da' pa-
renti , da' Sacerdoti essere plenamente intbr-
jnati di tutte le circostanze. Se levktimesven-
curate del la crudeltá del Tlranno non fossero 
state del loro istituto , trattandosi di compari-
rire rei o almeno capad di un delitto cosi 
odioso, non dovevano opporsi all' opinlone , 
che si finge invalsa a tempo di Adriano , per 
lavarsi dali' infamia , e per non autorizzare gli 
altri Principi coll' esempio di Nerone? 

Neir affar dell' incendio non fu perseguí* 
tata «direttamente ia fe de de' dogml; ma i Cri-
stiani non soffiirono quel bárbaro trattamento 
se non perché professavano una Religione, ac-
cusata dell' odio del genere umano, e capace d" 
incendiare la capitale dell'Impero. 

Ma riguardo alia Religione stessa , Ten. 
tulliano dice , che Trajano anmllo leggl con
traríe a Cristlani ; e prima di qtiesto Principe 
le rammeatate leggi non possono ascrlversi che 
a Domiziano ed a Nerone . Lattanzio pu
ré scrive , che "Herone si acctnse a rovinare i t 
templo celeste. Da ultimo S. Pietro e S. Paolo 
conseguirono |a palma del martirio sotto que-
sto Principe , ma non nell' occasione dell' in
cendio di Roma . Se ció e vero , la persepu-
zione dové essere genérale» 

Tolto questo mostró da! mondo , i l Se-
nato ne annulló gli atti , e i Principi, che ven-
nero appresso sino a Domiziano , non costa , 
che avessero pubblicate leggi contro i Cristia-

a 4 n i , 
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ni . Ma non percló si lasciava di procederé 
centro di loro , in virtu del le leggi generali 
che venivano a ferirne i ' istituto . Ma venia, 
mo a Domizíano. 

RISTRETTO . .Avendo U fmco tncendtaté 
i l templo del Campldoglio, gl' Imperador i impose. 
yo .una tassa al Gludei ; i l che diede mot'm 
di yessarlii i Cristiani, che passavano per Gíu~ 
del , furono involti nella persecuzione . Dei dm 
figlimli di Flavio Sabino zio di Domiziam , i l 
maggiors fu convinto di cospirazione ; i l minore 
den o Flavio Clemente dovs la sua sicurezza alia 
mancanza di coraggio e di abilita , ma finalmen^ 
te fu fattú moriré: e Domitilla sua moglie fu ri~ 
legata,. I l delitto imputato loro fu ¿ateísmo e di 
eos tumi Giudaici: onde quz non vi e idea n i di 
martiri ne di persecuzione. 

RISPOSTA . V incendio del templo del 
Campidoglio avvenne , durante la guerra ci
vil e tra Vitellio e Vespasiano : i l nuovo tem
plo fu dedicato da Domlziano , ma la tassa 
imposta ai Giudei fu a luí anteriore . . Né I 
Cristiani confondono le vessazioni sofferte da* 
Giudei , e forse da aicuni del loro partito , 
colle leggi proibitive del Cristianesimo ; onde 
T Aurore confonde le sue idee 3 e qüelle del 
lettore per voler troppo discorrere. 

La legge riguarda la condanna di F7a-
vio Clemente 3 ch' egli fa moriré per pura g¿~ 
iosia di govsrno , citando i l principio d' un 
passo di Dione , e sopprimendo il rimanente , 
dove soggiunge lo Storico , che sopra la stesl 

sa 
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sa d 'CCtisa di ateísmo e di Cos tumi Ciudaici altri 
furono condannati alia morte , ad altri furom 
confiscan i beni . Queste esecuzioni suppongo-* 
110 una legge fatta per proibire 1' ateísmo e i 
costumi Ciudaici , caratteri, che convengono ai 
50U Cristiani ; onde e Clemente di poco talen
to , cioé modesto rhnane nel numero de* 
Martiri , e Domiziano nella classe de' Perse-
cutori . E notiamo di voló , che sotto Do
miziano i l Cristianes!mo si era insinuato nella 
sua famiglia. 

Articoío secondo. Se gl' Imperatori si concias-
sero con preacuzione e con ripugnanza nel 
perseguitare i Cristiani. 

Nuova e singolar maniera di ragionar 
sulla storia / Turbar T ordine cronológico sen-
za bisogno ; parlar del martirio di S. Cipria
no prima che avvenisse ; unir Tiberio con 
Marco Aurelio , e tari i venire in iscena dopo 
Trajano ; e dopo Dedo romperé la serie 
degl' Imperadori per trattenerci suli' ardore , 
col quale i Cristiani correvano al martirio ^ 
sopra i motivi che ve 11 spignevano , e sui 
rilassamento tra loro introdottosi , e finalmen
te divídete le parti della Commedia ed asse-
gnare ad un Imperadore la precauztons s ad 
un altro la ripugnanza , ad un terzo la modt-
razions : e quliidi conchiudere in tuono d' 
autoritá , che i Persecutori del Cristianesimo 
si regolarono ^ con precauzione , con ñpugnan-
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ta j con modsratione y ecco i rari prqy 4| 
questo libro. 

Non ha fatto cosí 1' Autore del discorso 
sulla storia universal e ; non cosi V Autore de' 
ragionamenti sulla storia Ecciesiastica ; non 
cosi l? Autore AáV osservazioni sulla grande^ 
.za 3 e sulla decadenza de' Romani . Questi, 
che scriyeyano per istruire , si guardaroho da 
tutto ció , che potesse partorir confusione ; in 
vece di general izzare le idee 5 limitarono le 
loro riflessioni alia natura di ogni fatto par. 
ticolare ; e cosi sotto i l loro pennello i l bian. 

é rixnasto blanco , ed i f ñero é rimaste 
Hero . Premendo noi le stesse vestigia , e r l 
nunciando in fatto di storia all' universal ita 
deir idee, vorremmo porre sotto V occhio del 
íettore le íeggi fatte da ogni Imperadore 
c te maniera colle quali furono eseguite • 
onde piá dalla storia stessa che dalle nostre 
i'Hlessioni risultasse i l carattere proprio di cia-
scuno , se ií nostro disegno ci permettesse di 
dilungarci : tuttavia non lasceremo che si dfi 
sideri i l bisognevole. 

E primieramente la precauzione , la ripu* 
gnanza , la moderaziom , che tanto si estolie , 
non si manifesta nella persecuzione indiretta 
e permanente ; poiche 1' aver appunto trascu-
rato sino a Plinio di procederé nella causa 
de' Cristiani con una regola fissa ; e. f averc 
perrnesso 5 che i Sacerdoti colle loro sugge* 
stioni, ed i l popólo con tumultuosi clamori^si 
arrogassero |1 diritto della sovranitá dá idea 

e ne 
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$ ne' Principi e ne' sudditi di quei tempi di 
tutto ai tro che di precauzlone ? di rípugnanza ? 
| di moderazjone, 

Secondariamente, i primi due autori delie 
persecuzioni dirette ed espresse , Nerone c 
Domiziano, sembrano piuttosto mostri che uo-
rnini, come ognuno fácilmente concederá, sen-
za che si ripetano da noi j decreti e le azioni 
loro. Ma síccome l'Autore ha tolti questi due 
Tiranni dai numero de' persecutori ^ e preten
de , che Trajano fosse i l primo a far leggi 
particolari sopra i Cristiani , cosi da questo 
comincia ad additarsi nella stória i tre carat-
teri dianzi rammentati . Osserviamo intanto , 
cora' egli faccia i l ritratto di Trajano e de* 
suoi successori. 

Articolo secondo , se Trajano , Adriano ed 
Antonino si condussero con precauzione, con 
rípugnanza 5 e con rooderazione contro | 
Cristiani, 

RISTRETTO. Sotto Trajano Tltnio t i gio* 
vane, Governatore ddlct Bn'tma trovosst psrples-
so mi determinare qual legge seguir dovesse co 
Cristiani, dal che si arguisce che fino altor a non 
eshteva contro di sssi alema kgge genérale. Egli 
ricorse a Trajano, nella risposta delquak sista-
bilironq due mili regolamenti, Terchs egli or-
dini ai Magistraú di puniré i convinti, proibis ce 
di farne inqmsiziont; rigetta Pacense anonime , 
9 similmeme i l denunciante dovova provare tutm 

h 
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h circostanze ddFacema. Se vi rmicha si r m 
deva odioso ed d Cristian} ed d Gentili ; ^ 
non "Si rmsciva , incontrava la pena severa e 
forse capitule imposta da una kgge di Udñanr 
onde non si credera sicurameme che i suddiú i 
dolatn deir Impero l\omano avessero fórmate %. 
germente o frequentemente acense, dalle qualt I 
vevano sz poco a spsrare. 
. ^ p P O S T A . Primo, quisto tratto di sJ 

na e distinto dall' Autore a dimostrare la 
precauzions , e .la ripugnania : la moderaziom 
m i l uso delle pene é argomento d' un altro 
quadro. 

Secondo , nel tltolo de!I' articolo egli an-
mnzm in genérale , che gi' Imparadori si con. 
dussero con precauzione e c o n r i ^ ^ , quan, 

. Sí tratt0 dt Puniré i sudditi accusatl di Crl 
stzanesimo; e qui parla del salo Trajano e toe. 
ca dl volo Adriano, e sino alfultimo de5 per-
secuton piu non parla di questo. 

Ter20 > nferisce imperfettamente la legge 
J slraÍano , dalla quale essenzialmente dipen-

, 11 g^dizio , che far ne dobbiamo ; e re-
gala. gra,ndi vantsggj a' Cristlani a forza d' im. 
magmarli. , 

Plinio espose a Trajano , che avendo h i -
to diligente esame intorno aii' istituto ed alie 
adunante de' Cristianl , non vi aveva trovato 
se non che cantavano lodi al loro Cristo ; | 
ene facevano pranzi sobrj ed ordinarj , e che 
si astnngevano con giuramento ad astenersi 
da ogni reitá j che ayevano cessato puré di 

adu-
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adunarsi per ubbidire agí i ordini suoi ; e che 
poste per maggior cautela due donne Cristia
ne a' tonnenti s non poté al tro scuoprire se 
non un gran fondo di superstlzione . Rispen-
de 1' Imperadore , che in quest' affare non si 
puo stabilire una regola si cura ma si compla
ce di ordinare , che non si faccia piü inquisi-
%ione contra i Cristian: ; se pero es si verranm 
aecusati e convinti, i Magistrati usino ogni mez~ 
%o di ridurii > e trovando/i ostinati, H puniscam 
colla morte.' \ 

Confessa lo stesso Autore , che la legge 
e contradditqria : in fatti se i l Cristianesimo 
gíi pareva delitto di morte , doveva permet-
tere , che si seguisse a procederé per inquisi-
zione come in tutti gil altri delitti capitali ; 
se non gli sem brava che vi dovesse aver luo-
go r inquisizione non doveva punir di mor
te gli aecusati . 

Questa legge recó due gravissimi danní 
ai Cristiani . Trajano lasció libero ai Magi
strati I ' impiegare i mezzi eziandio di rigo-
re , affin di ridurre i Cristiani al volere del 
Principe ; e cosi apri la via ai tormenti ed 
alia crudelta : ed essendo questo i l primo pia
no crimínale fatto centro 11 Cristianesimo , si 
stabili si fattamente , che gl' Imperadori se-
guenti non poterono del tutto abolido 5 quan-
do vollero favorire gli oppressi . Quindi la 
ripugnanza vi é nella legge 3 ma non vi é né 
precauzione , né moderazione '. anzi evvi o una 
liegiigenza cosi supina o una política cosi ar-, 
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tifiziosa j che i Cristiani sonó costretti ad 
putare a Trajano tuttl i mali , che fecero lo' 
ro soflTrire i suoi successori. 

F curioso r Autore s. quando dice , che 
gil accusatori dovevano vergognarsi a temeré 
Sapete chi erano gli accusatori ? I Sacerdoti' 
i Filosofi , i quali stimavano di prestar osse! 
quio agí i Dei . perdendo i loro nemici . ¿ 
h legge di Trajano recó loro tanto poco spa. 
vento , che' Adriano suo successore , ed indi 
Antoniito Pió non poterono fréname altrimen. 
t i 1' ardore , che coll' imporre al calunniatore 
la stessa pena del calunniato . Eglino puré 
dichiararono , che i clamori del popólo non 
sarebbero statl piú ammessi come prova légale. 

In questi due Principl la veritá ci ob" 
bíiga a riconoscere qualche grado di npugnm. 
z a , é i precauzwne 3 di múderazions ; ed i nostri 
storici hanno loro renduta la meritata giusti, 
2ia • volesse ch5 eglino avessero avuto 
Ü coraggio di condannare air obbiio la fane-
sta legge di Trajano . A vendo eglino cono-
sciuta la ragione , dovevano trarla da* ceppi 
deli5 oppressione invece di consolarla . Ma la 
spada nelle loro mani non fu digiuna di san. 
gue ; e molti Martiri sotto di loro illustra-
rono la Chiesa . Forse temettero la super-
^ i o n e del popólo e la possanza dell' irrita-
bile genere de' Sacerdoti Pagani r non aven-
do essi avute idee molto puré della giustizia 
noi piuttosto , che malignare sulla loro con! 
dotta , slamo disposti a compatirli , Lo stessa 

Tra-
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Trajano per avventura sará stato costretto & 
rispettaré la congiura universale del Pagane-

| simo contro 1 Cristianí i ma non sappiamo 
116i perdonargli 1' aver permesso ai Magistrati di 

tentar la costanza de' denunciad , sempre che 
• ij ¡a giustiziá suole impiegare i tormenti , ad 
I ottenere la confessione 3 non la negazione del 
I delitto. 
'3. 
I Articolo terzo . Se gl" ímperadori farono md-̂  
nÍ - • derati nell' uso deile pene, 
re 
re RISTRETTO. K ôn era ¡a perm una con-
I iegumza inevitabik delF es seré alcuno stato eonr 

ylnto i chi tornava all' Idolatría era as soluto, ap" 
plaudito , premiato ; ed i gludici prendevam 
piuttosto a disingannarli che a punirli *• Gli Scrit-
iori del quarto e del quinté secólo hanno attrif 
huito ai Magistrati Ramani k piü grandi eru-
delta y e k piü indecenti tentazioni . La loro e~ 
ducazione^ i l rispetto per k rególe della giusti
ziá , /* amore pe' precetti della filosofia non ren-
dono credibile fali racconti* 

RISPOSTA. D i che tempo sí paría f Dí 
qnali Ministri > Sotto quali Imperadori ? Do-
vrebbero determinarsi tutte queste circostan-
ze s per ragionare con fondamento sulla pre-
tesa moderazime . Fu moderato Nerone che 
fece servir i Cristianí per funesti fanali a' suoi 
infami divertimenti ? Fu moderato Domi-
ziano , che incrudeli contro i ! proprio san-
gue > Fu moderato Trajano , che apri i l pri

mo 
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mo la vía de' tormenti ? Fu moderato Dccio 
che ordinó ai Magistrati d' invéntame ^ 
nuovi .<? Fu moderato Marco Aurelio , che 
moito prima di Dedo fece cnidelissime stra* 
gl ? Fu moderato Galerio , che opinó che} 
Cristiani si dovessero bruciar tutti vivi ? Quali 
! Principi , tali esser rse dovevano i Ministri, 
Se si fosse trattato di un deiitto, in cui i G'm 
dici aleono interesse non avessero avuto 5 si 
potrebbero per ventura supporre f quali song 
dal loro Apologista dipinti . Ma eglino pro. 
fessavano la Religión combattuta da' Cristia, 
ni 5 ed avevano continuamente all' orecchio i 
Sacerdoti degí' Idoíi . Come supporli indlf, 
ferenti 3 e piuttosto disposti a disingamarm 
jfhe a puniré i nemici de' loro Numi <? Qual, 
che esempio di moderazione e di umanita 
pur nella storia si trova ; ed i nostri Sciít-
tori stessi ne hanno conservata la memoria 4 
ma é un! abusare del pubbiico i i citar quaL 
che esempio in prova di un' asserzione gene** 
rale. , I 

E giacché 1' Autore ci obbllga a fare U 
t̂ ero carattere de Magistrati Romani 5 invece 
delV ecceikme educazione, del rispsm per ¡a gnu 
stizia , deir amore per la filosofia , noi troviamo 
due fatti incontrastabili . Primo , che gl' Jm. 
peradori dovettero varié volüe reprimere la 
íicenza de' loro ministri. Secondo , sotto De-
ció questi edificanti Ministri vendevano pub~ 
blicamente faísi attestati ai Cristiani , che non 
avevano coraggio di combatiere ; e per co~ 

§ ' ' *: • strln-
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strirtgerli a comprarli , facevano soffrire i pUV 
barban tormenti a que' miserabili / che non 
potevano pascere la loro avarizia ? La bella 
educnziom ! V incorrotta giustizia! i l purissimo 
amore della filosofia / farsi spergiuri e tradlre 
il proprio Principe e la propria Religione. 

I I Mosemio ha tróvate le tracce di si 
reo costume , anche ne' tempi anteriori a De
do e sappiamo dagli At t i Apóstolici che S. 
Paolo fu fatto marcire due anni in prigione dal 
Ministro Romano } che si era lusingato di pó
teme trarre danaro . E se i l danaro veniva lo-
ro oíferto dasacerdoti degl' Idoli , come non é 
incrediblle , con qual ferocia dovevano avven-
tarsi contro gli oggetti dell'odio loro? 

Riferlscono gli storici del quarto e del 
quinto secólo che i Pagani alie volte imple-
gavano contro i Cristian! le piü mdecenti ten-
tazioni ; e ció era conforme alia loro Reli
gione . Non si sa , che Venere avea de' po-
striboli dedicati al suo nome , e che le me-
retrici credevano di onorarla ? E questo si pre-
tendeva dalle Vergini Cristiane. 

Ma eccoci costretti a romperé i l filo del
la Cronología , per trattenerci in varié di-
gressionl su i motivi , che portavano i Cristian 
ni a cercare i l martirio , sulP ardw d f priml 
Cristiam, sul rila ¡sarrumo, , che vi s' introdusse 
per gradi : sopra i diversi mszzi di evitare U 
martirio > e sopra gli edittidi Tiberio. $ di Mar~ 
co lAwrdio. 

TOMO IV, R D i -
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í)igressioiie prima .sopra i motivi, che portavau 
no i Cristiani a cercare i l martirio. 

RISTRETTO. Le vaghe dedamaztonl dé 
Tadri non spiegano i l grado di gloria , cV es si 
promettevano a chi spargeva i l sangue in difese 
della Keligione * Insegríavam s che tí fuoco dat 
martirio suppliva ogni difetto ed es pian a ogni 
colpa; che mentre le anime degli altri Cristiani 
eram obbllgate a passaré per una lema e pe* 
nos a purificazione, i martiri entravam trionfanú 
al godimento immediato delf eterne beneficenze i 
Oltre quisto motiva servivano ¿T incitamentó gil 
onori co> quali la Chiesd celebraba igloriosi Cam* 
pión i delf Evangelio. I Confessori 3 che non eram 
condannati a morte , eram puré omraii , se m 
ficevevam con rispetto le decisioni : ed esst 
troppo spessó abusavanó col lord spirituak órgo-* 
glio e collé licenzióse maniere della préémin&n* 
za , che lo telo e /' intrepidita aveva loro acqui-
stáfa¿ .^]^|H 

RISPÓSTA .• La dottrina de' Padri circa 
i l valoré del martirio é chiara , ed é quella , 
che ha esposta i ' Autore . Quanto al grado di ¡ 
gloria assegnato ai Martiri , 11 saperlo "non era 
di gran giovarnento. 

Se 1' Autore riconosce , che i Martiri 
correvano alia morte a motivo della gloria 
celeste , non puó loro attribuire queílo delf 
gloria temporale : un Martire sapeva , che ai 
®fgoglm spmtuak lo avrebbe privato della mer-
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cede , aiía quale aspirava 5 onde o rinunciava 
al martirio o alia superbia. 

I Confessori erano onorati : si rispettava ln 
essi la presenza della grazia , che gl'infiamma-
va al martirio: ma le declsioni si aspettavano 
dalle manr de5 Vescovi non de' Confessori ¿ 

Non possiamo mettere in dubbio la testi-
monianza di S. Cipriano ;, i l quale si duole del 
rilassamento ^ che cominciava ad introdursi tra5 
Confessori, passata gia la tempesta: questisven-
turati non avevano lorza di resisteré ad un sê  
condd combattimento : e percio i l Santo Ve-
scovo insisteva tanto sulla disciplina che riguar-
dava gli onori de' Confessori. 

Seconda digressione sull' ardore de' primi 
- Cristiani. • 

RISTRETTO. J<[oi saremmo dispostl piu 
a criticare che ad ammirars f ardore de primi 
Cristiani • 5 che spiravano sentimenti opposti alia 
comune indinazione della natura dell" uomo . Mol-
ti irritavano i l furor de' koni 3 affrettavano I 
camefici s si lanciavano con gioja tralle fiamme i 
e non avendo accusatori' si dichsaravano dase 
stessi , e correvam in folla attorno ai tribunali. 
í filosofi m stupivano 5 e trattavano tale manie
ra di moriré come um strano risuliato di ostina-
U disperazione e di stupidainsensibilita 9 q d i su~ 
perstiziosa frene si a. 

RISPOSTA. Lattanzio rispondeva a que
sti fiíosofi, che la Jtupidita o la stoltezza si tro» 

/ R z va 
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va sempre in pochl j che non si concepisce 
come divengano folli ad un tratto persone 
in gran numero , di ogni etá , di ogni sessó 
di ogni condizione , sparse in tante diverse 
regioni . Vuolsi ancora notare che la pretesa 
fremsia derivava da un sistema di dottrina 
ragionato , ed era la conchiusione di un si 
stema di vivere símilmente ragionato . Da 
ultimo é certo che la vista de' Martiri talo-
ra convertirá improvvisamente gli astanti 
che si dichiaravano Cristiani per moriré egual 
mente martiri . Ció non é frequente nelí' or, 
diñe della natura. 

Prima che i i Martire Ignazio prorom-
pesse in smúmenti opposti alia comune inclina* 
zione della natura delV nomo s S, Paolo aveva 
detto : cupio dissohi et esse cum Chisto . Per, 
ció noi si amo portad ad ammirarli invece di 
criticarlí . Ma chi ha perduto i l tatto spiri-
tuale , ed ha riposto ogni suo bene negíi og-
getti grossoíani de' sensi , certamente nuil a p^ 
dee temer che la mor te. 

Terza digressione sul rilassamento , che s' in, 
trodusse per gradi. 

RISTRETTO . Quest" ardor della mente ate 
ímgú insensibilmente alie speranze e timori p'm 
BMurali del cuore amano , #//' amor della vita , 
all' apprension della pena, ed alf onore del pr& 
frió discioglimento. I regolatori piü prudenti del 
la Ch-iesa trovarmsi c&stretti a raffrenar f indu 
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utetú fervore de lor seguact, e a áiffidare á," Uñá 
costanza che troppo spesso gli akbandónavd mt 
momento del pericolo. mi sur a che divenne mes 
no mwtificata ed austera la vita de'Fedelii es si 
furono meno ambiziosi degli onori del martirio . 

RISPOSTA . Questo avvenne sotto De
do , la cui persecuzione fu violentissima ¿ Ne' 
tempi seguenti , sino a Costantino . non si 
osservarono le stesse cadute . Ecco adunque 
una febbrs di spirito , che sta tre seco)i a dar 
luogo a poco a poco alP amor della mita ed alf 
apprension del dolóte * I 

Del resto, da quelle funeste cadute noi ca-
viamo due salutari ammaestramenti: noi impa« 
riamo a diffidare delle proprie forze; ed a pre
parará al martiro con un martirio perpetuo. 

Quarta digressione sopra i mezzi di evitaré ií 
martirio.-

RISTRETTO . Eranvt tre metti di sot~ 
trarsi alia fiamma della persecuzione , i . V ac-
cusato aveva tutto i l tempo di difendersi : s'eglt 
diffidava della sua costanza 5- la dilazione gli ser* 
viva per fuggire , i l che fu autorizzato dalV ¿w-
viso e daW esempio del piú santi Treldti . 2. I 
Cov¡rnatori vendevano per avarizia attestati, ne* 
quali si dichiarava , che le persone nówinate sí 
Grano sottomesse alie leggi i &d avevano sacrifica^ 
to alie divinita di Homa; e eos i i Cristiani po* 
tevana quietár la malignita d' un aecusatore . 5, 
Molti veramente apostatavano; ma ees sato i l pe* 
ñeok eram ammessi tra" penitmh 

% } BJS-
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^ RISPOSTA . Quando i l popólo era 

súbito funre assalito non si dava né liberta ' 
né tempo di difesa al Cristiano . Quando i Ma' 
gistratl volevano vendicarsi deM' affronto che 
rice verano dalla costanza de' martiri , quando 
erano pagati da' Sacerdoti , quando non erano 
pagati da Cristiani 5 e quando la mente deil' 
Imperatore propendeva al rigore , gli accusati 
non avevano altro mezzo di schivare i tor-
menti e la morte , fuorche 1' apostasia. Quan-
do^il Príncipe inclinava all' indulgenza i mini 
stri la secondavano , e riusciva a qualche Cri. 
stlano di rimanersi occulto. 

Ma la fuga non si concedeva a chi era 
caduto una volta nelle mani della glustizla ; 
questi venivano ristretti e custoditi in prigio' 
ne , ed erano riserbati alia prova de' tormén-
t i . Fugglvano quelli che non erano stati an
cora deuunziati o arrestati . 

Liberta di difese non ve n' era, né ve ne 
poteva^ essere . Non si trattava di verificare 
un delitto : o V accusato confessava e persiste, 
va nel suo proponimento , e non era capace 
di difese , o tornava alia Religione degi" Idoli, 
ed era as soluto ) applaudito , premiato. 

I Libel/atici, cosi detti, perché si rauniva
no de' falsi attestati che compra vano dall' ava-
rizia de' bsn educad, de' giusti, de' fi/osofi Mi-
nistri , farono dalla Chiesa credutl reí di gra* 
me peccato , e questo consisteva nello spergiu-
ro e nello scandalo. S. Cipriano si esprime co
sí- -* nefandos idololátriae ¡ibdhs , Ma i l N . K 
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¡dice, che era riguardata come una vernal man* 
cama che si espiava con una kggera penitenza ? 
ingannato per avventura dalle parole del Mo-
senüo : módica molestia veniam de lie ti sui ab 
tcclesiis impetrabant, quasi impetrare vsniamy si-
gnificasse che i l peccato era veníale . E le 
parole módica molestia esprimono, che le Chie-
se gli ricevevano alia comunione sema moho 
stento , giacché essi realmente non avevano 
pegata la fede. 

Digresslone quinta sopra gli editti di Tiberio 
e di Marco Aurelio-. 

RISTRETTO. V ..Apologético di Tertullia-
po contiene due esempj della glemenza degí Impe-* 
radori , ma moho sospetti ; e sonó gli editti di 

'Tiberio e di Marco .Aurelio . Quanto al primo , 
non e verislmile, che T'dato informas se V Impe-
radore della sentenza di morte da se ingiusta-
mente pronunciata: ne che Tiberio conosciuto al 
dispreglo di ogni lleUglone, volesse colíocar G. C, 
tra gli Del di Roma] ne che i l servlle Senato 
gli si opponesse; n i che questo Trinche proteg-
geste i Cristiani dalla severhadi kggi ĉhe ancora 
non erano state fatte. Qiianto al secondo, la co-
loma .dntonina prava , che Marco .Aurelio ed 
i l popólo Hornam attrlbuirono la ploggla maravl-
gliosa a Giove ed a Mercurio , non al Dio de" 
Cristiani, In tutto i l corso del suo regno Marco 
¡Aurelio dkpregio, i Cristiani come filosofo, U pu* 
ni come Sovrano. 

RISPOSTA. Non e i l solo Tertulliano , 
R 4 che 
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ehe riferísca i l fatto di T i k r h : ne fa puré* 
menzlone Mditone nell' Apología , che pre 
sentó ad Antonino oltre Ensebio , Orosio ed 
aítri citati dal Fabritío. Né le difficoltá , che 
si fauno in contrario , sonó di gran momen
to . I Governadori erano tenuti a mandare 
air Imperadore ogni famosa sentenza , che u-
sciva dal loro tribunale ; sicché se Pilato non 
ne lo informava , doveva temeré i l gastigo do-
vuto alia mancanza del suo uffizio , E non 
era meglio prevenire e giustificarsi di proprio 
pugno , facen do cadere tutta la colpa sopra i 
sediziosi Giudei ? Tiberio , ch* era irreUgmo , 
dette moltí esempj di animo superstíziosissimo: 
e pote costringere i l Senato a ricevere tra gí! 
Dei un savio della Giudea per morti ficarequeL 
la. aduncnza . I I Senato poté oppor-
ghsl , sicuro del suffragio del popólo , ed ap-
poggiato all' antica legge , che proibiva 1' in-
troduzione di ogni culto straniero : e Tiberio 
che prrgettó , non comandó , pote desistere 
da un impegno difficile , e farne occulta ven
detta . Poté puré proteggere i Cristiani con
tra 1' accennata legge , e con tro I* altra speu 
tante ai malefici , benché niuno ancora avesse 
fatte leggi particolari contro 11 Cristianesimo . 
11. Mosemio che agita questa controversia di 
critica , dice che le addotte raghm non pos so* 
no fácilmente distmgperst. 

I I miracolo della kgione fulminante é so-
stenuta validamente da gran numero di Scrit-
tori 9 che non possono tacciarsi di mancanza 

di 
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di critica . Insegnano essi , che se quello fo 
vero miracolo , dee necessariamente attribuirsí 
al vero Dio i e quale viene descrittodagli stessl 
Pagan! , non puó richiamarsi alia forza delle 
cagioni natural! . Insegnano , che la colonna 
Antonina , nella quale la grazia si ascrive a 
Giove ed a Mercurio fu erctta da* Pagani 5 i 
quali certamen te dovevano contrastare ai Cri
stian! la liberazione dell' esercito. L ' única dif-
fcoltá che meriti considerazione si é i l vede-
re, che quest' Jmperadore perseguito i Cristia-
ni dopo ií riferito miracolo . Ma Houtteville 
crede d' aver chiaramenté dimostrato 3 che néí 
testo di Eusebio debbasi leggere i ' anno 7. ia 
vece di 17. per coüocare la persecuzione pri
ma dell' avvenimento : e soggiunge , che sup-
ponendo autentica la data d' Eusebio , la per
secuzione deve ascriversi ai Sacerdoti , ai Ma-
gistrati , al popólo , cosi altamente infurlati 
contro i Cristiani a dismisura cresciuti, che nep-
pure rispettavano la volontá del Principe. 

Articolo quarto. Intervallí di pace goduti dal
la Chiesa. 

Non é nostro intendimento di seguiré I* 
Au to re , che come abbíamo osservato ha or-
ribil mente sconvolto 1' ordine de' t tmpi, e fa-
cendo calcoli poco esatti , e poco veridici , 
trova or qua or la lunghi intervalli di pas
ee . Confuteremo alia rinfusa i suoi error! 3 
con mettere sotto l ' occhio del leftore lé^sesn-* 
plici date de1 íenapi > seguendo le tracce dd 
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Mosemio , che non puo essere a luí sospéttQ 1 
come quegli , che gli ha fornita la maggior 
parte deiia materia., onde ha empito questg 
capo. 

La Chiesa tíacque nelía Giudea, e nacque 
nella persecuzione , che spesso da S. Luca viett 
detta magna . Passata appena nel regno dell' 
Idolatría sotto lo stesso Tiberio i Cristiani 
oscuramente conosciuti , yeniyano punid ia 
yirtu di due leggi stabiíite da molto tempo 
-nel 1' Impero contro i culti stranieri , e contro 
i maleficj . Abblamo fondamento di credere 3 
che Tiberio accordasse la sua protezione ai se. 
guací deli' Evangelio 3 ma eglino non si loda^ 
no di Caíigoia , e di Claudio , come di quel-
lo . Le predette leggi sotto costoro servivano 
di pretesto ai sacerdoti , ai filosofi , al popó
lo di perseguitare i Cristiani. 

Neróne nel décimo anno del suo re
gno fu indubitatamente 11 primo a dichia-
rare la persecuzione che duro 4. anni quan-
| i egli me sopravisse , Galba regno 7. me-
si poco meno Otoñe ; e 15. Viteilio , che 
fu sempre in guerra con Vespasiano , 11 qua-
le governo 10. anni, e 2. Tito . I nominati 
Principi non fecero editti di persecuzione ; ma 
ella si esercitava tácitamente e diveniva piii 
violenta a misura che i progressi del Crlstia-
nesimo recavano maggior gelosia e t i more m 
jcultori degi'Idoli. 

Domiziano che resse 1' Impero 15. anni 
solamente negli ultimi pubblicó U suo elittq 
. : . ' ponr 
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¿ontro i Cristlani y che fu rivocato o da luí 
stesso o da Nerva 5 11 quale diedc alia Chie» 
sa due anni di respiro . La persecuzione di 
Traiano duró 19. anni , prima piu ampia i 11 
vigore delle antiche leggi , e poi piú rlstret-
ta 5 ma renduta regolare e stabile daí di luí 
rescritto , Sulle di luí orme camminó Adria
no nel principio del suo governo : in segui-
to mitigó , ma non abolí i i sistema del suo 
predecessore ^ sicche ne' 21. anni della . sua 
amminlstrazione la Chiesa fu da non pochl 
Martiri illustrata . Antonino Pió lasció per 
qualche tempo vessare i Cristian! a discrezio-
ne de' loro nemici : ma poi commosso dalle 
rappresentanze di un Ministro fece il famoso 
editto ad commune ^Asiae ^ per reprimere pero 
solamente la temerltá ed i l gran numero de-
gli accusatori : egli tenue 23. anni i l co
mando . Marco Aurelio senza far nuove leg
gi 3 continuó la persecuzione , che in alcune 
provincie fu atrocissima , e cessó di vivere 
dopo 15). anni di principato . Anche ne' I J . 
anni di Cómodo , che non fu persecutore 5 si 
trovano de' Martiri . Severo piuttosto protesse 
i Cristlani a principio : ma al 5. anno si r i -
voltó e fece' cditti espressi contro di loro : 
sedé egli sul trono 18. anni . Anche i prln-
cip) di Caracalla furono macchiati del sangue 
de' Martiri : in appresso si rallentó la tempe
sta ; e tutto i l suo governo fu di 6. anni. 

A Caracalla successe Macrino 5 il éui re-
gno fu di 1. anno 3 e passó ad El logábalo , 
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c!}e .Í0<%tenne 3- anni . Egli protesse i C r l 
stiani piú per la follia de'suoi pensamenti che 
per inclinazione verso loro. Aiessandro SeveroJ 
che visse 13. anni 5 amó i Cristiani : se non 
che i l famoso Giureconsulto Ulplano loro nei 
mico per intimorire 1' Imperadore raccolse tut] 
te le leggi^ pubblicate sino al lora contro 1* 
Chiesa 5 ció che fece nascere moke vessazio. 
ni . Massimiano in tre anni che visse , fu 
sempre persecutore . Giordano che non afflis-
se i Gristiani , morí dopo 6. anni di gover-
no . Que!lo di Filippo duró 5. anni e fu loro 
favorevole . Ma Decio } i l quale dichiaró di 
nuovo la persecuzione , !a resé tanto funesta 
che il tempo delle passate procelle poteva sem-
brar tempo di calma . Egli regnó 4. anni , e 
3. Gallo , che proseguí con minor rigore' la 
persecuzione . Valeriano, che da prima si pre
stó favorevole ai Cristiani in progresso gl! 
perseguitó per 4. anni . Gal lleno restituí lo-
ro la pace, sebbene imperfettamente : egli vis
se 8. anni , e 2. Claudio , sotto cui puré le 
cose Cristiane furono abbastanza tranquille , 
Aureliano nel quinto anno del suo governo 
rinnovó la persecuzione i e morí appena che 
r ebbe incominciata. 

Siamo giunti a Diocleziano , e possiamo 
diré senza timore di esagerate , che la Chie
sa sino a luí non fu un momento libera dalla 
persecuzione . Dieci Principi le fecero aperta 
guerra" : alcuni la guardarono con indlfferen-
za. y ed alcuni altri la protessero . Ma la per-

.S6r 
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secüzione indirecta era un fuoco perpetuo , 
rnantenuto dalV interesse de* Sacerdoti e dalla 
superstizione del popólo ; nimio de' Principi 
meno nemici del nome Cristiano oso di estin-
guere questo foco . Basta questa sola riflessio-
ne a convincersi , che la precauzlone , la r i -
pugnanza, la moderaziom , i lunghi intervalll di 
pace sonó parti dell' accesa fantasía del Pane
girista de' persecutor!. 

Del resto 5 quando vogliano chiamarsi 
tempi di pace gT intevalli che passarono tra 
una ed un' al tra delle persecuzioni dirette ed 
espresse con nuove leggi , ognuno sa , che 
un anno di guerra distrugge la popolazione 
di un secólo . Come la Chiesa invece di an-
darsi debilitando prendesse maggior lena e 
yigore a segno che sotto T ultimo persecutore 
dové impegnare V Idolatría ed opporsi con tut-
te le forze ( ed ogni sforzo fu vano ) al suo 
totale esterminio , attendiamo , che lo spíeghi 
1' Autore col suo sistema delle cagionl naturali 
de' progres si del Cristianesirm. 

Egli si trattiene molto sulla persecuzione di 
Diociezíanoj e questa é un' época ch'esige an
che da noi una particolare attenzlone. 

pella persecuzione di Díocleziano. 
RISTRETTO . I¡ sistema di Diockziam 

fu per piü di 18. anni favorevole ai Cristiani , 
che si erano prodigiosamente mohiplicati, e gode-
vano gV impieghi i piü imponanti. I Tagani al~ 
hra femó gli ultimi sforá 3 ed i Sacerdoti in~ 
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ventaronó nuovt prodig} e chtamarom in soccorsé; 
i nuovi Vlatomci . Dlockziano e C os tamo non 
umavano di dllmtanarsi dalle masstme della toh 
kranza, ma Massimianó e Caleño si dichlaran* 
no contro i Cfistidni , prendendone motivo daW\ 
imprudente zelo de' medesimi 3 come dpparisce. 
dagli esempj di Massimiliano di .Africa' é del 
Centurióne Marcello . Dopo la guerra di Ver si a 
rlusel a Galeño d" indurre Diocleziano a comin. 
éiare la persecuzione y che crebbe per gradi. In for~ 
ta del primo editto le pñgioni furono ñémpm 
di Ecclesiastici ; cogli altri la persecuzione fw 
estes a a tutú i Cñstiani < é furono intímate pe
ñe ̂  ternbili a chi avesse sottratto un proseñm 
alPira degP Imperador i . V incendio apparso due 
íiolte nel̂  pálazzo di Tŝ icomedia intimoñ altamen~~ 
te Galeno^ che né crede autor i i Cristiam ¿ Ter̂  
che Diocleziano ehhe ñnunciato /' Impero 5 i suoi 
Colleghi ora sospesen y ora incalzdrom la per-
secuzione secondo le circostanze , nelle quali sh 
frovdvam. In Occidente Costanzo pmesse i Crh 
stiani dal furore del popólo e dal rigor delh 
Í¿Z¿1 • J' Italia é l" áfrica provarono una perse
cuzione breve e violenta sotto Massimiam i men~ 
tre la ribellione di Massenzio v i ricondusse im-* 
provvisamenté la pace. Caleño poiche ebbe íIm* 
pero di tutto l" Oriente 3 ebbe campo di sod~ 
disfare la sua crudeltk nella Tracia 9 rfelP 
jLsia nella Siria , nella Talestina e nelP 
Egitto. 

RISPOSTA. Quest' ultima persecuzione , 
éhe dura un intero decennio e fu denomi

na-



D I C O N F Ü T A Z I O N E . 271 
nata /' Era de' Mártir i , per la copia che ne 
morirono , si pi 6 chiamare persecuzione ra-
gionata , a differenza dell' aitre , ch: erar.o 
state accese piattosto da un subitáneo furo-
re s o dalia natía fierezza de' Principi , che 
da fredda e riflettuta política , Insinúa non 
oscuramente F Autora che i Crlstiani stessi s 
che per gran pezzo erano stati protetti ~ e be-
neficati da Diocleziano , 1' obbiigassero ad ar
mar lá destra In loro danno con fatti scanda-
iosí e superbi 5 che distraggeva.no i principj 
della disciplina militare, e cita in prova di ció 
i due esempj di MassimUiano e di Marcello * 
Ma questo tratto di storia , che immediata
mente precede 1' esaltazione del Cristianesimo, 
é cosi luminoso 5 che non si dee durar fatica 
a dissipare le torblde nebbie con cui si sforza 
egli di oscurarlo. > 

I veri motivl della persecuzione furono 
due, T uno fu i ' ultimo sforzo della superstL 
zione e dell5 interesse de" Sacerdoti , 1 ' ai tro 
fu la smisurata ambizione di Galerio : i l pri
mo é toccato dall5 Autore , che passa total
mente sotto silenzio i l secoñdo. 

Vedendo i Sacerdoti , che malgrado una 
guerra chv era durata tre seco! i , i l Cristia
nesimo era divenuto presso che da per tutto 
la Religione dominante ; che gli eserciti eras1 
no piení di soldati Cristiani , che i Cristianí 
occupavano le princípali cariche della Gorte 
Imperiale , che i Cristiani avetano pubblici 
tempj e godeVano- ií favore del Principi , fa^ 
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cilmente congetturarona , che se uno de' quat-
tro padroni del mondo si fosse dichiarato Cri
stiano , l'idolatria sarebbe irreparabíl mente an
dará in rovina, e teniendo in Dlocleziano pi4 
che in altri , tal matazione , i l perico!o parve 
loro si grande , che non potesse rimoversi , se 
non con isforzi straordiñar). 

Diocleziano era ignorante e snperstizioso : 
dunque i Sacerdoti fecero parlar un oracolo 
contro^i Cristiani, ed apparir segni infaustinel-
le vittlme a cagion de'Cristiani. Q.aesti duear-
tifizj commossero 1' animo del Principe che 
minacció i Cristiani della sua corte , e diede 
qualche ordine per costringeríi a sacrificare agli 
Dei : ma dominato dall' amor delia quiete , i l 
suo sdegno appena acceso si estingueva ; sicché 
disperando i Sacerdoti di guadagnarlo, si rivol-
sero a Galerio , in cui vedeyano disposizioni 
piu favorevoli. 

Era Galerio rozzo , brutale , superstizio-
so air eccesso ; e dopo la guerra di Per-
sia era venuto in tanta superbia , che for
mo T ambizioso progetto di far perlre i su ai 
Colleghi , e di godersi solo 1' Impero . Co-
stanzo Cloro , mlnacclato di prossima morte 
dalle abituali sne infermlta , non gli dava 
gran pena , e la fortuna di Massimlano era 
appoggiata a quella di Diocleziano j slcche 
contro costal doveva egli tutte le sne mac-
chine indirlzzars . Diocleziano, amando i Cri
stiani , n era egnalmente riamato , ed i l lo~ 
ra numero , e h loro potenza lo tenevano 

in 



D I C O N F Ü T A Z I O N E . 2 7 3 
la sicuro di qualmique attentato • onde 
ferio non poteva perderlo , senza perder pri
ma i Crístiani : e perché Diocleziano faceva 
nel comando la figura di capo , come quegli 
che aveva inventato i l nuovo sktema el 
aveva chiamato a parte dell' Impero gil al-
tri tre Principi , bisognava ch' egli stesso fos-
se lo stmmento della persecuzione de' CrL 
stlani. 

Dunque i l traditore , cautamente celan-
do i l suo vero disegno , assediava continua-
mente le orecchie di Diocleziano , e tenta-
va ogm mezzo d' infiammare i l di fui ani
mo contro i Cristiani. Felici noi, e felice luí , 
se penetrando le mire del nemico avesse seco 
temporeggiato per política , come aveva giá 
fatto co* Sacerdoti per naturale freddezza / 
Egli resiste buona pezza agli assaki ; ma fi
nalmente la istanza di Galerio gli parve si 
giusta , che non potesse con onore rigettar-
la. Domando Galerio , che si mettesse 1* a£ 
fare^in deliberazione secretamente con alcunl 
scelti Consiglieri; i'ottenne , e vinse. I Con-
siglieri furono nominati da lui , e vedendoío 
correré a gran passi alia fortuna , ne seconda-
rono la intenzione. 
tv Niuno degíi antichi ha lasciato scritto 

ció , che nel consiglio si disse : ció non o-
stante i l nostro Autore crede ds indovinarl 
lo : egli suppone che i Minlstri persuasero 
Diocleziano col le séguenti riflessioni : Che nor¿ 
doveva psrmettersi che smsistesse, e simoltiplkau 

TOMO IV. S Je 
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ss un popólo ¡ndipsnd&pte , e numeroso mi cimé,, 
delk Vrovincid . Ma piocleziano si 1 oda va del-
la ubbidienza } e del ssrvlzio- de' Cristiani ^ 
che era no sparsi per tutto , e vivevano su-
bordinati alie leggi , contenti del la liberta di 
coscienza . Che i Cristiani avsvano formato, una 
repubbücd a pavis , che si poteva sopprimere j. 
prima che acquistasse una forza militare . Ma 
Dlocleziana avrebbe risposto , che questa era 
una fredda ripetizione . Che questa, Kcpubblica 
gia si gevsrnava colle propris leggi, , e co' pro*, 
pr] maglstrati i e ció neüo spirituale 5 nal 
temporale co' maglstrari s e colle leggi del 
Principe. Che gia possedsva un tesoro pubbUcô  
Tesoro in sagno ; le Chiese raccoglieVano 
cotidianamente le oblazioni e quotidianamen
te íe distribuivano 5 secondo i carioni della 
disciplina ¿ Che tutté le parti erano intimamen
te légate fra loro per' mezzo delle adunanze dex 
Kesccvi , cioé professavano ía stessa credenza . 
Che i loro decreti erano ricsvuti dalle mme-, 
rosê  congregazioni con cieca credenza : nelle ma-? 
terie spettantí alia loro fede Iddio volesse ̂  
che i nostrí nemici fossero entratí in queste 
considerazioni / 

Ma lo spirito calunnlatore del íiostro 
i\utore é contrario ai monumenti piu auten-
tici della Storia . Imperclocche le addotf 
te accuse giustificherebbero cosi bene la per-
secuzione 3 che i Principi per rimuoverne tut| 
ta la odiosita, , e far irt se stessi risplendere 
V amor á d ben pubblico s le avrebbero pora* 

po-

/ 
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posamente splegate ne' loro editti , se si fos
ero potuci lusingare - che alcuno' vi avreb-
be prestata credenza . Che vuol diré , che* 
non se ne ^ fa neppur motto ? Gaierio in fi
ne pubbÜcó 1' editco di rivocazione ; in es-
so prese a giustificarsi 3 e dichiaró che i l suo 
disegno era stato di guariré la superstizione 
de Crlstiani , e di ricondurli , alia Religione 
degl' Idoii . Un Principe puó purgarsi con 
ragbni di Stato J e trascura un vantaegio 
COSÍ essenziaíe ? Inoltre s é noto , che Gero-
cle Presidente de!la Bitinia fu uno de Consiglie-
ri , e lo strumento principale deíla persecuzio-
ne : costui pllbblicó, due libretti contro i Cri-
sdanij Lattanzio , che ne da T estratto s non 
porge i l mínimo indizio di sospettare ció5, che 
1' Autore gil ha fattO diré. 

Cade' qui in acconcio di spiegare i due 
esempj chs egll suppone anteriori alia perse-
cuzione , a caglone ancora del la medeslma . 
Quando i Sacerdoti fecero credere a Diocle-
zlano , che nella vittlina, ch' egli consulta-
va , non si trovavano i sol id segni , per la 
presenza de' Crlstiani , i l Principe milites ad 
nefanda sacrificia cogi praeceph , come scrlve 
Lattanzio ^ Ma i soldáti , piuttosto che sacri
ficare agí' IdoíI 5 rinunclavano alia mallzla ; 
cío, ch'era permesso* 

Ora negli atti del Ruinare cltati dalP 
Autore il Centurlone Marcello cosí dice ; S& 
tal e la condiztone di qudli 5 che militam , cha 
¿tábano essere costmti a sacrifican agli Dei, ed 

S 2 agP 
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0ígr Imperador}, io getto a térra ¡1 cíngolo , e t 
armi . I I Signor di Voltaire sopprimendo tut-
te le circostanze ha narrato , che Marcelh 
in giorno di pubblka fasta avsndo gettato a tér
ra le insegne militari , dichiaro che al solo CrL 
sto ubbidiva : é cosí poté soggiungere che fu 
pun'tto , come disertare , non come Martire , e 
che si trattava di una legge militare, non di ti
na guerra di Keligione. I I nostro Autore lo ha 
copiato fedelmente con tutta la citazione s 
benché nelle altre sue ricerche consulta sem-
pre gli orlginali. Qaesto , e simili fatti , sie-
no accaduti prima , sieno accaduti dopo la 
dichiarazlone della persecuzione , altro non 
dimostrano , se non che i Crlstiani dediti alia 
maíizia non vvolevano rinunciare alia propria 
Religione. 

Massimiiiano di Africa non pao nella 
stessa guisa scusarsi : egli dichiaro , che la sua 
coscienza non gli permetteva di appigliarsi al 
mestiere dalle armi . Ma q-aali sospetti pote, 
va risvegíiare nelí' animo de" Principi un fat, 
to singolare , guando gran moltitudine di Crl
stiani serviva attualmente negli eserciti ? 

Galerio si sforzó di far cadere sopra í 
Crlstiani i l sospetto del fuoco , che si attac-
có ai palazzo : ma Diocleziano fece daré í 
tormenti a tutti i suoi ^ e la sua corte era 
composta di Cristian! , e di Gentili . Costan-
tlno , che al lora era nel palazzo di Nicome-
dia lo attribuisce ad un fulmine ; Lattan-
m ne fa autore lo stesso Galerio . Sicco-

me 
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íne gV incencij furono due , cosí non é faei-
le di mettere in chiaro le difficoltá , che ne 
nascono ; ma se nol non- possiamo convincer-
ne Galerio j COSÍ egli non poté convincerne i 
Cristian!. 

Si é detto , che la Intera durata della 
persecuzione fa di 10. anni ; ma non sera-
pre , né da per tutto dello stesso tenore . 
Opinó Galerio da prima , che i Cristiani si 
dovessero bruciar tu tú vivi , e 1 suo av* 
viso fu rigettato con orrore : Dioclezíano 
sempre abborn il sangue , e non fu strasci* 
nato sino all" eccesso , che a grado a grado » 
Ordinó co! primo editto la consegna de' IU 
bri sacri j cosí la tempesta si scarlco sopra i 
soli Ecciesiasticí 3 ma saccedendosi di mano 
itt mano gil edittl ? la persecuzione direnne 
genérale. 

E ne' primi due anni fu violenta í la, 
rinnncia di Dioclezíano fu cagione di qual-
che cambiamento ; Costando , che ubbir'.iVa 
con ripugnanza , rendé la pace ai Cristiani 
moi sudditi t Massenzio rivoifatosi contro Mas-
slmiano , trasse nel suo partito i Cristiani di 
quella porzione d' Impero : Ma Galerio fece 
orribili scragi in tutto 1' Oriente. 

Editto di Galerio per daré la pace alia Chlesa * 

RISTRETTO. Galerio a -flim da lunga, v 
pemsa malattia pubbUco un e i i m , m i quale d¡~ 
(Maro ch' era ¡mmzjon sua dí éomggerí e rt* 

s 3 ste* 
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stabllir futto secondo k antiche kggi e ¡a dL 
jciplma pubblica de Komam j e di ricondurre neL 
4a via de/ia' ragiom e della natura i delusi Crh 
stiani , chs avsvanp abbandonata la Religione [ 
e le ceremonle de' loro maggiori j e che disprez-
íando presuntuosamente le. prapehs' deW amichu 
ta , avevano invéntate le-ggi , ed opinioni. stral 
vagan t i secondo i déttami del lor capriccio ed 
avevano fórmate diverse s ocie ta nelle Tróvincíe 
de i r Impero : ma che trovandoli • tuttora ostinati 
neir empia loro follia permetteva loro di nmva 
i l libero eserfizio della prpprjd üeligione , pur-
chff conservassero sembré i l rispetto dovuto alie 
leggi , ed ah govsrno > e gli esortava a pregan 
i l lor Dio per la sua saluts > e per la prospei 
rita dell' Imfiero, 

RISPOSTA, O V Autore ha falsificato 1' 
editto , o lo ha malamente tradotto dal la
tino. Neir origínale non si nominano mai le 
¿eggi , salle quali tanto s' insiste nella tra-
duzlone . La ^i/fi^/i^rf Romana che Galerio 
voleva rimettere , significa , come lo avverte 
i l . Mosemio , h Keligione . Cosi Galerio sup-
pone 5 che i Cristian], andavano contro la 
Religione Romana , non contro le antiche 
leggi , e contra, la disciplina civile . Nel testo 
si legge 3 ut Cristiani, qui parentum suorum re-
liquerent sectam, ad bonas mentes redirent ; ed 
in fatti , i rtQderni platonici l i aecusavano 
él essefsi aliontalpti dal primo loro istituto . 
JLe parole sectam "parentum suorum , chiarissime 
ln se stesse , nella traduzione esprimono 5 che 

' i Cri- ' 



D I C O N F U T A Z I O N E , 27? 
| Cristiani avevano abbandonata la Religión? 
de' ¡oro maggiort Idolatri , poiché soggiugne 
disprezzando presuntuosamente le pratichs deir 
antichit't , avevano invéntate kggi , ed opinioni 
stravaganti s secando ¡ dettami del hro capriccio 
g che pero i delusi Cristiani si dov^vano ricon-
durre nella via della ragione ? e dslla natura . 
In veritá blsogna avere una' fronte molto in
trépida s per portar la impastura ad un segno 
tanto alto* 

Conchiudiamo sopra Galeno, e sopra Dio-
cleziano . Questo Principe fu piuttostó scicc-
co , che crudele ; e nella persecuzione serví 
i l puro strumento . 11 vero> Autore ne fu i l 
primo , che per le stragi , e le carneficine 
giunse al suo intento di ristabilire la monar-
chia u ni versal e ; ma anziché poterne godere 
egli i l frutto , mori dal dolore di aver mes-
so in liberta i l glovane Costantino , a cui 
i l cielo aveva destinato i l trono del Mon
do . Ed i Sacerdoti Pagani , ch* eccltarono 
una si grave , e si lunga tempesta , per 
impediré , che alcuno de" Principi non si di-
chiarasse cristiano 3 ottennero in premio del-
le loro fkiche , che la temuta dichiarazio-
ne segulsse in Costantino , e che questi col-
locasse nella sedia imperiale la croce di Gesu 
Cristo , Cosi la Provvidenza sa impíegare Je 
passionl degli uomini , per giungere a finí dia-
rnetraimente centrar) a quelli, ch' essl si pro-
pongono. 

S a Re-
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Rdazloñe probabile de' patimentí de' Martiri 
e de'Confessori. 

RISTRETTO. Eusebia, e Lattanzio decía*, 
mdno , ed esagerano i patimenti soffeni da' Cñ~ 
stiam m questa p&rsemzions . I I primo si rende 
sospem , col dichiaram di scrhsrs tuno do che 
poteva ridondare in gloria , e di aver soppresso 
tuno qusllo ehe poteva tendere al disonare della 
Kfligtone. Quando i Cristiani kritavano i Ma* 
gistratt, egli i da creders , che fossero trattaú 
con rigore . Ma ordinariamente avveniva i l con-
trarw ; e cid apparisce , i . da Confesson con-
dannatt alie miniers 7 dove avevano la Berta 
dt- formar cappelle per professarvi la loro Reti-
gwne : 2. da Fescovi , ch'eram obbligati a re-
pnmere lo %elo preeipitato di coloro , che getta-
vansi vclontariamente nelle mani de* Magistrati 
a per debiti, o per saziare la fame, & per espia
fe t lor falli con una lunga carcerazione . Trion-
fato eW ebbeja Chiesa sopra tutti i suoi nemu 
ci , la vanita esagero i patimenti de' Martiri e 
V pctere del Clero accredito le leggende piene ' d i 
miraccli, 

RISPOSTA . Dal prefigsersi Ensebio di 
non voler parlare deíle contese precedenti alia 
persecuzione , e delle cadute , che si videro nel-
l ^ pgrsecuzione , e di voler narrare soltanto 
cw , clv poteva gmstificare i giudizj divini y e 
cío s ch' era titile ( cosi si leggp nel testo ) 
non segué , che si fosse ímpegnato a menti
ré a ed esagerare . Ma l* Autore gil fa diré % 

che 
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che vokva scrivere tutto cío che poteva ridon* 
daré in gloria della Keligíone, 

1 Confessori condannati alie miniere, sí 
servivano delle caverne 3 ch" egli chiama cap* 
peile , per celebrarvi i l culto divino . D m , 
que per questa liberta i l travaglio delle minie-
re era una pena leggera . I I ragionamento non 
é moho convincente. 

I Vescovi erano costretti a frenare lo 
zelo precipitato di coloro , che gettavansi vo-
'íontariamente nelle inani de" Magistrati . Dun-
que i Magistrati non íi facevano moito patire , 
Questo secondo sillogismo conchiude nella stessa 
guisa , che i l primo. 

I debhori , : che si fanno carcerare da' 
Magistrati per la fede , col pericolo di per
deré la vita , per non farsi carcerare da" 
creditori , o per non implórame la clemen-
za ; ed i poveri , ch' erano alimentati daL 
la Chiesa senza bisogno di costituirsi in pri-
gione , e che ció non estante per saziare la 
fame si abbandonavano alia discrezione de' loro 
nemici , che I i bastonavano , e l i costringeva-
no a fare lunghi digiuni, sonó personaggi , che 
nel romanzo del Sig. Gibbon fanno una com
parsa deí tutto singóla re. 

Quando voglia rigettarsi Ensebio senza 
motivo , un argomento certo , che non pro-
habile , degli orribili tormenti sofFerti da' Már
tir! in tutte le persecuzioni , e massimamen-
te neir ultima , puó cavarsi dagli editti me-
desimi degl' Imperador! . Traja no stabili 1' l i 
so di daré i tormenti per espugnare la co-

S 5 stan-
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stanza dell' animo i e siccome non prescrls-
se alcuna misura i dovevano crescere quelll } 
quanto era questa piu salda . Dedo ordino 
ai Ministri , che inventassero nuovi generi di 
supplicj : e Trajano fulminó gravissime pene 
contro que5 Gentili , che avessero sottratto 
un Cristiano al su o sdegno . Oltre ció , l'o-
dio ragionato de' Sacerdoti , e l ' occulto di-
segno di Galerio , che non poteva condursi 
a fine senza distmggere i Cristiani 5 ci fanno 
abbastanza giudicare , se Lattanzio debba tías* 
sare per un declamatore , e per un falsario 
Ensebio. 

Del numero de'Mártir!. 
RISTRETTO. Origens dkhlnra, che a sm 

tempú esisteva un piccolissimo numero di Már
tir i . San Dionisio suo amico non numera , che 
io . uomini , e 7. donne uccise nella persecu-
zione di Dedo mW immensa Ciña di ¿álessan-, 
dria. J^eüa persecuzione di Dioclsziano Eusebia 
riferisce , che 9. Vescovi furono puniti di more
te , e nella sua numerazione de' Martiri delta 
Tale sima se ne trcvano 5)2. Ora la Talestina 
faceva la sedicesima parte dell' Impero di Orien~ 
te : e supponendo ch' ella desse la sedicesima 
parte di Martiri ; eglino m tutto /' Oriente a~ 
scenderanno a mille cinquecento , ¡l qual nu
mero diviso pe' dieci anni della persecuzione da
rá 150. Martiri per anno, jLpplicando la stes-
sa proporzione alP Occidente , dove dopo i l ter-
zo anno fu sospeso o abolito i l rigor delle leg~ 
g l , i Cristiani fatti moriré m tuné V Impero sa* 
ranno poco meno d i das mila. £ siccome que

sta 
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ita fu la pm lunga , e la fiü ames delle per-
secuzioni, U nos tro cálcelo moderato , e proba-
hile ci dará la ghista idea ds Martiri degli aU 
tri tempi. 

RISPOSTA . Nel passo di Origene , sul 
quale insiste i l Dodvvdio, si dice, che i Mar-
tirl erano pochi, perche Iddio non crvava soluto ̂  
efa si distrugesse la stirps dz Cristiani , e cid 
indica , chv egli considero i i numero de5 Már
tir! riguardo alia gran moltitudine des Cristia
ni , non in sé stesso; ed in questo senso dlsss 
bene, esser piccelo . 

San Dionisio numera 17. Martiri , non 
determinatamente , non escludendo gli altri , 
ma trascegliendo i piu illustri. 

COSÍ puré va inteso Ensebio ; e basta 
daré una scorsa alia sua storia del la persecuzio-
ne s e far attenzione ali' espressioni , che 
adopra in descriverla, per rimanerne convinto«. 

I I calcólo formato sopra i Martiri della 
Palestina si fonda sopra due supposizíoni. Tuna 
falsa, e l'altra non p ovata. Che i Martiri ivi 
costituissero la sedicesima parte de' Cristiani , 
non é provato neppure per congettura . E che 
Ensebio nomlnandone 5)2. intenda parlare esclu-
sivamente , si é veduto , ch' é falso 5 e 
vnolsi aggiungere , che nel luogo stesso , di
ce , che in ogni provincia la moltitudine d& 
Martiri fu innumsrabik 5 e parlando della 
Tebaide riflette , che in un sol giorno ne furono 
tanti dscapitatt , ch: i l ferré perde i l iaglio y 
e gli esecutori si suceedevam per la stamhezza*, 
Puno air altro. 

Del 
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Del resto , abbiamo gl¡ edíttí de' Per. 

secutori ; ed abbiamo gli atti sinceri de' Mar 
tiri , da' quali , ancorché se ne detragga un 
terzo , sempre ne resterá un numero prodi 
gloso. r 

Terminiamo col Mosemio , Autore a luí 
íamigiiare: Essere non pochi , ma molti autUi 
che per fre seco/i 3 e plü sostennero la moni 
per Cristo e noto per graviss'me testimomanze 
e dt parole, e di cose. Ma ¿ anco fuori di dubl 
bto , aoverst detrarre un pkcolo numero dd t 
tmmenso eserctto di Mar tiri 3 che predkano emaL 
msme t Grea, ed i Latini , l^on ¿ da dispre. 
gtarn l optnhne del Dodvvello , se si determini 
cost. I Martin sonó molto pió pochi di queL 
lo che crede i l volgo . ^ al contrarh } da 
dtspregtarst l optmone degli t e r s a r } , si 
prenda m questo senso. I Martiri sonó in mol
to maggior numero di quello 3 che stlma il 
liodwello* 
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R I A S S U N T O . 

IN puesto capo si e fungamente ragionat® 
sulíe cagíoni della persecuzione colla mi

ra di vedere , se ne restino giustificati gil 
Autori. La prima cagione fu la natura mol~ 
¡erante della Religione Cristiana , che obbliga-
va i seguaci a rinunziare al culto nazioncu 
k . La seconda fu la falsa acensa di ateísmo , 
o per dir meglio , di superstlziose , e chhneru 

. che speculazioni. La terza le assembke Cristians 
che celebrandosi in secreto 9 risvegliavano ne' 
Gentil! sinistri sospetti . La quarta i costu» 
mi de Cristiam di átroci calunnie macchiati : 
E la quinta obliata dall* Autore 1' attaccamen-
ío de'Pagani alia. Idolatría. 

Noi le abbiamo tutte ad una ad una r l* 
chlamate ad esame ; ed abbiamo trovato v 
non essersi V Autore ingarmato néll' attribui-
re alia loro forza la persecuzione . Bensi ; 
lungi dal poter esse formare difesa al cuna de' 
Gentili , ne manifestano anzi a chiare note 
la ingiustizia . Imperciocché quello , che si 
supponeva , era onninamente falso : e per di-
ritto naturale non puo alcun suddito condan-
narsi , senza esaminare , se meriti supplicio. 
Ora i Persecutori trascurarono per tre secoli 
di adempire a questo dovere essenziale della 
l^ge di natura. 

Siamo indi passati a considerare , se dal4 
la storia delle persecuzioni risultino i quattro 

ar-
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grticoli dail' Autore proposti : cloé se yfa 
yamente la Ghiesa i-stótte molto a i essere persê  
guitata : sa 1 persecutori usarono precauziom 
e rhugnanza nel far le ieggl di proscrizione, e 
fieir esegviirle j-se nell; nso delie pene furoiío 
modsrat! , e se ia Religione proyó varj consL 
derabili intervalli di;pace . 

La storia in yece di questl quattro ar-
ticoii ci ha dimostrati chiaramente avverati 
glí opposti ; perocché la Chiesa nacque nel-
la persecLizione , ed ando sempre crescendo 
sella persecuzione : prima fu assalka da' Giu-
dei nella Palestina , poi in Piorna da' Poli-, 
ffeisti , in forza di- dae antlche leggi : in se-
guito ? senza inai cessare questa persecuzio
ne indiretta , dléci Imperador! fino a Costan-
tino fecero contro i l Cristianesimoeditti espres* 
si di tormenti e di morte, 

In yece della precautiong e dst/a ripugnam 
za la storia ci ha dimo?trato3 chenon si conob-
fee dalla maggior parce né misara, né ricegno } 
e che In1 yece della mofarazions regno per tuty 
to la rabbia , e la barbarie, 

Intervalli di pace tra una • ed un' altra 
persecuzione se ne rinyen^no ; poichc tra 
tanti Imperador! , che riempirono la serie di 
tre secoli 3 dieci soltañto fecero leggi contro 
ái no! . Se non che , la persecuzione indi-
retta tenuta sempre • accesa da' Sacerdoti , da' 
Fiíosofi 3 dal popólo , non ci pérmise mal di 
respirare ; e troyiamo ancora de' Mártir! sot-
fe) que' Principi stessl 3 che ci accordarono la 
loro protezione. 
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Abbiamo finalmente posta in chiaro la 

persecuzione di Diocleziano , che fu i ' ulti
ma , e duro un decennio ; dove abbiamo 
veduto , con quanto vani sofismi t" Autore 
si é sforzato di oscurare i patimsnti de' Cri-
stlani , e di annlchilare i l numero de' Mart'm. 
Quale giustificazione risulti da tutto ció , per 
rendere meno orriblle lacondotta de'Pagani con-
tro di noi , lo giudichi il lettore. 

Confronto tra I ' un Capo, e l 'altro. 
L ' edificio della verita debbe essere ta

le , che le partí , ond' é composto , sieno 
insieme , e si corrispondano con, perfetta ar
monía . Quando manca questa ; quando le 
partí hanno ripugnanza tra ' loro sicche la pre-
senza dell' una eseluda la presenza delle al-
tre , a questo segno manifestamente si ricono-
sce la macchina della menzogna . Avendo 
in tanto sottoposto ad esame tutto quello , ch' 
é piaciuto air Autore di comunicare al pubbli-
co sopra la Religione Cristiana, facciamo 1* ul
timo passo , ch' e quello di confrontare l* uit 
capo coU' altro, 

E primieramente , confrontando disegno 
con disegno , ne salta agli occhj la contra-
dizione . Nel primo caso si voglioao spezza-
to, i progressi del Cristianesimo per cagioní 
naturali 3 e cío in diversi termini vuol diré , 
che i Gentili erano naturalmente portati ad 
abbracciarlo , sia per la propria disposizíone , 
sia per V índole della Religione Evangélica . 
Nel secondo si • prenda a dimostrare. che daU 

m 



288 S A G G I O 
le cagioni provenienti dall' indok ( almeno 
apparente ^) della Religione , e dalia dispo. 
sizioni de* Poíiteisti , erano costero natural, 
mente spinti a perseguitarla , e tanto natu
ralmente i che 1' Autora , i l quale l i giustL 
fica s e persuaso , che avessero avuto ragio. 
ne • 0 r noi Jo preghiamo a collegare insieme 
queste due idee . Ma díamo una rápida scor-
$a al'e parti costituenti le due macchine. 

I I Cristianesimo , si dice nel primo ca-
po , fu naturalmente abbracciato per lo ze-
lo esclusivo , o sla intollerante de' Crisdani 
medesimi . Ma nell" altro capo si sostiene, che 
r intolleranza de' Cristian! , per la quale 
essi abbandonavano il cuito nazionale 5 pa-
reva ai Poíiteisti un peccato nuovo , s'traor-
dmario , irreraissibile; e che questa £a la pri-, 
ma cagione , che l i determinó naturalmente 
alia persecuzione . V Autore avrá la bontá di 
combinare. 

^ Iv i la seconda cagione de' progressí del 
Cristianesimo si suppose essere la dottrina dell' 
im mortal i ta con tutto i i suo apparato . Ma 
qui si riferisce 5 che i Paa:ani rieettavano i i 
prezioso dono dell' immorta'itá offerta da Ge-
sü Cristo , e ne deridevano la re;urrezio-
ne -y e quanto all* opinione dell' im mínente 
fine del mondo , che si chiamó ivi in soccorso 
deh immortalitá qui si dice ; che si fatte 
predizioni movevano a sdegno i Gentil i e 
facevano loro temeré , che non si sollevasse 
qualche perieoío all' Impero , tanto f ú gra

ve. 
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ve j qaanto piu oscura era ía setta de' Crí-
stiani . Nol non sappiamo concillare queste 
eos e. 

Intorno ali' attivita de' mlracoli , aven-
do trovata una patente contradizlone nel me-
desimo íuogo , dove si suppongono falsl , ed 
insieme operantl veré e numeróse conversioni , 
non abbiarao blsogno di confrontar capo con 
capo . Né 11 secondo ne tratta , e dovrebbe 
trattarne , giacche sarebbe stata giusta cagio-
ne di persecuzlone , se i PoÜteisti fosseto stati 
convinti , o avessero potuto provare che i Crl-
stiani erano tanti impostor!. 

Quanto all' altra pretesa caglone di pro-
gfesii , riposta nella morale Cristiana , abbia-
mo ved uto , dove se n' é parlato 3 come é 
una gran ripugnanza i l diré , che la mora
le Cristiana agli occhj de' Gentil! pareva con
traria alia natura , ed al bene dello Stato , 
e che nel medesimo tempo egiino erano da 
essa naturalmente determinati ad abbracciar-
la . Ma nell' altro capo vi ha di piu : vi 
ha , che la morale de' Cristian! era tacciau 
di ateísmo , d' infanticidj , di pranzi di car
ne umana , d' incesti ? e che queste false ac
ense formavano uno de' motivi della perse
cuzlone . Senzs dubbio qui a rischiarare le 
tenebre abbisognano mol te idee intermedie , 
tralasciate , per supplirsi dalia sagacitá degi* 
interpreti. 

In quel capo si pretese , che la unione , 
e la disciplina Ecclesiastiea contribuí alia di-

la-



25*> S A G G I O 
íataziórte della Chiesa . In questo la unlone 
de* Cristiani , che aveva la forma , e la for-
za di una grande Repübbiica coníedcrata riJ 
sveglía la ge!osla del governo; le adunanze Cri
stiane sembrano sospette , i seguaci di Gesî , 
Cnsto erano accusati di spirito d' indipenden-
za; e per questo venivano persegultatiB Come 
concilieremo queste idee? 
. Finalmente in un capo si rappíeseutano 

i Sacerdoti degl* Idoli , come persone indo-
entl , che lasciano fare a' Cristiani s quanto 

lor piace : nell' altro i Sacerdoti infiammano 
d popólo 3 i Sacerdoti chiamano in soccorso 1 
Filosofi , i Sacerdoti inventano nuovi oraco-
Jl.> e nuovl prodigj^ affin di perderé i Crk 
stiam . Ed i l popólo , che si supponeva ca-
duto nello scetticismo , e che aveva giá seos-, 
sa r autoritá delie maraviglie della Mitolo
gía 3 e che per certa conseguenza • che fa 
i Autore , cosi disposto a ricevere le ma
raviglie autentiche deli' Evangelio per tre 
secoli infierisce contro i Cristiani 3 co' sedl-
ziosi clamori 11 chiede alia morte contro le 
ieggi del Principe , e si mostra tanto domi-
riato dallo spirito di aecusa ; che parecchi 
Jmperadori sonó costretti a reprimerlo colle 
pm forti minacce. 

Un nomo dell' antichitá fu tacciato d' in-
costanza , e fu posto in derisione con un bel 
verso a tutti noto. 
Dmruk aedificat , mutat quadrata rotundis, 

I I Signor Gibbon fa di piú > pretende y 
che 

i 
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che stiend insieme le rovine , e gil edifizj , 1 
quadrati , ed i circo'I. 

Ecco ií libro corltro ií quale nessun Apo
logista • a parare di alcuni , doveva osare 
di scrlvere . Nol non abbiamo fatto , che 
compendiare o per dir nlegfio sfiorare una 
Opera , rielía quale tutto é pacatamente , e 
secondo la suá naturale estensione es^mhia
to . Dal poco 3 che el é stato iecito di pre
sentare al pubblico , ci ripromcttlamo , che i 
due capí del Signor Gibbon , che riguarda-
no la Religione , saranno per 1' avfenire me-
glio lettí da chi vorrá paríame con fonda-
mentó : ma lasciando all' Autore della Ope
ra gli applausí , che rnerita 5 noi siamo con-
tenti di aver in parte contribuito alia ut i l i t l 
de' lettori. 

N £ . 
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