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A V V E R T I M E N T O . 

ECíto // Towo F I . , in cid, siccome amunztam-
mo m i IV. , si parla, dal Sig. Gibhon difu

samente delP i.árrtanestmo . In questo piu che in 
cgni altro f JLutore si pales a aguato da quellosfu 
rito di vertigine minacciato dai sacri Libri ag» 
orgogliosi sapienti dsl secólo , Le rifiexsioni ^Pf-
eontenute nelk tre Lettere , che soggiungiamo hfl 
mguents Tomo, brevemente i l dimos ¡rano , T ôn c 
perd necessario T es ser moho versato nelle contro* 
tversie Teologiche per accorgersi di mol ti errori 
di questo Scrittore . Basta leggere , intendcre , » 
combinare per condannarh, e per rimaner perstia^ 
so che Guarno abbandonato a se stesso, per quan-
to possa brillar pei talen t i e peí s apere , las cié 
ssmpr&mai traveder P ignoranza e la debolezza del
ta proprigi corrotta natura, Quind'i speriamo , che 
my attenta lettura di questo libro debba ed esser 
di stimólo al cmr di un sincero amapore dellaCau 
tolica Verita per restar piu fortemente attaccato 
alia Chiesa, che n e la colonna e i l sostegno , Q 
fare arrossire un Septario, vedtndo un illustre com~ 
pagno y che vacilla come un fanciuilo , e che la-
Ht - . ' ' " ' • " ' d i miálsmoglia Domina. 
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1 S T O R I A 
PELLA DECADENZA E ROVINA 

D E L L 8 

C A P I T O L O XX, 

Moíjvt, progres so, ed effettl deüa conversión? di 
Costando : Legitimo stabllimento , e costitu-
zme delta Chiesa Cristiana, & Cattolica 

I puó risguardare il; pubbUco sta-
bilimento del Cristianesimo , co-
mG> una di quelle importanti do-
mestiche rivoluzioni, che eccitano 
Ja piu viva curiosita, e somrnini-

strano I'istmzion piú efficace. Le vittorie ed ü 
governo civile di Costantino non influlseon piü 

J o i i o y i . ^ J D T ^ 

S Q R l 



i Jstúrtd delta decadenzd 
sopra lo stato^dell'Europa; ma una consíderaUÍ 
parte del globorkientuttavia rimpressione, che 
riceve dalla conversione di qitel Monarca ; e V 
Ecclesiastiche Istituzioní fatte sotto^ i l sao regno 
Son sempre connesse mediante mi4 indissolubil 
cateita colle opinioni, colle passioni, e cogí' in-
teressi della presente generazione. . 

Epoca Nella considerazion d' un soggetto , che si 
deiia pU6 esamirtare senza parzialita, ma non puo n -
c-nve^ mardarsi con indifferenza, nasce súbito una dií-
coTan. ficoltk inaspettata , cioé quella , di determinare 
t ino, i l Vero e preciso tempo della conversione di Co. 
A'io6' stantino. L* eloquente Lattanzio in mezzo alia 

corte di lui» sembra impaziente ( i ) di pubbli-
A ,o5 care al mondo i l glorioso esempio del Sovrano 

' della Gallia, che fin da'primi inomenti del suo 
regno conobbe e adoro la maestá dell'único e 
vero1 Dio ( 2 ) . I I dotto Ensebio attnbui la te-

( i ) si e di l igentétnentc discussa la data delle I¡t>tti* 
vlonl D i v i n e d i Lattanzio ¡ v i si sonó scoperte delle d i f f i . 
c o l i á j si son p ropoü i de' mez-zi pe í ifciogherle i e si e 
finalmente imagináto 1" espediente di supnorre duc cd i -
zioni o r l r l n a l l , la prima pubblicata nel tempo della per-
secuzione di Dioclcziano , 1' altra sotto quella di L ic imo f 
Ved. Dufresnoy P r * f . p. 5. Ti l lemofl t Mem* E c c l . Tom. 
V I , p. 455,470. Laidner C r e d i b l l l t á ec. P . U . Vol. V i l . 
v • 78.8<J. Quanto a me io son q u á s i c o ñ v m t o che Lat
tanzio dedicasse le sue I s t i tuz ion i al Sovrano della Ga lüa 
i n un tempo , in cui Galerio, Maffimino , e L i c in io stes-
so perfeguitavano i Cristiani , cioe fra gh; anm 3oí . e 

311 U ) l aaah t . b i v l n . í n s t . L Í . V I L ^ Veramente 11 
«r imo cd i l p iu importante di questi passi manca m 
ínanofc r i t t i í ma si trova in a l t r i 19. Se vog.íam ponde-
zaic i l m é r i t o d i questi manosciitu praSonau t n ^ 1 0 . 



Tteir Impero Romano < Cap, XX, j - , 
áe di Costantino ai segno miracoloso , che si 
fece veder in Cielo, mentr'egli meditava, e 
•preparan laspedizione dell'Italia ( i ) . L'lstoru a 3ri¿ 
co Zosrnio asserisce maliziosamente s ch'esso ave-
va imbrattato le mani nel sangue del süofiglio 
ma^giore, avanti di rinunziar pubUicamente agli 
Dei di Roma e de'suoimaggiori ( 2 ) . La dub- A , , 
biezza, che producon quesee discordi autoritá 
nasce dalla condotta di Costantino n-edesimo'. 
Secondo il rigore del Ünguaggio Ecclesiastico 
i l primo Imperator Cristiano non fu degno di 
tal nome che al momento delia sua morte : 
giacche solo neli'ultima sua malattia ricevé co
me catecúmeno l'imposizion delle mani ( 3 ) e A, j37, 
^uindi fu ammesso mediante l'imziante rito del 
Battesimo nel numero de' Fedeli ( 4 ) . Convie

ne 
^uo aÜegaril irt, faVore uno dd la i ibxér ' i a ' ád t u dí Frait-' 
cía del l 'e ta di 500. anni , toa si ornette quel passo nel 
t o r m t o matrostrmo di BoJogna 5 che 51 i>. Mofttfaucon 
giudica del seseó, o del stteimo secólo ( . B i a r . l t p 4.09 x 
I I gusto dclla maggíor parre degli E d i t o r ¡ ( ec /mua to 
i seo , ved. Lattanzio dei r edizíone del Dflfresnoy Tbm, I 

j». 5 9^. } v i ha riconofeituo i l genuino ftil di Lattanzlo ' 
( 1 ) Éúfeb. í» v í t . tonf i . 1. I . c, ay- ja . 
(zymsim, 1. I I . p. 10<j.. 

,<3 ) Quisto i i t o fu sempre in uso nel fare í Catecu* 
?nn ^ ^ Bin/am* ^ ^ X-C< *' S- Domchar. 
don n ¡ í f . ¿es Sacrcmem T . / . p 6z. ) ; e Coflantino lo 
iiceve per la prima volt» immcdiatamentc aVanti i l fu o 
battehrao , e la sua mor te (Euseb. í» v i t a Const. t. I V . 

Cx Valesio dalla connessionc di quesri due fa t t i ha 
m a l o quella confeguenza ( a l luogo clt . ¿ ' Euseb . ) s che 
^ene ammessa con ripugnanza dal TÍ l l emont ( H u t . dtt 
Z m f e r . Tom. i v . p. 628-), e contraddctta con debolj ar» 
gomen t i dal Moscmio p. 9 z S . 

U ) Euseb. ;» ros j f . 1. I V . c. ¿ i . s*. « j . i a 
¿eggdnda del B a « « i m o éi Cosrantino seguito in Roma tre-
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• ̂  Istor'm delta decâ enza 
fíe pero accordare in certo modo a Cbstaíitífto 
la qualitá di Cristiano in un senso incito pia 
esteso, e si richiede la piu rninivta esattezza nel 
determinare i lentl, e quasi impercettibili gta-
d i , pe' quaii ñ Monarca si dichiaró protettore, 
e finalmente prosélito della Chiesa. Eraunadif-
ficiíe impresa quella di sradicare gli abiti, edi 
pregiudizj della sua educazione 5 di riconoscere 
i l divino potere di Cristo, e d' intendere , che 
la veritá della sua Rivelazione era incompati-
bile col culto degli Dei . Gli ostacoli, che ave-
va probabilmente sperimentati nell' animo suo, 
1' istruirono a procederé con cautela nel momen
táneo cangiamento d' una religión nazionale ^ed 
appoco appoco scopríva le su© nuove opinión!, a 
misuFa che si trovava in grado di sostenerle cop 
sicurezza e con effetto. In tutto i l suo regno i l 
Cristianesimo s avanzo con un placido sebbene 
accelerato, m o t o ; ma la genérale progressionedi 
lui fu alie volte deviata dalle accidentali circo-
stanze de'tempi * e dalia prudenza, o forse an
che dal capriccio del Monarca. Fu permesso a' 
suoi ministri d' indicar le intenzioni del Princi
pe nel vario linguaggio, ch' era piíi adattato a* 

V v- res-

d k i annt aranti la sua morte fu Inventata ne l f ottavo fe» 
co ló come un motivo proprio per la sua do»di ¡o»e . Tale 
e stato a grado a grado i l progresso de He cogniziom che 
una storia , di cui i l Cardinal P.aionio C v i n n t l - E c c l . ^A». 
324, a. 4.1-49.) si d i ch i a ró scnza rossore avvocato, adesso 
deb'olmente si sostiene anche sotto la giurifdizione del Va
t icano. Ved. le Amlchlta C r i s t . T o m . 11. p. 232. , opera 
pubblicata con sei approvazioni a Roma tieU' anna iS?^* 
dal P, Maraachi eíudíto Comcníeano» 



be i í Impero Komaúo* Cap, XX, 5 
í-espettm loro principj ( i ) • ed egll artificiosa,-
mente bilancio le speranze ed i timori de' pro-
prj suddlti, pubblicando nel medesimo aimodue 
edlttl , i ' uno de' quali comandava la solenne 
osservanza della Domestica ( 2 ) , ed il secon-
do dirigeva la regolar coiisultaziotie degli Aru-
Spicl ( 3 ) . Mentre stava tuttavia sospesa quest' 
importante rivoluzione, i Cristian! ed i Pagani 
spiavano la condotta del loro Sovrano collame-
desima ansieta, ma con sentimentidel tuttocon-
trarj. í primi eran mossi da ogni motivo dize-
lo non men che di vanitá ad esagerare i segni 
del sno favore, e le prove della sua fede . Gii 
&itú finattanto che i loro giusti timori non fu-
ron cangiati in disperazione ed inisdegno, pro-
curavano di nascondere al mondo ed a loro me. 
clesimi, che gli Del di Roma non contavanplfí 

'1 imperatore nel numero de' lor supulicantl. Le 
stesse passioni e gil stessi pregiudiz/ hanno im-

í 1 ) I l Qa esto re , 0 segrerarío , che compóse Ja l er . 
1. déi Ub. X V I . f t t . 11. del Cod. Theodo's. fa d i ré con 
mdiffcrcnza al sno Signore , homlnlbus s a p r a d l í l * religig 
M s J a i^Mln li tro poi dcgli airar i Ecdefiañici era germesso uno 
filie p ía dévoto t í í spc t toso , *nq ' ív&brvis ''ifdti « •y^ i -a - r^ • 
Kx^oxixr.g 9-pr,»Híín? i hgitttmo , e s^itUsima 'catkollt* c u L 
*o • Ved. Eusebio JUst. Eccle% l . X. c 6. 

( * ) c*d- Teodos. Ub. I I . T U . V l l i . l i ¿ . i . cod . G l i t . 
tib' I " ' * - -Xi l . Ug . t u . Costamino chiama la De. 

menica dies S o i h ; nomc , che non poreva offender le ores-
énie de' su o i suddlti Pa^anl. 

_ O ) Cod. Theodos. mm, X n . T l f . X . Ug. t . I l Go. 
tofredo, come cúmmenta to ré procura di scüsare ( T o m . 
V I . p. 257- > Costamino ; ma i l I .aroniopid zelante C 
n a l EceUs. á a . s a i , n. -8. ) cr í t ica con v c n t t U d as prez, 

i l profano contegno di i.tii 

* A , 



r \ I Tstoria Mía decadenzjt 
pegnato gli scrittori parziall di varj témpi ad 
uniré la pubblica professione del Cristianesimo 
colla piü gloriosa o piu ignominiosa apoca del 
regno di Costantino. 

511a su. per quanto si potessero travédere ne'discor-
^rVe' si 0 n8lle azioni di Costantino de' sintomi di 
Pagana. cristiana pietá , ció non ostante persevero egli 

fino airetá di quasl quarant' annl nella pratica 
del la religionestabiiita ( 1) ; e quella stessacon-
dotta, che nella corte di Nieomedia si sarebbe 
potuta imputare al sao timore, non si poteva at,. 
tribuiré che air inclinazione o alia política, quando 
fu divenuto Sovrano della Gallia . La sua liberalita 
restauro ed ardcchi i tempj degli Del 5 le me-
daglie, che uscirono dall' Imperiale sua zecca , 
hanno Impresse le figure e gli attributi di Giove, 
e d' Apollo, di. Marte , e d' Ercole j e la sua 
figlial pietá \ mediante iasolenne apoteosi di su© 
padre Costanz© , acprebbe r assemblea dell' O-
limpo ( 2 ) . Ma la devozione di Costantino era 
particolarmente diretta al genio del Solé, o del-
1'Apollo della Greca e Romana mitología; esi 
complace va di farsi rappresentare co'simbolidel 

p i ó 

( 1 ) Sembra c^e Tepdoré to ( l . l . c . vi. ) voglia fas 
predere , ch'Elena desse al suo figlio un ' educazione CriP 
stiana ; ma la supcriore autori ta d'Eusebio puq afficurar? 
pi l l n v i t a fonst. 1. I I L c. «j.?. ) , ch' ella medesima fu de-
|)itrice della pognjaione del Cristianefimo a Coftanti no ,5 

( a ) Ved, le medaglie di Costantino appresso i l Du? 
Can ge, e i l Banduú . Siccome peche ci t ta rí tenuto^ ave-
vano i l pr ivi legio del conio, quasi tut te 1c medaglie di quel 
tempo '.íscixono dalla zceca autoiia^ata dalla sanzfpnc Iffl? 
j e r i a l e , 



De//' Impero Romano , Cap. XX. 7 
p í o delia luce e della poesía. Gi'infaliibiiidar-
di di quelk Divinka, lo spleiidor de' suoi occhj, 
la sua corona d'ailoro , f immortal bellez^a s 
e gii eleganti ornameuti che 1' accompagn^no * 
sembra , che lo costltuiscano pome U Diq íal 
tulare d'un giovane Eroe. Gil altari d' Apollo 
eran coronad dalle vori ve oferte di Costantino; 
e la crédula moltitudine inducevasi a credere': 
che fosse cohcesso all'Imperatore di vedere con 
occhj mortali la visibile maesta del tutelare loe 
N«me Í e che o vegliando o in visione venlsse, fe-
licitato da'prosperi augur] d'un lungo e vittorio-
30 regno. Si celebrava umversalmente i l Solé , 
come la guida invincibile , ed 11 protettore di 
Costantino , ed i^Pagani avevan raglone d' as-
pettare , che 1' insultata Dlvinitá perseguitato 
avrebbe con una inesorabil vendetta 1' empieta 
del ingrato suo favorito ( Í ) . " 

Finattanto che Costantino esercit6 una so- rroteg. 
vranká limitata nelle Provincie della Gallia 5 ge i cn-
I suoi sudditi Cristian! flirón protetti coll5 au- s¡lffx 
toritá e forse colle leggi d' un Principe , che caiHa. 
saggiamente lasciava agliDei la cura divendicare ' 
i l loro proprio onore. Se si dee prestar fedeal-
1' asserzione di Costantino medesimo s egli era 
stato con isdegno spettatore delle barbare cru-

' del-
' ^ nm-T 1 111 m niMim ' _ •' 

( r ) I l Panegír ico V i l , Inter Panegyr. vet . d'Eumenio 
che fa repitaro pochi mesi' piima (iclla guerra I tá l ica , é 
pieno delle p í a chiare p ío ve della saperstizione Pagana d i 
Costantino, e della sua particolar venerazione per A p o l 
l o , o peí S o l é , al quale alinde qiul iano , allorche dice 
ne l l O r a K , v i l , p, 228. a i t o x í i w m v i ( abbandona,¡da H ) 

U Ctmmtfif, 4(11» Sganemh tt) C t } a r } p. 317, 

A 4 



I ísténa Mía décaüénza 
delta, che soffrlrono dalle maní de' soldad Rdi 
maní que'cittadini, 1'único delitto de'quali con
siste va nella lor religlone ( i ) . Tanto nell' O-
riente che nell' Occidente aveva egli veduto i 
diversi effetti della severita e dell' indulgenza ; 
e siccome la prima rendevasi vie piü odiosa 
dair escmpio di Galerio suo implacabil nemi-
co, veniva portato ad imitar la seconda dalP 
autoritá e dal consiglio d' un genitor moribon-
do . I I figlio di CostanEO immediatamente so
spese , o rivocó gil editti di persecuzione, o con-
cesse a tutti quelli, Che s' erano gia dichiarati 
membri della Chiesa, i l libero esercizio delle 
íeligiose lor ceremonie . Essi furon ben presto 
incoraggiatl a contar sul faVore non meíio che 
sulla giustizia del loro Sovrano, che avea con-
cepito una segreta c sincera venerazione peí no, 
me di Cristo e peí Dio de'Cristiani ( 2 ) * 

As. di Intorno a cinque mesi dopo la conquista 
c r . j i j . dell' Italia, 1' Imperatore fece una solenne ed 
Ediuo' autentica dichiarazione de' suoi sentimenti per 
di m L mezzo del celebre editto di Milano , che resti-
iaíio. tui ia pace alia Chiesa Cattolíca. Nel personal 

congresso de' due Principi Occidental! Costanti-
no atteso l ' ascendente che aveva di genio o 

. ..' ' • d i 

( 1) Costantino O r a t . ad San ¿ios c. 25. Ma potrebbe 
fáci lmente dimostrarsi , che i l Traduttore Greco ha esteso 
i l senso de l f oiiginale Lat ino j e pote anche 1' Imperatore 
i n cta avanzara rammentaisi la persecazíone di Diocieziano 
eon un piu vivo abborrimento d i q u e l l q , chs aveva attual-
niente sentito nel tempo della sua gioventii e i d o l a t r í a . 

( a ) Ved. Euseb. Hlst . E c c h s . 1. V I I I . 13. 1. I X . 9. & 
i n v i t . Comt. 1. I . c 16. 17. Laftant. Dl-vin, lmt% h 1. 
Ctcc i i . de mort, f e n t e v t , e, »3, 



J)e¡r Impero Romano , Cap. X X ^ 
ái forza, ottenne fácilmente 1'assenso del suo 
collega Lidnio; i5 unione e 1' autoritá de5 lor 
ñora i disarmó i l ílirore di Massimino > e dopo 
la morte dell' Tiranno dell' Oriente fu ricevuto 
1' editto di Milano come una legge fondamenta-
la del mondo Romano ( i ) . La saviezza degl" 
Imperatori ordlnó la reintegrazlone di tutíi i 
dirkti si civili che religiosi, de' quali i Cristia-
nl erano stati si ingiustamente spogliati . Fu 
stabiiko , che i laoghi di culto e le pubbliche 
terre, ch'erano state confíscate , si restituissero 
alia Chiesa se ¡iza disputa, senza dilazlone e sen-
za spesa; e queseo severo comando fu accompa-
gnato da una graziosa promessa, che se alcunó 
de' possessori ne avesse sborsato un giusto e 
adeguato prezzo, ne verrebbs indennizzato dal 
tesoro Iraperiale. I salutevo!i regolamenti, chs 
riguardavano la futura tranquillirá del Fed'ele , 
furon formad su' principj d' una larga ed uguall 
tolleranza ; e tal uguaglianza dové da una re
cente setta interpetrarsi come una vantaggiosa 
ed onorevole distinzione. I due Imperatori ma-
nifestano al mondo , ch" essi hanno accordato 
una libera ed assoíuta facolta si a' Cristiani che 
a tutti gli altri di seguitar quella religlone , 
che ognuno crede proprio di preferiré, che si é 
posta nel cuofe 5 e che stima la piü adattata 
peí proprio uso. Spiegano esattamente ogni pa-

( i ) Cecilio (De moru perseait. c. 48. ) c i Jaa con-
feryato T or igínale Latino ed Ensebio HUt. Eccles. J. X . 
c. s. ha dato una tradazione Greca di questo edi t to 
perpetuo, che si sifejrlsce ad akun i íegolament i piovviu 
s i o n a l í , 



m Istoria Mía depadenza 
rola ambigua, tolgono ognl eccezione, fd m U 
gono da' Goyernatori delle Provin.de una rigo
rosa obbedienza al vero e semplice senso d' im 
^dit to , che te^deva a stabiüre e ad assicurare 
^enz'alcim limite i diritti della liberta xeligio-. 
sa. Si compiacciono d'assegnare duexfortiragio-
n i ; che gli hanno indotti a concederé questau-
niversal tolleranza, cioé la benigna intenzione di 
provvedere aü^ pace e felicita del lor* popólo , 
e la pia speranza, che per mezzo di tal condot-
ta saranno per calmare, e rendersi propizia la Divi-
nitay che ha la propria sede nel Cielo. Rlconosco-
nocon animo grato le molte segnalate prove che 
han ricevuto del favor Divino , e confidano s 
che la medesima Prqvviden^a continuera sem-
pre a proteggere la prosperitá del Principe e 0 
del Popólo. Da queste vaghe indeterminate es-
pressioni di pietá posson dedursi tre supposizio-
l i i di una diversa, ma non incompatibil natu
ra. Poteva 1' animo di Costantinq esser fluttueg-
giante fra le religioni Cristiana e Pagana. Se-
condo le libere e condiscendenti nozionl del Po
liteísmo poteva egli riconoscere i l Dio de' Cri-
§tiani CQme una dells molt§ Divlnita, che com-
ponevano la gerarchi^ del Cielo ; o -poteva per 
avventura aver abbracciato la filosófica e pla
ce volé idea, che non estante la varié ta de' no-
m i , de' ri t i , e delle opinión! , tutte le Sette 
e Nazioni del mondo s'uniscono a venerare i l 
común Padre e Creatore dell'Universo ( i ) . 

" M a 

( i ) U n Panegírico d i Costantino pronunziato sette 
9 ptto mesi dopo 1' editto di M i l a n o < ved, Gotofxcd? 



peiT Impero Rúmam, Cap, XX. u 
Ma influiseono piü frequentemente íie'cpíi- u$0 

§lgií de' Prmcipi le vedute del vantaggio tera- beiicz-
porale, che le CQiislderaEioni d? una yerita spe- zadcIi»= 
cuiativa ed estratta. I I parziale e crescente Ta. 
vore di Costantino puo naturalmente attribuirsl na.? * 
alia stima , ch' egli aveva del moral carattere 
de' Cristiam, ed alia persuasione, che i l divul-
gamento dell' Evangelio avrebbeinculcata iapra-
tica di una pubblica e privata vir tu. Sia quan-
to si voglia estesa la potenza d'assoluto Monar
ca, sia quanto si voglia indulgente per le pro-
prie passioni, egli e senza dubbio suo interesse 
che tutti i sudditi rispettino le naturali e civi-
H obbligazioni del la socletá. Ma i'azione dellc 
piü savie leggi é imperfetta e precaria. D i ni
do esse inspira vano la virtúj semprenorj. posson 
reprímere i l vizio. La loro forza non é suffi* 
ciente a proibire tutto ció , che condannano , 
né posspn sempre puniré 10 azioni, ch5 esse proL 
biscono. I Legislatori d^^antichita chiamarono 
in loro ajuto i l potere dell' educazione e delP 
opinione. Ma in un Impero decadente e dispo-
tico era giá da gran tempo estinto ogni princi
pio , che aveva mantenuto una yolta ií vigore 
e la p u r i t á di Roma e di Sparta . La filosofía 
esercitava sempre i l suo moderato dominio sul
la spirito umano , ma la Pagana superstizione 

assai 

Ciro». Legiim p. 7, e TÜlempnt Hlst. des Emper. Toma 
IV. p . 24.6. ) usa la segiiente notabile cfpressione : Sur», 
•me rerum Sator , cujus' tot nomina, sunt, quot llignas Getif 
tlum esse volüjistt, quem enlm Te ipse dici ve l í s , sclre mn, 
fossumús. Pafieg. V a . IK. z6. I l Mosemio nelio spiegarc 
f . 971. ec. i l progresso di costantino nella Icdc e' ingc« 
| n o s o , sottile'e jflioilsso, 



t i ístorld della decadenzd 
assai debolmente influiva nella causa delíá virV 
tu . In taii circostanze, che scoraggiavano , un 
Maglstrato prudente doveva osservar con pla
ceré i l progresso d' una religione > che diííbn-
deva nel pololo un puro , benéfico ed uniyer# 
sal sistema di morale adattata ad ogni dovere, 
e ad ogni condizione, comendata come la vo-
lontá e la raglone della Suprema Divinita , ed 
in vigor! ta dalla funzione de' premj, o gastighi 
eterni. L'esperienza deíl' Istoria Greca e Ro
mana non poteva far conoscere al mondo, quan-
to si potea riformare e migliorare i l sistema de* 
costumi nazionali mediante i precetti di una 
Divina Rivelazione 5 e Costantino poté con fi-
ducia prestare orecchio alie lusinghiere e in ve
nta ragionevoli assicurasioni di Lattanzlo . Pa-
feva , che 1' eloquente Apologista sicuramente 
aspettasse , e s arrischlasse quasi a prometiere ^ 
che lo stabillmento del Cristianesimo avrebbe 
restituita 1' innocenza e la felicita de' primitivi 
ternpij che i l culto del vero Dio avrebbe estin-
to la guerra e la dissensione fra quelli , che sí 
risguardavan fra loro , come figli d' un común 
Padre; che attesa la cognizione dell' Evangelio 
si sarebbe tenuto a freno qualunque impuro ap-
petito, qualunque passione d'ira o d' amor pro-
prio 5 e che i Magistrati avrebber potuto porre 
nel fodero la spada della giustizia fra un popó
lo, in cu i avrebbero generalmente agito senti-
menti di veritá e di pieta , di equitá e di 
snoderazione , di armonía e d' amore univer^ 
sale ( 1 ) . 

l a 

( x } Ved. 1" elssáiue d w á z i o a di Lauanzio DÍV. 
inst , 



heir Impero Romaml Cap: X X t* 
La passiva e doclle obbediénza, che si pie- Teor ía 

ga sotto i i giogo delí' autoritá o anche deli'op- e fra"'-
pressione, do vé apparire agli occhj un a s so íu to^¿u^ 
xMonarca tra le virtú Evangeliche la piu cospi- d i co ¡a 
cua e vantaggiosa ( i ) . Iprimitivi Crlstiani fa- passivg. 
cevan derivare 1' istituzione del Governo clvile 
non giá dal consenso del Popólo, ma da'decre-
t i del Cielo. Quantunque Tlmperatore, che re-
giiava ^usurpato avesse io scettro per mezzo 
del tradimento e della strage, assumeva súbito 
i l sacro carattere di Vicegerente della Divinitá. 
A questa soltanto dovea render contó deir abu
so del sao potere j ed i suoi sudditi erano peí 
giurarnento di fedeltá indlssolubllmente legatl 
ad un Tiranno , che avesse vio! ato qnalunque 
legge di natura e di societá. Gli umili Cri-
stianl eran mandad nel mondo , come pecore m 
mezzo a* lupi | e poiché non era loro permes-
so d' impiegar la forza neppure in- diíesa della 
lor religione , molto piü sarebbero stati reí, se 
tentato avessero di spargere i l sangue de' loro 
prossimi nel disputare i vani privilegj o i sor-
didi beni di qiiesta vita transitoria . Attaccati 
alia dottrina dell' Apostólo , che nel regno di 
Nerone avea predicato i l dovere d' una sommis. 

Inft. v . 8. r h ' c molto piíi rhiara e pOfitiva d i quel che 
convenga a un difcreto Profeta. 

( i ) I l siftema pol í t ico de 'Cr í s c i án i si spiega daGro-
zio de J a r . Be l l . & pac. I . I . e. 5. 4.. EíTo era un re. 
pubblicano ed un efule", ma la dolcezza del íuo tempe-
lamento lo faceva inclinare a sostenere k potesta "ia st<i. 
b i l i t e . A 0 

i 



14 ís tma della decadenzd 
sione iüímkata, i Crlstiani de' primi tre secoli 
mantennefo pura éd innocente la lor coscienzá 
dalla Colpa di qualunqué Segreta cospirazlone, noA 
ineno che di ogni aperta rivoítá * Mentre prO> 
vavano i l rigore della peirsecuzioné, non furono 
mai tentati o d'affrontare in campd di batta-
glia i loro tiranni , o di ritirarsi sdegnati iti 
qualche remoto é separato tanto del globo ( i ) . 
Si sonó insultad i pfotestañtidelía Francia5 del
la Germania, e dell'Inghiítérra, che sostenftefo 
con coraggio si intrépido la civile eíeligiosaloi4 
liberta con 1' odioso paragone fra la condottá 
de' Cristiani priinitivi e quella de' reformati . 
( 2 ) Forse invece di censura sarebbé dovuto 
dell'applauso a'sentinieñti e alio spiritO supe-
rioré de'tlostfi maggiori, che si eran persuasi s 
che la i-eligioné non puo aboliré gl' inalienabili 
diritti della natura umana ( 3 ) 4 forse at-
tribuirsi la pazíenza della primitiva Chiesa alia 

( i ) Tcr tu l l i an . ^ p o h g . c. 32. J 4 - 55. f a m é i * 
kunq'uam iAlb lnUni i »ef K t g r i a n i ¡oti C a s s l d a i i n v e n l r i p t n e * 
runt C h r l s t í a n l , ad Scbpulam c. 2. Se tale espressionc é r i -
gorofamente verá , éfelude i Cristiani d i quel secólo da 
t u t t i gl4 impieghi c i v i l i c m i i i t a t i , che gH avrebbcr co-
atrett i a prenderé qualche parte nel servizio de* respetti-
V\ lotb Goveinatori i Ved. le Opere d i Moyle Vol. i i . 

349. 
( 2 ) Ved. 1'artificioso Botfuet (fí í /f . V a r l a h des 

É g l . Protest. T o m . I I I . p. 310.158.) , ed i l raalizioso 
Baylc t Tom. I I . p. (jao. > l o nomino Bayle , pe rché fu 
egli seh¿a dubbio 1' aurore dell' a v v U o a R e f ü g i a i U Ved. Ü 
¿ l ^ l o m r . Al Critica, di C h a u p f e p í ¿ Tom. l . p a r t . 3. p. i ^ U 

( 3 ) I I Bucanano é i l p iu a n t í c o , o almeno i l piu. 
celebre fra' r i fo rmator i , che hanno gmstif icáto la teor ía 
delía resistenza. Véd. ü suo dialogo de J u r e rtgnt ¿ p i 
S-tetss T o m , I I . p. 28- j s , Edi t , R t i d i m * » , 



b t í t Impero 'Romano ̂  Cap, XX, i f 
tíeboiezza ugualrtente che alk sua virtu . Uná 
setta d' indiciplinati plebéi senza condottieíi , 
senz'afmi5 seriáá fortificázioni sarebbe stata ine! 
vitabilmenté distrutta j se ávéssé fatta una te-
inerariá ed inutilé fesisténza a chi dlsponeva 
dellé légioni Romane . Ma quarido i Cristianí 
e.:ccravand la rabbia di Diocleziano i o solleci-
tábano i l favofé di Costañtiño, pote vano addur-
re con veritá e fidücia- ch' essi tenevano i ! prin
cipio d'uriá passiva obbedienza, e che nellospa-
zio di tre secoli la lof condotta era sempre sta
ta conforme a' loro pfiñdpj ¿ Potevano anche 
aggiungere , che i l trono degl'Imperatori si sa
rebbe stabilito sopra uña basé fissa é durevole, 
se tutti i lor sudditi abbracciando la fede Cri
stiana 1 mparato avessero a tolíerare e ad ubbi-
dire. 

Neir ordine genérale della Provvidenza ! D 
Princlpi ed i Tiranni si r i s g u a r d a n come mi- divino 
tiistri del Cielo destinad a regolare , o a ga- di c o 
stigar le nazioni della térra . Ma 1' Istoria Sa- " 
era sommiñistra mol ti illustri esempj d' unairt-
íerposizion piü immediata della Divinitá del go-
verno del suo popólo eletto . Si dava loscettro 
e la spada n e l l a mani di Mosé , di Giosué, di 
Gedeone, di David, de'Maccabei . Le virtil di 
questl Eroi erano i l motivo o 1' effetto del fa» 
vore divino , ed i l successo del le loro armi era 
destinato ad effettuar la liberazione o i l trion-
fo della Chiesa. Se i Giudici d' Israello erano 
accidentali e tempofanei Magistrati , i Re di 
Giuda traevano dalla reale unzione del loro gran
de Antenato un ereditario ed inviolabil diritto, 
ehe non poteva mancare pe' loro vizj, né revo

car-

stanti. 
n o . 



16 Istorla della decddenia 
carsi dal capriccio de' loro sudditi. La medesi-

' ma straordinaria Provvidenza, che non si limi-
tava piü al popol Giudaico , poté sceglier Co-
stantíno e la sua íamiglia per proteggere i l mon
do Cristiano ; ed i l devoto Lattanzio annuncia 
|a un tuono profetico le future glorie dell' uni
versal e e lungo suo regtio ( 1 ) . Gaierio e 
Massimino , Massonzio e Licinio erano i rival i , 
che si dívidevan col favorito del Cielo le Pro-
vincie dell' Impero . Le tragiche morti di Gaie
rio e di Massimino presto soddisfecer lo sdegno 
e adempiron le ardenti speranze de' Cristiani. 
I I successo di Costantino contro Massenzio e L i 
cinio rimosse i due formidabili competitorí, che 
sempre s' opposero al trionfo del secondo Da
vid, e la sua causa pareva , che avesse diritto 
alia particolare interposizion delía Provvidenza. 
11 carattere del Tiranno di Roma infamo la 
porpora e la natura umana; e quantunque 1 Cri
stiani goder potessero del precario favore diluí, 
puré si trovavano col resto de' suoi sudditi es-
posti agí i effetti della sua lasciva e capricciosa 
crudeltá. La condotta di Licinio tostó scopri , 
che aveva con ripugnanza consentito a' savj ed 
umani regolamenti dell' editto di Milano . Fu 
ne'suoi dominj proibita la convocazione de Con* 
cilj Provinciali ; i suoi uffiziali Cristiani furon 
cassati con ignominia ; e quantunque egli^ evi-
tasse la colpa , o piuttosto il pericolo d* una 

per-

( 1 ) Laftant. D l v m . I m t l t . 1. i - Eusebio nel corso 
della sua storia, della vita d i costantino e dcllelue,ora-
z ioni inculca p iú volte i l divino d i i i t t o d i ctto a l l ' l j n -



persecuzione genérale, le sue particoíari oppresi 
sioni si rende vano sempre piú odióse perla vio-
lazione d' un solenne e volontariolmpegno ( i ) , 
Mentre V Oriente , secondo la viva espressionc 
d' Ensebio , era involto nelíe ombre d' una in
térnale oscurita , i favorevoli raggi di celeste 
luce riscaidavano ed illu mina van le Provincie 
deir ^ Occidente . Si risguardava la pletá di C e 
stantino come una piena prova del la giustizla 
delle ^ sue armi ; e i ' uso , ch' ei fece della 
vittoria , confermo l ' opinión de' Cristiani, che 
i l loro Eroe veniva inspirato e condotto dal Si-
gnor degíi Eserciti . La conquista delP Italia 
produsse un general editto di toíleranza ; e to-» 
sto che la disfatta di Licinio ebbe investito Co-
stansino solo nel dominio di tutto i i mondo Ro
mano , egli per mezzo di circolari esortó1 ira-' 
mediatamente tutti i suoi sudditi ad imitare sen-
za dilazione l'esemplo del loro Sovrano 3 e ad 
abbracciaf h divina verit^ del Cristlanesi-
mo ( a ) . 

La sicurezza , che l'elevazíone di Costan- uú t^ 
tino fbsse intimamente connessa co' disegni della e z e i » 
Provvidenza , instillava negli animi de'Cristia- df1 P>r-
ni due opinioni , che per mezzi moho diversi tu-0^i' 
fra loro contribulvano aíf adempimento della 
profezia . L' ardente., loro ed attiva leal ta esau-
riva in íavore di iui ogni risorsa dell' industria 

uma-

l ( t ) L* imperfetta cognizionc , che ahbiamo della per
secuzione di L ic in io e tratta da Ensebio Hlse. E c c l e i . 1, X. 
c. 8. iz/f, C o m t . h 1. c. 49-S6. 1. I I . c. i . 3 , Aure l io 
Vit tore fa menzione della suacrudelta in t e rmin í generslj, 

{ 2 ) Euseb. In v i t , Censt . I . I I . c. 2,+.42. 4?.<5o, 
TOMO V I , B 



t i Istorla ieüá ieeaientM 
umana ; éd essi aspettavano con fíduda, clie I 
gagliardi loro sforzl verrebberosecondatidaquaL 
che ajuto divinó e rnífacoloso . I nemici diCo^ 
stantino hanno hnputato á inotivi. d' interesse 
la lega, ch'egli coñtíasse insensibiítnente colla 
Chiesa Caíto!ka , e che in appaf eñza contribuí 
áí buon suc):esso della sua ambizione » Al prin
cipio del qíiarto secólo i Cristiani eraiio sem-
pre in una plccola proporcione rispetto agliabi-
tatori déll' Impero ; ma in mezzo ad un po
pólo dégenerato , che vedeva il cangiamento de* 
suoi Sigtlori coU'índifferenza propria deglischia-
vi , lo spirito e V unione d' un partíto religio
so poteva assistere i l Capo, al servizío del qua-
le avevan essi per principio di religione consa-
cfato le loro vite ed averi ( i ) * L ' esempio di 
Mo padre ave va ammaestrato Costáhtlno a áti-
mare ed á premiare i l mérito de' Cristiani , e 
tiella distribuzione de' pubblici uffizj aveva es-
So i l vantaggio di fortificare i l suo governo me
diante la scelta di Ministri o di General! , nel-
ía fedelta de' (|uati pótela égli riporre senza 
íiserva una glusta fiducia. Per Tinflusso di que-
sti clistinti Missionarj dovelan moltiplióair nella 
corte e neir armata 1 proseliti della üuova fe^ 

de 

i x ) Ñe l pr incipio de! secólo pássato i Papisti dcll' In* 
gVií'terra non forma va no che la trenrefimá parte, td i Pro, 
t ts tand della Francia la decimá quinta del le respcttive ra
zien! , per le quali lo spir i to e poter loro crano un ogd 
getro continí io d i t i more . Ved. le relaziom", che Bcnti-
yógíi'o (che in quel tempo era Nuncio a Brusselles, e d i * 
po i C a í d ina l e ) mandó alia corte d i R o m á . iteUx,' Torn, I I . 
p» a j í . 241. Bcntivoglío era curioso ; bea i o f o í a i a to , m* 
%n poco parzialc . 



betf imperé Romané ¿ Cap, x M i f 
i e ; í Barbar! del!a Germania, ch'ernpivaritígíi 
ordini delle légioni , erano d' un5 índole negíL 
gente , che s'accomodava senza resisténza allá 
reíigione del íor comandante ° é puo ragione-
volmente presumersi s che quando; passavan le 
alpi , uri gran numero di soldad avesser g i l 
consacrato le loro spade al servizio di Cristo e 
di Costandno ( i ) . L' abitiidiiie uinana e i ' i n -
teresse di relígioné appoco appbco tolsero queü* 
orrore cohtro la guerra ed 11 sangue , ch' era 
tantot. Preval so ira* Crístíani , e ne1 Concilj •. 
che s' adunarono sotto la graziosa protezione di 
Costantino , fu opporturíamente impiegáta Pau-
torita de' Vescovi per confermare 1' obbligaziones' 
del gmramento mllitafe e per dar la pena di. 
scomunio? a que' soldati , che' durante la pa
ce della Chiesa gettavan le armi (2 ) , Mentre 
Costaritirfo accfesceva rfe5 suoi dominj i l numera 
e lo zeío' de5 suoi fedeli aderenti , poteva con
tar sul-I- ámtcy- d' uríá potente faziorie; anche in 
quelle' Provlncie, chs erario sempre possedute o 
usúrpate da' suoi rlvall . Era sparso fra' sudditi 
Cristiani di Massenzio e di Licinio una maícon-
tentezzasegreta; e lo sdegno, che quest' ultimo 
non poteva nascondere3 nori servivache a semí 

. ( 1 ) Q^est5 índole trascurata de5 Germani fi vede quasi 
uniforme' nclla storia della conversione d i ciascheduna dcl l« 
loro T r i b u ' . Si ieclutavano' le í cg ion í di Costantino corf 
Germani Zos ím. 1. I L 85 . , cd ea iand ío ía corte d i 
fuo padre esa srata pieña d i Cristiani . Ved. i l primo l i . 
bio della vita d i Gostantinb fatta da Ensebio . 

^ { í ) D e hls , ^a í a r m a p r o j í c l u n t Ifk pace , p lac ú l t eas 
a h s u n e r é d communlone , Cot idU ¿ á r e j a t . é a n , j . I m i g l í o r í 
C n t i c i applicafí qwsiíe parole d l U pace d d U ¿ H s M ¿ 
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^© Istorla á%lU decádenzk 
fre piá profondamente impegnarli ncgl'ífttefessí 
¿el sao competitore . Quella regolar eorrlspon-
¿onza , che uní va insieme i Vescovi del le piu 
distanti Provincie, l i poneva in istato di poter* 
51 riberamente comunicare i lor desidesj e di-
segni, e di trasrnetter senza pericolo qualunque 
utile intelligenza , o delie pie contribuzioni , 
che promuover potessero i l servizio di Costan-
tino \ Ü quale dichiaova pubbíicamente d'avef 
preso le armi per la liberszionfi della Chie^ 
sa ( i ) . * 

^fncTé L' entusiasmo , che agiva nelle truppe e 
í ede d'un forse neli' Impcratore medesimo , aveva aguz-
miíaffQ- aate loro le spade nel tempo che soddisfacevala, 

lor coscienza." Marciavano essi alia guerra con 
piena sicurezza, che Ü medesimo Dio , che avê  
va gia aperto i l passaggio agí' Israeliti pelGior-
daño, e che aveva getcato a térra le mura di 
Gerico al suon del le trombo di Giosué, avreb-
be mostrato la visibile sua roaestá e potenza 
pella vittoria di Costantlno. L' ístoria Ecclesia-
súca é pronta a far fede, che fbron giustificate 
le loro speranze da quel cospicuo mlracolo , al 

• •.<•-:. quale 

( Í ) Euscbio í'empre risguarda la seeonda guerra c í -
?ile contro L ic in io , come una spccie di religiosa Crocia-
t a . AÜ" invi to del Tiranno alcuni Uf f i z i a l i Ciis t iam aVc-
van riprese le loso t^one, o i n a l t r i t e rmini eran tornat i 
al servizio m i l i t a r e . Fu dipoi censurara la lor condotta 
dal Canone X I I . del Concil io Niceno , qualora voghasi 
íimrnetterc qucfla interprcrazione particola ic invcce di quel 
«Mitralc e libero scnso, che g l i dan no g l ' i n t e rp re t i Gred 
Balfamonc, Zonara, cd Aleffio Arifteno . Ved, Bevendge 
p**deS . Eéc le f , q r t t t c , J i m , h f* 7*. Tm* IJ. t ' 7*-* 



t>eit Impero Romanó. Cap. lól . % i 
qüáíe si é quasi concordemente attrlbmta lacoñ-
versione del primo Impefator Cristiano. La 
Causa reala o immaginaría d'un fatto cosi irñ-
portante índrita ed esige Tattenzione della po-
sterita; ed io procuícro di foímafe una glasta 
idea della famosa visione di Costantino median
te un distinto esame dello stendtrdo, del sogna, 
e del segno celeste, separando fra loro lé partí 
istoriche, naturali, 6 maraviglicse di quesso rac-
conto straordinario 5 che neila composizione cT 
uno specioso argomento si c artificiosamente 
confuso In una splendida e fragüe mole. 

I . Un istrumento , clie ser viva per toí-
mentare solamente gil schiavi e gli stranierí, lQ 
era un oggfitto d 'oírore agii ocehj d ' un cit"- dardo 
tadino Romano ; ed erano intimamente con- deI?a 
nesse coll'idea della croce V idee di delitto, a0£e ^ 
di pena e d' ignominia ( i ) . La pietá piut-
tosto che la clemenza di Costantino abolí bea 
presto ne'suoi dominj quelia pena , che s' era 
compiaciuto di soffrire i i Salvatore del mondo 
( i ) i ma I ' Imperatore, prima d' avere appreso 

a dis-

{ i ) N t m c a ¡p.fum c ruc íá *bí¡t neiri m d o a corpóte eU 
vtufp Komanarum , sed etiam a cogitatltne , oeulls , áur ihus t 
t i ce r , pro Rablr io c. 5. CíH sc r í t t o r i C'riftiani GÍuf t ino , 
M i n n t i o Felice , T e r t u l ü a ñ o , G i r o l á m o , e Maffimo d i 
Tu r iño han no inveftigato con paíTabil íu íccf íb la figura 
o la foniiglianza della croce i n quáíi t u t t i g l i o g g c t í j 
della natura, o dcl l ' arte j nel í ' ín tgrsezionc per cfcmpio dai 
meridiano coll 'equaforc , nella faccia uniana , ac l i ' ucccllo 
che vo l a , n e l í ' u o t n o che nuora , nel l 'a lbcro col l 'antcs-
na della nave, neiraxatro, riéilo fiendardo ec. Ved.Lipfi© 
de cruce 1. I . c. 9. 

t t ) Tcd# Auiclio V i t t o r e , che tifgu?.id<i sjueñg k g » 



4áispre2a-are j pregiidizj della sua educazlone n 
del suo popólo, non pptea rlsoiversi ad erigere 
m i m^zzo di Rpm|t la proprla statua con una 
proce nella destra p con una iscrizione, che r i -
feriva la vittoria delle sue armi e la libgrazio-
Re di Roma alia yirtú di quel segno salutare 
ch' era i l verp símbolp della forza e del corag-
glo ( i ) . H medesimo símbolo significaya le ar
mi de'soldati di Costantino, la croce risplende-
va sopra i loro elml, era impressa ne'lorQ scu-
di,,tessuta nelle loro bandiere j ed i sacri em-
blemi , che adomavano la persona stessa dell' 
ímperatore, non eran distintt che per la ma
teria piu ricca e peí piü squisito lavoro ( 2 ) . 
Ma lo stendardp principale , fhe spiegava i l 

cnon-

ge come uno degli pfempj della píeta d i C o ñ a n t i n o . U n 
cdirto cosí bnoreyole al Criftianefimo meiitava luego nel 
Códice Teodofiauo invece di farneindirertamente menzio-
ne , come par che xcfuki dal para^nc d c ' T i t o l i y . « 
X V I I I . del l i b . I X . V " - ' \ 

( 3 ) Euseb. I» v ¡ t . Cenfl. 1. I . c. 40. Quefta statua, 
p almeno la croce p 1'iscrizione, íi puó liportare p i u 
probabilmente alia scconda , o anche alia terza yifita d i 
Coftantino a Roma. Súbi to dopo |a disfatta di Ma í l cnz i» 
g l i an imi del Senato e d f l Popólo non pptevapo effere án
fora dísposti per tal pubblípp mprniipento . 

( J ) t^gweífiíj regina, llbens mes, signa necejfe tfi 3 
I n qulhus effigles crucls aut gemmata re fulge t , 
MÍííf longls folido ex auro frae fer fur in hafils , 
Hoc Jigno inv is tas transm'jfis alf lhus u l tar 
Serv l t Ut m solvlt mise rabile fonstantlnus . 

Cr l s tus purpureum gemmanti textus in aur» 
S ignahat Labarum clypeorum infignia Chrls tut 1 
^ c r í p s e r a t i ¿ r d e b a t ¡ u m m i s crux addita eri i t i s^ 

y i p d e n í , ¡i} Symmacb, h J l t f j » . 
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trlonfo della croce, chiamavasi Labarum ( 1 ) | 
oscuro, qaantunque celebre nome, che in vanó 
si é fatto derivare da quasi tutti i linguaggi del 
mondo. Vien questo descritto ( 2 ) . come una 
Itínga pícea intersecata da un'asta traversa . 11 
velo di seta, che pendeva dall'asta, era elegan
temente ad ornato d.iüe immagini del Monarca 
regnante e de'sao! figli. La sarnmita della pic
ea sosteneva una corona d* pro i che conteneva 
II misterioso monogramma esprimente nel lem
po stesso la figura della croce, e le lettere |nu 
giali del nome di Cristo ( 3 ) . Si coafidava la 
sicurezza del Lábaro a cjnquanta guardie di spe-
rimentato valore e fedelta; 11 loro posto era di
stinto con onorl ed emolumenti ; e ben presto 
alctmi accidenti fortunati fecero nascere í' opi-
íiione3 che üimtaijto che !t guardie del Lábaro 

'̂eser-

\ t ) RÍmanc tuttora ignota la (Jerivaziopi c , ed íl fen» 
50 della parola l^abarum o LAborum , che s' usa da Gcego. 
l i o Nazianzeno , da Atnbrogio, da! Prudcnzio ec, malgr*. 
do g l i sforzi de' C r i t i c i , che banno inú t i lmen te tortnrato 
i l L a t i n o , i l Greco, lo Spagnuelo, i l C é l t i c o , i l TCU. 
t ó n i c o , I ' I l l i r i c o , 1'Armento ec. per t r óvame I ' é t i m o , 
l o g i a . Ved- Du Cange. Glojf. & inf. L a t í n , y . L a b a r u m 
C Gotofredo Ced . Theodohf . T o r a . 1 ! . p . 14J. 

( z ) Euseb. in y l r . C m t t . \. I . c. 30. j i , i f Karonio 
•Annol. E c c h s . *An, 312. fl. 45' xiporta^o un ' immagí» 
CC del Labaru.m . 

( 3 ) T r a n s v e r s a X. l i t t era , summo caflte cireumflsxo 
Crlstunt in. sctftis n o t a t - C z s c i l .de p>orr. Pers . c. ^4. C u f e t 
* i . H . P . in E U t . L a ü a i í t , Tom, I I . p. $00. ed i l Baro, 
r i o an. 31a. n. 2,-. hanno tracto dagli ant ic l i i monumenti 
varj modvlli di ta l i monogrammi , i qual i divcnritro m o U 
to alia Hieda nal monde cns t i ano . 

B 4 



44 Istorta delta deeadsntá 
s'esercitavano in eseguire ií loro uffizio, et-an 
skure ed invulnerabili in mezzo a' Hardi dell' 
inknico. Nella seconda guerra civileLiciniopro-
vó ed ebbe occasion di temeré la forza dique-
sta sacra bandiera, la vista di cu i ñel forte 
dalla battaglia incoraggi con invincibil entusias
mo i soldad di Constantino, e sparse del ter-
rore c disordine fra le file delle nemiche legio-
ni ( i ) . Grimperatori Cristian!, che rispetta-
van l'esempio di Costantino, spiegavano in tut-
te le loro militari speHizioni lo stehdardo del-
la crocc; ma quando i degenerati successori di 
Teodosio cbber finito di compariré in persona 
álla testa de* loro eserciti, i i Lábaro fu deposí
tate come una venerabila , roa inútil reliquia, 
nel palazzo diCostantinopoli ( 2 ) . Si é sempre 
conservato Tonore di esso nelle roed agüe della 
famiglia Flavia. La grata lor devozione pose i l 
inonogramnia di Cristo in mezzo alie insegne 
dí Roma. Si trovano applicati ugualmente si a3 
religiosi che a* militari trofei i solenni epiteti 

di 

{ 1 ) Euseb. in v i t a Consi . 1, I I . c. 7. g. 9. Eglí ífím 
trodnee 5) Labato avanti Ja spedízion de! I ' I talia , ma seiu-
bra , che Ja ¿na narrazione i n d i r h i , ch ' es so non fu naai 
mestrato alia testa, de l i ' armara , finché Costsntino c í rca 
dieci a un i dopo r o n si fu d ichiará to remico di Lic in io « 
libcrator della Chiesa. 

( a ) Ved. t o d . T t e á . 1. V i , T n . XXV, Sozornen. 
J". I , c. 2. Tecfan. Cronogr. p. 11. Teofane visse verso ü 
fi«e de l i ' otravo secó lo , quasicinquocento nf.ni dopó Co» 
stant ino . 1 Gfeci irodci ni non era no incl inat i a spiegare 
i n campo Jo stendafdo deU' Impero e del Cn'stianelimo ¡ 
e quartunque s 'a t taccássero ad ogni supersriziosa sperarra 
d i d l fésa , puré Ja piómcssadeJIa v i t m i * saiebbc scmbiat* 
ÍS usa finziofl txcfpo a¡rditat. 



üeiT hnpéro Romanó, Cap. XX. *tj 
di salvezza della Repubbllca, di gloria deii'arJ 
mata, di restaurazione della pubblica felicitá ; 
e tuttavia esiste una medaglia dell' Imperator 
Costanzo , in cuí io stendardo del Lábaro é ac-
compagnato da queste memorabili parole: ¿ 
mediante questo segno vincerai ( I ) „ Í 

I I . In ogni occasione di pericolo o d* an
gustia solevano I primitivi" Cristiani fortificare ¿5*^0-
gli spiriti ed i corpi loro col segno della eroce, stactko* 
ch'essi usaVano in tutti | r l t i Ecclesiastici 
in tutte le quotidianc occorrenze della vita , 
come un infallibll preservativo da ogni sorta di 
male spiritualeo temporale ( 2 ) . t a sola auto-
ritá della Chiesa poté aver avuto suíficiente pe
so da giustificar la devozionedi Costantlno, che 
coir istesso prudente e gradual progresso rico-
siobhe la verita , e ríceve ií símbolo del Cri-
stianesimo. Ma la testimonlanza d' uno scritto-
re contemporáneo s che in un trattato apposta 
ha difeso la causa della rellgione, da alia pietá 
dell' Imperatore un pitt stupendo e sublime ca-
rattere. Afferma egli colla pivi perfetta sicurez-
za, che nella notte precedente all'ultima batta-
glia contío Massenzio, Costantino fu ammonito 
in sogno di fare imprimere sugli scudi de' suoí 

C i ) L ' Abate da Voi t in p. 10;. 'ec ripcírta molí® 
d i queste medaglie, e cua la particolar dissertazionc d, 'un 
Gesfiita , cíoé del P. de G r a i í m l i e , su tal soggetto . 

( z ) Tertul l i r ín, de Coren, c . j . Afanas. Tom. I . p» 
i c r . I I dotto Gcswita Petavio Dogm. Theolog. 1. XV. c, 
9. 10. ha raccolto mo l t i passi uniformi sopra le virtvx. 
della croce, che nel passato secólo imbaiszzai^no i r.ofttá 
Jwtef tant i conr rovas i s t i , 



/ 
M Js torta isfht decadente 

?oHati i l cekstz segm di Dio, cioé jj sacromo^ 
no^ramma del no me di Cristo j ch' esso esegui 
gli ordinl del Cielo; e che fu premiaco i l va
lore e rpbbedienza di. lui colla decisiva victo
ria su! ponte Milvio. Alcuni riflessi potrebbero 
forse indurre uno spirito scettico a sospettate 
del giudizio o del la veracita dell' Oratore , la 
penna del quale o sia per zelo, o per interesse 
era addetta alia causa delkfazlon yittoriosa ( i.) . 
Pare che egli pubblicasse le sue Moni de Ve, 
secutori a Nicomedia cires tre anni dopo lavit-
toria di Roma; la distanza pero di mUIc mi , 
gíia e di mille giorni concede un vasto campo 
airinvenzion de' declamatori , alia credulita del 
partito ed alia tacita approvazione del!'Impera
re medesimo, che poteVa senza sdegnarci 'pre-
5tare orecchio ad una maravigliosa novel la ch* 
esalta va la fama, e promoveva i disegni di lui . 
4ncfae in favor di Licinio ? che tuttavia dissi. 

inii-. 

I i ) C a c í l . de M . P . e. 44. Egl i e certo che questa 
Istorica dcclamazione fu composta e pubblicata , menrre 
l i c i n i o Sovrano dell 'Oriente conservava semprc' 1* amic i -
Zta di Cosrantino e de' Crist iani . Qgni l e t to re di gusto 
í deve accore'-e, ebe !o stile e d* un carattere moho 
diverso ed infeiiorc » quel d i Lattanzio , e tale in f a t t i 
c 11 giudizio del Clerc e dpi t z i á n t t B j h L a n c . & m » d . 
T o m . I I I . p; 4.38. Cred lb i l . del Van re lo ce. P. JU v o l . í l . 
f . 54. Q a e ' l i , che son per La t t anz ío , deducono tre ar-
gomenti di tale opinione dal t i t o lo del l ibro e d a ' n o m i 
ú i Donato ? di Cecilio , Ved, í l p . Lestocq. T o m , I I . p . 
* 6 - s ° . Ciascheduna di queste pío ve presa da se e debole 
e mancante, ma 1* unionc d i esse ha gran peso. I© 
sono srato spesso dubbioso, e seguitero senza dat'aene a l . 
t r o pensiero i l MS, Colbeitioo , chiamando i* A , c h i u n . 
f ue siasí Cecil io t 



Ti_eir Impero Komam * Cap, XX. 
mulera la soa animosita contro i Cristiani , l * 
istesso Autore produsse una simíl yisione InéU 
cante una specie di preghiera, che fu comunl-
cata da un Angelo } e ripetuta da tutta 1' ar-
mata prima d' fttaccare le iegioni del tiran no 
Massinüno. La frequente ripetizion de* rufracoii 
q«ando non sottomette la ragione umana noií 
serve che ad irritarla ( i ) ; ma se voglia consi-
derarsi a parte 11 sogno di postantino3 pug na
turalmente spiegarsi o colla política o coll'entu
siasmo dell'Imperatore. Essendo sospesa da mi 
breve ed interrotto sonno la sua ansieta per la 
prossima giornata,che dovea decldere del destín 
deirImpero, poté per avventura presentarsi all' 
attiva fantasía 4*un Principe, che yenerava i l 
nome, e forse aveva secretamente implorato i l 
potere del Dio de* Cristiani, la yenerabile im-
magín di Cristo ed i \ ben noto símbolo'della 
sua religione. Con uguaf facilita po^é ancora un 
consumato Político usare uno di que' militarí 
strattagemmi, una di^quelle pie frodi, che ave-
vano adoperate con tant' arte ed effetto Filippo 
^ Sertorio ( 2 ) . Generalmente ammettevasi dal-

' . ' " / ' ~ ' le 

( 1 ) Caecil, de^ M . P . c. $6. Par che üa, tagionevo-
3c I ' •sscrvazione di M . de y o X t ú x z o^uvr. T . X I V . p . 
3P7,, che attnbuisce al successo di costantino !' csscrc 
sra ra la fama del suo Lábaro maggiore d i quella d e l i ' A H . 
gelo d i L 'c inio . Puré anchp quest'Angelo ha incontrato 

del fayore apprcsso i l Pagi , i l T i l icmont , ¡1 F l cu ry , 
che sonqimpcgnati ad accres?ere Ja loxo quantita d i m ü 
x a c o l i . 

< * ) O'trp questi ben cogniti esempj , Z o l l i o nella 
^ ^ h i i m t alia « a d i w i o ñ e d i L0f5|ino farr^ da goileau 



t i ístóría detid decddenia 
íe nazioni antiche l ' origine soprannaturaíe é é 
sogni, ed^una gran parte dell'arñiata della GaL 
ha era giá preparata a collocare Ja sua fidacia 
nel segno sahitare deila religión Cristiana . La 
segreta visione di Costantino non poteva esser 
confutata che dall' evento ; ma quell' intrépido 
Eroe, che aveva passato le alpi e i'appeniíino, 
poteva risguardare con una non curante dispe' 
i'azionc íe conseguenze d' una disfatta 5. ch' eglí 
avesse avutasotto le mura di Roma. i l Senata ed 
i i Popólo esnltando per la loro Überazione da 
un odioso tiranno, riconobbero che la vittoria 
di Costantino sorpassava le forze umane , sena" 
ardire pero di attribuirla alia protezion degíj 
Del . L'arco trionfale 5 che fu innalzato circa 
tre anni dopo i l fatto, espone con frasi ambl-
gue, ch'egli saivata aveva e vendicata ía Rc-
pubbiica Romana perla grandezzadella sua mor-
te, e per un istlnto o impulso della Divlnitá 
( i ) . L'oratore Pagano, che antecedentemente 
avea preso í' opportunitá di celebrar le virtü del 

Con-

lia scoperto una vifior.e d 'An t igono , cha sssiouo íe fue 
í r u j p e d'aver veduto im pentágono ( í JmboIodi salvez» 
ta. ) con queste parole , , I n questo T Í n c i , , . Ma z o l l i » 
c aftatto incscusabilé per avere omesso diaddurre donde 
Jia ncavato qucí fatto i cd ií sa'6 carattcre nclía lettera-
tura ugúalmente che neüa inórale non c superiore ad o<.ni 
Cccezione . ved. ChaufFepíe D l t l l t n . c r i t . Tora. I V . p. 
Senza insistére sül silencio d i Diodoro , d i Plutarco , d i 
Gíus t ino ce. si puo osservar , che Polienc», i l quale? m 
Urt capítol© ^ parte í . i v . c. c. ha raccolto diciannove 
strattagemmi mi l i t a r i d ' A n t i g o n o , non c punto i o í b i m ^ t o 
d i questa l imarchcvol visione. 

C 1 ) t-nstlnBu D l v l n l t a i i s , m m tls ¡na¡rnl tud'me , Da qua-
Janque CUÍÍOSO viaggiarors p«Q sempré k g g e í s l V h u i z i * . 

«55. 



m t t Impero 'Timam "tdf. XX, i « j 
Con^uistatore , suppone , chr egíi solo godessa 
un secreto ed intimo cominercio coll' Ente Su
premo, che avesse deíegata la cura de' mortal! 
agli altri sabordinati suoi Dei; e cosí viene ad 
assegnare una ragioue molto piausibile , per la 
quale i sudditi di Costantino non dovessero pre
sumere d'abbracciare la nuova religione del lo
ro Sovrano ( i ) . 

I I I . I I filosofo, che con tranquilla cautela 
esamma i sogm e gh augur) , i miracoh ed i z \on ¿« 
prodigj della storia profana, ed anche dell' Ec- una cro-
clesiastica , pro hábilmente concluderá , che se cc 
gli occhi degli spettatori sonó stati qualche vol- m 
ta ingannati dalla frode, molto piü spesso F' 
intelligenza de' lettori c stata insultata dalla fin-
zione . Ogni avvenimento , apparenza , o accî  
dente, che sembri deviare dail' ordinario corso 
di natura , s' é temerariamente attrlbuito air, 
immediata azione della Divinitá ; e la sorpresa 
fantasía della moltitudine qualche volta ha dato 
figura e colore, linguaggio e moví mentó alie 
momentanee ma msolite meteore deli" arla ( 2 ) , 
. ' ' ' . 1 ' Na- -

r e suU' arco trionfale d i Costantino , che fu copiara dal 
Baronio, dal Gmtero ec. 

( 1 ) Habes profsefo aUquld cunt i l l q meqte d ivina, $e*, 
tretum , quae d e l é g a t e nostra Dlls mlnerlbus enr* un í se t i -
bl digantur ostendere. Panegyr. ve t , I X . ?. 

< 2 ) f í e rec Mem. de V ^-ícad, des í n s e r l f t . T o m . IV% 
p. 411.457, spícga per mez,zo di cause fisichc mo l t i pro-
digj delT an t i ch i t a , e Fabricio, di cui abusanc» ambe le 
p a r t í , vanamente procara di porre la celeste crocc d i Co» 
stantino £ra g l i alo n i so l ad . Éibt '^th. G r a t e , T e m . Yl% 
p. 



j d ístorta delik decadenzá 
... Nazario ( i ) descrive un'armata di guerrieridL-

J 'Vini , che sembravano sceílder dal cíelo ; egli 
lie nota la béllézza • lo spirito , ie figure gi-
gantesche • i faggi di luce che usdvand dalle 
celesti loíd áfmaturé, la pazíenza che avevano 
in farsi vedere e udlr da'moríiali, ed i l díchia-
rar che facévarid d'esser mandati- e di volare 
ad assistere i l . gfaii, Costantino . Per la verita 
di queseo prodigio U Pagand ofatoré chiáma m 
testimonianza tutta ía ftazioné Galilea 5 iri pre-
senza della quaíe allora parlava • e sembfá ^ che 
da quésto recente é pubblicato fatto prenda oc-' 
casidtt di spefare, che síá per prestafsi fedé al
ie antiché apparizioní La favolá Cristiana 
d'Ensebio, che jlelío spazio di ventisei annlpo-

.té tr^rre lá sua origine dal sogrio, é gettata in 
üüa forma piü' correttá éd eleganté . Si dice | 
che Costantino in una del le sue marcié vedesse 
co'proprj occhi i l trofeo íuminosd d-elía croce 
posta sopfa i l Solé nel mezzogiorno collá segueiv 
te iscnzione ¿ ^ Per mezzo di quésto vinci ¿ ¿ 
Tai sorprendente oggetto riel cielo, fece stupire 
¿utta í'armata non meno che rimperatore m§-
deslmo | fh' @rá tuttavia dubbioso intorno allá 

scel-
( i ) Nazar. Paneg. v s t . X . 14. 15. Non c necessa» 

i l o nominare i moderni , 1' ávido e non discernentc appc-
t i to d e ' q u a í i ha ingojato anche i l cíbo Pagano d i Na= 
éarití * ; ' _ t . .• t : , 

( ¿ ) Vengorio áttéstáfe dagli Tstorici é da'pubbh'cl 
laonumcnti le appar iz ioní di Castore e d i Polluce speciaí-
mente per annünziar la vi t tor ia Macedónica ; Ved., Cicer. 
dé Naf. Detr. I I . 2. I I I j 5. <r. Flor ; I I . 12. Val. Mas-
á im. lib". I . c. 8, n ; 1. Puré i l pifi t e cen t é d i queftí 
ín i racdl i c omesso, cd indirettamente fjcgatd i i Livící 



belf imperé Romano. Cap. X X | t 
%e!ta d'una religíonej ma i l suo stupore si corf̂  
Vertí in fede mediante la visione della nottd 
seguente. Comparve Crlstóavanti a'suoi ócch)# 
e tenendo i l médesimo celeste segno della ero-
ce ordino á Costantincí di formare urio stendar̂  
do simile á quello^ e di marciare sicufo della 
vittoria contro Massenzid e tutti glí altri ne-
mici di luí ( i ) ¿ Sembra, che 1'erudito Vesco-
vo di Cesárea sias! accorto, che la recente seo-
per'ta di cjuesto maraviglioso aneddoto avrebbe 
eccitato qualché sorpresa e diffidenza anche fra* 
suoi piá píetosi lettori. Puré invece di assegna* 
re le precise cifcostanÉe del tempo edeí luogo, 
che oídiriariamante servono a scuoprife la falsi-
ta, o* a'stabilire la certezza de'fatti ( i ) ; ' ínve-
ce di raccogliere e di citar la testímoñianzá di 
tanta persone viventí s- che dovettero essere spet-, 
tafrici di tale stu pendo miracoló ( | )s. Eusebia 
si contenta d'addurre una testimonianzd molto 
singo!are s cioe qudla di Costantino gla morto, 
che molti anni dopo queír avvenimento discor-

ten-

( i í Eüseb.' i.-- I . e._i8. 29. 20. 11 'silenzio d ' E u s V 
t í o stesso nclla sita storia Eccks ías t ica ha veramente tocca» 
to sul vivo tu t í i que" difensoci del miracoló che non son o' 
sfFatto ínsensibili a 
\ ( z ) Sembra che la fiarfazione d i Cos tán t ino indich?,' 
e l í ' e s so vide la croce nel cielo avanti d i passar le a lpi 
contro Massenzio , La vanita Piovinciale pero ha fatto rap» 
presentar questa secna a T r e v e r i , a Besarizone ec. Ved» 
Tillen-ont i íTst . des É m p e r . t t m . I V . f . 57 / . ¿ ¿ . . . 

C j ) 11 p ío t i l l e m o n í Mem. E c d e s . Tom* FIlV 
1 j 17. rigetttf sosp i íando glí u t i l i A t t i d i A r t e m i ó vete» 
Sano e raartire , che- a t t e íM tome f b í i j n o n e d i VCdwtS í i 
cisione d i Costantino, 



Iftcrh dslla deeadenza 
rendo famigliarníente con. esso gil avea raccoiU 
tato quest' accidente straordinario della sua vita, 
e coñ soíenne giuramento ne aveva confermata 
la veritá. La prudenza e la gratitudine del dot-
to Prelato non gli promisero di sospettare dei-
la veracita del suo vittorioso Signore ; ma egli 
da chiaramente a. conoscere, che in un fatto 
di tai natura, non avrebbe prestato fede a qua-
lunque altra minore autoritá . Si fatto motivo 
di credibilitá non potea sopravvivere alia po
tenza della famiglia Flavia; ed i l segno celeste 
che si poteva in seguito porre in ridicolo dagl, 
Infedeli ( i ) , fu trascurato da*Cristiani del se
cólo, che immediatamente seguí la conversionc 
di Costantino ( 2 ) . Ma la Chiesa Cattolicatan
to ddl' Oriente che deii' Occidente ha adottato 
«n prodigio, che favorisce o sembra fa vori re i l 
popolar culto della croce. La visione di Costan
tino si mantenne un onorevole posto nelle leg-
gende di superstizione, finattanto che i ' ardito 
e sagace spirito di critica oso di nonapprezzare 
i l trionfo , e di attaccar la veracita del primo" 
Imperatore Cristiano ( | } , 

I íet-

lean, J. I , c. 4. 
(2 ) Gl i avvocati della visione non possono addurre 

«cppurc una sola tes t ímonianza tratta da' Padri del quarto 
e del quinto s e c ó l o , che ne' lo io voluminosi sertt t i cele» 
b u n o pü i volte i l t r ionfo della croce e d i Gosfantino. 
Sircóme a qtiesti venerabili uomini non sarebbe displaciuto 
un muacolo , noi possiam sospettar ( e tal sosperto vien 
confermato dall ' ignoranza d i Girolamo) chcessi non fos-
sero informati della vita d i Costantino scritta de Ensebio . 
Questo trat to si scopri dalla diligenza d i q u e l l i , che tra-
¿ussero o continuarono la sua Storia Eccícs ias t ica , eche 
lapprcscntaxono con diversi co lo r í la visión della c roce , 

' J ) Gotofxedo fu i l pr imo , che nell* aono i«44" 
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te Pr0testanti e fil^ofici del presea 
te secólo saranno dispcsti a credere che Ce'tan 

^ente attestasse una íahltk con un solenne e 
d e l t e o spergiaro Essi non dabiteranno for! 
se di p onunziare , che neíio scediere una re 
%one fosse deternünato 1' animo' suo 0T0 d ¡ 
"n ^ ^ e n t o d'interesse ; e che ( secondo ] ' 
espressione d'un Pnpf-a r Á r \sefonda 1 
se dedi altar? l l ! 0 pr0Í'iI10 ) si servís-
veníen P A- Chiesa > CGm̂  di un con, 
conZTn gradin0 31 trono del1. Impero . Sí 

tura u nana T c T * - ' C h e a b b i a m 0 d e I l a umana, di Costantmo o del Cristianesimo 0 

In 

N a . ad Pbllostora-. \ j r " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ' 
bio sopra un m i n e ó l o ' , chéron"̂ * mosrióq^Wie dub. 
c dal Cardinal £afonio e d ^ ' r l ^ -Zel0 S'era 

g o . popo que! rempo n,0ui rUr •at0rÍ d i M ^ d e b u r , 

obbiez^ni con gran fox^a da M r f V . l í roPon80^ le 

Voisin DotEor di Sorbos nnWi; 0 ,177^ 1' Abbate 

J rcnvcxS'C le c o l , . / „ L l í -

X Z S " ^ "'• d " " « S * 

t a.mt)*non ' ^ f u r e u í , les delires 
1 * 7 * 1 ™ ^ > H o h r n m J Z c ñ ñ c t s 
L 01 des Chretiens, leu ínf-.;.. , 

JQMO VI . 'iCC^J • 



5^ Istúria iella decadenza 
ln un tempo «li fervore di religione si osserva 
che i piu artifkiosi polkici sentono m lorostes-
si qualche parte di quelí'entusiasmo, che inspl-
rano agli altri ed i Santi piü ortodossi assiu 
tnono i l peric oloso privilegio di difemler la cau
sa del la ve rita colle armi della falsitá e dell* 
inganno. Spesso Finteresse personal e é lo &ten-
dardo di nostra fede non meno che di nostra 
condotta, e gli stessi motivi di vantaggitempo
ral i , che'influir poterono nel contegno pubblico 
e nella professione di Costantino, poterono an
che insensibilmente disporne lo spirito ad ab-
bracciare la religione cosí favorevole alia sua 
fama ed alia sua felicita. Soddisfacevasi alia sua 
vanita colla lusinghiera asserzione , ch' egli era 
stato sceko dal Cielo a regnare sopra la térra 5 
Fevento aveva giasúficato i l divin titolo di Im 
al trono, e quel titolo stesso era fondato sulla 
ve rita della Rivelazione Cristiana. Siccome quaU 
che val ta segué che r applauso non meritatoec 
cita la vera virtü, cosí l'apparentepietá di Co
stantino ( se puré, a principio fu solo apparen* 
te ) poté a grado a grado per la forza della 
lode, dell' abito e delT esempio ridnrsi ad una 
seria fede e ad una fervorosa divozione • I Ve-
scovi e Dottori della nuova setta, 1'abito ed ! 
costumi des quali non eran molto sdattati per 
comparire in una corte , furono ammessi alia 
tavola Imperiaíe , accompagnavano Ü Monarca 
nelle sue spedizioni, e V ascendente , che uno 
di es si, Egizio o Spagnuolo (1 ) che fosse , ac-

., • " r ' . qui-

• 

11 \ O n t i t o f«vor i ío cxa P>obabilínent« i l grande Os:o 
N * va-



Deir Impero üomam, Cap. XX, 3 5 
quistó sopra di iu i , acínbuivasi da'Pagani alP 
effetto delia magia ( 1 ) . Furono ammessi ail' a-
piicizia e famigliarita del Sovrano tanto Lattan. 
do , che adornó i precetti del Vangelo colí'elo-
quenza di Cicerone ( 2 ) , quanto Ensebio che 
m servigto del la Rdigione adopró la dottrina e 
la filosofía de'Greci ( 3 ) - e questi abiíi maestri 
di controversia potevano pazienteniente aspetta, 
re le facili ed opportune occasbni di persuade-
re e di apphcar con destrezza qaegíi argomen-
t i , ch erano piú addattati al caratrere e al I ' in 
tendimento di esso. De'vantaggi d" ogni sorta 
potevano trarsi dall8acquisto d' un prosélito'Jm-
-pénale, e lo splendor delia porpora piuttosto 
5?e.la superioritá nel sapere o nelía virtü lo 
toingueva dalle moka migliaja di sudditi, che 
avevano abbracciato le dottrine del CristianesL 
1110 • Ne 51 dee stimare incredibile, che lamen 

te 
..yescovo di Gordo va , che frefcriva la cura p a s t ó l e di 
Z V s l T T 3 g0Vern0 d'Una Di0rcsí Pa.ticolaxe 
Atanasio T. I, p. 703. rapprescnra i l suo carattere ma . 
gnificamente quantunquem breve. Ved. T i l l emont . Mem 
JEccles. Tom v i l . p . s z f ^ x. Osio fu accusnto forse inJ 
gmstamente d, essersi i . t i ra to dalla corte con molto ab-
bondann ncchezze. rfU 

( r ) .Ved. Euseb. m vl tK Comt. p a s s i n , e zosim. l i b . 
i l . p. 104. 

• ' V . 1 1 Frist?ancs1im0 ^ LattaozJo era d'una spe-
o e mora le piuttosto che m.steríosa . E r a t pene rudis i dice 

c 4" '*^ ^ theBlesU W M * " ? ' Vtfevs- F l d . N i c . s e a . I I . 

«na lista di I f f f 0 ^ ^ ^ / ú h ^ ha raccpko 
Z v v l ?• ílUattro Autor i c i t a " ncl!a p r e p a r ó l o , 
v i p, d EUSebÍ0' VCd- B l b L G r a c c , L V. C.%?T9 
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'36 Jstorta del!a decñdenza 
te d'un ignorante soldato avesse potuto cedefé 
al peso dell'evidenza, che in un secólo piu íU 
luminato ha soddisfattd o sottomesso la ragione 
d'un Grozio, d'un Pascal, o d'un Locke. Que-
sto soldato fra i continui travagli del suo grand' 
nffizio impiegava o afíettava d' impiegar le ore 
el el la notte a diligentemente -studiar la Scrittu-
ra, ed a comporre de' discorsi Theologici , che 
dipoi recitava ad una copiosa udlenza che face-
vagli appíauso. In un discorso assai lungo , che 
tuttavia sussiste, si diffonde i l real Predicatore 
sulle diverse pro Ve del la Religione: ma si fer
ina con particolar compiacenza sir versi Sibilli-
ni ( i ) e su 11' Egloga quarta di Virgilio ( z ) . 
Quarant' anni prima del!a nascita di Cristo i l 
yate Mantovano , quasi inspirato dalla celeste 
musa d* Isaia , aveá ceíebrato con tutta la pom
pa del la metáfora Oriéntale i l r l torno della 
Vergine , la caduta del serpente , la prossima 
nascita d' un fanciullo divino, prole del gran; 
Giove, che doveva espiafe la colpa délF uman 
generé, e governaf Puniverso pacificamentecoí-
le virtü di suo padre; lo spuntare e P apparire 
U'una razza celeste, una primitiva nazionespar-

sa 

( i ) Ved. Const' Orat . ad SnnFtos C, 10. 20. £gU spe-
cialmente sí fonda sopra an misterioso acróst ico compo. 
sto nel sesto secólo dopd i l di luvio dalla sibilía Eíi t rea «• 
da Ciceioiae tradotto id Latino . Le lettere irii¿iali de ' t ren-
í a q u a t n o versi Grcci formano puesta profetica sentenza ; 
„ Gesu Cris to , Figlío di D i o , Saí.vatore del mondo , , . I 

( 2 ) L ' l m p e r a í o r e nel la fuá para ñas i d i Vi rg i l io ha 
spesse volte ajofato e migllorato i l senso letrerale del testo 
L a t i n o . Ved. Blondel de¡ S ] h ¡ l U ¡ 1. I . c, 14. 1 i í . 



'DeIt Impero Komano. Cap. XX. u 
sz peí mondo, e lasuccesslva restaurazione deli* 
mnocenza e felicité del seco! á' oro. i l Poeta 
non sapeva forse i l segreto senso ed oggetto di 
tah sublimi predizioni, che si son tanto inde-
gnamente applicate al pircólo figlio d" un Con
solé o d'un Triunviro ( i ) - ma seunapiúsplen-
dida e veramente speciosa interpretazione della 
quarta Egloga contribuí alia conversione del pri
mo Imperator Cristiano, Virgilio merlta d' es. 
ser posto fra' piá efficaci Missionarj deli' Evan
gelio ( 2 ) . 

Si nascondevanp i venerandi misterj della Tcvci10-
fede e del culto Cristiano agli occhj degli stra- ¡ ü . L 
meri ed eziaudio de'Catecumení con im'affetta- S) di 
ta segretezza, che non serviva che ad eccitare ôstan-
a lor maraviglia e curioslta ( 5 ) . Ma le regó- Un0" 
le di severa disciplina, che la pmdenza de'Ve-

sco-

-é i ) Le varíe pretensiodj d ' u n figlfo m2oo? 0 m : 
nore d. Polhone, d i Giul ia , d i D r u ^ , o d i Ma/ccHo > 

c o i baon senso di V i r g i l i o . 

i" ; aS9- NelPesame d d l ' Egloga quarta i l r i -
Á o ^ dl LOndra ha A s t u t o e r u k i o n e 
f a T n L ; g e n U ' / d - , , n 5ri0der"0 e n t u s i « ^ , cheesalu 

3 % í - medeslmo s e n ^ degrádame i l giudiVIo 
( } ; Thiers Exfos lr . da Sa int Sacrefn, 1. I , c 8 I2 

P u pubbhche e le fegrete de] D m n Sacr i f ico . f x . U 

v o c h e T ^ T ^ , ' miserioso 
ma 'm - P e 13 P0linca g e » « o a v e v a s o p r a l ' a l n . 

n ^ ^ J ' " 0 1 ^ ,n ^ « t o punto i Papifli possono es e e 

SiTA' l Pa- 3 ?C Pr0teStflnt^ ut1 ' " t o r Pxotestanre sel 
Sr # sCOn 51cluez-2a 1'«lldi«' ̂ '^^0. 
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| É Istoría' decaientd 
iccm avea stabilite , dalla prudenza medesima 
vennero mitígate In favore d' xim prosélito Im-
periaie, che tanto importava d! indurre ad en
trare mediante ognl gentlie condescendenza nel 
sen dalla Chiesa; ed a Costantirto fu perme$sos 
almeno con una tacita dispensa, di godere rhób 
tissifoi privregj di Cristiano prima di averne 
contratta vsruna obbligazione.. Invece di ritirar-
sl dalT assembíea, qnan^o la vece del Diácono ÍI* 
cenziava la moltitudirt profana, esso pregava co" 
Fedeli, disputafa co'Vescovi , predicava sopra 
i piú subiimi ed intrigatíi argomeníi di Teolo
gía, celebrara secón do i f i t i sacri la. Vigilia di 
Pasqua, e si díchiaraVa pubblícamente non solo 
partecipante, ma in quaíche modo sacerdote .de 
misterj Cristian'» ( Í ) . La vanitá di Co>stantirío 
poté arfg)garsi qualche sffaordinarla distinzione, 
cd i suoí servigj ravevarto meritata . Un rigo-
te inopporítmo avrebbe pocu' o annebbh reifrat-
t i nofí per anebe maturi delta sua conrersíone | 
e se fígorosamenté si fosser chiuse le porte del-
ia Chiesa in faccia ad un Príncipe che aveva 
abbaftdonato gli aítari <3eg!i Dei , i l dominator 
deirimpefo sarebbe restato privo d'ogni specie 
di culto religioso, Nell'ultima sua Visita a Ro
ma disapprovó egli píamente ed insultó ia su-
{serstizione de' suol maggiori, flcusando di por-
si alia testa delía militar processione dell' ordi-

ne 

C Í. ) Ved. liusebio ln i i l t , Constant . I . I V . d i s - j á . 
'« tuno 51 tcnore del sermone d i Coñan t ino , l a fe de , e 
la devczíone dell 'Iroperatcre ha somrainiftrato al Baronío 
ano, s pe cío so aigomemo i n favoie del .sao ant íc ipato baí» 
t t f i i n o . 



belf Impero Romano. Cap. KX* — 
fíe equestte 5 e dfi offerir pubblici votl al Gio-
ve del calle Capitoliño ( i ) . Costantino mokl 
anni prima del sao battesimo e della sua morte 
ave va pubblicafo al mondo, che non si sarebbe 
piú veduta né la sua persona né la sna imma-
gine dentfo le mura d'un templo d'idoii, men-
tre spargeva per le Provine!e una quanütá di 
medaglie e di pitture , che lo rappresentavano 
in una umlle e supplichevoi positura di devo-
zione Cristiana ( 2 ) . 

Non si puó fácilmente splegare e scusaf l ' ^ ^ ^ 
orgogllo di Costantino , allorché ricuso i solí di- battesi-
r i t t i di Catecumeuo ; ma puó ben giustlficarsi n^ s5ri® 
la dil^ione del suo battesimo colle massime e ^ L l l t i ' ' 
colla pratica deli'antica Chlesa . I I Sacrafflento j e i i a 
del battesimo ( 3 ) s' amministrava regolármente moi tz * 

dal Vescovo stesso coll' assistenza del Gleto néL 
la Chiesa Cattedrale della Diócesi nelio spazlo 
de'ciriqiíanta giornl, che passano fra le solennl-
t á della Pasqua e della Pentecoste , ed in que-
sto sacro tempo ú ammetteva un gfan numero 
d' infanti e di adulti nel seno della Chiesa . La 
discrezione de'genitofi speŝ e volte sospendeva i l 

bat-

^ í ) ¿ o s i t n . 1. I I . . p. 105. 
( 2 ) Euseb. t» v l t . Const. I . IV* c. i s - i í * 
C 3 ) E'ftata copiossinen te spiegata la teor ía e la prác

tica del!' antichita rifpetto al Sacramento del battesimo da 
Cbardon. H's t i des S á c r a m e n i Tom, 1. p* 3-405, dal Mar 
te ne de r l t i b . E c c ! . ant lc¡u . Tom. I . eda! Bingarao nel l ibro 
décimo e undécimo delle fue Antichica Criftiane . Si p,u© 
notare urta c i rcés tanza , irí ciíí le Chiese modérñé fi fono 
niaterialmente allontsnate dal coftume antico , t i ce , che 
xí Sacramento del battesimo (anche qüando íl amministra
va ag í ' i n fan t i ) era immediatamente seguí to dallg-eeflféi* 
raasionc s dalla sacia EHcaxiscia. 

C 4 



40 Istoria de¡¡a decadenzet 
battesímo de'loro figliuoli finattanto che potes-
sero incendere quali obbligazioni per mezzo di 
esso si contraevano; la severitá degli antíchi Ve-
scovi esigeva da' nuovi convertiti un novíziato 
di due o tre anni; ed i Catecumeni stessi per 
diversi o temporal i o spiriruali motivi di rado 
erano impazienti di ricevere i l carattere di per-
fetti ed iniziati Cristiani. Si supponeva, che i l 
Sacramento del battesimo contenesse una piena 
ed assoluta purgazion d'ogni colpa j e che 1' a-
nima riacquistasse btantaneamente 1" original sua 
puritá ed i i diritto alia promessa delT eterna sa-
lute . Fra' proseliti del Cristianesimo v' erano 
molti, che stimavano im'impnidenza 11 precipi
tare un rito salutevole, che . non potea piú rL 
petersij e lo spogíiarsl d' un inestimabile privi
legio, che non poteva piu riacqnistarsi . Diffe-
rendo i l battesimo, potevano arrischiarsí a sod-
disfare liberamente le loro passioni col godere 
di questo mondo , giacche avevano sempre in 
mano i mezzi d'una sicura e facile assoluzione 
( i ) . La sublime teoria del Vangelp aveva fat-

t o 

( i ) 1 Padri, che censuravano questacolpevole d ü a z i o , 
nc '. non potcvan pe t a ino negare Ja cerra e victoriosa t f í Z 
cacia del battefimo preso anche vicino alia m o u e . L5 i n , 
gegnosa eloqlienza di Grisostomo non poté trovare che rrc 
a'gomenti contro quesrí prudenti C i i s t i a n i . i . che nai 
dohbíamo amare e fegnir la virtu per amor d i lej sressa, 
c non puramente peí premio che nc proviene, %. Che possia' 
jiio cfser sorpresi dalla morte senz' aver cómodo del bat
tesimo , j . Che quantunque sismo per aver luogo ncl C i é , 
lo , puré non v i risplcnderemo , che come uiccole stclJc 
in paragone di que" soli di giustizia , che avran percorsa 
la ¡or can i era con travagU, con fneceíso c con gloria _ 
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to im'impressione molto pICi debole nel cuore 
che nel la mente di Costantino medesimo . Egli 
tendeva al grand" oggetto dalla sua ambizione pe' 
sanguinosi ed oscuri sentleri della guerra e del-
la política, e dopolavittoria abbandonavasen-
za moderazione all'abuso della sua fortuna. In-
vece di sostenere la sua giusta superioritásopra 
l'imperfetto eroismo e la profana filosofía di Tra-
jano e degli Antonini, l'etá matura di Cosían-
tino distrusse la riputazione che aveva acquista-
ta nella sua gioventü . A misara che di grado 
in grado avanzava nella cognizíone della veritá 
declmava nella pratica della virtü • e míe! me
desimo anuo del suo regno , in cui convocó i l 
Concmo di Nicea, fu macchiato dalfesecuzione 
o pmttosto dall'assassinio del suo maggior figlio. 
Questa data é per se sola sufficiente a confuta
re le maliziose ed ignoranti suggestioni di Zosi-
mo ( i ) , 1 quale asserisce, che dopo la morte 
¿ 1 Crispo i ! rimorso del padre da' ministri del 

C n U 

Chrysost. 7» Epls t . ad Hebraeos. Homll. t h ap .cht i rdon HUt 
des S u r e r a . Tom. I . p. 49. io credo, che tal dilazion d i 
fea,";1"0' q U i : r n q í i e f 0 ^ 6 " 3 al,e ^ perniciosa con . 
í e g u e n z e , non fosse pero mai condannau da vemn f o n -
c i l io genérale o proviHciale , nb da vcrun pubblico arto 
o dichiara^on della Ghiesa . Fácilmente* s' accendeva 
l i o V e S C 0 V 1 ^ m0,te anche ^ o c Z 

fa ' su l ' eouT111 ' L - I r ' P- I04- Per qUeSta non :ngcn«a 
da tur t i I i raer!-al0 ^ Pr0Vat0 1 t r a « 3 m e n t i p r u ^ d u r í 
nal B o í i r f E c c l e s ! a s t ! c ! , eccetto che ¿ l Caxdi-

iare occasione con tro i Anano Ensebio, 



avé-
. Al 

^ . i tslóría delta decadeñtd 
Cnstianeslmo ricevé qiiéW erúzzlone , che 
va inútilmente ríchiésta a' Poir.efici Pagai 
tempo delta morte di Crispo, l'Imperatore non 
poteva piü esser dubbioso nella scdta d'mvi re-

a Cbie-
ítHnque 
isttanto 

che 1' anprossimazion del la rnorte avrs.-^lonta-
nato il per icol o e ía tentazíone di ricadere 
Vescovi, che neU'ultimasuamalat' 

iigione, e non poteva pm ignorar, c 
tsa possedeva üft infallibíl ríniedio , 
edi volesse differirne i ' applícazione 

avê . achia-
inati al Palazzo diNicomedia, restarono edihca-
t i dal fervore , con cul egU chiese e nceve U 
Sacramento del battestmo , dalle sol en ni prote
ste, che il rimanente delta sua vita sarebbesta-
to degno d' un disrepolo di Cristo , e dall u-
mil proposito che fece di non portar pmjapoi-
pora Impenale dopo d'essersi poste íe bianche 
vestí di neófito. Parve che l'esempio e la npu-
tazione di Costantino reirlesse plausibils la di-
lazion del battesimo ( i ) . 1 tifanni che venne-
ro dopo di lu i . presero animo a credere che le 
macchie del sangue innocente, che avessero po
luto spargere irt un lungo regno , si^sarebbero 
ad un tratto lávate nelle acque di ngenerazio-
ne ; e P abuso della religione pericolosamente 
attaccava i fondamenti della virtíi morale. 

La gratitudine della Chiesa ha esaltate le 
propaga. v.rtü e scusati i difetti d' un generoso pro-
S s d l tettor¿5 che colloco i l Cristlanesimo sul trono 
nesimo. , 

( x ) Euseb. 1. I V . c. 6r. 6¿ . 6 Í . Ü Vescovo di Ce
sárea suppoae colla p iu pcifctta sieusezza la saIva£:one d i 
Cossantino, 



h d f í m f m tfimam* Cap. 'XX. ' 0 
áei móndo Romano • éd i Greci, che celebra-
no la íesta del Santo Imperiale, tare voite í a m -
mentaño i i ñome di Costantíno senza aggiunger-
vi i i titoio di uguak agir ^ípóstoH' ( i ) . Talpá^ 
ragone se alinde al carattere di que' Missionarj 
divini, non puo' attribairsl che alia straYaganza 
d'un'empia adulazlorie ; ma se ristringasi all* 
éstensione ed al numero deli'Evangeliche loro 
vittorle, i l Successo di Costantino potrehbe for-
se uguagliarsi a cuello degíi Apóstol! stessi' <> 
Cogli editti di toíierariza egíi toíse que'te rapo-
rali svantaggl 3 che a ve van ritardato fin' aliora, 
i l progresso de! Cfistiariesimo, é gil attivie mu 
tóerosl Minístri di questo ebbero una libera per-
missione ed un generoso incoraggimento per in
sinuare le varita salutari della Rivelazione con 
qualunque sorta d 'argOmenío, chepotesse agke 
sulla fagione o sulla píetá del genere umano . 
Ñon sussisté piü che un - momento la , biíancia 
esatta fra le due reílgíoni; e 1' occhio pene
trante delí'ambiziorie e dell' avarizia scopri beit 
presto , che la professlone del Cristianesimopo-. 
tea contribuine al vantaggio della vita presente 
non rae no che della futura ( 2 ) . Le spéranza 
di ricchezze e di onori, resempío d' un Impe-
ratore, e le sue esortazloni, gl' irresistibili suoi 

allet-

C i ) Ved. Ti l lemonr H:st\ des Emper. T o m . I V . f . 
^49'., I Greci , i , Russi , ed^i La t in i stessi ne'sccoli pm 
tcnebrosi han dcsiderato d i poxre Costantino riel Catalogo 
de'Santi . 

i (2 )_Ved , i l I I I . e IV . Lib . d e l U I U A v i t a . Egl i era 
íb l i to d i ré 5 che o si fosse predicara Cristo finalmente, o 
coa y e ú ú , esso se avicbbe fempre goduto , L I I I . 0 58, 
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aílettamenti convincevano la venale ossequiosa 
turba , che ordinariamente riempie gli apparta-
menti del palazzo. Le cittá , che con un pron
to zelo si segnalavano mediante la volontaria 
distrnzione de' loro tempj, venivan distinte con 
prlvileg) municipali, e premíate conpopolarido-
tiativi; e la nuova Capitale dell' Oriente gloria-
vasl del singolar pregio, che CostantinopoU nons 
era stata mal profanatadal culto degl'idoli ( i ) . 
Siccome i ranghi pía bassi della societá son re-
gol ati dall'imitazione, la conversione di quelli, 
che avevano qualche superioriía di nascita , di 
potete, o di ricchezze veniva tostó seguirá dal
la dipendente moltitudine ( 2 ) . Era molto fa-
cile conseguir la salvazione del comim popólo , 
se é vero, che a Roma in un anno si battez-
zarono dodici ni lia uomini olere un proporzio-

nato 

( 1 ) M . de TiUemont Hlst , des Emper. Tom, I V . p . 
374. 6 1 6 . ha dífeso con forza e con spirita la v i rginal 
purita. di Cosraatinopoli contro alcuni maligni passi del 
Pagano ^osimo , 

( 2 ) L* Autore d e l l ' Istorla poUt. e fiíosof. ¿ e l l e due 
Judie Tom, 1. p. 9. condanna una legge d i Costantino, 
che accoidava la liberta a tu t t i g l i schiavi , che avessero 
abbracciato i l Cr is t íanesímo . L ' ímpera tore promulcro ve-
lamente una legge che proibiva agí i Ebrti d i c i rconc íde re , 
e forse di tenere alcuno schiavo Cristiano . ved. Euseb. 
in v l t . C o n s t . I . I V . c. 27. ed i l C o i . Teod. l lb. X V l . T i t . 
I X . col Comment. del Gotnfredo Tom. V I , p • 2+7. Ma tale 
imperfetta eccezione íi xeferiva solo agli Ebrei , ed i í 
gran numero d i schiavi, ch ' crano in potete di padroni o 
Crist iani o Pagani, non poteva migliorar la propria con-
diz ion temporale col cangiare d i religione. l o non so da 
quali guide rcliaíle ingannato 1' Abbate Raynal ; mentre 
1' afloluta mancanza d i ci tazioni c un ímperdooabi l di^et» 
tu della sua piacevole Istoisa, 



'DeíP Impero TXommo. Cap. XX. 4^ 
nato numero di donne edifanciulJi, e c h e l ' I m ; 
peratoreaveva promesso ad ogni conVertlto una-
bito bianco con veñti mollete d'oro ( 1 ) . I I po
tente i n flus so di Costantino non fu ristretto aglt 
angustí limiti deüa sua vita o de'suoi dominj . 
L5 educazione, ch'egli diede a'suoi figli e ñipo-
t í , assicuró all'Impero una famigiia di Princi-
p i , la fede de'quali era sempre piu viva e sin
cera, mentre nella piü teñera infanzia s'insinúa-
va loro lo spirito, o almeno la dottrina del Cri-
stianesimo. La guerra ed i l commercio avevano 
sparso la cognizione delf Evangelio oltre i coít-
fmi del le Provincíe Romane ; ed i Barbad , 
che avevano sdegnato di seguiré una setta mul
le e proscrítta, ben presto appresero a stimare 
iiina feligione, che si efa di fresco abbracdata 
dal Monarca piü grande , e dalla nazioile piii 
culta del globo ( 2 ) . 1 Goti ed i Germani, chs 
sarroiavano Sotto gli stendardi di Roma, vene-

í a -
-~—^r-iililiiiliiiiiiiiiHiiiiiuiiii imuMiiiiiiMiiiiiniii 

( 1) Ved. . A S . S . S í l v u t r l , e Niceph. Cal l l f l , H h t . 
É c c l . I . V \ \ . c. 34..̂  rff. B a r ó n . *Anna l . E c c l . « a . j i 4 . n . 
67. 74. Tale autorita veramerire e assaí d i sp rézzab ik , ma 
queste circostanze per loro medcsime fon tanto p robab i l í , 
che 1'erudito D. H o w e l n t e n del m e n á . Vol. I I I , p ^ . 14.. 
non ha ávuto fciupolo d ^ d o t t a r í e per v e r é . 

{ 2 ) Si celebra la con^ersione dé* Earbari sotto i l r t , 
gtio di Costantino dagl ' Is tor ic i Ecclesiastici ( Ved. Sozom. 
/, I I , c- 5. e Tcodorct . I . I . c. a j . 2$ . ) Ma Ruflino t ra-
duttore Latino d'Ensebio merita d'esser corisiderato co . 
me un Aurore o r ig ína l e . Le sue notizie eran trattp d i l i 
gentemente da uno dc' compagni delT Apostólo de l l 'E t io 
p í a , ^ da Bacurio Principe l ibero , ch'era Conté de'Do-
mest ici . I l f . Mamacchi K \ dato un ampio raggtiaglío del 
pSogresso del Cristianesimo nel primo c secoedo v o l u t a 
¿e l l s grande ma imperfeta sua opera . 



4é ístona della decadenza 
ravan la croce, che risplendeva alia testa dellg 
kgioni , ed i fieri lor Naziona-li ricevevan nel 
terapo stesso delle lezionl di fede e d' umanl-
ta. I Re dell*Iberia e d e l l ' Armenia adoravano 
Ü Dio del loro protettore ; ed i loro sudditi , 
che hantio invariabilmente conservato i l nome 
di Cristiani, tostó formarono una sacra e perpe
tua connessione co' Romani loro fratelli . I 
Cristiani della Persia in tempo di guerra si sos-
pettava, che preferissero la religione alia patria, 
ma finché sussistava la pace fra'due Imperj, lo 
espirito persecutore de'Magi veniva efficacemente 
repre&so dali'intercessiGne di Gostantino ( i ) . I 
raggi del Vangelo illuminaron la costa deliMn-, 
dia . Le colonie di Ebrei , ch' eran penétrate 
nell' Arabia e nel l ' Etiopia ( 2 ) , s' opposero al 
progresso del Cristianesimoj ma il travaglio de* 
Missionarj £1 in quaiche modo facilitato da una 
precedente cognizione della Rivelazione Mosai
ca; e 1' Abissinia venera tu t tavia la memoria di 
Fmmenzio, che nel tempo di Costantino sacri
fico la sua vita per la conversione di que' re-
moti paesi. Sotto il Regno del suo figllo Co-
stanzo, Teófilo ( 5 ) , ch'era Indiano d' origine, 

— — — 

( 1 ) Ved. appresso Ensebio C »» v i t . Constan. I . I V . 
c, 5.) 1̂  pressante e patética lettera di Costantino in fa . 
vore d e ' s u o í Crist iani f ra te l l i della Persia . 

( 2 ) Ved. Basnag. Hlst- des J a i f s , Tom, V i l . f . 182. 
T o m . V I U . f . 333. tom. I X . p. 810. La curiosa diligenza 
di questo scrittorc seguirá g l i c f i l i a t i Giudei ñno ali* cstre-
mi ta del globo . 

( ' j ) Teófilo nel la fuá puerizia era stato dato i n o-
sta^gio da'suoi nazionali dell 'Isola di D i v a , ed era stato 

edu. 
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fu investito de!, doppio carattere d' Ambasciato
re e di Vescovo. EgU s imbarcó sul mar Ros-
so con dugento cavalli delle razze plh puré del-
ía Cappadoda, i quali eran mandad dall' Impe. 
ratore ai Principe de'Sabei o degli Om^riti. A 
Teófilo furono aífidati molti altrl irtili o curio^ 
si regali, che potevano ©echare i'ammirazione', 
e conciliar ramicisia de'Barbar!, ed esso impie,-
go con vantaggio molti anni in una visita pa
storal© alie Chiese dalla Zona tórrida ( 1 ) . 

Nell' importante , e pericoloso cambiamen- Cano|a 
to del la Religión nazionale si manifestó 1' ir- menta 
resistíbil potere degl'ímperatoxi Romani . I ter- deiia_ 
rorl d' una forza militare poser silenzio al de- Rd!Slon 
bole e non sostenuto mormono de' Fagani , e le ^ 
v' era motivo di credere , che una volontaria 
sommlssione del Clero- non raen che del popo- ' 
lo Cristiano sarebbe stata reífetto della coscien-
zá e della gratitudine. Da lungo tempoera gia 
-Stabiiito come una masslma fondamentale della 
costituzione di Roma, che ogni rango di dtta-
d.ini fosse ugualmente sottoposto alie leggi } e 
che la cura della Relisione fosse un diritto - ed 

ediuato da' Romani Relie lettere e nella pi t ta . Le Mal-
dive , delle quali forse Male o Diva e ¡a capitale s sotio 
un co.mplesso d i 1900. o ?.coo. piccole Isole ne l l 'Océano 
I n d i c o . Glí antichi avevano imperfecta notizia delie Ma!-
d i v e ; rna l i trovan descritte nc'due viaggiatori Maomctta-
fi i del nono secClo pubblicati dal Renaudot Geogr. N u * 
blens. ¡), j o , j 1. ü* Herbclot Blbllotb, Qrient. p. 704. l l i s t , 
gener. des v o j a g e ¿ T o m . F U I . 

X « ) Füos io rg . L I I I . c 4. 5, 6. r o l ! ' erudire osserva-
^ ion i del Gotofredo. La narrazíone istorica presto si per-
de in una ricerea intoxno alia fede del raradiso , a stra-
n i m o ñ r i SÍC, 
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un dovere del Magistrato civiie . CostantínO eá 
i SÜOÍ successori ñon potevan fácilmente persua
de rsi di avcr perdnto mediante lá ioi" conversid-
ne parte verana delie prerogative Irrtperialí ; o 
«Tessere inabili a dar leggi ad una Religlone , 
ch' essi avevan protetta ed abbfacciata . Gí' Im-
peratori continuaron sempre ad esercitave una 
suprema giurisdizlone sopra i i ceto Ecclesíastico j 

^ ed i l libro décimo sesto del Códice T eodosia-
3 ,8 , í i a* 110 dimostra in vari Titoíl 1'autorita, ch'essias-

sunsero nel governo della Chiesa Cattolica. 
D i s t í n , Ma il legittimo stabiiimento del Cristiane-
zione simo introdusse e conferrrtó la. distinzione frala 
potesta Potestá spirituale e la temporale ( r ) , che non 
sp í r í t ua , erasi mai potuta i m por re sullo spirlto libero 
l e e t e m . ¿eiia Grecia t di Roma. U uffizio di Sommo 
f0íak' Pontefice, che dal tempo di Numa fino ad Au

gusto s' era esercitato sempre da uno de" piü 
eminenti Senatori , restó finalmente uníto all' 
Imperial dígnita. I I primo Magistrato delloSta-
to, ogni volta che la áuperstizlone e la política 
lo richiedeva, lace va in persona le fu nz ion i sa-
cerdotali ( a ) ; né trovavasi 0 a Roma o nelk 

Pro-

( , } Vcá. V Ofist, ¡tO¡lo fref. xAtAÜks'iQ v^t- t 840. 
La pubblica r ímostranza , che Osio fu cosrretro d ' i n d i r i z . 
zare al figlib , contenerá i mcdcsimi principj di governo 
Ecclesjastico c c i v i l e , ch' esso aveva sccísetamenre . í n s t ü -
la t i nclla mente del padre . 

( 2 ) M . de la Hastie ( M s m . de í. ^Acdd. de I n s c r . 
Tom. X V . p. 3^.-6.) ha evidentemente provato, che A u 
gusto, ed i suoi successQrí escrcitav^no in persona t u t t e 
le funzioni sacre di Pontefice ^asumo , 9 d i íf>xp.n\Q fs-
cerdoi; del Rojjuno Impero ., 
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Provlncie alctm ordine di sacerdoti ches'atfH 

napm intima conmmcazion con gli Dei Ma n H I , 
Chiesâ  Crisdana, che aifida i l X ^ ^ l l 

oncrevo. di ̂ uenodd S o K Í 
locato fuori del recito del Santuario econ&so .n í 
resto della moltitudinftdele ( i ^ P ^ X S } 
« l'Imperatore come Padre del s ,o popo 0 ' m ¡ 
esso dovea prestare un rispetto ed r J e 
renza ídia e a'Padridella r w P « . 
l'Ordin,. E „ Í ™ i f-niesa ; e ben prestó 
osíqú 0 che f P - ^ 6 5 6 ' n , e d e S Í m Í ^ « 

p e r r d e t n ^ r ^ ^ ^ ^ — ^ 

verno Romano ; T r ^ V P e ? ^ ^ 
— - - - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ « « ^ « « a ^ 

( 1 ) Era j ' n s e n s í b í W n r e „ rPV, i^ 
ío cont-rnria n d k Chiesa f 1 Pratica alquan-
A - b r o g i o comandó a T o d o í l ^ d ^ 0 " ^ Ü J Í ^ d o 
«n Sacerdote, ved. T e o d o ^ . V ^ ^ ^ Re cd 

^ a! Prete fuo c o m p ™ a ^ am!glÍare ' e Ja PM-

TOMO V I . * ^ 
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toccar con mano profana Tarca del Testamento 
agitava un pió Imperatore . La separazione ia 
t^ero degli uorainí ne'due ordini delíff statocle-. 
ricaie e laicale era comune appresso moíte' an-
fiche Nazioni; ed i Sacerdoti dell' India , della 
persia , dell' Assiria , del la Giudea , della Etio
pia, delFEgítto e della Gaília riconoscevano da 
un'origin celeste i l poter temporale ed i beni 
che avevano acquistati . Queste venerabili isti-
tuzioni s'eranO a- grado a grado unifórmate a0 
costumi e aí governo de'respettivi loropaesi(i); 
tna 1' opposizione o ií disprezzo delía potestáci-
vile serví ad assodare ía disciplina della primi
tiva Chiesa. I Cristiani erano stati costretti ad 
eíeggere i loro Mágistrati ad esigere e distri
buid delle tasse particolari, ed a regolar I* in
terno governo delía loro Repubblica con un có
dice di leggi, ch'erano state cQrifefraate dal con
senso deí popólo e dalla pratica di trecent' an-
n i , Qiiando Costantino abbracció la Fede Cri
stiana 5 parve che contraesse una lega perpetua 
coil una distinta e indlpendente societá ; ed s 
priviíegi concessi o confermati da quell' Impe
ratore o da'suoi successori s'accettavano nongia 
come favori precarj delía Corte, má come giu-
stí ed inalienabili diritti delP Ordlne Ecclesia-

I0etstco0:;. Sí ammín'istrava la Chiesá Cattolica dalla 
impera, spiriíuale e legittima giurisdizione di mille ot-
!ori C r i - t O -
snan i . 

( i > plutarco nel fuo Tia t ta to d ' lGdc c Of i r iderar i 
conta, che i Re. d e l l ' E g h t o , che non eran gia Sacerdoti 
venivan g iomoíS dopo la loro clczionc a l l O i d m Sac"-
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tocento Vescovi ( 1 ) ; mille de'quali trovavansi 
lidie Provincie Greche deü'Impero ed ottocen-
to nelle Latine. L'esteiisione ed i confini delle 
respective Jor Diócesi si erano in varíe manie
re accidentalmente stabiliti dallo zelo e dall'in-
contro de'primi Missionarj, da desiderj del Po
pólo e dalla propagazion del Vanado . Eransi 
iondate m abbondanza delle Chiese Vescovili 
iliír0A deI ^ I o ' suiie coste delF Africa 
nell Asia Proconsolare e nelle Provincie Meri-
dionah del! Italia. I Vescovi della Galúa edel-
la Spagna, della Tracia e deí Ponto dominava-
Z^Jl V3StI .terr!t0rj ' e áeíegavano i r.rali 
dH?M¿ aganei a? eseSuire g^nferiorí doveri 
CrItia^10 ^T1* (2)' P0teVa una Di0^ 
rIdur^/StendfSÍ aá Una intera P^vincia o 
ndursi ad un solo v i l l ano , raa tutti i Vescovi 
godevano un uguale Indeíebii carattere J r a e T 
«o tutü le medesime £acohk e p H ^ ^ J : 

da S. Paolo , d i I "c!;(ííllPaZ!TtIe d,!!̂ nza d i Cario 

*oIica , oh' e r l q i t a f i tan o eftek P de!!a Chiera Car. 
I I nono i í b T f ^ e A n t t k S f t l : 1'Jmper0 

C 2 ) Intorno a* Vcfcovi rn ra ' í « „• '~ 
avea. d í r i t ro di daré i l ]0r r e ' s i o d ^ ' T ^ V Che 

carattere, che avtva e r c i t a i ; , , 0 ' f ta! c c l ^ « ^ 
Eolito av nt i c h e fin i fl e i I d pri § ^ de P r e l a t i ^ ^ ^ 

D 2 
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Aposto!i, dal Popólo e dalle Leggí. Nel tempo 
che la política di Costantino separava la pro fes-
sion militare dalla civile, stabilivasi nel l a Chie-
sa e nel lo Stato un nuovo e perpetuo rango di 
Ministri Ecciesiastici sernpre rispettabile, e qual-
che volta pericoíoso . Ció che v' é da osservar 
d1 importante rispetto alia costituzione e a' d i . 
rkt i di essi puo ridursi a'seguenti capi : I . all' 
elexion popóla re: H- all'ordinazione del Clero: 
I I I . alie sostanze di esso: IV. alia giurisdizion 
civile: V- alie censure spirituali : V I . all' eser-
cizio di predicar pubblicamcnte : VIL al privi
legio deíle assemblee legislative. 

i . Eic7.io- j Dur5 |a übertá delí'elezioni lungo tem-
vescovi. oo dopo i l legittimo stabiliraento del Cristiane-

simo ( i ) ; ed i sudditi Roraani godevano nel la 
Chiesa i l privilegio , che avevan perduto nel!a 
Repubblica, di eleggere i Magistrati , a' quali 

1 dovevano ubbidire. Appena era morto un Ve. 
scovo, il Metropolitano dava la commissione ad 
uno de suoi suffraganei d'amministrare la sede 
vacante , e di preparare dentro un certo tempo 
la futura elezione. Il diritto di daré i l voto r l -
sedeva nel Clero interiore, ch' era i i pin adat-
tato a giudicare del mérito de'candidati ne'Se-
natori o nobili della cittá, persone distinte peí 

- — . • « ' 1 .. ran-

t i .) 11 t o r n ^ n o ( D l f c . E c c l . Tom. I L l l ' * . H . c. i - 8 . 
é 6,7? .721. ) ha t r a m t o abbondanteinente dc l l ' elezione 
de' Vefcovi nc'ptimi cinoue fecoli tanto peU" Oriente che 
neir Occidente ; ma egü dimoftra un' inchnazione molto 
parziale in favore deü 'a r i f toc ta^ ia de Vefcovi Bmga-
mo l ib . IV. c. a. e modéra te Í e Chardon W f l . ¿ " 
crem. Tom. V. pag. 108.128. e molió chiato e precito. 
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rango o per le ricchezze; e finalmente in tutto 
i l corpo del popólo , che nel giorno stabilito 
correva in tolla dalle piü batane parti della 
Diócesi ( i ) , ed alie voke colle sue tumultuó
se acdamazioni facea tacere la voce della ra-
gione e le Icggi della disciplina . Queste accla-
mazioni potevano accidentalmentecadere sul com-
prtiiore pii\ meritevole, suqualche vecchio Pre-
te su qualche santo Monaco, o su qualche lai-
co famoso per lo zelo e per la pietá , Ma si 
soLecitava la cattedra Episcopale 5 specialmente 
neíle grandx e ricché cittá deli1 Impero piarte-
t̂o come ana dignitá temporale che'spirkuaie . 

1 í!n!),(l mteresse, le passioni deli'amor proprio 
e cieinra3 le ani della perfidia e della dissi-
miuazione , la segreíra corruzione , 1' aperta ed 
anche sanguinosa violera, che avevano unrem-
po sturbata la.liberté d' eleggere nelie Repub-
bhche della Greaa e di Roma, troppo spessoin-
fluivano nella scelta de' successori degli Aposto-
h . Mentre uno de'calididad vantava gli onori 
della sua famiglia, un altro allettava isuoigiu-
dici colie delicatezze d'una copiosa cavóla ed 
yn terzo anche piú colpevole de' suoi rivali of-
íenva di divider fra' complici delle sacrileghe 
sue speranze le spoglie della Chicsa ( 2 ) . Le 

r..iii ^ .^^^J^^ l e S S Í 

O ) I n c r í d l í U l s nuhl tudo non folum ex ,o efpld, (Tours, 

dicea / l : Vei' u V l t - ^ ^ 7- 11 Concilio di Lno-
aicea r / r t . í ? al ion tana da l l ' dez ion i ] ' Ínfima plebe e i 

' , i a n o I i f t r i í i § c t a l d i " n " t t o a i i a ^ > 

( * ) U Jettere 4i Sidonio Apollinaxe iv. " *5. V I I . 
9. d i . 
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leggi Civill ugualmente che l* Eccleslastiche ten-
tarono d' escludere la plebaglia da tal atto so-
lenne ed importante . I Canoni delí'antica di
sciplina esigendo ne Vescoyi al cune qualificazio-
ni d' eta, di stato ec. ristringevano in qualche 
modo 1' arbitrario capriccio degli elettori; Inter-
ponevasi anche i'autoritá de' Vescovi Provincia-
l i , che si aduna vano nella Chiesa vacante ad 
oggetto di confermare la scelta del popólo, per 
moderarne le passioni ed eméndame gli errori . 
I Vescovi pqtevan rlcusar d'ordinare un candi
dato indegno, ed i i furore de' diversi ^ fra5 loro 
contrarj partiti alie voite accettava F imparzia-
le lor mediazione. La sommissione o la resis-
tenza del Clero e del Popólo in varié occasioni 
somministrava degli esempj , che insensibilmen
te diyentavano leggi positive e costumi provin-
ciali ( i ) ; ma da per tutto ammetteyasi^ come 
una massima fondamentale di governoreligioso, 
che non potesse darsi ad una Chiesa ortodossa 
alcun Vescovo senza i l consenso de'membridel-
U medesiraa. Gl' Imperatori come custodi della 
pubblica pace e come i primi cittadini di^ Ro
ma e di Costantinopoli potevano in realta^ di* 
diiarare i Joro desiderj neü'elezion d' un Prima
te; ma quegli assoluti Monarchi rispettavano la 
liberta deli'elezioni Ecclesiastxche; e mentre di-

stri-

9. d i m o ñ r a n o alen ni fcandali della Chiefa Gallirana í ep. 
purc la Gallia era meno c i v i i i z i a i a e nieno corretta del l ' 
Or i en te . n- 1 

(,) AUC volte facevafi un comproirseílo o per^ iegge 
o per cor.fenfo, oppure i Vcfcovi o i l Popólo fccglievanQ 
yno 4e' txe «andldati nonainati tiaU*altra par te . 
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strikiivano e riassumevan gli onori del!o stato 
deirarmata, permettevano che mille ottocento 
Magistrati perpetui ricevessero i loro importan, 
t i uffizj da'liberi suffragj del popólo ( 1 ) . Sa-
rebhe stato giusto, che tali Magistrati non ab-
bandonassero un onorevoie posto, da cu i non po-
tevano^esser rimossi; ma la saviezza de' Concia 
lj tentó senza gran successo di obbligare i Ve-
scovi alia residenza , e d' impedlrne le transía-
zioni. Nell' Occidente in vero la disciplina era 
meno rilasciata che nell'Oriente ^ ma le stesse 
passioni, che obbligavano a far tali regolamen-
t i , Ü rendevano jnefficaci. 1 rim pro veri , che 
con tanta veemenza si son fatti nel furor de!la 
collera alcimi Prelati fra loro, non servono che 
a manifestare la comune lor colpa e la íor vi-
cendevole indiscretezza. 

Í̂L I solí Vescovi godevano la facoltá del- l¡' 0f" 
la spirituale generazione ; e qaesto privilegio T^i' 
straordinario in qualche modo compensar pote- c l e r o . 
va i l penoso celibato ( 2 ) , che ímponevasi loro 
come una vircu, come un dovere, e finalmente 

• • .COs a • 

O) Sembra, che t u t t i g l i efemp; c i ta t i dal Tomaf-
fino i P l f c . Ecclef , Tom. J I , l , / / / c . 6, p . 7 0 + . 7 I / . 

fiano n u í traordinari di poteftá cd edandio d' opprcffio. 
ne S adduce da Filoftorgio ( H¡ft. Ecclef . I . I L i r \ U 
confema del Vefcovo d 'Ahf landr ia come una maniera d i 
procederé p í o recolare . 

(2 ) I I celibato del Clero per i primt cinnue o fs¡ fe. 
co], forma in vero un ioggetto di d i f r ip l ina e d i contro . 
v c r ü a , che ñ e con gran diligenza efaminato . si ye. 
da m parncolare i l Tomafsino D i f c Ecc le f . Tom. I . /. n 
C' 6o' <s.1- P- 88(5-9o2. e le anvichi t i del Beni^amo !ib l v 
c 5. Ciafrheduno d i quefti crudici ma parziaH cr i t i c i ha 
elpoito una parte del vero, cd ha t acúuo 1' a l ú a . 

D A 



56 , . Istorta detia deeadenzd 
come una posiva obbligazione. Queíle reíígíoní 
antiche, le quali stabiiirono un ordine separato 
di Sacerdoti, dedicarono al servizio perpetuo de-
gli Dei una data stirpe, tribu , o famiglia sa
cra ( i ) . Tnstituzioni pero di tal genere furon 
fondate per via di possesso piuttosto che di con
quista . I figli de' Sacerdoti godevano con altera 
ed indolente sicurezza la sacra loro eredita; ed 
i l feroce spirito d'entusiasmo ven iva diminuito 
dalle cure, da'piaceri e dagli alletamenti del la 
vita domestica, Ma i l Santuario de'Cristianiera 
aperto ad ogni candidato ambizioso , che avesse 
aspirato alie celesti promesse, o a' beni tempo
ral i di esso. L'uffizio di Sacerdoti valorosamen-
te s' esercitava , come quello de' soldati o de* 
magistrati da coloro, 1'abilitá e temperamento 
de'quali gli aveva resi adattati ad abbracciare la 
professione Ecclesiastica , o che da urí accorto 
Vescovo si erano scelti come i piíi ablli a pro-
muover la gloria e 1' interesse della Chiesa . I 
Vescovi ( 2 ) potevaa costringere ( finattantoché 

1 cial*# 

(1) Díodcro siculo a t teña e comprova I ' ereditaria f u e 
cefsíone de! Sacerdocio fra g l i E g i z j , i Caldei e gl* I n -
diani 1. I . p. §4 ' ÍI- F- *4Z' "SJ- Ed¡t - VVeffellng. A m -
miano deferí ve i Magi coirse una famiglia moho mimcro-
fa . Per fuecula mul ta ad praefens una e&demqv.e pro fa f ' t» 
fnultltudo c r e a t a , Deorum cultlbus dedícala. . X X I l L 6 . A U 
foíiio celebra la filrpe de" D r u i d l de Profef . Berdlgal I V -
ma dalle oííervazioFii di Cefare V I . I J , Fofsiamo a rgu i re í 
che nella GciarcUia Cél t ica fi dava Uiogo anche alia fcel, 
ta cd all 'emulazione. _ . ' 

(2) DI feutono efattamente la materia della vocazio-
r e , dei l ' oidinazione , d c l l ' ubUi-óífr.za ec. del Clero i l To« 

mas-



t e l t Imperé Romano l Cap. I X 57 
flalla prudenza delle leggi non fu represso V abn-
so ) anche quelli che ripugnavano, e protegge-
re gli angustiati per tal motivo; e i'imposízion 
delle maní concedeva in perpetuo alcuni de' piu 
stimabili privilegj dellasocietá civile. Tuttoil cor-
po^del Clero Cattoiico forse piit numeroso delle 
legioni, s' era dagl'Imperatori esentato da ognl 
pubblko o privato servizio 3 da tutti gli uffizj 
municipali, da tutte le tasse e contribuzioni per
sonal! 5 che aggravavano con intollerablJ peso gli 
áltri loro concittadini; e si accettavana i dove-
ri della sacra lorprofessionecome un pleno adem-
pimento degli obblighi loro verso la Repubbli-
ca ( 1 ) . Ogni Vescovo acquistava un assolutoed 
Irrevocabií diritto alia perpetua ubbidienza del 
Cherico che ordínava ; i l Clero d' ogni Chlesa 
Eplscopale colle parrocchie da essa dipendenti 
íbrmava una costante e regoiar societá , e le 
Cattedralí di Gostantinopoii (2 ) e di Cartagi-

f / r l 0 f i ^ ' / ^ . T M ! ? nT7~^8j. e J Í f E i n ^ m o T c l 
ÍV. Jlb. delle fue iAntlchita fpedalmente n S cap, 4. € . e 7. 
Criando fu ordinato in Cipro i ! fratello d i S. Girolamo 
1 Diacom glí tenevan p e r f o r é chiufa la bocea per t imo-
r e , che cgh non facesse una foleane p r o t e ñ a , che rendefe 
«ul l i i facri xíti , 

( r ) Le lettere d' immuni ra , che o í t enne i l c l e ro 
dagl imperatori Ctift iani , fi contengono n e í l íb . re. del 
Códice Teodofiano , e con tollerabii candore fono ¡Jluftra-
te dal dotto Gotofredo, la mente d i cui era bilanciata 
i r a gh opposn pregiudiz; d i Giurifconfulto c d i Prote
stante . 

( 2 ) Ginstiniano Nov . j o ] , sessanta Preti o Sacerdotj 
cento p i acon i , cjuaranta DSaconesse , novanta S.uddiaconi' 
centodieci Let tor i , ventleinque Cantori t cent© O f i i a r j ; i n 
tacto .cinquccemo vemicinejue . I n da i l ' Impera íore filTato 

que-



<S . Istorra del!a decadenza 
* ' ' I 

tic ( i ) mantenevano ií loro stabiíito numero 
particolare di cinquecento Ministri Ecclesiastici. 
La quantita ed i ranghi di essi ( 2 ) furono in-
sensibilmente moltlplicati dalla superstizione de' 
tempi j che introdussero nella Chiesa le sp!eli
did c ceremonie del Templo Giudaico o de' Pa-
gani ; ed una lunga serie di Preti, di Diaconi, 
di Suddiaconi, di Accoliti, di Esorcisti, di Let-
tori , di Cantor]., e di Ostiarj co' respettivi loro uf-
fiz) contribuirono ad accrescer la pompa e Par-
inonia del culto religioso. S'estesero i l nomeed 
i privileg) clerical i a molt e pie confraternite che 
devotamente sosceneyano i l trono Ecdesiastico . 
( 3 ) Seicento paraboiam o azzardose persone in 
^lessandria visitavano gli ammalati; mille cen-
to coptctú o scavatori di fosse seppellivanoimor-
t i a Costantinopoli ; e gíi sciami de Monaci , 
ch' erano insorti dal Nilo cuoprirono ed oscura-
ron la faccia del mondo Romano. 

I I I . 

quefto moderato numero d i m i n i ñ r i per folleva re le angu-
ftie del la Chiel"a , che s'era trovara involta fia'dcbiri c 1c 
miare p t r la fpefa d 'uni quantita affai piü copiofa di eífi . 

( 1 ) U v l v e r f u s Clerus Canhaginenfis . . . fere yulngenll 
•vel amplUiS J inter quos cjuamfltíripil erant L e ñ a r e s infantuH , 
Vittor Vltens , de perfecut. V a n d a l . V. 9. P- 78 • ''Bd'ifí 
Jtuin&rp. Tuttavia fuffifteva! fotto 1* opprcfllonc dc'Vandalí 
quefto lefiduo d' iino flato p i i i profpero . 

{ 2 ) Nella Chiefa Latina oltre i l carattere Epifcopale 
f i e ftabilito i l IHiir.ero d i fette Ordini ; nía i quartro m i , 
n o r i fon prefentemente r ido t t i a vo t i ed i n u t i l i t i t o l i . 

( 3') Ved. Cod. Theedof. ! . X V I , TÍ t . I I . leg. <fa. 
4 j . I I comentario del Gotofredo e 1' iftoria Ecclefiaftica 
d 'Aleífandria dimoftrano i l pericolo di l a l i pie inf t i tu-
z i o n i , che fpello tlifturbaron Ja pace di quella tutboJcn-
ta Capitalc, 



Deir Impero "Romano. Cap. XX. 59 
|1L L* editto di Milano assicuro i be ni u^/J^8"' 

gu al mente che la pace alia Chiesa ( 1 ) . Non A n ^ ' j i j - , 
solo i Cnstiani ricuperaron le terre e le case y 
deile quali erano stati spogliati per causa della 
persecuzione di Diocleziano, ma eziandio acqui-
starono un pieno diritto a posseder tutti i benl 
che ayevano fin al lora goduti per connivenza 
de'Magistrati. Dopo che i l Cristianesimo diven-
ne la religión del!'Imperatore e del!'impero, i l 
Clero nazionale potea pretendere un decente ed 
onorevole mantenimentó; e la paga ¿'una tassa 
annuale Í vrebbe potuto liberare i l popólo dal 
pin opprimente tributo, che la superstizioneim
pone a'suoi devoti. Ma siccome coila prosperi-
tá della Chjesa ne cresceyano anche i bisogni e 
le spese, il. ceto Ecclesiastico yeniva sempreaju-
tato ed arricchito dalle volontarie oblazioni de* 
Fedeli. Otto anni dopo Teditto d| Milano, Co-
stantino concesse a tutti i suoi sudditi la libera 
ed universal facoltá di lasciare i loro beni alia 
S.nta Chiesa Cattolica ( 2 ) ; e la devota loroli-
beralitá, che duranti ie loro vite era tenuta i i i 
freao dal lusso o dairayarizia? scorrevasenzarL 

, te, 

( 1) L ! é l i t r o d i Milano de M . f . c. 48. riconofce , 
che nclle Chiefe trovali una fpccie di proprieta d¡ ter reni , 
dícendo ¡che quefti crano ad j u s eorporls corum ¡ idcfi Eccle-
fiarum , non ham'mum Jlngulorum fertirientla, . Dove ta l 
folcnne dichiarazione d' un Magiftrato fnpremo riccverii 
come una mafljma d i legge civi le in t q t t í i T r i b u n a l i . 

í a ) hUheat unufqulfque Uceatl^m f a n S ^ m a C a t h o l l -
cae i Ecciefiíie ) •venerahillque caiictlio decsiens bonorum q u o i 
o p m v h rel'uicjuere. Cod. Tbeod. 1. XVI. T i t . I I . leg. 4. 
Quefta legge fu pubblicata a Roma 1'anno ^21 . in un t em. 
po , in cui qoftantino potea prevedere la probabilita d' u« 
W$ roteas coir impcratoie dcll 'Oíier. tc, 



6 o Istoñá deila decade-nta 
tegno fteirora della marte. I Críscianlricchlve-
iiivano incoraggiti dáll' esempio del loro Sovra-
no. Un assoluto Monarca i che é ricco senza pa
trimonio , puó esser caritatevole senza mérito , 
€ Costantino credé troppo fácilmente di poter 
acquistar i l favore del Clero col mantener© gli 
oziosi a spese deli' industria , e col distribuiré 
fea'Santi le ricchezze deila Repubbllca. L' istes-
so corriere, che portó in Africa i l capo di Mas-
senzio, forse portó anche una lettera per Ceci-
liano Vescovo di Cartagine . L', Imperatore in 
essa gli fa sapere, che i tesorieri deila Provin
cia hanno Tordiné di pagare neile sue man! la 
summa di tre mila folli , o diciotto mil a lire 
sterline , é di eseguire le ulterior! richieste di 
lui per sollievo del le Chiese dell' Africa , deila 
Numidia e delta Mauritania ( i ) . Cresceva la 
liberaiitá di Costantino in proporzione appnnto 
deila sua fe de e de' suoi vizi . Egli assegnó in 
ogni citta una regolar quantitá di grano per ser
vir di fondo alia carita Ecclesiastica , e' le per
sone di ambidue i sessi , che abbracciavano la 
vita Monástica divenivano i favoriti speciali del 
Sovrano • 1 tempj Cristiani d' Antiochia } d' A -
lessandria , di Gerusalemme , di Costantinopolí 
ec. dimostrano l'ostentata pietá di un Principe 
ambizioso nella sua vecchiezza d' uguagliare le 
opere perfecte dell'antichita ( 2 ) . La forma di 

que-

( 1 ) Eufeb. Hlfi. Écc le f . 1. X . 2. In v i t . Conft. l i b , 
IV . c. a8. Eíío p i i i voitc ü difironde fulla genetoí i ta del 
Criftiano eroe , che i l Vefcovo medeíimo avca. occafion di 
conofcere ed eziandio di fperimenrare . 

( 2 ) Eufcb. H'fi . Ecc ¡ef, ] , x , c, a, j . 4, I I y e k o v o 



DelP Impero Romano, Cap. XX. 61 
^uesti reiigrosiedlfízj era sempllce e bislunga, quaiv 
tunqae potessero alie volte forinarsí in figura di cu-
pola, ed alie volte dividersi in forma di ero ce. 
I I legname per lo piü era di cedri del Líbano; 
11 tetto era coperto di tegoii, forse di ramedo-
rato , le mura , ie colonne , ed i l pavimento 
erano incrostati di varié sorti di mar mi • Eran 
profusamente consacrati al servizio dell' Altare 
i piü preziosi ornati d' oro e d'argento , di seta 
e di gemme ; e tale speclosa magnificenza era 
sostenuta dalla solida e perpetua base di stabili 
possessioni. Neilo spazio di duesecoli dal regno 
di Costantino fino a quello di Giustiniano i fre, 
quenti ed inalienabili donativi de' Principi e del 
Popólo arricchiron le millé ottocento Chiese deir 
Impero. Puo ragionevoimente assegnarsi un1 an
ima rendita- di seicento 11 re sterline a' que' Ve-
scovi ch' erano in mezzo tra' ricchi ed i povert 
( 1 ) , ma insensibilmente s' accrebbe la lor : ric^ 
chezza insieme con la dignitá e coll' opulenza 
deile cittá ch'.essi governavano , Un autentico 

d i Cefatca, che ftudiava e fecondava i l genio del fuo 
Signqre , pronuncio in pubblico un' elaborata deferizioo 
della Chiefa di Gerufalemme j in v l t , Confi, \. iv. c. 46. 
Qtiefta non cílfte piíj, , ma Cgli ha inferito nella vi ta d i 
Coftancinc J. I I I . c. j ff . un breve ragguaglio dell ' a i c h i -
tettura c degli omamenti di cíl'a . I n íimil guita fa men-
zione della Cbiefa de'Sanci Apc l lo l i a Coñan t inopo l i 1. 
I V , €. SÍ>. . Í I 1 

( 1 ) Ved, GiuíUnian. N o v ; I Z J . j . Non e determina-
ta la rendita de' Patriarchi e de'Vefcovi p i i i r icchi i i l 
fruteo pe tó animo maggiore d' un Vefcovato ¡fi ñífa a 
trenta libbre d' o r o . ed i l mín imo a duc j i l medio dun -
que ponebbe cííei d i fedici . ma queñi calcoli fon molco 
al d i fono del real valore, . . . 



6% " Istorta de/la decadenza 
tna imperfetto ( i ) catalogo di rentiíte specifícá 
varíe case, botteghe? giardini e foruli , che ap-
partenevano alie tre ílomaiie Basiüchedi S. Pie-
tro , di S. Paolo e di S- Gloí Lateraiio nelle 
Provlncié deil' Italia, dell' Africa e dell' Orien
te- Questi producevano oí tre la riserva d' una 
quantka d' olio 5- di lino , di carta % d1 afomati 
ec. un' añnua entrata di ventidue milla aurei., 
o di dodicimila lira steríine. Al tempo di Co-
stantino e di Giustiniano i Vescovi non godevan 
pin Pintera fiducia del Clero e de! Popólo, e 
forse non la meritavano. I beni Ecclesiástici di 
ciascheduna Diócesi furoñ divisi irí quattfo par
t í , che dovevarí serviré per uso respettlvamente 
del Vescovo stessOj del suo clero infefiore , de" 
poveri é del culto pubblico, e fu piu volte r i 
gorosamente represso i'abuso di quesfa sacra am-
ministrazione ( 2 ) • I I patrimonio dell a Chiesa 
era sempre sottoposto a tutte le pubbliche im-
' " " ' , Í : ' r': l ' v ; '„ . i «O-

( 1 ) Ved. Barón. yAnnal i Ecclef . an. 324. n . s 8. 5 . 
70 .71 . Ogni memor ia , che viene dal, Vat icano, e g iuña-
menté í 'ofpetta: puré quefti cáta loghi han no 1' apparenza 
di ant ichi e di autentici j cd e a'meno evidente che fe 
fon finti, l i forma roño in un tempo, in cu i g l i oggetti 
de l l ' a v a m i á Papaíe erano i fondl , non i regn! * . 

* Non feordi di grázia íl lettore , che G'bbon ÍI e 
propofto di sfogare come Proteftaote la fuá ingiufta avvei. 
llone confro la .Sede Romana . ( N . del Trad. ) 

(a ) Ved, Tomaflin. D I fe. E c c U f . Tom. I I Í . I . I I . C. 
1 J . 14. 1 5 . p< ¿ZV' - ja t . Non pare che la legittima d iv í í i -
«e de ' ben í EcCÍcíiafticí fo fie anché ñ á b ü i t a nel tempo 
d ' Ambrogio e d i CriíoflómO . Simplicio pero c Gela-
fio, che fnron Vefcovi d i Roma nel fine del quinto fe. 
coló , nelle loro lettere paftorali ne fanno menzione co. 
me d'una legge univerfale ch'exa gia confermiata dali ' «• 
í o dell ' I ta l ia . 



tieíf Impm Romanó i Cap. XX, é$ 
posmoni cíello Stata ( i ) . I I Clero di Roma 
di Aiessandrlá,- di.Tessalonlca ec. poté, chiedere 
éd ottenere aícimé particólarí esenzioni ma 11 
figliuolo di Gostaiítíno resiste cotí vigore ai ten
tativo non per. anche opportuno del gran Con
cilio di Rimini, che aspirava alia liberta uni-
versale ( 2 - } , 5 

¿j IV. I I Clero Latinó, che eresse i l proprio lJs'áf^ 
tribünale sulle rovine del Gius civile e coran- ne c i 
ne Ha modestamente' ricoriosciuto come un do- v i k . 
no di Costantino (3 ) queirindipendente giuris-

^ ^ . . . diU 

( 1 ) Ambrosio d i fen ío re i l pia vigorofo -de'pcivilegi 
Ec t íe í i a f l i c i , fi fottomette fenza contra í lo al pagamento 
de'rri'oWt! fulle terré í -trlhuitirapetit I m p é r a f ó r ^ non ne~ 

gamas , dgrl Ecclefia fo lvunt trd'f.tnm , f o l v i m u s qua f f .nt 
C z f a r l s C a f a r ¡ , & f ú a funt De l D e a : tr'tbutum C x f a r i s 
eft } non, negatur . I l Baronío' J í n n a í . É c c l , ¿ m 187. s" 
affat ica d'interpretar' quel t r ibuto come un atto di carita 
p i u t t o ñ o che di dovere % ma i í Tomaífino DJ/c. E c d e f , 
T o m . I I I , 1. I . c. ;4 : p. a !S8v fpicga piít candidamente 
le parole, fe non 1' intenzione d 'Ambrogio ¿ 

( z ) In. lArlmhienfe Synodo fuper Ecclejiarn-m & Cíe* 
r l carúm prtv ihgUs tra&di t i , habite , u/que eo dlffifitlo pro» 
grejfd efi , ut juga , qua v'idenéntur ad Ecclef iam p ertlnere 
a publica funotlone ceff-xrent , í n q v l s t u d l n e dejifiente, q u o í 
noflrd itidetur dudum fanEth repulijfs . Cod, Teod. I . X V I . 
T i t . I I . leg. 15. Se ¡1 Concilio d i R i m i n i ávelTe poturo 
ottenere 1' intento , quefto mér i to prá t ico l'avxebbe p o t u » 
to purgare: da qualchc fpeculativa erefia. 

{3 ) Siamd aíficuráti da Eufcbio in -vlt. Confi. ] . i V . 
c. ¿ 7 ' e da Soz;omeao 1 ,1 , c. 9. , che la giurifdizionc E-
pifcopale fu cñefá e confermata da Goftantino; ma i l Go. 
tofredo neílá piit foddisfaecnte maniera dimoftra la falfita d; 
un fawofo e d i í t o , che non fü mal chiáramente inscrito ncl 
Códice Teodofiano, ved^ Tom. V I . p. j o j . í» fin. d i dato 
C ó d i c e . pol i e ftraño s che M . de Mofitcfquieu, che era 
G ra r i feo n Culto non meo che fílofofo 3 aüegaffc queft'edirto 
d i Goftantino, E f p r . des L f i x l , X X U . c. 1^. f«nza i nd í -
cirne fofpett® alcuno , 

m 



¿4 Istorla deíla decadsnza 
dizione, che fu i l frutto del tempo , del caso J 
e della propria sua industria. Ma la liberalita 
degli Imperatori Cristiani ayeva gia insignito i l 
carattere Sacerdotale di certe legali prerogative, 
che lo assicuravano e lo nobilitavano ( i ) . Pri-
mieramente sotto un governo dispotico i V«s-
scovl erano i soli, che godessero e mantenesse-
ro rinestimahile privilegio di non esser giudica-
t i che da'loro pari; ed anche nelle accuse ca
pital i i soli giudici deíla ior colpa o innocenza 
erano i loro fratelli adunati in un Sínodo •. Un 
tribunale di questa sorte, a meno che non 'fos-
se acceso da uit odio personale, o da discordia 
religiosa poteva esser favo revolé o anche par-
ziale ali'ordine de' Sacerdoti: ma Costantino era 
persuaso ( 2 ) , che l^impunita segreta sarebbe 
stata meno perniciosa del pubblico scandalo, ed 

C 1 ) foggetto della Giuti idizione Ecclesíañica c 11a-
ftaco invol to in un m i ñ o di pafllone , d i pregiudi/.io c d4 
intcrcíTe . Duc de 'mig l io r i l i b r i , che mi fía no caduti i n 
mano fu quefto punte, fono le Inft'iiutjenl d i Glus C a f m -
nico dc l l ' Abare í l e u r y , é 1* Tfi'iria, clvMe i l NapoJi del 
Giannone. La snoderazione Icro fu l'cffecro dcl'a fituazio-
r ic , i n cu i fi trovavano, ugualmente che del loto ña to . 
I l Flcury era un Ecclefiaftico Francefc che rifpetravá i * 
autorita de 'Parlamcnti ; i l Giannonc un Cjiui ifconfuito r-
ta l iano, che teraeva i l poter della Chicfa, E qui mi fia 
per me fio d' av ver t i ré , che ñeco me le p r o p o ñ z i o n i gencra-
l i , che io avanzo, fono i 1 rifultato di m o l t i fat t i patti-
colari ed imperfe t t i , bifogna , che o rimetta i l lettorc a 
que' moderni f c r i t t o i i che han no cfpreffamente trattato di 
ta l materia , o faccia crefeere qncftc noje ad una fpropor-
zionata e non píacevole mole . 

I 2 ) I I Ti l lemont ha raccolto da Ruffiño e da Teedorc» 
to i fentimenti c le frafi d i Coftantino. Mem, Eccl. Tom, 
l i r , p . 749-/SO, 



Ibeir Imperó Romam. Cap. XX, ^ 
ií Concilio Niceno restó edificato da oueíla saa 
pubblica dichiarazione, che s'egli avesse sorpre. 
so un Vescovo in adulterio , avrebbe gettato i l 
proprio Imperial manto sopra del reo. In se-
condo íuogo la domestica giurlsdizione * de' Ve-
scovi era neí tempo stesso un privilegio ed un 
freno delF ordine Eccíesiastico , le cause civil! 
del quale potevano decentemente sottrarsi alia 
cognizione d'un giudlce seco!are. Le minori lor 
colpa non erano esposte atlavergogna d'unpub-
blico processo o gastigo; e s'imponeva dal mo-
derato rigore de'Vescovi quelía specie di piace-
vole correaione, che 1 tened % l i posson rice, 
veré da'loro padri o Istruttorl. Ma se i i eherL 
co diveniva reo d1 alean delitto, che non si po-
tesse abbastanza purgare colla degradazione daí 
posto onorevolé e vantasgioso che aveva allora 
i l Magistrato Romano senza riguardo verunoal! 
1 Lcdesiastlche immunitá adoperava la .spada 
della giustizia . In terzo luogo venne da una 
positiva legge ratificato 1' arbitrio de' Vescovi 
e fu ordinato a'Giudici d' eseguire senza dila-* 
zione o appello 1 decreti Episcopali, la validitá 
de quah non si era sin aílora apposglaca che ai-
consenso delíe parti . La conversione de' Macrj. 
strati medesimi e di tutto i ' Impero poté apno. 
cô  apppoco aílontanare 1 timori e gli scrupoü 
oe Cristian!. Ma essi ricorrevan sempre al tri 
bunaie de'Vescovi , de' qualí stimavano 1' inte-
gntá e la dottrina ; ed jl venerablíe Agostino 
aveva ia soddisfazion di dolersi, che ve ni vano 
continuamente interrotte le sue spiritual i funzio. 
m dair odioso travagüo di decidere i l diritto o 
ti possesso d5 argento e d" oro, di terreni e d i 

TOMO VI , £ h ^ 



66 ístoria deila decadenzd 
hesúami. 4. Fu trasferito Tantico privilegio áe! 
Santuario a' Tertip) Cristiani , e dalla generosa 
pietá di Teodosio i l giovane ésteso a'fecinti de' 
luoghi sacri ( 1 ) ¿ Era permesso a' supplichevoli 
fuggkivi ed anche rei d* implorar la giustizia 
o la misericordia delia Divinita e de' suoi Mi -
nistri- Veniva sospesa la dura violenza del dis-
potisnio dalla dolce interposizion deila Chiesa ; 
e si potevan protegger le vite ed i benl de' 
sudditi piu cospicui dalla mcdiazione del Ve-
scovo 4 

r i rCf? ' v - l{ Vescovo era ií perpetuo censore de* 
s i t ua jT ' cosfümi del sao popólo. La disciplina deila pe-

nitenza era disposta in un sistema di giurispru-
denza canónica, ( 3 ) ^ che definiva esattamentei! 
dovere deila confesjsione pubblka o priVaéa # le 
rególe del le prove ^ i gradi delle colpe e la 
misara delie pene. Non si poteva éseguif que-
sta censura «pirituale, se i l Pontefice Cristiano i 

che 

( 1 ) Ved. C o i . T é o d o f . llb. I X . T l t . X L V . Ug. 4» 
Se Opere d i Fra Paolo T o m . IV. p. 192-. ec-. ^ trova un 
difcorfo eccellente fopta ¡ ' o r i g i n e , i d í r i t t i , g l i abaíi , 
ed i íiiíiiti de' Sanfuarj. Egü offefva giuftamente ene Tan. 
tica Gisela potca forfe conteneré quindici o v t n ú áfiH s 
numero, che prefeñtemente U püó trovare ne l l ' Italia.den-
t ro le niara d ' una fola c i t t a . 

C a ) Lá ginrifprnder.za penirenzíalé Venívá continua, 
rticñte accrefeiuta da' Canoni de' Concilj . Ma poiche mol^ 
t i cali eran ferapre lafeiati alia diferezione de'Vefcoví ¥ 
efll pufebíicavano fecondo le océorrenze ad efempio del 
f reto re Romano le rególe di difciplina ,• che fi proponeva-
m d'oflervare . Lé p iu fa mofe f ia l'Epiftole canon iclic del 

. qrtarto fecolo fon quelle di Báfiiio Magno . Sonó effe i n 
feriré nelie Pánde í té di Bevercgio Tora. I L p 47-151. e*0-
«o ftate tradotte da Cbardon Hlf i , des Sacrem. T o m , J V . ^ . 
219.277. 



Jbeit impero Komam. Cap, XX. éy 
t U puniva le oseare colpe del la moltitudine 
svesse rispettata i vizj cospicui ed i delitti di! 
stmttivi del MagistratO; ma era imposslblle at-
taccare la condotta di questo senza contr'appor-
si airamministrazioñe del governo civile . Alcu-
m riflessi di religrone, di fedeltá 5 o di timore 
proteggevañ lé sacre persone degl'ImperatoridaL 
lo zelo o risentimento de' Vescovi - ma questi 
arditamente censuravano e scomunícavano 1 T u 
ranm subordinati, che non erano insignití della 
maesta della porpora. S. Atanasioscomumco uno 
de Mmistri d" Egkto , e l'interdetto ch' edi 
prorimizio delfacqua e del fuoco , fu'solenne-
mente trasnesso alie Chiese della Cappadocia 
(. i j . Al tempo di Teodosio 11 giovane i l culto 
ed eloquente Sineslo, uno de' discendenti dl Er-
colé (aj^oecupava la sede Episcopale di Tole, 
mide vicino alie rovlne deii'antica Cirene (5) , 

ed 

^ l ) Bafilio Eptft. 47. ap, Barontd U n n a l . EccleA d*í. 
|*o . n . 9,. i l quale dichiara , che a bella porta ei r i fe r i f . 
ce tal fatto per convinccre i Governatori, ch 'é f l l non c 
rano efenn da una fencenza d i feomunica . Secondo la fuá 
e p í m o n e neppure un Sovrano b (alvo da ' fu l imni del Va t i -
^nJ?; c:d • c5rd,!na!e fi dimoftra moho pííi rorrenfe a fe 
c a n í . 1 C,lllÍfcanfu!t¡ c 1 Teologi della Chicfa GauL 

( í ) Era norata ne5 pubblíci regiñr i d? d r e n e , C o í o . 
«,a Spaxtana , h lunga ferie de' fuoi maggiori fino ad E u . 
iiftene pnmo Re Do . ico d i Sparta , ed i l quinto nella l i -
n a d.frcndoure da Ercole; Sinef. Eflj t . 57. p . x r u E i U , 
¿ 1 * 1 ' V ^ . S ^ w l o g u cosí pura ed i lk f t re d i dictaffette 
In í o a ^ l a n - c r V ¡ 1 reali Antenati d 'Ercole , non 
puo ave me un'uguaic ríell ' i f toria del l ' untan genere. 
1- a J * } n X > <-de n e £ n o PaS- i -> pac cica mente deplora 

at0 ^ « d e n t e e rovinofo d i Circnc con queftc cfpreú 
sio« 



Istoría dsiia deeadenza 
<?Á il Vescovo filosofo sosteneva con digníta ií 
carattere che aveva rlcevuto con fipugnanza ( i ) . 
Egli vlnse i l presidente Androníco, mostró del-
La Libia, che abusa va deli'autoritá d' un uffizio 
venale, inventa va de' modi nuovi di rapiña e di 
tortura, ed aggravava i i delitto dell'oppressione 
con qiieíío del sacrilegio ( 2 ) • Dopo un vano 
tentativo di ridurre i l superbo Magistrato me
diante una dolce e religiosa amraonizione , Si-
ííesio procede a pronunziar 1'ultima sentenzadeL 

la 

fiOrji . C l t tÁ Gr e c a d i antiee « venerando nome , ln tu l tro* 
v a v a n j i una, vo l fa mlgl iaja d i faplenti j adejfa pavera , e 
pjejfa , ed un g r a n mufchia di revine , 

Tolcmaide, nuova ci t ta 82. migl ía alF Occidente di 
Circr.e, aííunfe g l i onor í di Metrópoli della Pentapoli o 
della Libia fupcdore , che furo(5 poi tra$fei:jti a Sozufa. , 
Ved. VVeffeliqg. I t iner . f . 67-68. 732, Cellar, ptogr. Tomt 
i l . par t . I L p. 72. , 4 , Carel, a S. Paul. Üeogr . S a c r . p , 
273. D ' Aovi l le Géfgr , ^Ane. T . i/7, p. 43. 44, Mem9 
de V ^AcAd. 4ei jfnfcripf. T t m . X X X V I I . P. J$í# 

( i ) Sfnefio a vea precedentemente rapprefentato le 
qua l i t a , per le quali íi credeva inca pace di ral pofto E« 
pijf. c. 5. p. 24.5.250, Egl l amava gl i ñudj c i divertimen* 
t i prpfani j era íncapacc di foftencre la vira cé l ibe} non 
credeva la rifurrezione ; e ricufava d i predicar del íe f a * 
.volé al p o p ó l o , a pieno che non g l i foffe permeífo d i j ¡ i 
lofofare in cafa propiia . Teófilo Primate d e l i ' E g i t t o , che 
conofceva i l fu o mér i to , arcetto quefte í l raotdinarie pro. 
eeí le . Ved. la vita di Sinefio ap. i l TiUemoqt» Memor. E c ? 
tlsf . Tint* x i i . p. 499-554. 

( 2 ) Ved. r invectiva d i SÍnefip Eptfi . I . V I L p. t j im 
z a r . La promoziore d' Andronico non era legi t t ima, cf» 
íendo egli nativo di JReren'ce ch' era nclV iftefla Pro, 
vincia . Gl ' iftrunienti delie torture fono curiofamenté fpe» 
cificati , cioc v i írvpiov , o, ftrettojo , ¿anrvXi iSp'* » 
ijofcypixfir, . pmvXafítg , v r x y p x , %í'.\o9po^iov , che 
in varíe guife comprimevano o díftendevano le dita » 
I píedi 3 i l tígfo s le Qiccchif ? le ¡|bb£a delie vit!|nc, 



Bs ÍP Impen Romano '. Cap, XX*. 6% 
la gmstlzia Ecclesiastica ( p ) , che corídanna Aii« 
dronico co'saoi coinpagni e la loro famiglia al-
resecrazione delia térra e del cielo. I peccato-
r i piü crudeli di Falaríde e di Sennacherib, piñ 
dannosi della guerra, delia peste 0 d' un riuvo,-
lo di locaste, son privad deí nome e de' prl-
vilegi di Cristiani , della partecipazione de' Sa-
craménti e della speranza del Paradiso . 11 Ve» 
scovo esorta i l Clero , i Magistrati ed i ! Popó
lo a rinanziare a qualimque commercio co' ne-
mici di Cristo, ad escluderli dalle proprie case 
e tavole, éd a negar loro i comurti uffizj della 
vita ed i convenienti r i t i della sepokura . La 
Chiesa di Tolemaide oscura e per quanto sem-
bra poco autorevole , manda-questa dichlarazio-
ne a tutte le altre tre Chiese del mondo sue 
sorelle, dichiarando, che q u a l u n q ue profano r i -
getterá i suoi defcreci, sara partecipe del. delit-
to e- della puniztoiie d̂  Andronico e degli emp| 
seguaci di lut. Taii spirituall errori aequistaron 
forza da una destra rappresentanza alía Corte di 
Btsanzio; ii Presidente imploró tremando la pie--
ta della Chiesa; e i l Discendente d' Ercole eb-
be' i l placeré d'alzar da térra un prostrato TiL 
ranno ( 2 ) . Tal! prmctpj éd esempj appoco ap-
poco^preparavano i l triortfo de' Pontefici Roma-, 
ni , ene han pasto i l piede sul coito de'Re. 

V I . 

( 1 ) L-a fenteriza dt fcotaurtlcs e conccpí ía jxi uno ftL 
id ora tor io , Sínef. Eplfi. y i . p. 201-203. H m é t o d o d i 
compreñderv-i k ; mters fam'ig'íic , febbene alquanto iapmfto , 
fa eftefo ariche di piíí nég ! ' i n t e rd s t t i naziona l i . 

( i ) ved. Sínef. E ? l i . $7 , p . t8ffl l87t En:f i ( ' „ 
a i 8 , 219, E f ' f i . Sju p , 239 .2} í , * 

E Í 



yo Istúria deüa decadenza 
V I . Ogni governo popoiare ha provato gl | 

h r n ^ d í c^ett'1 d'una rozza o artificial eloqíiensa . I I na, 
predicare turale piu freddo viene animato , e la ragione 
jubbhca-piu soda vien mossa dalla rápida comunicazio-. 
mente, m deirimpeto cke prevale ; ed ográ uditore si 

trova spinto dalle sue proprle passíoni, e daqueU 
le della moltitudine che io circonda , La rovi-
na della liberta civile aveva fatto tacere i De-
magoghi d' Atene ed i Tribuni di Roma : nori 
s'era iqtrodíMito ne' tempj dell' antichita i l co-
stume di predicare, che par che formi una par
te considerabile della dev®zione Cristiana 5 e le 
orecchie de'Monarchi non erano mal state toe-
che dail'aspro sqono della popolar eloquenza, fi-
nattanto che i pulpiti dell* Impero furon pienl 
d i sacri Qp-tori, che godevano alcuni vantaggl 
incogniti a' profani loro predecessori ( i ) , Agli 
argqmenti ed alia rettoriQ del^ribuno ithme-
diatamei^te si opponevano con uguali armi degli 
a bilí e risoluti antagonisti; e la causa del la ve, 
rita e della ragi ene poteva trarre per accidente 
qualche vantaggio dal conflitto del le contraríe 
passioni, 11 Vescovo o qualche distinto Prete , 
al quale aveva esso cautamente delegara la fâ  
col ta di predicare, par la va, senza rischio cf es-
ser ínterrotto o contraddetto, ad una sommessa 
moltitudine, le cui mentí erano gia dlsposte e 

con-

( i ) Ved. i l Tomaffino n l fc lph Ecdef. Tom. I I . I . I I I . 
c ' 8J' p. ly t f i - Jyyo . e i l Bíngamo y i n t i q , Vol. I . I . XIV^ 
c. 4. f . 588-717. gi rifguardava la predicazione come 1' u-
ffizio piu 'mporrantc del Vefcovo; ma qualche volta s' af-
fidava quefta funzione alcuni f t Q t i , quali %nn Q t i í o i 
ii-r.no $ i Agoftinof 



Deir Impero Romano. Cap. XX. 71 
convlnte dalle venerande ceremonie della relL 
glone. Era tanto stretta la subordinazione della 
Chiesa Cattolica, che nel tempo stesso potevan 
partiré da cento puípiti deli'italia o deli'Egitto 
de' suoni concertati nel la medesima forma, qua-
lora essi fossero dlretti ( 1 ) dalla mano princi
póle del Primate Romano o Alessandrino . íl 
disegno di tale instituzione era lodevole , ma i 
frutti non furono sempre salutari. I predlcatori 
raccomandavan la pratica de' doveri sociali; ma 
esaltavan la perfezione della virtu Monástica , 
ch'é penosa per gl'individui ed inutile peí ge
nere umanq. Le lor caritatcvoli esortazioni di-
mostravano una segreta brama , che fosse affi-
dato al Clero i l maneggio de' beni de' Fedeli per 
benefizio de' poveri. Le piü subblimi rappresen-
tazioni degli attributi e delle leggi di Dio ve-
nivan contamínate da una vana mistura di me-
tafisiche sottigliezze, di riti pueril i e di supposti 
miracoli; e coi piu férvido zelo si difíbndevano 
sul mérito religioso di detestar gil avversar) 
della Chiesa, e di ubbidirne 1 ministri . Qaaít-
do l ' eresia o lo scisma turbava la pubblica pa
ce, i sacri oratori suonavan la tromba della di
scordia e forse delkf sedlzione . Per mezzo de* 
aústerj si rendeva perplesso í'íntelietto degli u-

di-

> ^ ( i ) JLa regina Elifabetta ufa va qtieíl* efpreffione , c pnt„ 
ticava- qaeft' a r t i f iz ío ogni volta che deílderava di preoc-
cupar g l i animi del 'pópalo in favore d i qualche paffb 
ftiaordinario del govcrno . I l fu o fucceííbre ebbe occafiofi 
di temeré g l i c f t i l i efFetti d i qncfta m u f i c a , ed i l figlio 
d i l u i ne provo i l n ' g o r e a l l o r c h s i l pu lp i to , i l tambu-
10 Ecclcfiaftico ce, Ved. HeyÜn. Vi t . del i ' ^ i r c t v e f a v t 



7" ístórla del!a deeaienia 
ditori; se ne infiammavano le passloni cdííé iúA 
vettive, ed essi uscivano da' tempj Cristiani d' 
Antlochia o d'Alessandriá, preparati o a soffrw 
re o a daré il martirio. Nelie veementi decla-
mazioni de'Vescovi Latini si vede chiarameiíte 
la corruzione del giusto e della lingua i ma le 
composizioni di Gregorio e di Grisostomo si son 
paragonati a' modelli piu splendidi deirAttieaó 

Vn.Prí- ^rnen cíe^,Asiática eloquenza ( i ) . 
vik'gio" VH. I rappresentanti della RepübblicaCrl-
deiic as. stlana ogni anno adunavansi regolármente nella 
V t ^ h h t l Primavera e nell' aiítunno; e questi Sinodi spar-
ve5", "ser lo spirito della disciplina e legislazione Ec» 

clesiastica per le centoventi Provincie del mon
do Romano ( 2 ) . L'Arciveseovo o i l Metropo
litano era dalle leggi autorizzato a convocare i 
Vescovi snffraganei alia sua Provincia , ad invi
gilare sulla lor condotla, a sostenerne i dir i t t i , 
a dichiararne la fede, e ad esaminare 11 méri
to de1 candídati, che venivano eletti dal Clero e 
daí Popólo, per supplire alia vacanza del eolle-
gio Episcopaíe. I Primad di Roma, d' Alessan
driá , dsAntiocMaí di Cartagine, ed in seguito 

' l : • [ d i -

í i ) Que'modefti Oratori confeíTavano , írhe manéand© 
cfíí del dono de' miracoÜ , procuravano d i acquiftar le ar» 
t i deli'cloquenza , 

( 2 ) í l Coñci l io Ñieeno fete nc'Can®ní 5. 6. e 7, 
á k u n i regoíamenti foñáamentaK fopra i Sinodi , i Metro* 
^e l i r añ i cd i Primati . Di quefli Canon! íi e in varié guL-
fe áBufato",- fe n ' e conforto i l ferifo , íí fono intcrpoiat i , 
e fe ñe fon finti de' tíiiovi fecondo 1'ínréréffe del Cíexo , 
l e Chiefe S u l é r b t e d t í e , aíTegnate da Rnffino á l Véfcovo di¡ 
&on ia , hanno dato occafiorie ád una veeífieíií-e cofttroycr^ 
f i a . Ved. Siimond. Oj>er, T e n , j y . p. 1.2J8, 



t e í f Tmperb Kúmknol Cdpi X Z 7¿ 
'áí Costantinopoli, che godevano una gínrlsdizio^ 

Éie piu ampia, adunavano le numeróse assemblee 
rfe' Vescovi lor dipendenti .• Ma era una preroga-
tiva propria dei solo Imperatore la convocazio-
ne de' Sinodi grandi e s'traordinarj . Ogni volta 
che le occorrenzé della CÍiiesa richledevano, che 
si renisse a tal passo decisivo , esso mandáva 
ana perentoria ¡ntimazrone a'Vescovi oa'Depu-
tati di ciaschedana Provincia, coll'ordmeoppor^ 
tuno per T uso de' cavaili pubblici , e con asse* 
gnamenti conven i enti per le spese del loro viag. 
gio . Ne" primi tempi , allorche Costantino eraAn. j i f , 
protettore piuttosto che prosélito del Cristiane-
simo , egli rimise la controversia Africana al 
Concilio d'Arles, in^cui si trovaron come fra-
telli ed amici i Vescovi di Yorclc, di Treveri, 
di Milano, e di Cartagine per iscuotere nel na! 
tivo loro linguaggio i l comune interesse della 
Chiesa Latina o Occidéntale ( i ) . Undici an.An. ¡ ¿ ^ 
ni dopo a Nicea neila Bitinia fu convocata una 
piú celebre e numerosa assembíea per estingue-
fe con definitiva sentenza le softili dispute, cíí 
erano insorte fteíl' Egitto sopra la Trinitá. Tre-
cento diciotto Vescovi obbedirono aH'intimazio-
ne del I'indulgente loro Signore ; gil Ecciesiasti-
ci d' ogni specie 5 setta e dominazione si son 
computati fino a dugmila quarantotto persone ; 

.: •* / *> Non abbiamo che ttentzxe o quarantafctte foscrf-
ziom Epifcopaii i ma Adorie, autore veramente di poco 
c réd i to , conta feiCcrito Vefcovi nel Concillo dvArle6 - T'lí-



74 Istorta M U decMienza 
( i ) i Greci vi comparvero personalmente s ed 
11 consenso de' Latini fu espresso da Legati 
del Romano Pontefice. Le sessioni, che durare-. 
tío cjrca due mesi frequentemente s furon ono-
rate dalla presenza deiF Imperatore * Lascíando 
esso le guardie alía porta , sedeva ( coila per-
missione del Concilio ) sopra una piccola sedia 
nel mezzo deií' assemblea . Costantino ascoltava 
con pazienza, e par] a va modestamente; e quan-
do s'intrometteva nel le contese, protestavaumiL 
mente, ch' egli era i i ministro non i l giudice 
de'successori degli Apóstol!, ch'erano stati sta-
Mlit i come Sacerdoti, e come Dü sulla térra 
f 2 ) , Tal profonda venerazione d' un assoluto 
Monarca verso un debole disarmato congresso 
di proprj sudditi non si puo paragonare che al 
rispetto, con caí si trattava ií Senato da* Prin-
cipi Romani, che adottaron la política d' Au
gusto. Nello spazio di cinquant' anni uno spet-
tator filosófico delle umane vicende avrebbe po-
tuto confrontar Tácito nel Senato di Roma e 
Costantino nel Concilio di Nicea, Tanto i Pa-
dri del CampidogUo, che quelli della Chiesa e-
ran degenerati dalle virtu de'lor fondatori ; ra a 
ŝ ccome i Vescovl avevan gettateradici piu pro-
fúnde nella pubblica opiniane 5 sostennero con 

piu 

< i ) Ved. T i l l cmont Tom. V I . f . 9 1 ! . e r.caufobic f/^» 
di Manichelfme T o m . I . f . 529. I l nomc d i Vefcovo dato 
da Eutichio ai 2048. Eccleñaftici l A n n u l . T o m 1. p. 440. 

,i/er/. pacock. 1» deve cftendere moi to al di la de' l i m i t i d* 
Un'ordinazione ortodoffa o anche Epifcopalc . 

( a ) Ved. Eufeb. in vlt . Conft, llb. ¡H, c. S-zi* TiWes 
mont Mera. E c d , T m , VI, ? , <S^-759. 



piit decente orgoglio ia lor dignitá, ed alIevoL 
te si opposero con spirito virile alie brame del 
loro Sovrano . I I progressQ del tempo e della 
superstizione ha cancellato la memoria della de-
bolezza , della passione e deli' ignoranza, che 
oscurava questi Ecclesiastici Sinodi 3 ed i l mon
do Cattolico si é concordemente sottomesso ( 1 ) 
agrinfallibili decreti fle'Concilj generali ( 2 ) , 

( 1 ) San el mus ir l t t tr lytcefn Ugum oltinere J quae $ 
quatuer SanCils C p i e í l U f . . . expefitae f u n t aut firtnatae . 

f r a e d i t a r u f » enlm quatuor Syuedorttm Hogmata ficut S a n -
Has S c r l p t u r a s , & reg-Uas ficut leges eb fervamus . GÍuftí-
r i a n . X c v . I l Bcveregío i'andecl. l 'rtleg. p. ?. of-
f e r v a c h e g l ' Impera tor i non feeeto mai leggi rmove nelle 
materie Eccleilartichc i e Giannonc awerte con uno f p i r u 
to inolto d iverfo , ch 'ef l í diedero la íanxionc légale a'Ca-
ppni dc 'Conci l j . I f i . C l v . d i N a ? . T . / . p. 135, 

( 3 ) Ved. í ' art. Conelle neU'Enciclop. T o m . I I I . p, 66S , 
679. edl^. d i Luce a. . 11 Dotror Bouchaud aurore d i eíTo ha 
d i fcu í lb , a norma de' principj della Chiefa Gallicana , le 
pr'incipaii qqeftioqi relative alia forma e coftituzione de' 
Concrilj generali, nazionali $ províncial í . GÜ Edi tor i Pre-
f a t . p. X V I . han ragione di g lor iar í l d i queft* articolo . D ! 
rado q u c l l i , che confuí ta no V immenfa lo io compilazione, 
le jano SÍ ben foddisfat t i . 
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C A P I T O L O X X L 

Émiá persegukitfa : Sclsma de* Dbnathti Í Con* 
mversia .Amana: .Atañasio: Stdto della Chk-
sa e de/r Impero tuirbato sctto Costamim ed i 
suoi figlii Tolkranza del Taganesim». 

L9 Appíausa del Clero grato ad um Princíp'e , 
che né secondó' íé passiorfi , e ne promos-

ae i l vantaggio , ha eonsacrato la rnetrioria di 
esso . Costaiitírid gíi prociiro sicurezza , h&ú j 
onori e Vendetta; e risguardó1 la difesa delíafe-
de ortodossa come íl pi& sacro éd ímp'ortaritef 
dovere d'im civil Maglstrato . L5 editto di Mi
lano, queíía graii carta di toUeranza, ayeacon-. 
ferrriato ad ogni individuo del riiondo Romano 
i l privilegio di scegliere. e di profesare la pro-
pria suá relígioné. Ma fu beti presto vioíato que-
sto mestimablle privilegio; riraperatore insieme 
colía cognizione della vlrlta appresé anché íé 
massime della persecuzione; e le Sette discordi 
della Chiesa Cattolica fiirono afflitté ed oppres« 
se dal trlonfo del Cristianesímo. Costantino ere-
dé fácilmente che gli Eretici , che" pretendevano 
d' opporsi a'comarídi, o disputar contro íe opi-
nioni di íui, fosser colpevoli della piu assurda 
e rea ostinazíone; e che 1' uso opportuno di 
moderati gastlghi av'rebbe potuto salvare quegl" 
infelici dal perieoío d'un'eterna cóndanria. Non 
si perdé un momento ád escludere i ministri e 
i prédreatori del le sepárate congregazioni daogtil 
parteclpazione de'tempj e delíe immunita , che 
l'Imperatore aveva si liberamente concesse al 
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Clero ortodosso. Ma sicconje i Settarj potevan 
puré sussistere sotto 11 peso della disgrazia rea-
le, si fece immediatamente seguiré alia conqui
sta dell'Oriente un editto , che annunziava la 
totale lor distruzione ( 1 ) . Dopo un preambolo 
pieno di passione e di rim pro veri , Costantino 
assolutamente proibisce le assemblee degli Ere-
t ic i , -e confisca 1 comuni lor beni, appiicandoli 
0 ai Fisco o alia Chiesa Cattolica . Le Sette , 
contra delle quali era diretta 1' Imperial© seve-
1 ita, pare che fosser composte daglf aderenti di 
Paolo di Samosata; da1 Montanisti della Frigia , 
che conscrvavano un' entusiástica successione di 
profezia; da'Novaziani, che fortemente rigetta-
vano la temporal eficacia della penitenza ; da" 
Marcioniti e Valentiniani, sotto i principallsten-
dardi de'quali appoco appoeo rlunite s era tío le 
diverse specie di Gnostici" dell' Egitto e dell1 A-
sia; e forse da' Manichei, che di fresco avevan 
portato dalla Persia una piii artificiosa compo-
sizione di Teología Oriéntale e Cristiana ( 2 ) , 
Si esegui con vigore con eftetto i l disegno di 
estirpare i l nome, p almeno d'impediré i pro-
gressi di quegli odiosi Eretici. Si copiarono da« 

( 1 ) Eufeb. in v i t . Confi. I . I J I . f, S j . <H. «S. 66 . 
C i ) Dopo qualche efame delle varié opinipni d i T Í L 

Jemont , d i Beaufobre , d i Lardner ec. io son perfuafo, che 
Manete non propagaíTc neppure nclla Pexfia la fuá Serta 
prjma deU'anno ?7o, Egli e í l r a n u , che una filpfofica e-
ftraniera erelia penetrar poteffc con ftanta rapidita nel-
le Proyincic Afxicane } puré io non po(io facihnente i n -
durmi a ligcttgrc 1' editto di oioclcz-iano contro i Man i -
c|iei? che púa ipsgeffi a^preíTo i l liaronio ^Ann, Ecf lef , 



7 8 'htoría, Je/Ai iecaienza 
gli edítti di Dioclezland alcuni regolamentí pe-
nalí> e tal método' di conversione fu applaudi-
to da quegli stessl Vescovi- che avevan próvato 
i ! peso^dell'oppressiGne • e difesi i diritti dell* 
umanitá . Due particolari circostanze peraltro 
possoil serviré á provare che lo spirito di Ca-
stantino non era interamente corrotto dallo ze-
lo e dal blgottismo ¿ Avanti di coñdannare i 
Manichei e le Sette ad essi aderenti, esaminar 
volíe diligentemente la natura de' religiosi loro 
Pnncipj. Siccome diffidava dell' imparzialitá de' 
suoi consiglieri Ecclesiastici ¿ diede tal delicata 
commissione ad unMagistrato civil e5 di cu i egli 
giüstanlenée stiínava la, moderazioñe e i l sape-
re3 e probabilmente ríe ignorava i l venale ca-
rattere ( i ) . Tostó restó i'Imper'atore convinto, 
che aveva con troppa fretta proscritta Portodos! 
sa fede e gli esemplari costumi de'Novaziani ^ 
che' dissentivano dalla Chiesa in alcuni articoll 
di disciplina á i quali forse non erano esseriziaii 
per la saiute. Con un editto dunqué particola-
re gli esentó dalle pené generali del la íegge ; 
(2) accordo la facoltá di erigere una Chiesa in 

Cos

es) Conftantlnus ¿nlm cum limatlus fugerfiltUnum qtídé* 
fetet f e ñ a s Manichaeormn i r fim'illum & c , Ammian. XV. i s , 
Strabcgio, che da queíla coínmifllonc prefe i l íbpr.in«omc 
d i M u f o n U n o , era un Criftiano deüa fetta d ' Ar r io . Eflo 
intervenne come uno de' Conti al Concilio d i sardi 4 LÍ-
banio lodá la fuá dolcezza e prudesza . Valcf* a i d . loe» 

I < 2 ) c o l teod. 1. X V I . T h . t . hg . 2. Siccome r e í Co. 
dice Teodofiano non fi trova inferirá la leg^e genéra le , e-
g l i e probabile che nell 'anno 43a, fofícr gia ¿ftititc I c f t t -
te nclla medelínia condannate. 



^beir Imperó Homané* Cap, XXÍ. y§ 
Costantíndfjoli, rispetíó i mifacoli de'IoroSantii 
invitó al Concilio di Nicea 11 loro Vescovo A-
cesio * e pose gentilrnénte in ridicoío le rigoro-
se opínioni della sua Setta con un famigliar 
moíto^ ché dalla bocea d' un Sovrario si dové 
ricevere con applauso e gratitudine ( 1 ) 0 

Le querele e le vicendevoli aecuse , che . , . 
sí fécero al trono di (Tostantino ¿ dopo che la ye "fiad' 
morte di Massenzio ebbe sottoposto l1 África aU Africa , 
le vittoriose sue armi i eran mal adáttate a edi- A n . i * * * 
ficare un imperfetto prosélito. Ei seppe coii sua 
mafaviglia^ che le Provincie di quella gran re-
glone da'confini di Circne fitio alie colonne d' 
Ercole 5 eran divise per discordie di feligione 

L'origine della divisione proveniva daüna 
doppia elezione fatta nella Chlesa di Cartagine, 
Che tatito per fango,, quanto per ricchdzze era 
la seconda fra le sed i Ecclesiastiche dell' Occi
dente» I due fivali Pfimati dell'Africa eran Ce-
ciliano é Majorino i e la morte di quest' ulti-. 

íno 

< x ) Sozomefi. í. í. t. 22. Socrat. 1. I . c. 10, Si '•% 
fofpettato, ma credo fenza ragione, che queft* If torici a-
vcflfero dell'attacco alia dottrina Novaziaña . L ' I m p e r á t ó r c 
difie al Vcfcovo i Ace í io , p rendí una fcala c va in Paradi-
fo da té folo . Mohc fette Ciiftiane hanno a vicenda jpre-
£a in preftito la fcala d' Aceíio , 

C 2 > Si poíTon trovare i migl íor i m a í é m l i per queftá 
parte d ' I ñ o r í a Eccleíiaftica r.cU' edixione d'Ottaro M e l e v i , 
taño pubblicata in Pafigí nel 170©- da M . Dupin , che 
í ha arr icchíta con note cr i t iche , con geógrafiche difciíffid-
n i , con memorie o r i g i n a l i , e con un efatto compendio d t 
tutta la controverfia . M» Ti l í emoñt ha itrpiegato i n t e r n o 
a' Donatifti la maggíof parte del Toín . V L f , h e ad eflo 
e dovuta un'ampia collczione di tu t t i i pafli d i S. AgoftL 
no fuo favor i to , che fi « fe r i scono a qucgli Erct ic i » 



Istúnd del!a •decadenta 
mo tostó diede luogo a Donato , che a motivo 
della sua maggiore abilitá ed apparente virtü 
fu i l p i i stabil sostegno del suo partito. I I van-
taggio i che Ceciíiano pote va trarre dalP ante-
riorita della sua ordinazlone, veniva tolto di 
mezzo dall'iilegittima o almeno indecente fret-
ta, con cui s'era fatta , senz' aspettare i ' arrivo 
de'Vescovi della Numidia . L' autoritá pol di que-
sti Vescovi, che nel numero di settanta eondan-
narono Ceciíiano , e consacrarono Majorino, vie
ne pur anche indebolita dall'infamia di varj lo
ro carácter! personali a dagl' intrighi muíiebri , 
dalle sacrileghe convenzioni e dal tumultuoso 
procederé, che sogliono imputarsi a questoCon
cilio Numidico ( i ) . í Vescovi de'contrarj par
t id sostenevano con ugual ostinazione ed ardo-
re, che i loro avversarj dovessero degradarsi, /ó 
almeno infamarsi per 1' odioso delitto d' aver da
te in mano agli uffiziali di Diocleziano le San-
te Scritture. Da'rimproveri, che vicendevoímen« 
te si fecero, non meno che daU'istoria diquest* 
oscuro fatto puó gilistamente inferirsi, che F ul
tima persecuzione aveva inveíenito lo zelo de' 
Cristiani dell* Africa sen?a riformare i costumi , 

• v . La : 

( i ) Schisma. igltur Ulo tempere conftifae multerls Irnn 
cundía peperlt , amhltus n u t r l v l t , avarltta. ro l toravl t , Optat^ 
l , I . c. 19, I l linguaggio di Purpurio c íimile a qncllo d ' 
un furiofo f r ené t i co ; d l cHut te neeajfe filies ferar ls tuae . 
FurpurluB refpondit. Putas me t t r r e n a. te occldl j ó* 
eecids eos, q-il contra, me f a c t u n t . ± 4 $ , Corte. Cirtenf . . a i 
c a l e 0¡>tat . f . 374. Qiiando fu invi ta to ad un'affemblea d i 
Ve feo v i Cec i í i ano , Purpurio difíe a' fuoi confratelli o f ia*, 
t o í i o compl ic i : „ Venga pur qua a ricever da no! V i m -
pofizion delle m a n í , c noi per penitenza g l i f^cszcismo l i 
*:¿fta n QftAt, í , / . Ct i¡?\ 
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La Chiesa in tal maniera divisa non era capace 
di rendere un ghidizio imparziaíe ; la contro
versia dunque fu solennemente agitata in cin-
que Tnbunah diversi, che farono assegnati dal-
1 Imperatore • e tutu la processura del primo 
appelio fino alia definitiva sentenza duró piú di ' 
tre^anm. Una rigorosa inquisizione fatta dai V i 
cario Pretoriano e dal Proconsole de!!' Africa ; 
la relazione di due Visitatori Episcopal!, che 
fu on mandati a Cartagine ; i decreti de' Con-
ol) di Roma e d'Arles • ed 3] gludizlo supre-
mo di Costantmo medesimo nel sacro sao Con-
cistoro furon tutti favorevoli alia causa di CecL 
iiano, ed egli fu di común consenso riconoscia-
to dalla civile e dail' ecclesiastica potestá come 
i l vero e legitimo Primate deli'Africa. Si die-
der gh onon ed i beni della Chiesa a' Voscovi" 
suífaganei dl hú> e senza difficoltá Costan
tmo st contento di punir coll'esliio i principali 
capí dellafozion Donastista , Siccome ía lorocau! 
f hl es?n3!nata attenzione, forse fu anche 

f n n f gTTTe ; 6 f0rSe 11011 era P^Va di 
fondamento la lor querela', che si fosse ingan-
a í ^ . ' o " 1 1 ' " d f ImPe^ore dagl-insidiosi 
d i , i w l C0rril2i0ne Poté P^carar la con-
danna dfli innocente, o aggravarla sentenza del 
reo Tal atto pero d'ingiustizia, se avesse te.;-
^ n Z Un.TPOrtU^ dÍSPUta' avi'ehb~ P'^uto 
annoyerarsi fta que'mali transitorj d'un gover-
no dispotico, che non piú si risentono né si 
rammentano dalla posteritá 

.0 j f a ^ i n c i d e n t e si pkcolo per se s t e s . d e Z 
T n ^ v f mmta ÍUOSO ^ ^ t o r l a , pro. 



Istoría delta decadentá 
éusSe un memorabile scisma, che afflísse le Pro: 
vincie dell'Africa piu di trecento anni, e non 
vi fu tinto che insieme col Crktianesimo stes-
so . L'inelessibile zelo di liberta e di fanatismo 
animava 1 Donatisti a ricusar d' ubbidire agll 
usurpatori , de quali disputavano 1' elezione ^ e 
negavano la spiritual potesta. Esclusi dal civile 
e religioso commercio degli uomini , essi ardi-
tamente scomunicarono ii resto del genere uma
no , che aveva abbracclato 1' empio partito di 
Ceciliano e de1 traditori, da'quali trae va la pre-
tesa sua ordinazione . Asserivano con si curezza 
e quasi esultando, che s'era interrottala succes-
sione Apostólica; che tutti i Vescovi dell' Eu
ropa e dell' Asia erano infetti dal contaggio del-
la colpa e del lo scisma ; e che le prerogative 
¿ella Chlesa Cattolica si ristringevano a quella 
scelta porzione di credenti Africani , che solí 
avean conservata intatta l'integrita dell a fede e 
della disciplina. Questa rígida teoría veniva so-
stenuta da una condotta meno caritatevole . O-
gm volta che acquistaVano un prosélito anche 
dalle dlstantí Provincie dell'Oriente , reiterava-
no scrupolosamente i sacri riti del Battesimo ( i ) 
e dell' Ordinazione, rigettando la validitá diquel-

- I i 

/ C i ) I Concilj di Arles, d i Nicca e d i Tiento con
f i rmaron la fáv^a e moderata pratica della Chiefa Roma
na. I Donatifti pero avevano i l vantaggio di foftcnere l 
opinión di Cipriano , e d 'u ra paite confiderabile della pru 
mi t iva Chiefa. Víncenzio Lirinenfe ?. 3 i i ' "P- T>lU>»o»s. 
Mem. E c d . T o m . V I . p. 138.) ha fpiegato, perche 1 Do-
m t i s r i fon condannati a bmciare in eterno col Diavolo , mcn» 
t í e S. Cripnano regna in cielo con GCSÍJ Gi'fto • 
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it ch'esso avea ricevuti dalle mani degli Ereti-
ci o degli Scismatici. I Vescovi , le vergini ed 
eziandio gl'innocenti bambini eran sottoposti ai 
peso di una penitenza pubblica, prima d' essere 
ammessi alia comunione de'Donatistí. Se otte-
nevano 11 possesso d'una Chiesa , di cal aresser 
fatto uso i Cattoíici loro avversarj , essi purifi-
cavano i i profanato edifizio con la medesimage* 
losa cura, che avrebbe potuto richiedere un tem
plo d'idoll. Lavavano il pavimento, radevanole 
mura, bruciavano l ' altare , che ordinariamente 
era di legno, íbndevano i sacri vasi; e gettava-
co á'Cani la santa Eucaristía con tutte le cir-
costanze d'ignominia , che provocar potevano , 
e perpetuare l'animositá delle religlose fazioni. 

( i )Nonostante quest' irreconciliablle odio , i 
due partitl che insiem trovavansimescolati e spar-
si per tutte le citzk deü'Africa, avevanoí'istes-
so linguaggio e costumi, Plstesso zelo e dottri-
na» i'istessa fede e l'istesso culto. Proscrlttídal
le potestá civile ed ecclesiastica dell' Impero i 
Donatisti si mantennero sempre superior! d i nu-
mero^ in alcune Provincie , spejCialmente nella 
Numidia; e quattrocento Vescovi rlconoscevan 
la giurisdizione del lora Primate. Ma 1'invinel-
blle spirito d i tal Setta qualdie volta attacco 
anche le sue proprie viscere ; 'ed i l seno della 
scismatica loro Chiesa fu lacerato da intestine 
contese. Un quarco de' Vescovi Donatisti seguí 
1 indipendente stendardo de' Massimianisti . Lo 
v " ' • " • • ^ • -w. . . . « ,.. . stret-

< 1 ) Ved. 11 Ub, (¡t d ' O n a t o M t h v l t , f . $ i . t 0 0 

f 2 



•S4 L torta ¿ella deeadema 
•stretto e solitario sentiero , che avevan segnat̂  
i primi ior capi, contiñuava a deviare dalia gran 
societá del genere umano. Anche 1' impercetti-
hile Setta de'Rogaziani ardiva d' asserlre senza 
rossore, che quando Cristo sarebbe sceso a giu-
dicare la térra, non avrebbe mantenuta la vera 
su a religione che in pochi ignoti villaggi deila 
Cesárea Mauritania ( i ) . 

ve^sk0' Lo ^císma de'Donatisti limitavasi a l i ' Afri-
sopra ia ca; ma i l mate piu facile a spargersi della con-
T r i n i t i . troversia intorno alia Trinita a grado a grado 

penetró in ogni parte del mondo. Cristiano . 11 
primo f u una querela accidéntale cagionata daU 
F abuso della liberta ; i l secondo fu un alto e 
misterioso argomento. derivato dall'abuso de Ha 
Filosofía. Dal tempo di Costantino fino a quel
lo di Ciovis e di Teodorico gí ' in teFess i tempo,. 
rali si de' Romani che de'Barban furon profon-
damente involtl nelle teologiche dispute dell' 
Arrianesima . Puo dunque permettersi ad un 
Istorico di tirar rispet tosa mente i l velo del San-* 
guarió, e di seguiré ü progresso della ragione e 
deila fede, dell'erro re e della passione della señó
la di Platone fino alia decadenza e rovina deli' 
Impem, 

$á\7d 11 genio di PIatone diretto dalla su a pro» 
r í e . An, Pr^a mcdiazione o dalla tradizionale scienza de' 
pvanti Sacerdoti dell'Egitto ( a ) aveva osato d'esplora-
pr is to " ' fe : 

( i ) T í l l emon t . Mem. E c c l . Tom. V I . p. i . ¡>a<r. 25 j . 
Egli deiide la psrziale lor crudelta, mentre lifpetta A* 
goftino , i l gran Dottore del lifterna della predeftinazione. 

Í z ) P l a P a ^ t g t f t m a f e r a g r é v i t , t? í? Sacerdi¡t¡l>u% 
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re la misteriose natura della Divinitá. Dopo d* 
aver elevato la sua mente alia sublime contení-
plazione della necessaria causa deli'universo esl-
stente da se medesima , 11 saggio Ateniese non 
era capace d' intendcre, come la sempiice imita 
della sua essenza potesse ammetter 1' infinita va-
ríetá del le distinte e successive idee , che com-
pongono 11 sistema del mondo intellettuale; co
me un Ente puramente incorpóreo eseguir ne 
potesse 11 perferto modello i e con mano crea-
trice dar forma al rozzo e rndipendente caos . / 
La vana speranza di sbrigarsi da queste diffieol-
ta, che sempre debbon opprimere le deboli fa-
coltá della mente umana, poté indur Platone a 
considerar la natura Divina sotto la tríplice mo-
dificazione di prima causa, di ragione o di lo- tt Ligas 

¿os 3 e di anima o di spirito dell' Universo. La 
sna poética immaginazione pote anche fissare ed 
animar queste metafískhe astrazioni j si rappre-
sentano i tre arcbict, o sia original i principj nel 
sistema di Platone, come tre Del uniti V uno 
coll' altro mediante una misteriosa ed ineffabil 
generazione- ed i l Legos fu particolármente con-
siderato sotto i l plü accessibil carattere di Fi-

. Ml" , , g^o 

É t r b a r i t números & coelefila sccfferei. €icer. de Plnlb. n . 
*T* Gl i Egizj pntevan tuttavia confervarc ia trad izionaí fe. 

de' Patr iarchi . Giofcffo ha perfuafo mol t i de' Padri c r i -
ftiani, che Platone traefle una parte éelíe fue cognizioni 
daglí Ebrei j ma non puo Gonciliaríí ta! vana opiaione c o l , 
1 ofeuro flato, e con g l ' infociabüi coñumi 4el popol G?»-
daico^, le í c r i t t u re del quale non furono aceeíTibili alia ciu, 
nofi ta Greca fino a piíi di cent'anni dopo ja mor te di 
Platone. ved. Marsham . C a n . Ciro», f. 144. Le Ck' ic É . 
í'fi' " I t . Vil . f, 177.154. 



$6 Istoria della decadehza 
glio di un eterno Padre Creatore e Go?e mato-
re del mondo. Tal i pare che fossero le segrete 
dottrlne, che venivano misteriosamente insegna-
te ne' giardini dell' Accademia , e che secondo i 
piu recenti discepoli di Platone non poteWiQ 
perfettamente intendersi che dopo un assidio stu-
dlo di trent' anni ( i ) . 

t o ^ r ^ e l b Le armi de' Macedón! sparsero la lingua 
»cuo-ia d' e la dottrlna delía Greda nell' Asia e nell' E-
Aiessan- gitto ; e s' insegnava con poca riserva e forse 
jo'o ,a%Aancon ^̂ -'̂ ĉ e aggiunta i l sistema teológico diPla-
t i cr is to .tone nejla celebre scuola d'Alessaudria ( 2 ) . I I 

favo re de' Tolomei aveva invitato una colonia 
numerosa di Ebrei a stabilirsl nella nuova loir 
capitale ( 3 ) . Nel tempo che i l grosso della na-
aione pr ática va le ceremonie legal i , ed attende-
va alie lucróse occupazioni del commercio, alcu-
ni pochi Ebrei d' uno spirito piú coltivato si con-
sacravano alia religiosa e filosófica contempla-
zione ( 4 ) . Studiarono essi con dillgensa , ed 

' ab-

( i ) Le moderne guíde , che mi haqno condono alla 
cogníz íonc del í i s t tma Platonice, fono Cudvvoth (Sjften^-
Jnte f í . p. 5<S8-Í2O. ) , Bafnage ( H U t . des J t t í f t . I . I V . c I V ' 

• f . 5J- 8 ^ . , Le Clerc E f i f i . cr l t . Y U . p. 194, 209 . , c Bxu-
fKer ( H f i . PhUof. T o m . 1. p. 57S -70S. ) Siccomc 1' e r u d i . 
zionc di questi f c r i t t o i i era Hguale, e diveifa ¡a loro )n0 
tcnaione, un át tento offervatore puo trarre.'igtrazione da l . 

1 le loro difpute , e certezza da' loro argomenti . 
I £ 2 ) Brukcer Hlf i . Philof. T o m . i . f , I J 4 9 . i j s ? . Si ce^ 

lebra la fcuola Aleflandrina da Strabone ( 1 7 . ) , e da 
Ammjano J C X I I . 6. 

{ 3 3 Jofeph ^Anttq. I . X I I . «. r . j . Basnag, H l f i , é c t 
jtOfs'i l . VU. c. 7. 

í f ) Qítanto a l l ' O í í g i n e della filofo|ia Giudaíca ved. Eu? 



De/íImpero Komano. Cap. XXL 87 
abbracciarono con ardore i l sistema teológico 
del Savio d' Atene . Ma i l loro nazional orgo-
glio sarebbe restato mortificato da una chiara 
confessione deH'antica lor povertá, e arditamen* 
te spacciarono come una sacra ereditá de' loro 
inaggiori Toro e le gioie , che ave vano si re-
centemente involato agí i Eglz; loro Signori . 
Cent' anni avanti la nascita di Cristo gli Ebret 
d'Aíessandrla pubblicarono un trattato filosófico, fvn'¿^° 
che manifestamente dimostra lo stile ed i sen- st0'., 
timenti della scuola di Piatone , e fu di uná
nime consenso ricevuto come una genuina e sti-
mabll reliquia dell' inspirata sapienza di Salo-
mone ( 1 ) . Una simile unione della iede Mo
saica e della filosofía Greca distingue le opere 
d i Pilone, che per la massima parte furon com- H 
poste nel regno d'Augusto ( 2 ) . L ' anima dell" ] 

feb. Prepar. E'Hang. V I H . 9. 10. Serondo pilone i Tarapen-
t i studiavan la íi'ofofia ; e Brucker ha provato li:ft. Phl-
h f . Tom, I I . ¡>. 7S7. ch' cífi preferivano quella di Pía» 
tone . 

( 1 ) Ved, Calmet, D'ijfert, f u r la, R l b l . T o m . 11. p . 
2 7 7 . l l l ibro della Sapienza di Salomóse í a da mol t i Padri 
liguardato come opera d i que! Monarca 5 e febbene fia r i -
gcttato da' Protestanti per mancanza di un origínale Ebrai-
co , purc ha ottenuto col resto dclia Yolgatsr 1' approvaz,;.o. 
ne del ,Concil io d i Trento . 

(2) I l Platonismo di Pilone, che fu celebre a fegno 
tale da paffare in proverbio, 11 pose fuer d ' o g n i dubbio 
dal Le Clerc. Epl f i . C r l t . V I H . f . i n - i í * . Basnagío ( /-/;/. 
des J u l f s . I . I V . c 5 . ) ha chiaramentc dimostrato , chele 
opere teologiche di pilone furon composte avanti la mor» 
te e probabi 1 i ifi mamen re avanti la nafeita di Cristo . j n 
tempo d i rale ofeurita fon piíi forprendenti le cognizioni 
d i Pilone che i fuoi e n o x i . Bul l . Defenf, F U I . N h . / . / , 
C. I . ^ . 1 2 , 



S8 istoría dellct det'adenza 
universo materíale ( i ) poteva offender la píetH 
degli Ebrei. Ma essi appíicarono i l caratteredel 
Logos al Jehovah di Mosé e de Patriarchie fu 
introdotto i l Flglío di Dio sulla térra sotto una 
visibile ed anche umaaa figura ; per fare que* 
famigliari uffizj , che sembrano incompatibili 
colla natura e cogí i attributi del la causa uni
versal e ( 2 ) . 

iUvela . L' eloquenza di Píatone 5 11 norne di Salo-
t oda i r ' mone, Tautoritá della scuola d' Alessandria , ed 
Aposto- i l consenso de'Greci e degli Ebrei non erano 
Giovanni 'Sll^cíenti a «tabilire la veritá d' una misteriosa 
An. di ílottrina , che potrebbe placeré ad una mente 
Cristo ragionevole, ma non soddisfarla. Solo un Profe-
97' ta o nn Apostólo inspirato dalla Divinitá puó 

esercitare un legittirao pote re salía fede degli 
uorriiní ; e la teología di Píatone sarebbe résta
la per sempre confusa con íe filosofíche visioní 
" • • \ : : -: M P ^ 

C i ) Mens a g í t a t molem , & magna fe corpore mifcet . 
ÓItre _ quest'anima niateria'e , Cudvvorth ga fcoperto j?. 
5(SÍ¿ in Amel io , in Porf i r io , in r lo t ino , e per quanto e-
gh crede, in Píatone me de limo una fu pe rio re fpintaale 
«pereofmlana , fopramondana anima de!i' unireifo . Ma Bru-
cker , Basnagío , e Le Clcrc rigettano questa doppia ani
ma , come una vana fantafia de* Platonici posterior!. 

(a) Pctav, O é g m . fheol . Tom. I I . l ib , V I I I . c. 2. p, 
7 9 ' . Bu!I. £>ef. F l d . N i c . f . r . c. i , p. 8. I J . Questa na-
alone, fino a tanto che non ne fu abufato dagli Arr i sn i , 
era ¡iberamente ammeíTa nella Cristiana t eo log í a ! . In Tcr-
tulliano a d v . P r a x . c, i C íl trova un notabile cpeiicolo-
í o paíTo . Dopo d'aver poste in contrasto fra loro con i n -
difereta acntezza le asioni di Jehovah e la natura di Dio, 
conelude in tal modo : fcUicet & haec ne de F i í lo De; ere. 
denda fuljfe , fi / c r i p t a non e j f m t , firtajfe non credmd* dt 
F a t r e , lieef [ c r i p t a . 
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tlell' Accademia , del Pórtico e del Liceo, se 
11 nome e i divini attributi del Logas , non si 
fossero confermati dalla celeste penna ddl' ulti
mo é del pid sublime fra gli Evangelisti ( i ) J 
La rivelazione Cristiana, che si fece sottoil re-
gno di Nerva, scuopri al mondo i l sorprenden
te segreto, che i l Legos, ch* era con Dio findal 
principio, ed era Dio, che aveva fatto tutte le-
cose j e per cui tutte le cose erano state fatte , 
s'era Incarnato nella persona di Gesu di Naza-
ret, ch' era nato da una Vergihe, e morto sulla 
croce. Oltre i l general disegno di stabilire so-
pra una perpetua base gli onori divini di Cri
sto, i piú antichi e rispettabili scritfeori Eccle-
siastici hanno attribuito al Teólogo Evangélico T 
intenzione particolare di confutar due opposte 
eresle, che disturbaron la pace del la primitiva 
Chiesa ( 2 ) . I11 primo luogo la fede degli Ebio-
niti ( 3 ) , forse de'Nazareni ( 4 ) , era grossola-

• ' ; " ' ' ' ."T-." : ^ h'J .-¿mr ? 

(p t PÍatoriici ámniiravano i l principl t í d e i r E v á n g e ^ 
lio di S. Giovanni, come contenente un efatro compendio 
de' proprj loro d o m m i . Agoílin. de C i v . D e l jfi 29 . Ame!, 
ap. C i r i l l . adver f . J u l i á n , 1. V I I I . p. 283. Ma nel terzo 
e quarto secólo i Piatosici d 'Alef fandm migl iorar pote-
i-ono la lor T r in i t a mediante lo í tudio fegreto della Teo
logía C r i ñ i a n a . 

(a) Ved. Bcaufobíe //;/?. C r U . du Manlchetfrae T O m . jd 
P- 377. Si fuppone, che i l vangelo [di S, Gisvanni foíTé 
pubb!lento circá 7 0 . annj dopo la moite d i Cr i f to . 

O ) Le opinioíii degli Ebionit i fono chiaramentcefpo» 
lie dal Mosemio p. n t . e dal Le Cié re M f i . Éccl. p. 555;.. 
Le coftitazioñi Clememire , pubblkate fra" Fadrí Apoftol i-
e i , tono attribuite da' Cr i t i c i ad uno di qneíti fettarj l 

Of) I buonl Pokmic i , come Bul l . Judie. E c e l . C a t h é í . 
2 • 5 ^ f i ñ o n o f u l l ' oitodoílla de" Nazaicoi , che agí i 

Occhjl 



5)0 I r torta de lia decadenza 
«a ed imperfetta. Essi veneravan Gesu , come 
i i piu grande fra Profeti, dotato di virtü e po-
tere soprannaturale. Attribuivano alia persona 
ed al regno futuro di esso tutte ie predizioni 
degli oracoli Ebrei, che si riferiscono alio spi-
rituale ed eterno regno del pro m esso Messia( i ) . 
Alcuni fra loro confessavano forse , ch' egli era' 
nato d' una Vergine; ma ostinataraente rigetta-
vano la precedente esistenza e le divine perfe-
zioni del Logos , o del Figllo di Dio , che si 
churamente son definite nel Vangelo di S.Gio-
vanni. Circa cinquant'Í-nni dopo gli Ebioniti , 
gil errori de'quali son ram mentad da Giustino 
Martire con minore severita di quella che sem-
brerebbero di meritare ( 2 ) forma vano una par
te molto inconsiderabile del nome Cristiano. In 
secondo íuogo gli Gnostici , che si distingue-
vano coli'epíteto di Dochi, caddero nell' estre
mo contrario; e volando sostener la natura di
vina di Cristo, ne abbandonaron l'umana. Edu-

1 '-• ' J . • ca-

occhj d i Mofcmio p. 330. fembra me no pura e 
cer ta . 

( r ) L ' umíle condizione ed i patimenti di Gesu fon 
fcmpre ftati un forte oílacolo per g l i Ebrei . Deus . . c»>i-
t r a r i i s calorlbus Mcjji&m dcf inxerat i fu turus erat r ex , ) u-
dex , faftor . Ved. Limborch. ed Orobio ^ m h a C o l U t . p. 8. 
19. 53-7s. 192-334, Ma queft 'obbieztoné ha obbligato i cre-
dcnt i Cr iñ í an i ad inalzare i loro occhj ad un regno f p i r i -
tuale ed eterno. 

(2) G iu l l i n . Mart< D i a l , cum Trypheii. f . i + j . 144. 
Ved. Le Clerc H',ft. E c c l . p . 615. Bul!, c Grabe editore d i 
eílc ( J u d i e . E c c l . Cathol . c. 8. e appetid.) tentano d i stor. 
ce re o i fen t iment i , o le parole d i G i u ñ i n o ; ma la v io
lenta lor correzione del testo vien ligettata anche dagli 
I d i t o i í Benedcttini, 
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cati nella scuola di Platone ed assuefatti alia 
sublime idea del Logos , fácilmente concepiva-
no , che i l piu luminoso Eone , o Emanazions 
della Dlvinitá, potesse assumer 1'esterna figura, 
e le apparenze Yisibili di mortale ( i ) ; ma va
namente pretende vano, che le imperfezioni del-
la materia fossero incompatibili colla purita di 
pna sqstanza celeste . Mentre ancor fuma va i l 
sangue di Cristo sul monte Calvario , l Docitl 
inventarono 1' empia e stravagante ipotesi , che 
invece d'esser nato dal seno ¿ella Vergine ( 2 ) , 
fosse disceso sulle rive del Giordano in forma 
d'uomo perfetto ; che avesse ingannato i sensi 
de' suoi nemici e de'suoi discepoll; e che i Mi -
nistri di Piiato esercitato avessero l ' importante 
lat rabbia sopra un aereo fantasma , che parvz 
che ispirasse sopra la croce , % dopo tre giorni 
tisuseitasse da morte ( 3 ) . 

( 1 ) Gli Airíaní limprsveravano agli Ortodofll d i avcr 
prefo ' in prestito da' Valcntiniani e da' Marc ioni t i Ja 
lor T r i n i t a , ved, EcauCobre Htfl. d a M a m c h , 1. I I I . c. 
5? 7-

Ca) Non dignum efi ex utera credere D i u r » , &- D-eum 
fhr i f ium . , . non dlgnum efi , ut tanta, ma ] efi as fer fyrdes 
& erjualores mulieris tranfirc credatur . Q l i Gnostici foste-
nevano i ' impur i t a deí!a materia e del rnatriirionio j e 11 
fcandalizzavano delle groííolane in terpeí raz ioni de' Pgdri 
e di Agostino medefimo . Ved. Beausobre T o m . 11, p. j a j . 

( j ) \ApofiaHs adbuc in faectda fuperfittihus , apud 
dedm Chrif i l favgulne recente, & fh anta fría, tarpus Do mi n i 
f f f t tehft tütr . Cotelerio . { P a t r . ^Apofi. T . I I . a f̂. > cre-
de , che q u c l l i , che non a ce oída no che . Docit l naíceíTero 
nel tempo deglí Apóstol?, con cgual xagione polibno an-
che negare, che i l fo!e íifplenda nel mezzogiorno . Questi 
^"«fif l , fh í iotm&t&no i l p iu coníidciabil paxtito fra g i l 
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Natura Lá sallzion Divina , che I ' Apostólo aves 
mis te , comimicato al fonrlamental principio della Teo-
í iofa logia di Platone, incoraggl gli eruditi proseliti 
Txin i ta del secoildo e del terzo secólo ad ammirare e 

'seudiar gli scritti del savio Atefíiese, che ave'va 
tanto maravigliosarriente aminnziato unadellepiá 
sorpreiídenti scoperte della rivelazione Cristia-
íla. Gli ortodossi fecero uso ( i ) , e gli Ereticí 
abusarono ( i ) del nome rispettahile di Plato-
He, come d' un común sostegno della veri ta e 
«Jell'errore: s'adopera 1' autoritá degli abili co-
mentatori di luí per glustificar le reinóte con-
seguenze delle sue opinloni , e per supplire ai 
discreto silenzio degíí sefittorí inspirati . Si agi-
tavano le medesime sottlli e profonde questionl 
sopra la natura, la generazione, la distinzionee 
luguaglianzá delle tre Divine persone della mi
steriosa Tríade o Trinltá ( 5 ) nelle filosofiche 

Gnos t í c i , éran chiamati c o s í , perche non davano a Cristo 
che un corpo ampárente . 

$ 1 ) Poflbn trova r f i delle pro ve del rifpctto , che i 
Crís t iani avevano per la perfona e per la domina di Pla
tone appreíío de la Mothe le Vayer Tora. y. p . I J ^ . 
edlt. 1 7 5 7 . e Easnag. H l j i . des J u i f : T o ^ . I V . f. z9( 
19. 

( 2 ) Doleo , hsnd fide P l d t t n e r » efnaium haret'tceruya 
candlmentarium f a c í u m , T c r t u ü . de isinitn. c. z j . 11 Petavio 
JDogm. Theol. T a m . 111. Proleg. s . dimosrra , che questo 
€ra «n lamento genérale . Beaufobre Tom. I . l i b . I I I . c. 9. 
' o . ha dedo tro da 'pr incipi Platonici g l ! e r ro r í Gnoftici 5 
« fíceome nella fcuola d'AleíTandria que 'principj eran rae-
ícolat i con la filofofia Or i én t a l e , Bruck^er Tom, I . p . t j < ¡ g . 
íi pr.ó conciliare i l ferifimento d i Eeaufobre con quel d i 
Mofemío (Gener . Wf i . E c c l . Volunte 1. 5 7 . ) 

(J) Se Teófilo Vescovo d 'Antiochia (Ved, Dapia B U 
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e neíle Cristiane scuole d' Alessandrla . U n ar-
dente spirko di cari ositá le spingeva ad espío-
ra re i segreti deiPabisso; e soddisíacevasi con tu 
na scienza di parole V crgoglio de' professori e 
de'loro discepoli. Ma i l piü sagace Ira' TeologI 
Crist iani, 1' isteása grande Atanasio , ha candi
damente confessato ( i ) che cgni volta chesfor-
zo la sua mente a meditare sulla divinitá del 
Logos, i suoi laboriosi sforzi furonovani ed inef-
ficacij che quanto f i i t v i pensava tanto meno 
capiva j e che quanto piú scriveva, tanto era 
meno capace d' esprirnere i suoi pensieri . Ad 
ogni passo di tal ricerca no i siam costrettí 
a sentiré ed a confessare 1' immensa sproporzio-
ne che passa fra la natura del soggetto e la ca
pacita deila mente umana . Possiam tentare d". 
astrarre ie nozioni di ternpo, di spazioe di ma
teria , che sonó tanto strettamente congiunte con 
tutte le percezionl del nostro speiimentale co* 
íioscimento . Ma quando pretendiamo di ragio-
nare di sostaaza infinita , di generazione spiri-
tuale; quando vogliam dedurre qualche. concia-, 
sion positiva da un'idea negativa, restiamo in -
vol t i ín osciéritá, in dubbiezze ed insicure con-
traddizioni. Poiché taii difficoltá provengono dal
la natura del soggetto, esse opprimono col me. 

bL Eccl. Tora. I . p . se.) fu i l p r imo, che ufalse la parola 
Tr íade o T r l n í t d , termine aí trat to gia famigliare neile 
ícuole di filofoiia, dev'efserll quedo introdotto nclla teo= 
logia de' C i iü ian i dopo la. meta del feeondo fecolo . 

d ) Atanaf. Tom. I . p. 808. Le fue efpreíitoni hanno 
urra lingo lar energía i c lleco me eglij feriveva a' Monaci , 
con v i poteva cfserc ak i ín raoc ivo ¿er affcttnre UB linguag» 
| !o , l ag ioneyok , 



Istorla h i l a decadenzd 
áesimo ínsnperabile peso tanto i filosofi che i 
teologi dísputanti; possíamo peraltro urtare due 
particolari ed esseiíziaü circostanze , che rendoii 
diverse le dottrine del la Chiesa Cattoiica dalle 

•, 5 opinioni della Platónica scuola. 
cristia! " ^ sc^ta societá di filosofi, uominl m 
ni . diicati 1 iberamente e disposti alia curlositá , po-

teva meditare m sllenzio, e tranquillamente dl-
scutere ne' giardini d' A teñe o nella librería d* 
Alessandria le asttuse quesíioíii della scienza 
metafisica . Le sublimi speculázioni, che noíi 
convincevano V inteíletto , né agita vano le pas-
sioni degli stessi Platonici , venivan trascurate 
daí í i parte si oziosa che attiva ed anche stu-
diosa delTaman genere ( i ) . Ma dopo che i i 
Logos fu rivelato come i l sacro oggetto della fe-
de, della speranza e del religioso culto de' Cr i -
stiani, fu abbracciato quel misterioso sistemada 
una copiosa e sempre crescente moltitudine in 
ogni Provincia del mondo Romano. Quelli , 
che per Teta, peí sesso , o per íe occupazioni 
loro erano i meno adattati a giudicare 5 ed i 
meno esercitati neU'abitudine di ragionare astrat-
tamente , aspiravano essi puré a contemplar V 
economía della natura divina: e Tertulliano(2) 

van-

( O I n un Trat ta to , che avea per oggetto di fpiegar !e 
opinioni degli antichi Filofofi fulla natura degli Dei , a. 
vrerr.mo potuto promet terc í di veder efpofta la teológica 
T r i n i t a d i Platone . Ma Cicerone incito ingenuamente con-
fefsa, che febbene avefsc tradotto i l T i meo, non avevt 
mai potuto rapire quel milteriofo dialogo . Ved. Hieronym, 
Praf. ad l . X I ! . in Ifatam Tom. V. p. 15 4-

( 2 ) T c i t u l ü a n , j» vípoUg. ?. 45, Ved. Bayk diftion. a l . 
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f m t i che un aitefice Cristiano potea facilmerí^ 
te rispondere a tali questioni, che avrebbero i m -
barazzato i l plu acato de'Gred Sapienti . Dove 
i l soggetto é tanto al di iá delle nostre forze , 
la difterenza fra i l piú sublime ed i l piíi debo-
le degli urísáni ingegni puó in vero computars! 
per un infinitamente piccoío; puré s). puó forse 
mlsurare i l grado d' ostinazlone e di dogmática 
sicurezza. Queste speculazioni invece d'esserris-
guárdate corne diyertimenti di qualche ora d i -
soccupatas divennero l'afFare piu serio della v i 
ta presenté , e la preparazione piü vantaggiosa 
per i a futura. Una teología, che si do vea cre
ciere, di ciii era un'empietá i l dubitare, ed in -
tonto a cui sarebbe stato pericoloso ed anche 
fatale ogni sbaglio , diveane i l famigíiar argo-
mento delle prívate meditazioni e de' popolari 
discorsi . La fredda indiíFerenza della Filosofia 
era infiámmata dal! fervente spirlto di devozio-
ne; ed eziandio le metatore del linguaggio co-
mune suggerivano de* fallad pregiudizj di sensoe 
d' esperienza. I Cristiani, che abborrivano la gros-
solana ed impura generazione della mitología 
Greca ( i ) furon tentati di trarre árgomento 
dalla famigliare analogía delle relazioni filíale e 

pa-

la parola Stmonlde. Le fue ofservazioní fulla prefunzionc 
d i Tcrtulliano fono profondc cd intercfsanti . 

C i ) Laftant. IV, 8. Pare la parola Prqbols , o ProUt l» , 
che i p iu ortodoífi Teologi prefero feuza fcmpolo da* V* . 
lent iniani , ed illuftraron co'paragoni d' una fontana e del 
fuo corfo, del fole e de' fuoi raggi ec. o non fignifica 
niente, o favorifce un'idea maíeriale della divina genera
zione. ved, Beaiifobre Tom. I . l i b . I I I . c, 7, p. 5^8. 



96 Isto-na delía decadenza 
paterna. I I carattere d i figlio pareva , che Iru 
cludesse una perpetua subordinazione al volOn
tario autore della propria esistenza ( i ) ; masic-
come bisogna supporre, che i ' atto di generare 
íiel piu spirituale ed astratto senso trasfonda la 
proprietá d'una natura comune ( 2 ) , non ardi-
rono di limitar la potenza o la durata del fi
glio d'un onnipotente ed eterno Padre. Ottant' 
anni dopo la morte di Cristo i Cristiani della 
Bitinia dichiararono avanti al Tribunale di P l i -
n io , ch'essi i 'ínvocavano come D i o ; ed inogni 
secólo e paese gil si son continuati gli onoridi-
vini dalle varié Sette, che hanno assunto i l no-
me di suoi discepoli (3 ) . La teñera loro vene-
razione per la memoria di Cristo, o l ' orrore , 
che avevano peí culto profano di ogni Ente crea-
to , gl i avrebbe impcgnati a sostenere 1' ugua}e 
ed assoluta divinitá deí Logos , se i l rápido lo
ro voló verso i l trono del Cielo non si fosse in -

sen-

Cr) M o l t i d e ' p r i m í t i v i f c r í t to r i hanno francamente 
confefsato, che i l Figlio dovcva F efscre alia valonta del 
Padre. Ved. Chuke fcr ipt . T r l n l t . p . 280-287 . Dal í ' ahra 
parte fenibra clie Ara na lio ed i í'uoi feguaci non vool¡an 
concederé quel che hanno t imor di negare. Gl i fcolaüici 
ü sbrigano da quefta difficolta con la di i i inzionc fra la 
volonta precedente e la concomitante . Petav. Dogm. TheoL 
Tom. I I . Ub. V I . c. p. 5 8 7 . 6 0 j . 

( 2 ) Ved. Petav. Dogra. Theol. Tom. I I . l i b . I I , e, 10 . 
p . 159 . 

<3) C ¿iTmettíjue CIíTíJío cjuají Deo dlcerc fecum Invicem 
P l ín . Eplfi. (X. 97. Le Clcrc <Ars crlt . p . 150-156. cfamina 
«riticamcHtc i l fenfo della parola Deus, Qícc Elohtm ne«ls 
ídiomi í intichi i ed i l Sociniano Ejplyn T r a t i . p, 29. ^6. 
51,14.5. abilmentc difende la propr ie tá del culto verso una 
rnoJto cccdlente eicatura. 
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sensibilmente frenato da! timore di violar 1'imi
ta e la sola superioritá del gran Padre di Cr i 
sto e dell'universo . Si puó veder la sospensio, 
ne^e^l ondeggiamento prodotto negli anirai de* 
Cnstiam da quesee contrarié inclinazioni neglí 
sentti de'Teologi, che florirono dopo i i tempo 
tlegli Apóstol i , ed avanti 1'origine della contro
versia Arriana. Tanto gli ortodossi che gíi Ere-
tici pretendono con ugual sicurezza d' averíi in 
loro iavore; ed i pi¿ diligenti c r i t id vannopie-
namente d'accordo, che se essi ebber la buona 
fortuna di conoscer la Cattoíica veritá almeao 
espressero i loro sentimenti con parole'indeter-
mínate , inesatte ed alie voltecontraddittorie(i). 

I I . La devozione degrindividui era la pri- A/Jf f,L 
nía circostanza che dlstingueva i Cristiani da' chS ; ' 
F í a t o m a ; la seronda era r autoritá della Chie-
s a ^ I discepoli della Filosofía sostenevano i d i -
n t t i dell inteílettual l ibertá, ed i l rispetto che 
avevano pe'sentimenti de' loro maestri , era un 
libero e volOntario tributo che offerivano alia 
superioritá della ragione. Ma i Cristiani forma-
vano una societá numerosa e discipllnata; e r i 
gorosamente s" esercitava sugli animi de^Fedeli 
la giurisdizione delle leggi e de' Magistrati . I 
liberi voli deii'immaginazione venivano di ma
no in mano ristretti dalle formule e dalle con. 

Tom x . p. 409 . Lo í c o p o della ftupenda opera del Fetal 

kde de P?dn A n n n i c e m , o almeno tale n ' e ftato 1'efFct. 

m i m difefa del Vcfcovo l ú l l . 

T o m . VI. G 
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fessioni di fede ( i ) ; la liberta del giudiziopn-
vato era sotto posta alia pubblica dottrina de 
Slnodi; ravitoritá di un Teólogo veniva deter
mina ta dal rango che esso tenea nella Chiesa ; 
e gil Episcopal i"successori degli Apostoli sogget-
íavano all'Ecclcstiache censure coloro, che de-
viavan dalla Fede ortodossa . Ma in un tempo 
d i controversie religiose ogni atto d'oppressioiie 
accresceva nuova forza all' elástico vigor dello 
spirito; ed alie volte anche lo zelo o 1' ostina-
zione d'un ribelle spirituale si fomentava dase-
greti motivi d'ambizione o d' avarizia . U n ar-

fazíoní. amento raetafisico di veniva la causa, o i l pre-
testo di contesc politiche, si usavan le sottigliez-
ze deUa scuola Platónica come le insegne del e 
fazioni popolari, e la differenzá, che separavale 
respettíve loro opiniorti, si accresceva o magnr-
ficava dall" acrimonia dellá disputa . Finattanto 
che roscara eresia di Prassea e di Sabellio pro
curo di confondere i l Padre col Figlio U ) , d 
partito Ortodosso fu degno di scusa, se aderiva 
con maggior vigore ed impegno alia disttnzione 
c \ íq úVugudgUanza M \ q persone divine.- Ma to
stó che fu sopko i l calor della controversia, ed 

( r ) Le formule di fede p ía an t iché furontí eñe fe alia 
n, a turna ampiezza. Ved, Bu l l . J«<¿<V. Eccl. Cath.K che ten-
ta d ' impedir Epifcopio dal trarre alcun vantaggio da que-

Ca) r 'eref ie d i Trafsesí, d i Sabcllio ec fon cfpofte con 
efatfezaa dal Mofemio p. ^ s . e l o - i i * . Prafsea , che ven-
ne a «loma verfo i l fine del feco*do fecolo, inganno p t r 
^ualche lempo ta fempl i r i t a del Vefcovo, e fu confutato 
dalla penna del ferr ido Ter tu l l i ano . 
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i l progresso de'Sabelliani non da va piü motiva 
d i temeré alie Chkse di Roma , d d l ' Africa o 
5 deH'Egitto, la corrente deii'opinione teológi
ca commcíó a voítarsi con un dolce ra a costan
te moto verso i" estremo contrario ; ed i píú 
Ortodossi Dottori non si guardarono dalí' usare 

i termini e le definlzioni5 che in bocea de'Set-
tarj s' erano censúrate ( i ) . Dopo che i5 edit-
í0. ^\ tolleranza ebbe resti tuito la pace a'' Cr i -
stiani 3 insorse di nuovo la controversia della 
Tr in i ta neli'antica sede del Platonismo, nella 
dotta , opulenta e tumultuosa cittá d' Aiessan-
driaj e la íiamma della discord i a religiosa rápida-
rnente si comunicó' dalle scuole ai Clero' , al 
Popólo, alia Provincia eti al l ' Oriente . Si agi
taron le astruse questioni dell 'etcrnitá del Logos 
tiéli'Ecclesiastiche conferenze e ne' discorsi po-
polari; e furon ben presto faite pubbliche i ' e-
terodosse onlnioni d' Arrio (2) dal proprio zelo 
d i lui e da quelb de'suoi avversarj . I plft i m -
placabili nemici suoi harjio rlconosciuto la dot-
trina e ía vita incorrotta di quelf eminente P íe 
te , che in un5 antecedente elezione ave va d i -
chiarate e forse generosamente soppresse le sue 

1 pre-

CD Socratc confefsa, che r erefia d ' A i r í o nacque dal 
toi te deíidcrio che a ve va , d i opporfi piíi diametialwcn-c 
cíic fofse poflibilc a l l ' opinión d i Sabe ¡lio . 

C2) Si dipingono da Epifanío Tora, I . h&ref. 6o. p . 
7_2Í. con colori njólto vivad" la figura ed i coftura* d ' A r -
1,0 ' 11 carattere e i l numero de' fue i p i i m i p r o f e l i t i ; e 
non ponim tare a meno cji dofercí ch'es-so toíto aBbatidoi 
™. n caratteie d ' I f to i i co per afsumer quello di controver. 

G 2 



too ístoria delta decadema 
•pretensiom alia sede Episcopale ( i ) , Álessandro 
.corapetitore di ku prese le partí di suo giudU 
ce. Fu agkata 1'importante causa avanti di es-
so; e sebbene a pílncipio sembrasse dubbioso ? 
finalmente pronunzio la sua definitiva sentenza, 
come un5 assoluta regola di fede ( 2 ) . L'indo-
mito Prete, che ardí resístete all* autorita del sao 
arríente Vescovo , fu separato dalla comunión 
delía Chiesa. Ma V orgoglio d' Arrio era soste-
mito dsirapplauso d' un numeroso par t i t o . EgU 
centava fra'' suoi immediati seguaci due Vescovi 
deir Egitto, sette Preri, dodici Diaconi, e (quel 
che sembra quasi incredibile ) settecento Ver-
g i n l . Un maggior numero di Vescovi Asiatici 
parve che ne sostenesse , o favorisse la causa 9 
ed 1 loro passi" eran condotti da Ensebio di Ce
sárea , i l piü dosto d é Prelati Cristian! , e da 
Ensebio di'Nicoraedia, che aveva acquistato la 
fiputazionc di nomo di stato senza perder quel-
ia di Santo. Si opposero nella Palestina e nella 
Bitinia d é Sinodi a quelli delP Egitto . Questa 
teológica disputa s' attiro V attenzione del So~ 

vra-

( i ) Ved. Filoftorg. 1. I . c 3. e 1'ampio comentario 
ílel Gotofiedo, L 'autOri ta pero di Filoftorgio vien d i m i . 
ritiita agli occhf degror todoff i per caufa del fu o A r n a -
piorno; ed a quegli de 'cr i t ic i_ ragionevoli a caufa dellafu^ 
paflione , ignoranza e pregiudi^ío« 

( j ) Sozomeno'1. I , c 15- r3ppr?fenta Alefsandro co
me indifFerentc ed anche ignorante in principio dellá d i f , 
putas mentre Socrate 1. I . ne atmbuifee \ \ origine aL 
ía vana ctiriofita deíle fue teologiche fpeculazipni s l l D o u 
ver Joitin d / í ^ r . fair Tfi. Eccl. vol , U . 'f. i?», ha cenfu-
rato con la folita fuá liberta la condotta^ d ' Alefsandro 

sdegnt ?,. cvrqand/i che Ji {tnfi , tome {»} \ , 



ñel t ímpsfo t t m á n ó . Cap, X k t l o í 
trahd e del Popólo, ed al termine di sei arníi Ani 
( i ) ne fu rimessa la decisione alia suDrernaaii-'3^' 
tofltá del Concilio di N i cea. 
,. , Allorehé i misEerj della Fede Cristiana pe» Trc ds* 

ncolosamente s'esposem alia pubbüca discnssio- teffii 
fie, si poté osserrare, che Pintellettoumano era ¿e'!a-a 
capace^ di formare tre distinti , quantimque i m - 4 
perfetti, sistemi sopra la natura della Tr in i t ád i 
D i o ; e fu pronunziato, che nessuno di quesd 
preso In mi senso puro ed assokto • era esente 
dali'eresia e dali'errore ( 2 ) . Primieramente se-
condo^l^potesi sostenuta da Arrio e da' suol di-
stepoir ü Loaos era una produzíone di pendente A r m „ 
e spontanea creara dai milla per la volontá del ^ m o < 
Padre. I I Figlio , da cu.I s' eran íatte tutte le 
cose ( 3 ) s era stato genéralo prima di tu t t i i 
mondi , ed 11 pid Jungo periodo astronómico non 
potea compadre che un passeggiero momento 
relativamente ali'estenslone della durata di l u i -

tal 

( i J Le fiamme dcll* Arr ían ismo poteron per qus l chá 
tempo efsere occulre ; roa v ' e ragíone di c rede re che' i i 
tóanifeftaíSerd con violenza fin dá l l ' an íW j .á T i í l emonc 
M t m . Ec. TorÁ. V I . p. 774.78oo 

(*) £ * U credtder í t? Ctrte aut t r i a ñbnilnd autléHs t r H 
Veos efe credldit , & idólatra effcttus efi i aut t r i h u , 
•vocahulis trinontlnem credeni Deum in S,tbcl\li h&refim in* 
currlt ; aut edoSíus ah ^ r l a n i , Unum efe DeuraPa. 
trem Fihura , & Spiritúvi S. , ctedidlt creaturay , ex. 
tja. h*g quid credere potuerit , nefelo . Hieron. adv . L u c U 
fe}'?tn 9 n o h a 11 ^ • 1 t h i l i h t m oxtodofsa . 
cu e pm compheato, é difflciJe. ' 

? rí(5rVr;SÍC¿f!!1n S' i n t « d u f s e appofco fr3' Cr iñ í an i 
ia dot una de!l afsoluta crcaziooe dal niente ( Reaufcbre 

mente nafcere' m f o ^ I t * d e i r ^ r ^ i , * 



105, Istoria delta iecadenza 
t ú diirata pero non era infinita ( i ) , e v i erf 
stato un tempo che avea proceduto l ' ineííabil 
generazione del Logos. I n quest'unigénito Figllo 
1' onnipotente Padre avea trasfuso V ampio suo 
spirito, ed impresso lo spkndore della sua glo
ria, ' Vislbile immagine dlun ' invisibile perfezio-
ne vedeva ad un' iramensa distanza sotto i suoi 
pieHi i troni de'pi^ fulgidi Arcángel i ; puré non 
risplendeva che una luce r|flessa, e simiie a' fi-
gli de' Romani Imperatori , ch' eranq investid 
de'titoli di Cesare o d' Augusto ( 2 ) 5 ei go-
vernava 1' universo con ubbidlre alia volon-
ta del suo Padre e Monarca . Nella seconda i -

Triteis- potes! i l Logas godeva tutte le inerenti inco-
- municabili perfezioni , che la Religione e la 

Filosofía attribuiscono al sommq Dio . L?. D i 
vina essenza componeyasl da tre distinte infini
te menti o sostanze , da tre esseri coeguali e 
coerenti ( 3 ) ; e sarebbe stata una contraddizio-
ne che á l amo di loro dovesse non essere stato, 
o che dovesse na ai cessare di esistere ( 4 ) . I 

d i -

(1) Le teorie metafifiche del DottorClarke f c r l f t . T r . l -
ni t , p. ayí .zgq. ' potrebbero aminetterc un'-eterna generaxio« 
ne da una caufa i n f in i t a . . . 

(a) S'ufa qaefta profana edaffurda fimilitudineda . vaí} 
d e ' p r i m i t i v i í a d i í , fpscialmente da Atenagora nella fuá a-
pologia a i r imperator Marco cd al fu o figlio j e vien n ta
ta fcnza cenfuta da B i l l , mcdefitno Yed. Defenf, F U . K i e . 
St. 111. c. S* », 4. a 

( 3 ) Ved. Cadv*Drth Inte l l . / # . ^. 5 59/ 579- Qiielt;l 
pericolofa ipoteíl *fu favorita dai due "Grcgor; NíffcoQ C 
ííazían'z.eno ,; da, C tn! lo Aleffandrino, da Giovanni Dama» 
íceno ec. Ved, Gudyvorth p. 5oj, e Le Clerc BihU ami>-
Tom. X V I I I . p. sytfios. •. v ., 
' ' ( 4 ) Sembra , che Agoftino invidj la. h b é i t a de, EJiQ? 



JDE// Impero Romano, Cap, X X I . 10; 

difensori del sistema , che pareva che stabilisse 
tre Indipendenti Divinha, tentavano di conser
var 1' imita deila prima causa cosí patente nel 
disegno e neli* ordine del mondo , mediante la 
perpetua concordia di loro amministrazione e l " 
essenzial confownita del loro volere. Si p u ó v e 
dare ( dicevano essi ) una debele somiglianza 
d i tale wnitá d'azione nelle societá degli uomi-
n i , ed anche degli animali. Le cause , che dí-
sturbano la loro armonía , non provengono che 
dall'imperfezione e disuguaglianza del le lor fa-
colta; ma l'onnipotenza, ch ' é gaidata da infini
to sapere e bontá , non puó mancare d i scegtie-
fe gli stessi raezzi per V adempimento de' "me-
desimi fini . I n terzo luogo tre Enti , che per 
propria original necessitá di loro eslstenza pos- s!be!!i'a* 
seggono tu t t i I divini attrlbuti nel grado plu 
perfetto; che sonó eterni nella durata , infiniti 
nello spazlQ, e i intimamente presentí r u n o a l -
l'altro ed a tutto 1' universo ; irresistibilmen
te forzano l'attonita mente % crederli un stes^ 
so Ente ( i ) , cha nell ' economía deL 
la grazia ugualmente che in quella della na
tura si possa manifestare sotto diverse forme s 
ed esser considerato in diversi aspetti. Conque* 

sta 

smo 

ÍQf i : Llberh verbls l o ^ m t u r ph¡hf0phl . . .1 Nos autem no» 
Á'clmus dtta. vsl trio, ¡r ineipla , daos v i l t r é 'Deas i de Clv , 
•Oeí X. 23. 

( 1 } Boezio , ch' era profondamente verfáto n e ü a filo-
íofia d,i Platone e d' At i f to te le , fpiega 1'unitá della T r L 
n i ta medíante Vmdijferen^ delle tre perfone . Ved. 1c q i a . 
íiiziofe offeívazioni del Le Clerc BlHiot, Chais. Tora X V I . 
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sta ipotesl una vera sostanzial Trlnitk si rlduce 
ad una Trin'fta di nomi e di astratte modifica-
zioni, che sussiston soltanto nella mente che le 
concepísce * 11 Logos non é piu una persona, ma 
un attribnto, e non puó applicarsi piü che m 
un senso figurato 1' epiteto di Figlio ali ' eter
na ragione, che era un Dio fin dal principio s 
e da cul , non per mezzo di cui furon fatte tut-
te le cose. L'incarnazione del Logos riducevasi 
ad una mera inspirazione della Divina Sapien-
za, che ríempi !'anima, 6 diresse tutte le azio-
ni del uomo Gesuu Cosi dopo d' aver percorso 
tutto i l cerchio teológico , restiam sorpresi al 
vedere, che i i Sabelliano va a terminare dovo 
incominciato avea 1' Ebionita ; eche 1' incom* 
prensibil mistero, Ch'eccita la nostra adorazio-

N i « n o ! n e » sf l lgge alle «ostre ^cerche ( i ) . 
A n . Se fosse stato permesso a' Vescovi del Con

cilio d i Nicea ( a ) di seguiré gl'imparziali det-
> 1 - ta-

( i ) Se í Sabelliani rigettavano tal cdnclufiorie, vení -
vañ t ra t t i in un alrro precipizio , ciofc a confeífare , che 
11 Padre era flato da una Vergin*, eche aveva fofferto ful» 
la Croce j e cosí meritavan l 'odiofo t i to lo d i Pat rc?¿Ma
ní , con cui furono infamatt da' loro n e m i c i . Ved. le i n -
rctt!?e d i Tertull iano centro Praffea , é le modérate rifles» 
sioni di .Mofemío p, 423. 681.5 e Beaufobre Tom. I . 1. 
l í l . C. 6. p. 5J5. 

( i ) 1 fa t t i del Concil io Nrceno fon r i fe r i t í dagl' an~ 
í i ch i non folo in un modo parziale , ma anche molto i m -
perfetro . Una p i t tn ra , quale ne avrebbe fatto Fra Pao'o , 
r o n fi puo mai fperare 5 ma que De rozze ombreggiaturc, 
che fi delinearon dal pennello del bigoctifmo c deüa ra» 
.gione poffcm vederfi apprcflo i l Ts lkmont Mem, Ecd. Tom, 
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t m ú di íor coscienza, Arrio ed i suoi compa-
pagni avrebbero appena potuto lusingarsi con la 
speraiiza d'ottenerc ulia plural i ta d í ' y o t i a fa
vor d' m\ ipotesi tanto direttamente contraria al-
¡e due popoiarl opinión i del mondo Cattolico 
G l i Arriani tostó s'accorsero de!la pericolosalor 
situazíone, e prudentemente si vestironodi queL 
le modeste vir tn , che nei furore delle dissen-
sioni civil i o religiose rare volte son praticate , 
o anche ío la te da altri che dal partito piú del 
boje. Raccomandavano essl l'esercizio della ca
ri ta e moderazíone Cristiana insistevano neir 
incomprensibil natura della controversia •> disap-
provavan i'uso di termine, o di definizione ai-
cuna, che non potesse trovarsi nelle Scritture • 
ed ofFerivano coa propíestc moltoliberal! di sod! 
disfare gli avversarj senza rinunziare alia sostan-

de'proprj loro principj . La fazion vittoriosa 
nceve tutte queste proposizioni con altiera dif l 
fidenza ; ed ansiosamente cercava qualcht/ irre-
conciabile segno di distlnzione , la condanna di 
cui potesse involger gli Arriahl neíla cok>a e 
nelle conseguenze deireresia. Fu publicamente 
letta , ed ignominiosamente lacerata una letre
ra , nelía quale i i loro Avvocato Ensebio di N i 
comedia ingenuamente confessava, ch'eraincom-
patibile co'princip) del, teológico loro sistema F 
ammettere la parola Homooushn , o Consustan-
z*ak> termine giá famigíiare a'Platonici. Fu ar 
dentemente abbracciata ia favorevole occaslon" 

da' 6 

^ 4 f - 6 ^ - 7 S í . e le C i a c £,klioth. m l v , r o m . x . - ¿ . ^ ^ 



t o é ísiprla delta decadmza 
da* V escovi, che dingeyano íe deliberazíoni 4el 
Sínodo; e secondo la viva espressione d' Ambro-
gío ( i ) si servirono de!la spada , che 1* eresia 
medesima avea tirato dal fodero, per tagliar la 
testa al 1'odioso mostró, Dal Concilio Niceno fu 
stabilita la coimistanzlalita del Padre e del .Fi-
g l io , ed é stata la medesima concordemente r l -
ce-vuta , come un fondamentale articolo della 
Fede Cristiana, dal consenso delle Chiese Gre
ca e Latina, Oriéntale e Protestante. Ma se la 
stessa parola non fosse stata sufficiente a repri-
mer gU Eretici, e ad uniré i Cattolici , non si 
sarebbe ottenuto 1'Intento della maggior parte 
d i queU'assembiea, da cui fu introdotta nel sím
bolo ortodosso. Questa parte maggiore si divideva 
in due classi distinte fra loro mediante una con
traria inclinazlone a' senümentl de' Triteisti e de* 
Sabelliani. Ma siccome sembrava, che quegli op-
posti estremi rovinassero i fondamenti della re-
ligione si nauurale che rivelata , essi convenner 
fra loro di moderare 11 rigore del loro princip), 
e di negare in tal modo le gluste , ma odióse 
conseguenze, che avrebber potuto trarsi da' lo
ro avversarj. L'interesse della causa comune l | 
facera inclinare ad uniré l loro part id, ed a na-
sconder le lor differenze ; fu- ammollita V ani-
rnositá loro da' salutari consigli di tolleranza s 

. e re-

C i ) Síam d e b ú o r i ad Ambrogío de Fíd , l . I I I . c .ul t , 
della cognizione di quefto curiofo aneddoto. Hnc •vtrbv.r* 
ptfutrunt Paires, quod vlderunt adverfartis ejfe f o r m l d l n i ; 
ÍÍÍ- tamquam evagindta ¿b iffis gUdig ipfum ntfandatcaput 
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é restaron sospese le loro dispute mediante l !u-
so del misterioso Homoqumn, che ognuno era l i 
bero d' interpretare secondo le proprie pardeo-
lar! ppinioni. I I senso Sabelíiano, che circacin-
guant1 anni prima aveva obbligato i l Concillo d* 
Antiochia ( 1) a proibir quel celebre termine , 
lo rendeva caro a que' Teologi , che mantene-
vano una segreca, ma parziale affezione per una 
Trini tá nomínale. Ma i Santi, ch'erano piü al* 
la moda ne'tempi degli Arr iani , T intrépido A-
tanasio, i l dotto Gregorio Nazianzeno, e le al-
tre colonne del la Chlesa, che sostennero con abi-
l i ta ed efFetto la dottrina Nicena 5 par che ris-
guardassero !*• espression di Sostanza , come un 
sinónimo di quella di T^atura; e si azzardarono 
ad illustrare 11 loro pensiero con affermar, che 
tre uomini, in qnanto appartengono alia stessa 
specie loro comuna , sonó consustanziall , o sia 
homomsl l'uuo colPaltro (2). Questa pura edi-
stiñta uguagllanza per una parte yeniya tempe-
rata dalí 'ultima connesslone e penetrazione spi-
rituale, che indissolubilmente unisce le persone 
divine ( 3 ) ; e per 1' altra dalla preminenza 

del 

C r_) Ved. Bui l Defenf. f/rf. Nlc. SeB. 11. c. i . p. a? . 
$6. Egli <í crede i n dqvcrc di conciliarc fra loro i due s i . 
nodi o r t o d o í í i . ' 

( 2 ) Secondo Arif totde le ftelle fono homooufie V una 
col l 'a l t ra . Che U.maoufivi fignifichi d'una foftanxa in fve~ 
de t íi é d in ioñra to dal Petavio , dal Curce lko , dal ' C u d -
v v o r t h , dal Le G k r c . ec. ed i l provarlo farcbbe un aStum 
<*ger\' Qíiefta e la giufta oí lervazione del Dot t . JortinVol,, 
I L p. 2 í 2 . ch'efamina la concroverí la Aír iana con do t t r i« 
Pa , ingen 11 i ta e candore . 

Cj) Ved. Petav, Z ) ^ . Tb tú t T . Í I , 1. i y c. i(S. p , 
3 5J. 



l o 8 Istoríd deíta áécúdenia 
del Padre, che si confessava per qiranio essa e 
compatibile cóil' indipemienza del Flglinolo ( i )» 
Dentro questi l i m i f i si lasció muover con sicu-
rezza la quasi invisibile e trémula palla delF 
órtodossia; éd interno di questo sacro recinto sta-
vano in aguato gli Eretici, ed i demonj per sor-
prendere e divoráre quegrinfelki che gil oltre-
passavano . Ma siccoriie i gradi dell ' odio teo
lógico dipendevan piattostó dallo spirito di guer
ra che dall* importanza della controversia , gl i 
Eretici , che'degradavan la persona del Figlio 
eran trattati coa magglor severita di queili che 
l'annichilavano. Atanaslo consumó la suá vita 
neU"'irreconciliabile opposlzione alT empia pazzia 
d-egli Arriani (2 ) ; ma difesé piu d i venéi annl 
i i Sabellianismo di Marcello d'Anclra ; e quan-
tlo alia fine fu costretto a ritirarsi dalla comu-
nlone di l u i , rammentava sempre con ambiguo 
sorriso i veniali errori del suo rispettabile ami-
co ( 3 ) ^ 

j l j . ec. CúdvvdrtH p. i$9- B u ^ SeS. JV. p. i y s ^ apow 
Edtt . Grab. . La 7r£p:'x»p"<r,'í 0 clrcuminceffio e forfe i ! piit 
profondo c p i i i o ícuro ba ra t ío d i ñ u t o l'alJiÜo tco . 
lógico . , , . . , . . 

/ ( 1 ) La terz» feaiorie deüa dlfcfá della Fede Nícena d i 
S a l í , che aícutíi de* £uoi an tagoniñ i han cHiamato nonfen-
f o , ed a l t r i c r e í l a , e d e ñ i n a t a alia fnpexfiminenza deí 
P á d r e . 

(a) H nome, che Atanaílo ed i fitoi feguaci ordina-
l í amen te folevan daré agíi A r t i a n i , era quello d' <Arriama* 
n í t l . 

( j ) Epíphan. Tom. I . l&fef . i z . 4- ,£>• S j y Ved.' Ic av-
venture d i Marcello appreífo TiUemont Afe»?. EccL Tóm'^ 
V I I . p . 8 8 f i , 8 ^ . . AUa fuá. opera dell ' uni tá d i Dio in m 



I)e!t Impero í tomam. Cap. XXL to$ 
V autoritá d' un Concilio genérale, a cul 

g i i Arriani stessi ayean dovuto sottomettersi3 de- ?rfm"'lc 
lineó suile bandiere del partito ortodosso i ' m i - ¿ x L l 
steriosl caratteri della parola Homoousion^ laqua-
le , nonostanti a!cune oseare dispute e certi not-
turni dibattimenti , essenzialmente contribuí a 
ni antenere e perpetuar Funiformitá della fede, 
o aímen della lingua . I Consustanzialisti, che 
peí loro buen süecesso a vean meritato e canse-
güito 11 tkolo di Cattolici, si gloriavano della 
semplicitá e fermezza del loro proprio símbolo, 
€d insultavano le replícate variazioni de1 loroav' 
vorsarj, ch' eran privi d'ona certa regola di fe-
de. La sinceritá o l'astuzia de'capi Arriani , i l 
timor del le leggi o del popólo , lareverenzache 
aveano per Cristo, i l loro odio verso Atanaslo, 
íu t te in somma le cause umane e divine che 
possono influiré e indur della .varietá ne' consi-. 
g l i d'un partito teológico, introdussero fra'Set-
tarj uno spirito di discordia e d'incostanza, che 
nel corso di pochi anni produsse diciotto d'iver-, 
se formule di religiono ( i ) , e vendicaron la 
vioíata dignita della Chiesa. Lo zeiante liarlo 
(2), che per causa della paiticolar durezza di 

sua 

l ibro rifpofto da Eufebío in tre l i b x i , che tuteavia eíi, 
ftono, I I í e t av io T . I I . ] . I . c. 1+. p. 7X. dopo un ¡un?a 
7 ítccuJraro cfan-- ha pronunziato cou xipugnanza h con-
danna di Ma^xello , ' r 13 

O ) A ta na lio neila fuá Eplftola í a to rno a ' s fnodidi Se 
f a ' í y f TOm- ^ i ' ' 8 8 ^ o 5 . ha dato un' aml 

í '.a l!ftaJdl 1ÍDlbo11 A r r i a n i , c h ' é liara accrefcmta e m i 
g'iorata dalle fatiche dell'inftaacabile T i l l emont Memoirl 
gcclef. T. V I . p. 4 7 , . * 

Eiafmó |ja ¿cfc i i t to coa ammirabil hnon fenfo ü 



l i o Istoría i d l a decadeníd 
sua situazlone era incllnato a dlininulre pintto-
sto che ad aggravare gil errori del Clero dell* 
Oriente, dichiara,- che nella vasta estensionedel-
le diéci Proviricie dell' Asia, nellé quali ésso era 
¿tato esuíe, potéan,. trovara ben pochi Prelati 3 
che avessero mantennta ía cognizione del vero 
D i o ( i ) . L ' oppressloñe, che avea provato' • i 
d i sor di ni., de5 quali era stato spettatore e v i t t i -
iria > quietarono per breve tempo le fervidé pas-
slonl nell'animd suo; e nel següénte passo , d i 
cui non faro' che trascrivere pochi vérsi3- i l Ve-
scovo di Poitiers s abbandona senz avvedefsene 
alio stile d' un Cristiano filosofo; E una cosa „ 
^ dice liarlo J5 ugoalmente deplofablle e peri-
3> colosaj che v i siano tanti slmbolij quanteson 
55 le opinioni frá gíi uomini tante dottririe 5 
„ quaftté inclinazioni; e tante sorgenti di b'e-
„ stemmie V quanti difettl si trovan fra noi > 
3, perché facciamo i simboli arbitrariamente e 
„ gil spieghiamo ancora a capricciO. Vari Sino-
3, di hanno successivamente rigettato , ammesso 
5, ed interpretato' ií termine Homoousloa. La par-

p 2 Í a -

liberta í l giuflo carattere d' l l a r i o . G l ! editor i Eenedettirui 
íi fon l i m i t a t i a r i v é d e m e i l tefto, a comporre gl i anna, 
l i dclla fuá vita , cd a giuftificaine i fentimenti e la con. 
dotta . 

( i ) iAhfejue Eplfcojio EUufio , & paucis cum eo J ex ma* 
jure parte ^Afiana decem provincia, , Inter qúas confifi* , i-e
re Jbeü'm nefclf.nt lAtque utlnam penítus nefclrént \ Cumpro» 
ellvlore enlm t¿inia tgnofdfént , quaf» ahtrecíatentt Hilar , de 
Sinod. five de Flde Qrient. c. 65. f . uüff . edit, Bened. Nc l 
celebre parallelo fra 1'ateifmo e Ja fuperftizione, i l Ve-
fcovo d i Poitiers farebbc reftato forprefo di trovarfi nclla 
íilsfofica f o ( i ( U di Bsylc e d i p l iuarco, 



he i r Impero Romano, Cap. XXL m 
zíale^e total somiglianza del Padre e del FI , 

3, gllo in quest'infelici tempi c un soggetto di 
3> disputa. Ogni anno anzi ogní mese facciamo 
„ de'nnovi simboli per esporre de'misterj invi-
„ s ibl l i . Ci pentiamo di cío , che abbiam fat-
js to3 dífendiamo quell í , che si pentono . ed a-

natematizziamo quelli che prima difendeva-
» mo • O condantliamo la dottrina de^ll a l t r i in 
» 1101 stessi,- o" la nostra irí que! la degli al tr i ; 
» e reciprocamente iacerandoci r u n o coll 'altro,. 
5} slamo stati la causa della nostra vicendevol 
„ W i n a ,VÍ( Í ) , 

Non si aspetterá , e forse neppure si sof-
frirebbe ^che io ampliassl questa teológica di-, 
gressione con mí minuto esame de'diciotto sim« 
boli 5 gli autori de5 quali per la maggior parte 
ticusavano Fodioso nome del loro padre Ar r io , 
I I delineare la forma e descriver la vegetazio-
ne d'una planta riesce assai piacevole^ ma i l no-
joso dettaglio delle foglie senza fiori e de' rami 
senza fratti stancherebbe tostó la pazienza e 
sconcerterebbe la curiosita del laborioso studen-
te.- Non deve pero tralasciarsi la notizia d' una 
questione, che in seguito nacque dalla contro
versia Arriaría, mentre serví essa a produrre e 
distínguer fra loro tre sette , le quaíi non con-
venivano in altro che in una comune avversio-
ne Homoouslon del Sínodo Niceno . í . Al ia 

que-
• ^ S ; ' ' / • ÉiftiiiimiHwl 

Ou J ? I íar - ad ^^íinntUtm \. I I . e. 4 . 5. p . 1 2 2 7 . 1 2 2 ? . 
lo 7 rn0 í?b Í ]e F i r o n ier i tó 1 ' a t t enz ionediM.Locke , che 

t ialcníTe yo l . I I I . p. 4 7 0 . cel » o d c ¡ l o d d fuo nuovo 
•«•epertoxio. 



m htorut deBa decadenza 
questione, se fosse 11 Figlio slmik al Padre, r i -
solutamente si rispondeva per la negativa da 
queglí Eretici , che aderivano a' principj d' 
A r r i o , o anche a quelli della filosofía, che seni
ora porre un' infinita differenza fra i i Creatore 
e la piü eccellente delle sue creature . Si soste.-̂  
sieva qaelia ovvia conseguenza da Aezio ( i ) , a 
cui lo zelo de" suoi nemici diede i l sopranno^ 
me di Ateo . I I sao spirito inquieto ed intra-
prendente lo indusse a provare quasi tutte le 
professioni della vita umana. Eglí fu in diversi 
tempi schiavo o almeno íavoratore di térra 3 
venditore di vasi per le strade, orefice , medi
co , maestro di scuola, teólogo, e finalmente A-
postolo di una nuova Chiesa , che propágossl 
mediante l 'abií i ta del suo discepolo EunomiO|. 
(2) Armato di testi scritturali , e di arguti si-
logismi presi dalla lógica d' Aristotile i l sottil 
Aezio aveva acquistato la fama d'invincibil dis-
putatore, che non poteva né ridursi in silenzio, 
a é convincersi. Ta l i doti s'attiraron 1'amicizia 
de' Vescovi A r m n i , fino a tanto che non fu ron 

essi 

(2) Appreílo r í l o ñ o r g i o I . I I I . c. i s. i l carattere c le 
avventure d i Aezio fcmbrano aíTai íingolari quancunque fia-, 
po cqn tutta la cura addolcite dalla mano d' un amico . 
11 Gotofredo cdicore d i Fiioftorgio p. 155 . che era piíi at-
taccato a' proprj pr incipj che a l l ' autore, ha laccolte le 
odio fe circoftanze , che i diver í i avvcrfarj di lu í hanno 
confcrvato o inven tato . 

(1) Secondo i l g íudiz io d* uno che rifpcttava ambidue 
que' ScttarJ, Aezio era dotato d'.un ingegno pin fo r te , ed 
Eunomio avcva acquiftato piíi arte ed erudizione . Ph'ilo~ 
ftorg, 1. v i l l . c. 18. La confeffione e i ' apo log ía d'Eunomio 
Fabric. Bibl. Grite. T o m . V I I I . p . 258-305, e tifia dcllc pa* 
che opere creticali che c i fia» l i m a ñ e . 



DstP Impero Romano . Vap. X X I . 11-
essi costrecti a rlcusare, ed anche a perseguirá 
re un pencoloso alleato, che perresatte22a del 
suo raciocinio avqva pregiudicato alia lor causa 
n d i opmion popolare, ed^offeso la pietá de ' |0. 
ro piu debolx devoti. 2, L'onnipoten.a del Crea-
ore somroinistrava una speciosa e riverente so-

luZione dalia somi^anza del Padre e dei FU 
%¡° V ¿ a fedf P o t ^ v i l m e n t e ammettere 
c í o che la ragigne non avrebbe ardito di ne
gare, vale a diré, che ií supremo Dio potesse 
comunicar e infinite <up • • p 55e 
Ente sin^ile u n i c a m ^ ^ : 2 ^ ( 

Iss f o r . e l t P r i n C T f d d r O ñ m t e . De te s t ado 
AT.Io ? qnalche aíFetta2ione V empieta d' 
fSec0ndoPT/TVa11 dl Credere 0 ^ n ^ d s e r v a , 
L S e da t u l l T l ' ^ 'Ú ¥ ^ Í 0 fosse dif : tau .1 P ^ /^crea ture , e simile SoL 
deHa n í / e* ^ ^ ^ a n o , ch'egli fosse o 
Í n d o ^ ^ 3 0 ^ sostanza, giustiíL 
cando aíle volte arditamente i i loro díslenso , 
t / VO te 0PP0nendoSi all* aso délla parola 
J 0 ^ z a che sembra íncludere un adequata o 
^meno distinta nozione deila natura di D i o . ' 3 . 

setta, che sosteneva la dottrína d'una shmt 

so-

( 1 ) Ture fecondo I ' op ín ionc d 'Ef t i 

TOMO V I . " 



, 1 1 4 htorla delta decadema. 
lostañáa i era la pii\ numerosa 3 almeno nelle 
Provincie' dell' Asia ; e quando si adunarono i 

, capí di árabe le partí nel Concilio di _ Seleucia 
( i ' ) 5 poté prevaler la lor opinione mediante un 
partito di cento cinque Vescovi sopra quaranta-
t r e . 11 Greco vocabolo, che si scelse per esprí-

„ fuere tal misteriosa somiglianza > ha un' affinita 
.eosi grande al símbolo ortodosso , che i profani 
-d'ogni tempo hanno .deriso le furiose dispute ̂  
•che la diíferenza d ' im semplice dittongo eccito 
ira gli Homousn, e gü Homoiousu . Siccorae pe
ro frequentemente accade, che i suoni ed i ca-
ratteri , che sonó piü viciniira loro , accidental-
mente rappresentano le plü opposte idee , t a l 

• osservazione sarebbe per se stessa ridicola , se 
fosse possibile di notare alcana reale e sensibile 
distinzione ira la dottrina de' semd-Arriani, co
me impropriamente si appellano , e quella de' 
Catfolici medesimi. 11 Vescovo di Poitiers, che 

. nel suo esilio di Frigia tentó molto saviamente 
di r i uniré le par t i , procura di. provare, cheme^ 
diante una pía e fedde interpretazione ( 2 ) la 
parola Homokushn puo ridursi al senso di con-

sus-

( u Sabino a?. Socr, 1. U . c. 59. ne ha t:op!ati_ gh at-
t i } Atanallo ed Hario hanno fpiegato le divifioni d i queño 

' j i nodo Arriano .• le altrc circoftanze relative al medefimo 
fj fe no efattamcnte raccoltc dal Baronía c dal T i l l e m o n t . 

( 2 ) Fldcil & f i a IhteWgentla. , J e Sinoi. e. 77, p . 
kisíJ. Nelle fue brcvi nots apologet íche ( pubblicate per 
•la prima volca da* Bencdettínr da un MS. di Chames ) of-
fcrva che uso quefta caura efpreffione, <jnl IntelUgerem & 
i m f , a m , p. 12.06. ved. p. 1146. Ei lof torgio , che vedeva 
qucfti oggett» per un diver íb mezzo, e difpofto a dimeíi-
t icáre la^iffeienza dolli importante d i t í o n g o . Ved, in par» 
ticolare V I I I . i ? , s gotofted, p. 3 5 2 . 



Deir'Impero Rom ano. Cap, XXL 1.15 
Sustanzlale. Puré-confessa, che tal • parola porta 
un' aria cT oscuritá e di sospetto , e come se r 
oscuritá fosse congenita alie dispute teologiche 
i semi-Arrianl, che piü s'acfostavano alie porte 
del la Chieia, le assalirono col piit inílessibil fu-
rore. 

Le Provlncie dell'Egitto e del l 'Asia , che 
apprendevan la lingua ed i costumi de' Gre- chíesa 
e l , avevan profondainente imhevuto i l veleno 0cciden-
della controversia Arriana . Lo studio ad essi "J jv* 
famigliare del sistema P ía ton ico , una disposi- at!na ° 
zione alia vanka e a l i ' argomentazione , un co
pioso e pieghevole idioma somministravano al 
Clero ed al Popólo del!'Oriente un inesauribile 
quantká di parole e di disdnzionl ; ed in rnez-
20 alie fíere loro contese , fácilmente obbÜava-
110 Ü d ubi ta re che si raccomanda dalla filosofía, 
e la sommlssione che ingiungela Religione. Gi l 
abitanti deli' Occidente erano d' uno spirito me-
no investígatore ; -le loro passioni non eran si 
fortemente mosse dagíi oggetti inyisibiíi ; i lo
ro animi eran meno esercitati dall' abitudine di 
disputare; e tal ' era la felice ignoranza del la 
Chiesa Galicana che liarlo medesimo piú di tren-
t'anni dopo 11 primo Concilio Genérale non a-
vea cognizione del símbolo Niceno ( 1 ) . I La-
tini avean ricevuto i l lume del la cognizione di-

v i -

V . l * ^ Tefor Deum coel! at^ue terrat tne cum neutrum 
¿vdjjjen , femper tamen utrumqv.e. fenfijfe . . , fagin.exat&t 
prtdem & Eplfcopatu állquantlsper raanens fidern Nlcmam 
nitnquam nifi exultaturus a n d l v l . Hilar , de Smod. c. í 9 i . 

I-ÍOS. I Benedettini fon per fuá fi , ch 'egl i governaffc' la 
"loceu di Pouiers varj anni avanti i ! fuo e l l l í o . 

H 2 



t i é Jstorta h i l a decddenzd 

vina per 1' oscuro e dubbioso mezzo d' mía 
t f uduzione. La povertá e durezza del la nativa 
íor lingua non era sempre capace di sommini-
strare de'giusti vocaboli equivalenti a' Greci ed 
alie voci tecniche del!a Platónica filosofía ( i ) , 
che-'S'erano consacrate dalVangelo, odallaChie-
sa per espr'nnere i misterj deiía f'ede Cristiana'; 
ed un difetto verbale poteva introdurre nella 
teologia Latina una íunga serie d' errorí , o d' 
ambiguita ( 2 ) » Ma poiché le Provincia dell' 
Occidente avevano la fortuna d i trarre la Ior 
Religione da una sorgente ortodossa? mantenneio 
con fermezza la dottrina, che avean ricevuto 
con docilita, e quañdo la peste Arriana s acco-
stó alie loro frontiere , fu applicato ad esse T 

, opportuno preservativo dell' Hamoouslon dalle pa-
d^RiiiX í e m e cure del Romano Pontefice . Si spiegaro-
n í . An. no i sentimenti, e l ' indoíe loro neí m e m o r ^ i l 
3^0° Concilio di R i m i n i , che sorpassó in numero 

quel di Nicea , mentre v i si trovarono piíf d i 
quattrocento Vescovi dell ' I talia, dell' Africa5 dei
ía Spagna, dell a Gaí í ia , della gran BrettSgna, e 
de i r i l l i r i co . Fino da 'prími dibattimenti si vide 
che sol i ottanta Prelati aderivano al partito d" 
A r r i o , quantunque aíFettasero di anatematizzar-

ne 

( i ) Séneca Eplfi. 58. ÍI duole, che neppme TO OV de' 
Thtonici , Vens de'piíí. arditi Scolañici , poteva efprimeríí 
con un nome Latino . 

( i ) La prcferenza, che il quarto Concilio Latcranen-
íe finalmente diede ad una numérica píuttofto che gtneri . 
ea uní ta (ved. Petav. Tom. I I . Üb. I V . c. 13. p. 434. ) 
venjva favorita chll' idioma Latino, Sembra che Tp:*g cc« 
citi 1' idea di foftaeza , Trlnltas qnella di qualita. 
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r,e la memoria edilnome. Maquest'inferioritá e 
ra compensan da' vantaggi della perizla d e í 
eSperien2a> e della disciplina ; e l 11 nñao'r nu 
mero era condotto da Valente ed Ursacio Ve 
SCOVÍ de r Ilirico che avean consúmate ie loro 
vite negl intnghi deile cortl e de' concilj , e 
che nelle religase guerre dell'Oriente erano ta-
t i attirati sotto la bandiera Eusebiana. Essi per 

2aroi«3 con u^ero, ed ai fine ingannarono 1' i n -
genua semplicitá de'Vescoyi Ladni che si la 
marono strappar dalle maní di Palladlo de i l a f t 
v L f . Pe\fodered "vpommltk che per aperta 
violenta Non fu permesso che si s^parasse 11 

non ebhero imprudentemente soscritto un in -
gannevole símbolo, nel quale furono inser te hi 
uogo d e i r H _ - 0 f alcune espressioni cet ! 

Girolamo M i ? TT^' ^ £* ^ e seconc^ 
Girolan o ( i ) i l mondo con suameravidia si tro 
vo Arr ano Ma appena i Vescovl dd P ^ ^ i t 
oe^ Latme furon giunti alie respettive lor D i o . 
cesi, che conobbero 11 loro sbaglio e si pentl 
roño della lor debolez.a . Fu rigettata con ab 

. i o n e ' T i r s t ' d f ^ ^ * ™ c ^ t o t 
ziont , e lo stendardo Homooush ch' era stam 
scosso, ma non debellato fu nlá s t a b L ^ 
npiantato in tutte le Chiese ¿cSl^T) 

(O Ingemvtt totas e r í h * & ^t-rl*,-., ™ C tr 

ffi' ?t??7™- w ¿ r o t i ejre m í r a t 
(J) L ,ft0rÍa deI Concllio * ^ imíni a nanata mal 

nanata molto 
ele» 

H 2 



l i 8 ístoria de/ta decadenta 
c ó n d o r . Tale fu Y origine ed i l progresso } e tall 
im^L1 fu roño le naturali rivoluzioni di qr^lle teoiogL 
íorinei!ache dispute , che disturbaron la pace del Cr i -
cont.ro- sñanesimo sotto i regni di Costandno e de'suoi 
ITriana figü- Ma siccome questiPrindpl presero di estén, 

dere i l lor dispotismo sopra la fede non meno 
che salle vite e sostanze de loro sudditi, i l pe
so del loro voto qualche volta fece pender la 
biiancia Ecclesiastica ; e le preroaatlve del Re 
del Cielo furono stabilite, cangiate, o modifica^ 
te nel gabinetto d' un Monarca terreno. 

m m ^ Uinfelice spirito di discordia, che invase 
lenM di |e Provincie dell ' Oriente , interruppe i l tnonio 
costanti.di Costantino; mal'lmperatoreper qualche tem-
Z^' po continuó a guardare con fredda e non curan

te indifferenza i l soggetto del l a disputa . igno
rando egli ancora la difficoltá di quietare le con
tese de'Teologi, indirizzo ad ambi i contenden-
t i Alessandso'ed Arrío una moderata ie t tera( i ) 
che puó atttibuirsi con piu ragione al libero sen-
so d 'un soldato e d! un politice che a' dettami 

di 

eleoantcmente da Sulpicio Severo Sacr. !, I I . p- 4 ' ^ 
4,o. ed. Lurd . Eatav. ^ 7 . e da üi io inmo ne. fuo du-o. 
uo con tro i LucHeriani . Qiieft'ultimo ha m mira di a u 
tender la condotta de' Veícovi Latini , che futono mgan, 
nati e 'che ir pentirono , • • j : 

( O Eufeb. i» v i t . Conft. 1. I I , c. I . prmcip) í t , 
tollcranza e di filofofica indifferenza contcnutnp queita let:. 
« r a fon moho difpiaciuti al Baronio, al Tillcmonr ec. I 
nuali fupponzoño , che Tíroperatore avefle qualche cattl-
vo configl ci-¿, cioe o Satana ; o Eufehio a íuoi fiatlchl . 
Ved. jortin O f i r v , Tom, I L f , 183. 



Del!" Impero Romam. Cap. XXL m § , 
cíi alen no de'VescovI suoi consigíieri. Eglí attri-
buisce 1'origine di tutta la controversia ad una 
minuta e sottiie questione intorno ad un punto 
incomprensibile deila legge, che fu scioccamen
te promossa dal Vescovo, e scioita imprudente
mente dal Prete. Si duole , che 11 popólo Cr i 
stiano , che aveva lo stesso Dio , la stessa relU 
gione e lo stesso culto, fosse. diviso da tal i i n -
considerabiii distinzioni; e seriamente raccoman
da al Clero d" Alessandrla di seguir i ' esempio 
de' Greci Fiíosofi, i quali sapevan sostenere i lo
ro argomenti senza perder la tranquil!itá, e con
servar la liberta proprla senza violar l 'amicizia. 
L ' indifferenza ed i l disprezzo del Sovrano sa-
rebbe forse stato i l método piu efficace di por 
silenzio alia disputa, se la correntc'popoiarefos
se stata meno rápida e impetuosa , e se Co-
stantino medesimo in mezzo alia fazione ed al 
fanatismo avesse potuto conservar la caima ed 
i l possesso del!a sua mente. Ma i suoi Ministri 
Ecclesiastlci presto tentarono di sedurre I'impar-
ziaiitá del Magistrato, e d'indebolire lo z el o del 
prosélito. Fu egli provocato dagl5 insulti fatti al
ie proprie statue; fu commosso dalla reale o 
immagínaria grandezza del male, che andavadi-
latandosi ¡ e tolse ogni speranza di pace e di 
tolleranza dal momento che adunó trecento Ve-
scovi dentro le mura d' un istesso palazzo. La 
presenza del Monarca accrebbe l'importanza dei
la disputa; la.sua attenzione fecc moltiplicarne 
gli argomenti; ed egli espose la sua persona con 
un' intrepldita si paziente, che animó 11 valore 
de'combattenti. Nonnostante l'applanso , che si 

H 4 é fat-



120 Js torta de lia dec adema 
e fatto all'eloquenza e sagacltá di Costantino , 
( i ) un Genérale Romano, la religión di cuipo-
teva esser sempre dubbiosa, e la mente di cui 
contera stata illaminata né dallo studio nedall' 
inspirazione , doveva esser poco adattato a dL 
scutere in Greco linguaggio una question me
tafísica o un articolo di fede. Ma i l crédito d* 
Osio sao favorito , i ! quale sembra che prese-
<iesse al Concilio di Nicea, poté disporre i ' I m ^ 
peratore a favor del partito ortodosso ; ed una 
osservazion fatta a tempo , che quel medesimo 
Eusebio di Nicomedia, che allora proteggevagU 
Ereticí , aveva innaiazi assistito i l Tiranno ( 2 ) , 
pocé inasprirlo contro gli avversarj, I I Símbolo 
Niceno fu ratificato da Costantino, e la sua fer
ina dichiarazione che qucíli, che resistito avesse-, 
i'O al divino giudizio del Sinodo, potean prepa-, 
rarsi immediatamente airesilio , annientó i ro-
mori d i una debole Qpposizione, che da dicias., 
sette Vescovi Protestanti fu quasi ad un tratto 

. ridotta a due. Eusebio di Cesárea presto un r i -
t^¡f111'pugnante ed ambiguo consenso all" Homoousion , 
Arrian \X$)i e r.equivoca condotta d' Eusebio di Nico^ 

me

c í ) Euíeb. in v t t . Confi, 1, 111. r . xj . 
( 2 ) Teodorcto ci ha confervato 1. I . c. 2 0 . una lette-

1a fcriita da Coftantino ai popólo di Nicomedia, nel'a 
quale il Monarca medeíirno 11 di chía ra pubblTco- apcufato-
re d.'uno de' fuoi fudditi; egli nomina Eufebio o T V * * * ^ . 
potvvütng ¿ĵ tüTviTOg ^ uMMyS"n; ( ce ííre della tiranvlca cTu-
d*lt¿ ) , e li duolc dciroil ije condolía di lui nel tempe del. 
-a guerra civilc f 

(.]) Ved. appreffo Socrate 1. I . c. 8,, o piuttofto ap. 
Teodoxeto 1. I . cap, 12. una letrera origínale d' Eufebio 

di 



Deir Impero Romano, Cap. XXL m 
media non serví che a differire circa tre mesi 
la sua disgrazia, ed 11 sao esllio ( i ) . L! era 
P-0 ^ J 1 1 bandiroin unadelle remote Provin-
ae deil I l l i r i co ; la sua persona ed i suoi disce-
poli furono xnfamati dalla legge coll'odioso no-
npe di Tomnani- i suoi scritti furon condanna, 
t i alie fiamme ; e fu stabilita la pena canitale 
contro coloro, appresso i quali sí fosser trovad. 
h ímperatore s'era allora investito dello spirlto 
di controversia, e Fárdente e satírico stiie de' 
suoi edita era diretto ad inspirare ne' sudditl i ' 
odio che egU avea concepito contro i nemici di 
cristo C ? ) . 

Ma come ss la condotta dell* Imperatore E ^ 
â esse avuto per guida piuttosto la passione che Tt%* 
d L iVpa!17í0^appena eratl passad tre ^ n i ' 4 ;. 
sSon ^ORC1j10 Niceuo, ch' el dimostró alcuni 
í VÍÍ1 i miSeriCOnlia ed e2ia1^0 * indulgen, 

veiso la setta proscritta, ch* era se-retamen 

m a r ^ r r ^ SOf ̂  ^ ^ ^ ^ ^ marono gh esuh- ed Eusebio , che appoco ap-
poco nprese la sua autorita sulla mente di Co. 

mmnmmm , Stan-

Z L ' f r ^ 8 * • 11 carattere d'Eufebio c flato fem, 
P e «n problema ,- ma quel l í , che han letto la fcconda E -

bono avere un'opmione aflai fvantaggiofa d.lla ÍInccdri 
ed 0"odoflSa del Vefcovo di Cefarea! "ncenra 

d ) Atanaf. Tom. I . u, 727. Filoflorp- ! t ^ , 

che ¿ ' ^ SoC^n' 11 L c - rn q^fte lettere circolari 
c ^ t r o oH V "•ZZ/t,? 3 V< ,nc , c i tó ' .Coftantino fi ferv 
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122, Istona deila decadenz'a 

stantino, fu restituito alia Sede Episcopaíe , da 
cui era stato ignominiosamente deposto . Arrio 
stesso fu trattato da tutta la corte con quel r i -
spetto, che si sarebbe dovuto ad un oppresso in
nocente. La sua fede fu approvata dal Sínodo 
di Gerusalemme ; e V Imperatore parve impa-
zlente di riparar 1'inglustizia fattagli, con ema
nare un assoluto comando, ch1 egli fosse solen-
nemente ammesso alia comunione nella Catte-
dral d i Costantinopoli . Nei medeslmo giorn» , 
ch'era stato fissato peí trionfo d 'Ar r io , eglispi-
r ó ; e le strane ed orride clrcostanze del la sua 
morte potrebbero eccitare qualche sospetto, che 
i santi Ortodossi avessero contribuito piu eííica-
cemeute che con Je puré preghiere a liberar la 
Chiesa dal piü formidabile de'suoi nemici ( i ) • 
I principali tre capi de1 Cattolici , Atanasio d' 
Alessandria , Eustazio d* Antiochia e Paolo d i 
Costantinopoli sopra varié accuse fu ron deposti 
per decreto di numerosi Concilj ; ed M seguito 
fu ron banditi in lontan i paesi dal primo degl* 
Imperatori Gristiani, che negli u l t lmi momenti 
deila sua vita riceve i r i t i del battesimo dali5 
Arriano Vescovo di Nicomedia. Non puó vera. 

men-

(i) No i prendiamo la ftoria origínale da Atanaíio T . 
1. p. 070. che dimoltra qualche repugnanza ad infamar la 
memoria del morro . Egli poteva efagerare in quest' oc-
caí ione, ma il continuo commercio fia Costantinopoli , 
ed Aleflandria avrebbe rcfa pericolofa ogni invenzione . 
<¿iíelli , che iniistono fulla narrazione lettnrale deila raor-
te d' Arrio (evacuó ad un tratto gl'intestini in un ceflo > 
debbono aífolutamente fcegliets o i l velen» o un mira-
ce ¡» , 



Bstl* Jmpero F\.oman&. Cap. X X I . 125 
Biente saivarsi 1' ecclesíastlco governo di Coscan-
tino dalla taccia di leggerezza e di debolezza . 
Ma i l crédulo Monarca, inesperto degli stratta-
gemmi nelia maniera di guerreggiare teológica , 
poté restar ingannato dalle modeste e speciose 
professioni degii Eretici, de 'quaü non aveva e, 
gü mai perfectamente capiti i sent imént i ; enel 
tempo che proteggeva Ar r io , e pefseguitava A -
tanasio, risguardava sempre i i Concilio Niceno 
come i i baloardo del!a fede Cristiana e la glo
ria principal del suo regno ( 1 ). 

I figli d | Costantino s'ammisero fino dalla Gastan, 
lor fanciullezza nel rango di Catecumeni , ma z.0 favo: 
nel differire i l Batteslmo imitaron Fesempiodel 
loro Padre. Come egli pretesero di pronunziar An. ¡;7.* 
11 loro giudizio Incorno a que'misten, ne' quali >6u 
non erano mai stati regolarmente iniziati ( 2 ) 5 
ed i l destino delia controversia sulla Tr in i t ád i -
pendeva in gran parte da'sentiménti di Coscan. . 
go, ch'ereditó le Provincie del!5Oriente, ed ac-
quistó poi tuteo 1'Impero . I I Prete o Vescovo 
Amano , che si era servito in suo vantaggiodel 

se-
r ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ * * m m m m t i , . , , , , . j , , ^ 

( i ) Pao lintracciarfl la mutazione de'{•entunentí, o 
almeno della condotta di Costantino in Eufebio ( v i f Cmfi . 
i . i U . c. 2 j . 1. i v . c. 4 1 . , in Socrate l , I . c. 3 3 . 3 9 . in 
gozomeno h 11. c. > 6 . H . , in Teodorcto 1. I . c. 14.34 
ed in_Filostorg!o I . I I . c. í.i7, Ma i l primo di ouesti 
Auton era troppo viriuo a Ha fcena dell* azione, e gtí al-
tn troppo Ion tan i . Egii e molto íingolare,' che fi abban. 
aonafie !' importante ufizio di continuar 1' istoria Ecck l ia -
stlca a due laici e ad un e r é t i c o . 

£ u í a ettam tum C¿tchumenus Sacramentun, fídei 
merao vUlerctuf fiet^ft w f d r e . Sulp. Sev. fíífi, Sac. j . I I . 
f. 410. 



124 Istorta della decadenza 
segreto del testamento del defonto Imperatore , 
profittto della forunata occaslone , che avevalo 
ammesso alia famigliarltá d'un Prisidpe, lepub-
bíiche deíiberazioni del quale era sempre domí
nate da' domestici suoi favor i t i . Gli eunuchi e 
gi l schiavi sparsero peí palazzo i l veleno spiri-
tuale , e fu comunicata la pericolosa infezione 
dalle serventi alie gitardie, e dal l ' Imperatr iceaí 
non sospettoso marito di lei ( i ) . La pamalita, 
che Costanzo dimostró sempre verso la fazione 
d'Ensebio, fu insensibilmente fortificata da'des-
t r i maneggi de'capi di essa; e la vittoria , che 
r i porto contro i l tiranno Magnenzio accrebbe 
la sua inclinazione e la su a abiíitá in im plegar 
le armi della forza nella causa dell'Arrianismo. 
Nel terapo che combattevano le due ármate 
nella pianura di Mursa, e di pende va i l destino 
de' due rival i dalla sorte della guerra , i l liglio 
di Costantino stava ansioso aspettando in una 
Chiesa di Mart i r i sotto le mura della Citta . 11 
su o spirituaíe confortatore Vaíente Vescovo Ar-
riano della Diócesi prese le piú artificióse cau
tele per essere informato del successo in tempo 
da potere assicürarsi o 11 favore di l u i , o la fu
ga. Una secreta catena di veloci e fedeli nunz; 
lo rendevano inteso delle vicende della batta-

(O Socrar. 1. I I . c. 2. Sozometv lib. I I I . c. 18. A ta
ra f. Tora. I , p. 815-834. Egli OíTerva, che gü eunuchi 
fono i r.emici namiali del Figlio. si confrontino le oííer. 
vazioni full' Istoria Eccleíiastica del Dottor Jortio , Vo!. 
IV . p. j . con una certa genealogía nel Candido cap. IV . 
che termina in uno de' priir.i coropagni di Cnítoforo C o . 
'ombo . 



BeLpImpero Homano. Cap. XXL t l < 
giía; e mentre i cortigiani stavan tremanti at 
torno lo spavencato loro Signore Valente i ' a<r 
sicuro che le Galliche legioni cedevano 5 e con 
queche presenza di spirko gil fece credere che 
gh era stato rlvelato i l glorioso fatto da U¿ An
gelo, 11 grato Imperatore attribui la sua fortu
na a ment í ed ali'intercessione del Vescovo di 
Mursa, la íede di cui ayevameritamente lapub-
biica e miracolosa approvazione del cielo ( i ) . 
Gh Arnam, che risguardavan la vittoria di Co
stando Come propria di loro, preferivano laglo. 
na di luí a qaelía del Padre ( 2 ) . G r i l l o Ve 
scoyo di Gerusalemme imraediataraente compo
se la descrizione d'una croce celeste circond'ata 
da una splendida i r ide , che neila íesta di Pen-
tecoste arca i ; ora terza del giorno era apparsa 
sul monte Ohveto per edificare i devoti palie-
grim ed i l popólo delía santa citta ( 3 ) . £a fí 
gura del a meteora fu appoco appoco ingrandi 
ta ; e Ustorico Amano s'azzardó ad asserire 

c h ' 

Croce n é l t •? Re§a0 dl Coftar'r!r'0 era trovara la 

P o l í f o n o p r o v / S r ^ ™ T d?1.,C,d0 * ^ «P" P«ndo m i l n] tíl"temente ' che b r i l l o ignorava !o ñ u . 

ñandno - e r i ' 1 * Cin ^attr!buirce Ia converfíone d i Co . 
non p , V d i ? .•".noran.za h tant0 P'a foprendente, che 

«ffore d%Jr u.OV0;.dl Gerufalemme dal l ' ímmediato fue. 
Tor», y i I L 6 10 dl Cefaiea. Ved. Tiüeniont. 

p o í r / d i S é ^ determinare fino a m.al feuno IT 
r«ura le " e ,n,"enilUi di C in l lo mediante ouskhe 

416 apparenza d'an alone foJwe. 



126 Istorta delta decadenia 
ch'essa fu vlsibile nelle planure della Baimonia ' 
ad ambe le á rmate ; e che i l Tiranno , ch'egU 
a bella posta rappresenta come idolatra, fugaid5 
avawti al fausto segno deii ' Ortodossa Cristiani-
ta ( i ) . 

Cor5cl1! I sentimenti d' un gludizioso straniero, che 
r',an1' imparzialmente ha considerato i l progresso del

la discordia civile o ecclesiastica, hanno sempre 
dirkto alia nostra cognizioiie, ed un breve pas-
so d 'Ammiaño , che mili to nelle á rmate , estu
dio i l carattere di Costanzp, é forse piü valuta-
bile di mol te pagine piene d' invettive teologi-
che. „ Egli confuse ( dice quel modea^ato Isto-

rico ) la religione Cristiana, che in se stessa 
„ é piaña e semplice , co* delirj della supersti-
„ zione. Invece di conciliare le partí col peso 

della sua autori tá , applaudiva e propaga va per 
5) mezzo di verbose dispute le differenze che 
, aveva eccitate la sua vana curioslta- Le pub-

. " bliche strade eran coperte da .truppe di Ve-
' scovi, che corre va no da ogní parte alleassem-

„ blee, ch'essi chiamano Sinodl; e mentre cía-
schedun procura va di tmrre tutta la setta al-

'3) le proprie particolari opinioni , da' predpitosi 
„ e replicati loro viaggi era quasi rovinato i l 

pubblico regoiamento delle poste „ ( 2 ) . La, 

( 1 ) Filoílor». 1. I I I . r , 26. EgU e fcguítato dall'AK-
tore della C ron fea AkíTandrina, da Cedreno e da Nicefo-
1 0 . ved. Gottofred. D i p r p . f ¡ 188. Effi non ponebb'er tu 
cufare un mixacolo neppure dalle maní d'un avvcrlano_. 

(a) Un pallo cosí curiofo merita Benc d'effei traid^r-
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ílostra piu íntima cognizione delT Istorla Eccle-
siastica del regno di Costanzo ci somministre-
rehbe un ampio comentario a questo notabile 
passo, il. quale giustifica i ragionevoli t imori d' 
Atanasio, che 1'inquieta attivitá del Clero, che 
andava girando attoi^no in cerca del la vera fe-
de, non eccitasse i l dkprezzo e le risa del mon
do infedele ( í ) . Tostó che I ' ímperatore rima-
se libero ^ck'terrón dellaguerra civi le , consacro 
Tozio de'suqi quartlerl d ' invernó i n Arles, m 
Milano, in Sirmio ed in Costantinopoli al d i , 
vertimento e a't ra v agí i della controversia; fu 
sguainata la spada del Magistrato ed eziandio 
del Tiran no per sostenere^a viva forzale yagio-
n i de l 'Teó logo ; e polché s'opponeva alia fede 
Ortodossa di Nicea, si convien fácilmente che 
la sua incapacita ed ignoranza ne paregniavan 
la presunzione (2). Gli eunuchi, le donne ed 

Vescovi, che regoíavano i l vano e deboíe spi-
rko dell'Imperatore, gli avevano inspirato un 
insuperabil disgusto verso 1' Homoousion; rna la 
sua tímida coscienza era agitata dall 'empietá di 

'Aezio . Si aggravava la colpa di quell' ateo dal 

perfiUtone confundens', í« yua fcrutanda. ¡terplexus, auam 
componenda gravlus excitare* dlfcidta [ l u r i m a , a u ^ P r í r r e f . 
U fufius aluiP cracertatlone -uerborum , ut catervh X t l . 
Pi tum lumentU puhlhh uUro Ultroque d l f u r r e n t í b u s \ per 
Smo-dos ( juas appelUnt ) dum r l tum omnem ad fv.nm t r a . 

Cína" tur (Valefio-legre conatur) rcl vchUularU c o c í . 
<teret ñervos . Ammiano X X l . j S , 

( i ) Atanaf. Tem. I . p, 87o. 
Tor>,(a) Sócrar- L n - c' J5-47. Sozomen. I . iv. s. i 2 . , 0 . 



' í l g h tarta de Ha de cade nza 
sospetto favore dell'lnfelice Gallo; ed anáie k 
nsorti ríe' ministri Imperialj, ch' erano stati mas-
sacrati in Antiochia , furono impútate alie &ug-
gestioni di quel perico.!oso sofista. Lo spirito di 
Ccstanzo, che non poteva esser ne moderato 
dalla ragione, né determinato dalla fede, era 
ciecamente spimo ali'uno o al Tal tro lato.'daU* 
orrore, che aveva degli opposti estremi ; egli 
abbracciava e condannava le opinionl a vicen-
da, bandiva 3 e successivamente richlamava i ca
pí deirArriana e Semiarríana fazione ( i ) . Nel 
tempo de!le occapazioni o soíennitá pubbliche 
esso consumava gl ' interi giorni ed anche le notti 
nel lo scegliere le parple, ed in pesar le sil! a be, 
che componevano i ík t tuant i suoi simboli. 11 
soggetto del l e sue meditazioni accompagnava 
sempre ed occupava i leggieri suoi sonnl; si r i -
cevevano g l ' incoerenti sogni dell ' Imperatore 
come visioni celesti, ed egli accettava con coro-
piacenza i l sublime tilolo d i Vescovo de' Vesco-
v i da quegli Ecclesiastisi, che dimenticavano i5 
interesse delPordine loro per soddisfare le pro-
prie passloni. I I disegno di fissare una dottrina 
uniforme, che 1' aveva inpegnato a convocar 
tanti Sinodi nella Gal l ia , nell' Italia , nel i ' I l l i r i -
co e nell ' Asia, restó piü volte deluso per la 

pro-

(O Sozom. I . IV. c z ] . Atanaf. Tom. } . p. 8 ;» . Ií 
Tülemont . M t m . Eccl. V i l , p. 94.7, ha raccolto var} z ü m . 
p i dell'orgogliofo fanatismo di .Coftanzo da diverfi Trana-
ti di Lucífero di Cagliexi. I foli tito]} di que'Trattati inf» 
pírano zelo e térro re . ,, Morlendum pr» Del Filie „ De 
reglhf.s aptftattcls „ De non convenientl» eum hs r t t i c» j ; ©<• 
non ¡Arttnd», i» Otum deiinij%¡i;»t'ibtis , * 



Belf Impero Homam . Cap. X X L i z ^ 
proprla sua leggerezza, per le divisioni deglí 
Arrían! e perla reslstenza de'Cattolici; e risoi-
vé per un ultimo e decisivo sfbrzo d" imperiosa, 
mente dettare i decreti d ' im Concilio genérale, 
í l rovinoso terremoto di Nicomedia, la difficoí-
tá di trovare un luogo conveniente e forse quaL 
che secreto motivo di política serví roño ad al
té rame í ' in t imazione. A i Vescovi dell'Oriente 
fu ordinato di unirsi aSeleucia in Isauria; men-
tre quelli dell'Occidente tenevan le loro sessio-
ni a R imin i sulla costa dell 'Adriático; ed inve-
ce di due o tre Deputati d'ogni Provincia si 
volle, che v'íntervenissé tutto quanto 11 ceta 
de" Vescovi. II Concilio dell" Oriente dopo d ' 
aver consumato quattro giorni in fieri ed inut i -
l i contras t i , si separo senz' alcuna decisiva con-
clusione. L'Occideiuale fu prolungato fino al 
settimo mese. Tauro Prefetto del Pretorio ave-
va ordine di non lasciar partiré i Prelatl fino 
a tanto che non si fossero tu t t i unit i neila stes-
sa opinione; ed i suox sforzi furouo sostenuti con. 
la facoítá di bandire quindici de' piu refrattar; 
e con la promessa del Consolato, se conduceva 
a termine un'impresa cosi difficile . Le sue pre- An. js-«f 
ghiere e minaccie, 1'autor i ta del Sovrano, i 'ar
te sofistica di Val ente e d* Ursacio, grincomodi 
delía fame e del freddo, ed 11 tristo pensiero d ' 
un esilio senza speranza estorsero alia fine i l r l -
pugnante consenso de'Vescovi di R i m i n i . I De
putati si dell'Oriente che dell'Occidente aderi-
roño airimperatore nel Palazzo di Costantinopoli; 
ed egli ebbela soddisfazione di dettare al mon
do una professione di fe de, che stabiliva la so-
mlglínnzn , senz' esprimer la consustanzialita del 

TOMO V I . I F l -



1^6 ístorta detíd décadenzá 
Pléio di D io ( i ) . Ma la deposlzione del Cle
ro Ortodosso, che non íli possibile ne d mtimo-
rire né di corromperé, precede it tnonfo dell 
Amaí i i smo; ed i l regno d i Costanzo resto 
famato dairinglusta ed inefficace persecuzione 
del graiid* Atanasio. 

D i rado abbiam l ' occasione d' osservare 
C«íatte . nella v i ta 0 attiva o specuiativa qual eftetto 
"v'enMpossa prodursi, o quaii ostacoli si V O f ^ o s n ^ 
Z Ta- tare dalla forza d'uno spirito, quando e mfle -
íanas io . sibilmente applicato al conseguimento d un ta 

oggeíto. L ' immortai nome d'Atanasio ( 2 ) non 
Jotra mai separarsi dalia dottrina Cattohca del 
la T r i n i t á i alia difesa di cui consacro egli ogní 
momento ed^ognl facoltá del suo essere. Edu-
cato nella famiglia d'Alessandro, s era vigoro
samente opposto a'primi progressi dell eresia d 
Arr io 3 egli aveva i m p o r t a n t e uffizio di seg e 
tario sotto i l vecchio Fielato 5 ed 1 Padn del 

Con-

O ) Solplc. Sev. mfi. Sacf. I . t i . f- V*- . 4 ^ ' 

E ' u n danno, che Gregorio N^iarzeno roniponeíTe 
un panegirice piuteofto che una yita d'Atanat.o i ma pol. 
tolere, e profntar del Tantagĝ o di trarre » prnaU-
tentici materiali dal xicco fondo delle propr-e d u, pí
fele ed apolooie Tom. L p. 6 7 0 . 9 5 1 . lo im't"0 lJm 
f.mpio di Socrate L H c. r . , che P ^ n c o a pnma ed-
zione della fuá Storia fenza prenderfi la P^^ ^ ronera 
xe §li feritti d 'Atanaño . Puré anche Socrate, S ^ n o di 
lui piu cuiiofo, ed i l dotto Teodoreto fervono a connu-
ter la vita d'Atanafio con la ferie dell lfto"a . f 
Xa Jiligenza del TÜlemont Tom. V I H . ̂ V ^ n i d f-
«edett ini ha xaccolto tutti i fatt i , «4 efammata ogni 
á c o l u . 



Béifímperú Romdüúi Cap. jf%f¿ • 
Concilio Niceno videro con rfiaravigífa' e f l^e t> 
to lenascénti virtíi dei giovane Diácono. I n mi 
teiripo^ di pubblico pericolo gli oscuri d i r l t t i 
del! eta e ael. rango alie volee son traSturatij é 
dentro i cingue mesi dopo i l suo rltorno da 
Nícea , i l Diácono Atanaslo fu collocafo süll1 
Archiepiscopale Sede dell 'Egit to . Egll occupcl 
Gue.I eminente posto pu\ di quaranta sei anni 
f la sua langa amministrazione fli consaraata 
m un perpetuo combattimento contro le fbrze 
de l Arrianisnio. Cinque volte Atariaslo fu es
pulso dalla propria sede; passó venti anni comf 
esule e fuggitivoj e quasi ogni Provincia dell* 
Komano Impero rendé in varj tempi testimo-
manza rd suo mérito ed a'suol pafimeriti per 
causa ddV Homooüswn, ch'esso considerava covnú 
1 umeo suo placeré, i l solo suo aíTare e come 
i dovere e la gloria delía sua vi ta . ín mezzo 
alie tempeste delía persecuzione V Árclvescovo 
d Alessandna era tollefante delía fatica, avidd 
di lama, non airante di sicurezga;. e' quamurt-
que i l suo spirito fosse attaccato dal contagie-
del fanatismo, Atanaslo spiegava una superiori-
ta di carattere e di talento, che l'avrebbe re-
so molto piü atto, che 1 degeneranti figli d i 
^ostantino al governo d'una gran Monarchia. 

• a sua _erudizíóiie era molto meno profonda ed 
estesa di quella di Ensebio drCesarea, e la sua 
fozza eloquenza non poírebhe paragonarst alia 
cuita oratoria di Gregorio o di Basilio ; rna o. 
gm volta che i l Primate delí 'Egitto erachiama. 
co a gmstificare i suoi senfimenti o ía sua con-
aotta, i l suo non premeditato stile o neí paría. 
r@ © nelio scfltere era chiaro3 forte e persua.-

I » den-



z$2 Jstorta del/a deeadenza 
dente. Egli é stato sempre rispettato nella scuo. 
la Ortodossa come uno dé' piü accuratl maestrt 
del la teología Cristiana; e si supponeva che pos^ 
sedesse due scienze profane non adattate al ca
ra ttere Episcopale, cioé quella della giurispru-
denza ( i ) , e quella della divinazione. (2) A L 
cune felici congetture di futuri eventi x che un 
iniparziale ragionatore avrebbe pottito attribuire 
all ' esperienza ed al giudizio d'Atanaslo, da'suoi 
amici ascrivevansi ad inspirazioni celesti, e da' 
suoi nemlci ad intérnale magia. 

Ma siccome Atanasio trovavasi continua
mente iippegnato a trattare co' pregiudiz) e coU 
le passioni d'ogni specie di persone dal Monaco 
fino ali'Imperatore, la cognizione della natura 
umana era la prima e piü importante sua scien-
za, EgU conservava una distinta ed intera vedu-
ta d' una scena. che andava continuamente mu-
tandosi; e non manca va mal di profittare d i 
que' decisivi momenti, che son giá irreparabil-
mente passati avanti che possano scorgersi da 
un occhio eomune. L ' Arcivescovo d* Aíessandria 
era capace di distinguere, fino a qual segno po-
teva egli agzardarsi a cprnandare, e dove con-

v e -

f i ) Sulpicio Scveio W f i . Sacr. 1. I I . ¡>. 39f, lo f-hh-
ma légale , e giurifconfulto. AcieíTo non puo raTvifatfi 
quéfto carattete , o íi confuir! la vita, o le opere d'Ata-
ñ a f i o , „ . , 

( 2 } DI;eh.-itur enlm f.itld'iearum fer t lum fidem, qud-ae 
dugurahs portenderent alites scienfijfime callens al'^uotlcs 
pr id ix i j fe f u t u r a . A minian XV. 7. Sozomeno I . IV. c. 10. 
lifcrifce ung. ptofezia o piuttofto uno fcherzo, che pío va 
eYs4cntemeíi|€ che Atanaíio, fe le cornacchic parlan Latie 
no , intendcva i l iipgüaggio deüg corHaccbi? , 



Deir Imperó Rotnam. Cap. X X L 2̂ 3 
Ortiva che destrámente s'insiniiasse; quanto L 
teva contenderé con ia fea, e quando si dove' 
va sottrarra alia persecu.ione; e nientre scaglia-
va i fulmml della Chiesa contro i'eresia e la 
nbelhone poteva assamere nei seno d d Suo 
partito i l flessibile ed indulgente carattere d 'un 
prudente capo. L 'eíezlon d'Atanaslo non ha e-
vitato a taccia d'irregolaritá e di precipitazio-
ne U / V ™ 3 r dccenza der suo contegno d i 
concilio 1'affe2ione dei Cíefo non men che del 
lopolo GU Alessandríni grano i m ^ z i e n d d i 
prenaer le armi per la difesa d'un elocuente e 
generoso Pastore. Nelle sue angustie sempre ve-
mva soccorso, o almen consoíato dal fedel attac-
camento dei parrocchiaíe suo Clero; e canto 
Vescovi dell'Egitto con intrépido 2elo aderiva-
tto alia causa d Atanasio. I n quol modesto equi-
paggio, che suole affettare l'orgoglio e la poli-
tica esso frequentemente facera le visite Eois-
copah delle sue Provincie dalla bocea del N i lo 
fino a confim dell'Etiopia, conservando famiglL 
anuente con g ' i n f i m i della plebe, ed omilmen-
ce saiutando 1 santi e gil eremitl del deserto 
U ) . Ne solamente n^lie sacre assembiee fra 

pre-

( 1 ) Si fece leggiermente menzione de!l'irxcoolare or 

ío lcnncm^tc atteftafse «na pubblica falfira. A ^ Í I 1, 

da kI^L1'1^}? de Padri dd del Oferto pubblícara 
^ v v e j a ^ e T ü k m o n t . Mcm. Ecd , T m , V i l , neJk 

vi-. 

1 i 



í | 4 Isíorla deüa decadente 
persone, reducazione ed i costumi delle quali 
tran símil i a' suoi, Atanasio esercltava i'ascen
dente del proprio genio, ma comparve ancora 
con facile e rispettabli fermezsa neile cortl d©? 
.Piiaclpl; e ne' diversl giri deüa sm prospera 
ed ^vversa fortuna s non perdé mal la confiden-
za de'suoi amici, o la stnna degü avversar). 

S e ^ 0 ' Nella sua gioventú i l Primate deU' EgittQ 
pontro 

resiste al gran Costantino, che avea piu volte 
Atanasio .jndicato la sua volont^ j che ad Ardo fosse res-
#Rf,|3?? titulta la comanione Cattoíica ( i ) . L'Impera-

tbre rispetto e poté anche dimenticare T inflessi-
Í>ile di lui rispiusione; e la fazion contraria ? 
fhe risguardava Atanasio come • i l sao piu for-
midabil nemico, fu costretta a dissimular Í? 
QA'ÍQ ed a preparare tácitamente mi Indiretto 
f remoto analto. Si sparsero de'romorl e de° 
§ospet t i , fu' rappreseutato i5 ArciyescQVO, come 
pn aitiero ed opprimente tlrannQ, ed ardita-
fílente s'accuso di violare i l tratcato ch' erasi 
fatiftcato nel Concilio ^iceno con gU Scismati-

* J " . ' ' l , ¡ . " , ' e l -

•site 4* Antonio j e di Paeomio . Atanaíío inedeíinio , che 
non jsdcgnq di comporte la vita del fijo amico Antonio , 
ha diligentemente ofseryato, quanto fpefso il fanto Mona. 
yo deplorafsc, e profetizzafsfe t danni deU'ejefia Ariiana , 
Átanaf. X . U . 492 -^?s! 

( U A principio Coftantino minacciava/^/ÍÍ?»^ , e do» 
mandava f e t iven io , »«{ t e y ^ n g Mtv «wítXíf , ypxqn* h n 
f'.ñv. Le fue lettqte ip fcgilito prefeto un jtuonq minac-
ciante, ma meotte cbiedeva-, elíe a t a t ú fofsc aperto l? 
ingrefso della Chiefa , evitava í'odiofo nome d?Arrío . A-
tanaíio da íagaee polttifo ha diligentemente notato queflq 
•diftinzioni Tona. I» p. 78.3. che gli iomniisiftíavaao qua!? 
che motivo di fcuía o di dilazion^. 



Deirimpero Romano. •Cap. XXL 
ci seguacidi Mdesio ( i ) , Atanasio avea clisan-
provato apertamente queli'ignominiosa pace e 
i ' Imperatore era disposto a creciere ch' egii 
avesse abusato del suo ecclesiastico e civile po-
tere in perseguitar quegii odiosí settarj ; che 
avesse rocto un callee sacrilegamente i n una 
delle loro Chiese di Mareotide; che avesse h u 
to battere, o imprigionato sei de ' ioro Vescovi; 
e che fosss stato ucciso, o almeno dalla crudel 
mano del Primate mutüa to Arsenio Vescovo 
deli istesso partito (2) . Queste acense che 
attaccavan i'onore e la vita d! Atanasio, da' Cos-
tantino rimesse furono aí Censore Dalmazio suo 
fratello, che risedeva in Antiochia^ furon succes-
siyamente convocati i Concilj d i Cesárea e d i 
T i r o ; e fu ordínato a'Vescovi deli'Oriente di 
giudicar la causa d* Atanasio avanti di procede-
re a consacrare la nuova Chlesa della Resurre-
zione a Gerusalemme. I I Primate poteva esser 
conscio a se -stesso della sua innoceiiza ; mz gil 
era sensibile, che V istesso impiacabiíe spirito * 
che avea dettato le acense, dovesse compilareii 
processo, e prohunziar la sentenza. Egl l evito 
prudentemente i l trlbunale de'suoi nemici , non 

j . c í ) 1 Mélciíani ebber' origine in Ea:itto, t o m í t m A» 
inca _i Donanfli da una dlfputa Epifcopale nata dalia per. 
í e e u z i o n e . lo non ho terapo di eíporre tal'ofc'ura contro. 
ver íu la q«ale fembra ffscrfi male xaoprefentata dalla 
parzialita d'Atanafio , c da 11'ignoranza d'Éuifanio- Ved. 
Mofemio Ifior. gener. d d U Chlef* , v d . I . B. ZQXí 

(*> Viene fpecificato i l tratrapienta de'fei Ve feo vi da 

lllT™? h C- n-'-"13 Atanari0 W * ^ ™ , si abhan. 

Tc aceula lenza nfposu , 



t$6 Isto/ra della decadenza 
curó le Giíaziofíi del Sínodo di Cesárea, e do. 
po una lunga ed artificiosa dilazione obbedi a" 
perentorj comandi deU'Imperatore, che minac-
ciava di puniré la sua colpevole disubbidienza, 
qualora negato avesse di comparire nel Conci-

Ar- ^33'lio di T i ro ( i ) . Avanti , che Atanasio alia tes
ta di ciitqiianta Prelati deü 'Egi t to partisse da 
Alessandria, s'era savlamente assicurata Talle-
anza de1 Melezlani, ed Arseoio medesimo, i m -
imaginaria sua victima e suo segreto amico, era 
occultamente compreso nel suo seguito. Ensebio 
di Cesárea dirigeva i i Concilio di T i ro con piü 
passione e con minor arte di quel che la sua 
dottrina ed esperienza avrebbe fatto aspettare: 
11 numeroso di luí partito replica va i nomi d' 
cmicida e di tiran no; ed i lor clamori veniva-
no incoraggiti dall' apparente pazienza d' Atana
sio, che aspettava U decisivo momento di pro-
durre Arsenio vivo e scnz' alcun inancamento 
«el mezzo dell'assemblea. La natura del le ac
ense non ammetteva tal i chiare e soddisfacentl 
risposte; pare 1' Arcivescovo fu in istato di pro
vafe, che nel villaggio , in cui si diceva che 
egli aveva rotto un cálice consacrato, non po-
teva realmente trovarsi né chiesa , rté altare , 
ne cálice . Gil Arriani , che avevan segre-
tamente determinato di tare apparir deliquente, 

ed i 

( I ) Atanaf. TV». / . f • 785. Socíat, 1. I . c. 2*. Sozo. 
men. U I I . e. 2 5 . L ' Imperatoie nclla fuá íettera di « n -
vocazionc ap. Eufcb. vtt. Confiant. I . IV. c 4*- P « che 
pregíudichi alcuni inembn del Clero , ed era piíi che pro» 
bablk , che i i sínodo applicafsc teli íimproveri ad Ataña-

•'• r' . .... . 
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€ 41 condannare 11 loro nemico, procurarono cl6 
nonostante di mascherare la loro ingiustizia col-
F iniitazione del i a forma giudicaria; i l Sínodo 
stabili tina commissione Episcopale di sel Depu-
tad per investigar le prove del fatto sui íuogo 
stessojv e questo passo, al quaie vigorosamente 
si opposeto i Vescovi Egiziani, apri deiíe nuove 
scene di violenza e di spergiuro ( 1). Tornati i 
Deputati da Aiessandria. 11 maggior numero deí • 
Sínodo pronunzió contro i l Primate dell' Egltto 
la final sentenza di degradazione e d' e.si! io . I I 
decreto espresso nel piü fiero stlle dell a mali-
zia e della vendetta fu. comunicato all 'Impera-
tore ed alia Chiesa Cattolica; ed immediatamen
te i Vescovi riassunsero un devoto e dolce con-
tegno, qual conveniva al santo loro pellegrinag-
gio verso i l sepolcro di Cristo (2). 

Ma 1' ingiustizia di questi ecciesiastici g iu . S!10 P1/-
dlci non fu acccmpagnata dalla sommissicae 110° 
e neppure dalla presenza d' Atanasio . El f u 
solvé di fare un'ardita e per icol osa prova, sé 
i l trono fosse accessibile alia voce della ver i . 
t á i e prima che si pronunziasse a T i r o la de
finitiva sentenza, 1'intrépido Primate si get tó 
In una barca, che era pronta a partiré per 
la cltta Imperiale. La richiesta d' una forma-

( i ) Vedi in parí icokxe la feconda Apología d'Atana-
10 Tom, I . p. 753,808,, e le fue letterc a* Monaci p, 
f 8ss« Qiieste íon gíustíficate con original! ed autentí-

^1 inonmncr.r!; ma infpirercbbero maggior crfdibilít^ , fe 
eglí vi apparifse menp ínnecente , ed i'fuoi nemici mena 
afsiudi. 

(a) Eufeb. tn v l t , Ctnft, í . IV. c. 41.47, 



1 I s t o r u t delta decadenza. 
le udienza avrebbe potuto incontrar delle op-
posizioni , o eludersi j ma Atanasio occulto 
II sao arr lvo; aspettó i l momento 5 che Co-
stantino tornava da una vicina villa , ed 
arditamente si fece incontro al suo sdegnato 
Sovrano , quando passó- a cavaiio per la stra-
da primaria di CostanthiopoÜ . Una -si strana 
comparsa eccitó in esso la maraviglia e la 
collera; e fu ordinato alie guardie che faces-
sero allontanare i ' importuno querelante ; Tira 
pero fu superata da un involOntario rispetto ; 
e i ' altiero spirito dell ' Imperatore fu sorpreso 
dal coraggio e dall' eloquenza d' un Vescovo , 

v ehe imploravane la giustizia , e scuotevane la 
coscienza ( i ) . Costantino ascoltó i lamenti d' 
Atanasio • con imparziale ed anche graziosa 
attenzione ; i membri del Concilio di T i ro 
furon citati a giustificare la lor processura ; e 
sarebber restati confusi gil artifiz] dal partito 
Eusebiano, se non si fosse aggravata la reí-
ta del Primate colla destra supposizione d' un 
imperdonabile delitto, cioe del colpevol dise-
gno d' intercettare, e d i ritcnere le navi del 
grano d' Alessandria , che somministravan 
la sussistenza alia nuova Capitale ( 2 ) . Al i* 

( i ) Atanaf. Tom. I . p. 804,. I n una Chiefa dedicara & 
a S. Atanafio, tal í ituaaione fomministrerebbe per una pit-
tura un argomento piíi be l lo , che molte storie di miraeoli 
e di mártir) . 

(r> Atanaf. Tom. I . p. 729, Eunapio racconta i» v'.t, 
Sophífi. p. 36.. 37. edit. Cemelln. uno stránb efempio dei.Ia 
Giudul i tá e barbarie d i Costantino ía una fimile occafio-
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Jmperatore non dispiaceva , che si assicurasss 
|a pace dell'Egitto mediante i ' assenza d' un 
capo del popólo ; ma non volie riempire la 
vacanza deila fede Archiepiscopale j e la sen-
tenza, che dopo lungo esitare ei pronunzio s 
fu piuttosto d'un ge!oso ostracismo, che di un 
esilio ignominioso . Aísnasio passó circa vent* 
,Qtto mesi nelía remota provincia deila Gailias 
ma nell'ospltal corte di Trcveri . La marte 
dell' Imperatore fece mutar faccia a* pubblci 
sífari; e neíla genérale indulgenza d' un mío- > 
vo regno , fu i l Primate restituito al proprio 
paese per mezzo di un onorevole editto del 
giovane Costa atino , che dimostrossi profonda, 
mente sensibiíe ail ' innocenza e l al mér i to 
del venerando suo ospite (1 ) . 

La morte di quel Principe espose Ata-
fiasio ad una scconda persecuzione; ed i l de Suo 
bol Costanzo Principe dell 'Oriente divenne ^ 0 ° 
^osto. segreto cómplice degli Eusebiani . Si a -An. jV. 
dunaronq in Antiochia noyanta Vescovi di 

. . „. ' _ ,1 

fie. L" eloqucnte Sopqtro Filofofo drlla Siria godcva la fuá 
amicizia, e aveva provócate 1'ira d' Ablavio prefcao del 
yretono. H popólo di Cosranrinopoii erg mal contento '. 
perche s era trattenuto V arrivo de!le navi che portavanQ 
|1 grano per mancanza d¡ .ver.ro meridionalc ; e Sopatro 
fu decapuato full'accufa, che egü 3veya legato i ventí 
per arte mágica Svida aggíunfe , che Cosrantino con talf 
eiecuzione pretefe di proyare che aveva afsolutamcnte i í . 
nunziato alia fuperstizion de'Genti l i . • • 

(O Nel fuo rítorno egli vide Costanzo due volte a 
Viminiaco, ed a Ccfarea nelia Cappadocia , Atanaf. T . I 
f C7f; 11 TiHcmont fupponc, che Cosrantino loconducefl 



14Ó Istóríd delta decdiienxa 
que!la setta o fazione sotto lo specioso pfe* 
testo di consacrare ía Cattedrale . Essi com-
p'osero un ambiguo símbolo, che é un poco 
tinto de*colorí del Semiarrianismo, e ventisei 
canoní í che regolan tuttavia la disciplina del 
Greci ortodossl ( 1 ) . Fu deciso con qualche 
apparenza di giustizia} che uíi Vescovo de-
posto da un Sínodo non riassumesse le fun-
zioni Episcopali finattantoché non fosse assolli
to dal giudlzio d' un ugual Sinodo j fu imme
diatamente appÜcata la Icgge al caso d* Ata-
nasio; it Concilio d' Antiochia ne pronunzió , o 
piuttosto ne confermó la degradazione ; uno 
straniero chíamato Gregorio fu collocato sopra 
la sua sede, e fu ordinato aFilagrio (2) Pre-
fetto dell'Egitto d i sostenere i l nuovo Primate 
con la forza civile e militare del la Provincia . 
Oppresso dalla cospirazione de' Prelati Asiatici 
Atanasio si ri t iro da Alessandria, e passo tre 
annl ( 3 ) csule e supplichevole al sacro Wmu 

( 1 ) Ved. Bevereg. P a ñ i . Tom. I . p, 429^45*. e Tom 
I I . annot. 182* Tiücmont Mem. Eccl. T . VI . p. 310-3.24., 
S. Ilario ha fatto menzione di questo Sinodo d' Antiochia 
con troppo favore e rifpetto, E i vi corita r.ovanfette Vef-
c o v i . 

(2) Questo Magístrato si odiofo per Atamfio e lodato 
da Gregorio Nazianzetio, Tom. I , Ofat, 2 1 . p. jgr. ^apí-
fremente Dto fer t Deas alter opera. Per onore delia natura 
umana ho fempre pia'cete di fcoprire qaafche bliona qualiti íti 
quegli uomini, che dallo íp i i i to di partito íi son dipiniti 
come mc^tri c tiran n i . 

(3> Le diíficolíá cronoldgíche^ le quali tendón diil(i-
biofa la refidenza d*Atanafio a Roma, fono vigorofametU 
se uatiate dal Valefio Obftrv. ad Cale. T , l l . W f i , EÍCUJ, 

IT i -
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i \ t del Vaticano ( 1 ) . Mediante un assiduo 
studio deila lingua Latina presto si rendé abile 
a negoziare col Clero del]'Occidente ; la sua 
decente adulazione domina va e dlrlgeva 1' aL 
tiero Giulio j 11 Pontefíce Romano s' índussa 
a considerare 11 suo appello come un pardeo, 
lare interesse della Sede Apostólica ; e fu Al 
común consenso dlchiarato innocente in un 
Concilio di cinquanta Vescovi dell ' I talia . 111 
capo a tre anni 11 Primate fu chiamato alia 
corte di Milano dairImperator Costante, che 
i n braccio ad illeciti piaceri professava 'sem-
pre un vivo rispetto per la Pede Ortodossa. La 
causa della verita e della glustizia si promos-
se per 1' influenza dell' oro ( 2 ) , ed i min i -

stri 

3, I , c. T.C., e dal Tdlemont Mem. Ecchf. Tom. v i l ! , p 
«74 ec. lo ho feguuato la femplice jpoteli del Va lefio 
che non ammerte che un fol viaggio dopo 1' intrufion di 
Gregorio. 

O ) Non poíTo farc a men di trafemere urao íudfz io . 
ia oíiexva^one de VVetfein . Proleg.n. T. p, I P J ; tamen 
Htftonam Ecchfiafilcam -u el ¡mus cmfulere, patebit ¡ara in ie 
* f*culo quarto j cum , ortls contro-verfih, EccleJU Gr.tc* 
doclorts du4} partes feinderentur , ingenio, c ^ u e u t U , 
numero tanturn non gua le s , eam parten «u* Encere ta* 
peoat Momam cmfuglfe , • r a a j e f i a t e n u é Pmtlficis eomiter 
cHuiJje , eo.p'.e paíía oppregs per Pontificem & EpifcoOos L a . 
t>*os prava l u i f e , atque orthodoxlam i * Conclllis ftablllvif. 
je Eam ob caujfam ^í thanafius r.m fine comltatu Reman 
Fet"t , piHi-e/jíte anuos ib i hafit , 

t ^ m \ n!0ft0rg- I* l l V C' 22- Se neí Promnovcre gl' í n , 
raro rl1 A « l . g m . e s uso qualche conuz-ionc, «n a w o . 
cfndot anMÍ10rPOt-rCb?e §,uftlcare 0 fenfare tal'c^uivoca 
dV Z V f l - ^ d ' ? t 0 n e ' e di Sidncy; i l primo 

aa 1 ana caula di liberta, 



i ^ i Istopd áeUd decadentd 
stri d i Costante consigliarono i i loro Sovrartd» 
a richieder la coilvocazione cV un' Ecclesíastica 
Assemblea, che potesse agite come rappresea-

An'HS' tante deíía Chíesa Cattolica. Si uní roño a 
Sardica su! confine de' due Imperj , ina den
tro gli stati del protettor d'Atanasio , novan-
taquattro V escovi Occidental! e sessantasel 
Orientali . Le loro dispute degeneraron beti 
presto in ostili altercazioni: gl i Asiatici temen-
do per la persónate lor sicurezza, si ritirarono 
a FilippopoÜ nella Tracia ; ed i rivati due 
Sinodi reciprocamente scagliavano gl i spirltuali 
lar fulmini contro i nemici , ch'essi píamente 
condannavano come nemici del vero Dio • 
Si pubbl i careno e conferniarano i loro dc-
creti nelle respettive Provincie , ed Atanasio 5 
che nelF Occidente riverivasi come un San
co, era esposto come un delinquente all ' ese-
crazione dell'Oriente ( i ) . IIConcilio Sardicense 
scopre r pr imi sintomi d i discordia e di sdU 
sma fra le Chiese Greca e Latina , le quali 
si separarono per la difterenza di fede in va
rié occasioní, e per la perpetua distinzion d i 

fenchía- ling»aggiox' 
sao An. Atanasio nel tempo del sao secando esi* 
349» Üo nel 1'Occidente era freqiientemente ammes-

so alia presenza Imperiale in Capua 3 in Lo-
• ' ' \ d i . • 

( t y t i Caífone, che permefte gli appellj a'PonteSci 
Homani ha ínnalzaro il Concilio di Sardica quaíi alia di» 
gní ta d' un Concilio genérale , ed í fuoiaít i íi fono o peí 
ignoranza o per arte confuíi con quelli del Sínodo N¡ce
no . Ved. Tillcmont T . Y i Ü . | . <s85» s Gíddcí J Í AB, VOU 
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d í , in ' Milano , in Verona , in Padova , m 
Aquiífeja, ed in Treveri . Ordinariamente si 
trovava presente a tal i visite i l Vescovo della 
Diócesi j i ! Maestro degli üffizj stava fuori dei 
veio o della cortina del sacro appartamento ; 
é questi rispettabili personaggi poteano atte-
Star 1'uniforme moderazion del Primate , che 
solennemente s'appdla alia Joro testimonian-
za ( 1 ) e La prudenza gli dovea senza dub-
bio suggerir quel dolce e rispettoso mono , 
che conven!va ad un suddito e ad un Ve
scovo , I n queste famigliari conferenze coi 
Principe d'Occidente Atanasio potea dolersi 
d d l ' error d i Costado; ma egli arditamente 
attaccó la malizia dei suoi Eunuchi e degli 
Arriani Prelati; deploró 1' angustia e i l pen
cólo della Chiesa Cattolica 5 ed eccito Co
stante ad emular la gloria e lo zelo di suo 
padre. L'Imperatore dichiarossi rlsoíuto d' i m -
piegar le truppe ed 1 tesorl del P Europa nel-
la causa ortodossa; e con una breve e peren-
toria letrera fece sapere ai suo íratello Co-
stanzq , che qualora non acconsentisse al l ' 
immediato ristabilimento d'Atanasio egli stes-
so con una flotta e un'armata. avrebbe posto" 
1' Arcivescovo sal trono d' Alessandria ( 2 ) S 

z z - - ^ ^ „ , „ . ^ — ^ ^ « ¿ f l 

( D Siccome Ataña lio fpargeva delle ferrete invcttive 

f o T í 0 ^ " 2 0 C V f ; l / W ° U M o n a c a l t e n . p o T f ! 

jiffidare delle proteñe dcll'. Arcivefcovo . Ton,. 1. p. 

«a^ífefta finzisnc di una I m r ^ lipoxtau da Socrate 
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Ma tai guerra di religioue si contraría alia 
natura non ebbe effetto per 1' opportuna cora-
piacenza di Costanzo; e rimperatore dell 'O-
riente condiscese a chiudere una riconcilia-
zione con un suddito, che esso aveva ingiu-
riato. Átanaslo aspettó con decente sostenu-
tezza finattantoche non ebbe ricevute succes-
sivaménte tre lettere plene del le piü forti su 
curezze deila protezione , del favore, e della 
stiraa del su o Sovrano , che 1'invitó a rias-
sumer la proprla Sede Episcopale, e che ag-
giunse 1' umiiiante precauzione d' impegnare 
i suoi prlncipali ministrl ad attestar la since-
ritá delle sue intenzioni . Queste si manife-
starono in un modo anchepiu pubblico permez-
zo dei rigorosi ordini che fu ron mandati nell* 
Egitto, di richiamar gl i aderenti d" Atanasio, di 
reintegrarli deMor privilegi, di promulgarla lo
ro innocenza, di cancellare dai pubhllci reglstri 
le iiiegittime processure , che si eran iatte nel 
tempo che prevale va la fazione Eusebíana. Do-
po che fu accordata ogni soddisfazionee sicurez-
za, che la giustizia, o anche la delicatezza po-
teva richiedere, i l Primate si pose in viaggio a 
plccole giornate per le Provincíe della Tracia , 
delT Asia e deila Siria, eveniva da per tuttoac-
compagnato dai v i le omaggio de'Vescovi Orlen, 
tal i , che eccitavano U suo disprezzosenza ingan-

na-

quefte mlnacce fon provate dalla certa teftimonianza di 
Luc ífero di Caglicri , ed anché di Coftanzo mcdelimo , ved* 
TiÜemoñt T . V I H . p. 6pj. 
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nare ía sua penetra2ione ( 1 ) . In Antiochia v i . t l l T i r i l C0-StanZ0' r ice^co^odeSta fer. 
Signare ed eluse la proposhdone di concederé 
ag í Ardani una sola Chlesa in Alessandr a co 
chiedere una símil toíleranza peí suopartlto i S 
v r e h í r ^ Iniper0 ' rePlic^ 'he 0I0 al 
ca d anPp t0 ^ gÍUSta 6 m^erata in boc
ea d un Principe indipendente. L'iiigresso dell' 
Arcivescovo nella sua C ^ w * ] * r ulgrciS0 a.e11 
di tñnnfn. v T \¿p™z & una procession 

renduto caro agh Alessandrini, si era piástabil 
mente confermata la sua autori tá , cheeg ese 
S a ' f i n o T 6 ' famaerk 
sione del mondo Cristiano ( 2 ) . 

Ma quelsuddito , che haridottoii suo Prin- sdf?no 
ope alia necessitá di dissimulare, non puó n a C0' 
sperare un sincero e durevol perdono l ia A* Tu 
gica morte di Costante presto Ppriv6 Atanasio d¡ 
un potente e liberal protettore f La g t e m l i v í 

le 
— i"-,* 

Le loro lettere a Giulio Vcfcovo di f ^ J ' ^ 
medefimo fon di t mprVst T f f V 6 ad Aranafio 

«n' onorevole nconciHazione ^Ual1 ch ,cdo í^ 

84J. da Socrate 1. n . c To , 1 , C „ , F 7 9 / C I S 2 ' A -

19. da Teodo I TT ,8- da Sozomcno I . m . c. 
c. I2 . * 111 *' ^ Filoftoigio 1. n i . 

TOMO VÍ. |r 



1^6 Istoria delld decadenld 
iefra 1' assassino e l ' único superstitefratello di Co
stante, che afflisse l ' Impero pm di tre anm ^ 
assicuró un intervallo di riposo alia ChiesaCat-
tolica; e ciascheduna delle contendenti due par
tí desiderava di conciliarsi l 'amidzia d'un Ve-
scovo che poteva col peso delta persona e sua 
autoritá determinar le fluttueggianti risoluziofti 
d'un importante Provincia. Egli diede udienza 
aali Ambasciatori del Tiranno , con ciu íu do
no accusato di ave re avuta una segreta corns-
íondcnza ( i ) ; e 1' Imperator Costanzo p i^voU 
te assicuro i i sao carissimo padre, ü Keveren-
dissimo Atanasio, che nonostante i mahziosiro-. 
mori che si facevan girare attorno dai comum 
loro nemici, aveva egli ereditato i sentimenti non 
meno che i l trono del suo defonto fratello ( 2 ) . 
La gratitiidine e 1' umanitá avrebbero disposto ú 
Primate dell Egitto a deplorare l>cerbo tato di Co. 
stante e ad aborrire i ldel i t todi Magnenzio; ma 
vedendo egli chiaramentecheleapprensiom d iLo-
stanzo erano 1" única sua salvaguardia, pote t o u 
,e un poco diminuiré i l fervor delle sue preghie-
re'nel buon successo della giusta causa . Non- si 
meditava piá la rovinad'Atanasio dall'oscura ma-
lizia di pochi bigotti o fervidiVescovi, che abu

sas-

( i ) Atanafio Tom. I . p. 677.67*- duende la fuá m-
hócenla con patetiche qucrele, con folenm affcrzion, c 
ron ifpccíofi argomer.H. Egli conviene che ^ ^ f ^ 
te delle Ictteic in fuo nome, ma demanda che ílano ela 
minati i faoi fcgretar j , c quclli .del T . ranno pcr conofee^ 
íe quelle lettere follcro fíate fcritte dai prisni, o dag-i 
a k i i licevute. 

(a) Atanaf, Tom, I . p. 825-844. 
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nssevo dell 'autoritá d'un creduío Princloe - i l 
Monarca medesimo dichiaró la flsolmdone, che 
aveva si lungamente nascosta, di vendicare'i p r i -
vati stioi tort i ( i ) : ed i l primo invernó dopo 
la sua victoria, che egli passó in Arles, fu hp. 
piegato contro un nemico per esso piú odioso 
che i l soggiogato tiranno delía Gallia. 

Se rimperatore avesse capricciosamente de-
terminata la morte del piu sublime e virtuoso c°nc¡1] 
cittadino delía Repubblica, si sarebbe tsegüím t á l t i 
sen2a esitare dai ministri deli'aperta violenl i o ¡ a ^ : * 
deda speciosa ingiustizia i l cradef' comando. La An-
cautela, la dllazlone, la difficcltá, con cui prol 
cede nel condannare e puniré unYescovo popo-
la.re, manifestó al mondo, che i privilegj delia 
Lhiesa avevan giá fatto risorgere nel governo Ro-
mano un sentimentó d'ordine e liberta. Lasen 
tenza, pronunziata nel Concilio di Ti ro e soscrlt-
ta da un gran numero di Vescovi Orientali non si 
era mai espressamente rivocata; e siccome Ata-
nasio era stato una volta denosto dalf Episcopal 
digmta per giudiziodei snoi confratelli, ogni suc-
cessivo atto poteva considerarsi come 'irresolare 
ed eziandio colpevole. Ma h memoria del co
stante ed efficace ajuto, che i l Primate deH 'Eg í t -
to avea tratto dall'attaccamento della ChiesaOc-
cidencale, impegnó Costanzo a sospender i'ese-

( í ) Atanaf. Tom. 1. p, gcl)t Teodoret. L i r t .s 
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cüzione deila sentenza, finattantoché non fossero 
in essa concorsi anche i Vescovi Lat iní . Sicon-
sumarono due anni in Ecclesiastiche negoziazio-
n i ; e fu soiennemente discussa T importante cau
sa ' ira l'imperatore ed uno dei suoi sudditi pr i 
ma nel Sínodo d'Arles, e poinel gran Concilio 
d i Milano ( i ) , ch'era composto di píü di tre-
cento Vescovi. Fu appoco appocotentato disov-
vertiré la loro integritá con gli argomenti degli 
%- r i am, con la destrezza degli Eunuchi e con 
le pressanti sollecitazioni di un Principe, chesod-
disfaceva la sua vendetta a spese della suadigm, 
tk e pubblicava le proprie passiom mentre in-
fluiva su quelle del- Clero. Si adopero con SÜC 
cesso la corruzione, che é 11 piu inf¿llibil sínto
ma della liberta di governo; si offenrono, e si 
accettarono degli onori, de'doni e del le immu-
nitá come prezzo d" un voto Episcopale( 2 ) ; e 
fu artificiosamente rappresentata la condannadel 
Primate Alessandrino, come 1'único mezzo che 
- - va 

(1) Gli aftati del Concilio di Milano fon tanto 5m-
perfemmenre ed erróneamente riferiti da! Greci Autor,, 
che ci deve riufcir grato i l fupphmento en alca«e_lett e 
4' Eufebio . che il Baronio ha eftrarte dagh árchiy, de la 
Chiefa di Vercelli e di un' antica vita di Dioniüo d. Mí a-
no pubblicata dal Bollando . Ved. Baton. An. 355- e T U -
lement T . V i l - P- 1411* • , , 

( i Si fa menxionc con ifdegno degh onon de' pro 
fenti c de conviti, che fedaffero tanti Vefcov, da quell 

ventte „ q J non dorf* cedlt , fed ver.trcm pa l fa t . W-
lar. contri Confiant. c. 5. p. i ^ e -
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festituir potesse la pace e i'miione alia Chiesa 
Cattü' ica. Gl i amici pero d'Atanasio non abban-
donarono i l lor capo o la loro causa. Tanto nel-
le pubbliche dispute che nelle conferenze priva-,, 
te coll' Impera tere sostennero con uno splrl tovl, , 
r i le , che dalla santita del loro carattere si ren
de va me no perieoíoso, l ' obbfigo eterno di giu-
stizia e di religlone. Dichiararouo , che ne ia i 
speranza del suo favore, né it t i more dellasua 
disgrazia gli avrebbe potuti mai indurre ad unir-
si nella condanna d1 un innocente, lontano, eris-
pettabil fratello ( i ) • AíFermavanocon apparen-
te ragione i che gr i l legi t t imi edantiquati decre-
t i del Concilio di Ti ro erano stati giá dalungo 
tempo tácitamente aboliti dagli edltti Imperial i dall' 
onorevol ristabliimento dell' Arcivescovo d' Aíessan-
dria} e dal silenzio o dalla ritrattazione dei suoi piu 
clamorosi avversar). Adducevano ch' erasi attesta-
ta la sua innocenza dai concordi Vescovi dell* 
Egitto, e che era stata riconosciuta ne* Concilj 
di Roma, e di Sardica (2) dall'imparzial giu-

di-

; CÍ> Si dice qualcbe cofa di tale oppofizíone da Am-
miano XV. 7. che aveva una cognizione molto ofelira o 
fuperficiale dell'iftoria Ecclefiafl-ica : Llbertus . . . psrfeve.. 
rantsr remteha.tur, nec v i fura homlnem nee auditum dam~ 
nare nefas nUlmum fxpe exclamans , aferte fclllcet recalcl. 
trans Imperatorls arhitrU , Id en'.m ¡lie %AthanaJia femper 
infefius &c. 

(2.) Piü propriaments pero dalla parte ortodoíTa del 
Concilio Sardicenfe. Se i Vefcovi di ambe le partí aveffe. 
10 fecondo le rególe refo i van", la differenza farebbe fta-
ta da 94. a 76. M. de TiUernont ved. Tom. V I H . pag. 
114.7-1158. giuftaménte fi maraviglia che si piccola fu pe-
riorita procedcíTe con tanto vigore contro gli avverfaij , 
i ¡ ca-po dei quali immediataiíieníe fu depofto. 

K 3 
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dizio della Chiesa Latina. Deploravan la dura 
condizíon d'Atanasio, cbedopo d' aver per tanti 
anni goduto la propria sede, laríputazione, e T 
apparertte confidenza del suo Sovrano, fosse di 
nuóvo chiamato a confutare le piu insussistenti 1 
e ^travaganti accuse. I I loro Imguaggio era spe-
cioso3 ed onorata la lor condocra ; ma in questa 
lunga e l ostinata contesa, che fissava g i l occhj 
d i tutto r Impero sopra d'un salo Vescovo, le 
fazloni Ecclesiastiche eran pronte a sacrificare la 
verlta e la giustizia al piu interessante oggetto 
di di tendere o di deporre 1'intrépido campiondeU 
la fede KTicena. Gli Arriani sempre stimaron pru
dente conslglio quello di mascherare con ambi-
gue parole i veri lor sencimenti e disegni * ma 
i Vescovi Ortodossi armati dai favore del Popo--
lo e da'decred d'un Conciliq genérale, in ogni 
occasione, e specialmente a Milano, insisterono 
che i loro avversarj purgasser se stessl dal sos-
petto d' eresia, prima di pretendere d' attaccar h 
condotta del grande Atanasio ( 1 ). 

Coná&ñ. Ma la voce della ragione (se parla raglo-
tanasio" era veramente dalla parte d'Attanasio) fusop-
An.j5 5. pressa dai clamor; d'un fazioso e venal parti to; 

e non si sciolsero i Concilj d' Arles e di Mi la , 
no, fínattantoché l'ArcivescovodiAlessendrianon 
fu solennemente condannato e denosto dal giudi-
zlo della Chiesa Qccidentale non meno che dell ' . 
Oriéntale. A' Vescovi , che opposti s erano alia 
sentenza, fu richiesto di sottoscriverla, ediunir^ 

SÍ 

Sulpic. Sever, j» /Íic7, Sacr. 1. I I , 41a, 
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s! con religiosa comunione a'sospetti capí dell a 
parte contraria- Fu man data permszzo ú c nun-
zj pubblici una formula di consenso a'Vescovl as-
sentij e tu t t i quelli, che ricusaron di sottomet-
ter la privata loro opinione alia pubbüca inspi-
rata sapienza dei Conciij d' Arles e di Milano , 
fu roño i m ni e 1 i ata mente ba nd i t i dall' Imperatore, 
che affettava d'eseguirei decret i del la Chiesa Cat-
tolica. Fra que'Prelati, che conducevan i'onore-
vol drappelío de' confessori e degli es al i , meri-
tan d'essere particolarmente distlnti Liberio d i 
Roma, Oslo di Cordova, Pagino di Trever i , Dio
nisio di Milano, Ensebio di VerCelli, Lucífero di 
Caglieri, ed liarlo di Poitiers. L ' eminente pos&o 
di Liberio, che governava la Capital dell 'Impe
ro, ed i l mérito personal e e la lunga esperienza 
del venerabile Osio, che si rispettava come i l fa
vorito del gran Costantino ed i l padre delia fe-
de Nicena, ponevano questi due Prelati alia te
sta dell a Chiesa Latina, ed i l loro esempio d i 
sommisslone o di resistenza si sarebbe probabil-
mente imitato dalla turba de' Vescovi. Ma i re
plicad sforzi dell' Imperatore per sedurre o per 
intimorire i Vescovi di Roma e di Cordovafu-
rono per qualche tempo inefficaci. Lo Spagnuo-
lo si dichiaro pronto a soffrire sotto Costanzo 
come sessant' anni avanti aveva sofferto sotto Mas-
simiano sao avo. 11 Romano sostennein presen-
za del Principe l'innocenza d'Atanasio e la sua 
liberta • Qiando fu mandato in eslíio a BereaneU 
la Tracia, rimando indietro una grossa sompia, 
che gli era stata ofíerta per lespesedel viaggio; 
ed insultó la corte di Milano con 1' orgogliosa r i -
flcssione, che 1'Imperatore ed isuoi Éunuchipo-

K 4 te-
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tevano aver bisogno di quell'oro per pagare i lo
ro soldad, ed i lor Vescovi ( i ) . La ierraezza 
pero di Liberio e d' Oslo finalmente fu superara 
da' travagli deii' esilio e del confino. 11 Pontefi-
ce Romano compró i l suo rltorno a prezzo d i 
alcune ree condiscendenze, e dopo espió con op-
portuna penitenza la propria colpa . S' impiega-
rono la persuaslone e la violenza per estorcere 
la ripugnante soscrizione del decrepito Vescovo 
di Cordova, di cui s'oppriraeva la forza , e di 
cui efan probabilmente indebolite le facoltádai 
peso di cent' anni; e í 'insolentetrionfo degliAr-* 
rianr provocó alcuni del partitoortodosso atrat-
tare con inumano rigore i i carattere, o plutto-
sto la memoria di un infelice vecchio, agli añ-
tichi servigj del quaíe tanto dovevail Cristiane^ 
simo stesso ( 2 ) . 

£$il| f La caduta d i Liberio e d' Osiodiede un piii 
splendido lustro alia fermezza di que' Vescovi 9 
che si mantennero aderenti con incorrotta fedel-
tá alia causa d'Atanasio e dellaveritá religiosa. 
L'ingegnosa maíizia dei loro nemfci gli aveva 
pfivati del bertefizio de'vicertdevoli confortt ed 
avvisi, avea separato quegl'illustriesuli indistan-
t i províncie, e scelto a bella posta i luoghi piü 

inos-

(1) Ammiano XV. 7. fa menzione deU'eí i i io di Libe. 
110. Ved. Teodoret. 1. I I , c. i<J. Atanaí . T . I . pag. 8J4» 
«37. l l a r . Fragm. I . 

(2) si e compila ta la vi ta d 'Ofio dal TiIIcmorit T . 
V H . p. 5a4-s<Si., che no ' termini piíi ftravaganti a p r i n . 
«ipio ammira , e quindi condanna i l Ve feo v o d i Cordova-, 
I r a le querde d ' Aranafio e d ' l l a r io iníorno alia fuá ca
duta , puo diftinguerfi !a p tude t i í» del f r imo dal eseco e 
sfxcnato zelo del fecondo, 
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iílóspki d'un grand'Impero ( 1 ) .Contut toc ióes-
si tostó provarono, che i deserti del la Libia , e 
íe piu selvagge regioni della Cappadocia erano 
metió incomode, che la dimora in quelle ci t ta, 
dove un Vescovo Arriano poteva saziare senza 
ritegno la squisita maíignitá dell* odio teológico 
(2 ) . Essi pero traevan motivo di consolarsi dal
la coscienza della propría fettitudine e indipen-
denza; dail'applauso, dalle lettere, dalle visite, 
e dalle liberaíi elemosine dei loro aderenti ( 5 ) ; 
e dalla soddisfazione che spesso avevano di vede-
re le interne divisioni dei nemici della fede N i -
eena. Tal'era i l minuto e capriccioso gusto del l ' 
ímperator Costanzo, e si fácilmente oftendevasi 
per la pluc teñe deviazioiie dal sao immagma-
rio sistema di veritá Cristiana, che perseguitava 
con ugual zelo quelll, che sostenevano la constt-
stanzlnlha, quelli che djfendevan la símil so ¡tan* 

» . C O I Confeflori dell' Occidente furono rileggti ne*de-
fem dell'Arabia o della Tebaíde, e fuccessivamente nelle 
íol í tudini del monte Taüró, nelle partí piii deférté deíla 
Fngra, che eran© oceupate dagli ernpj Monranifti ec. Quatí-
tfo i' erético Aezio era troppo tavorevolmtnte ritcnuto a 
Mopfjeftia nella CÜic ia , gli fu canguro per configlio 4' 
Acacio i'efilio trasferendolo ad Amblada luego abitat.o da' 
SelVaggj , ed infeftat6 dalla guerra e dalla pede. Fiioñor 
I . V. c. 2. 

U ) Vcdaíi il crudel trattamento e la ftrana oflinazio-
ne d' Eufebio nelle fue proprie lettere pubblicate dal Ba-
lomo an, j5 6. n. 92-103. 
1 i Ceterum exules fatls cenjiat totUit orbis fiudiis ce-
lebratos fecunlasque, tis ¡n fumptum afat tm congefias , le. 
gatmnibus ^ u » ^ e eos píebls catholic* ex ómnibus fere P r , v ¡ v . 

treq:ttntAtss, sulp. §CY. Saer. p. 4 « j . Atansí. T . 
** f« % 8 4.», 1 



1 5 4 1 ñor ta deila decadenza 
%a e quelli che negavait la somlglianza del Fi-
glio di D i o . Potevano perawentura trovarsinel 
medesimo iuogo tre Vescovi depostie banditi per 
quelle contraríe opinioni; e secondo la diversita 
del loro pensare potevan compatlre, o insultare 
i l cieco entusiasmo de' loro avversarj, i presentí 
patimentidei quali non pote vano mai venir com
pensad dalla futura felicita. 

t ^ n C i o La disgrazia e resillo de'Vescovi ortodossi 
ne^d' A-' dell' Occidente furono come tanti passi per pre

parar la rovina d' Atañas lo medesimo ( i ) . Eran 
venttsei mesi da che la corte Imperiale con le 
piü insidióse arti segretamente procurava di al-
lontanarlo dalla citta d' Aiessandria, e di toglier-
gli quei comodi, che davan iuogo alia sua po-
polar liberalitá. Ma quando i l Primate deir Egit-
to abbandonato e proscritto dalla Chiesa Latina 
resto privo d'ogni straniero socco.so , Costanzo 
mando due suoi segretarj con la verbal commis-
sione ds annanziare, e d'eseguir l 'ordine delsuo 
esilio• Slccome pubblicamente si conveniva da o-
gni parte dell a giastizia della sentenza, P único mo
t ivo , che poté ritener Costanzo dal daré a suoi 
messi i l mandato in iscrltto, non puo attribuir-
ú che al dubbio che egli avea dell'evento, e ad 

una 

tanasfo 
da Ales, 
sandi ia . 

Ci) Poííbn yroyarfi degli ampj matenah per V Mottk 
di queña tersa perfecuzione d'Atanafio nel!e propnc fue 
opere. Vedafi pr.rticolannc nc la fuá moko bella Apología 
a'coftanzo T . I . p. <s7j. !a prima Apología per la fuá fu . 
ga •>; 7 o i . !a faa langa letrera a'fo litar i p. 8o8.e la pro. 
tefta or ig ínale de! popólo d" Aleffandm contro le violen-
ze commefse da Siriano p, 8 6 5, Sozomeno 1. ÍV. e. O. lia 
i n fe rito ncl lafua nairazione due o tre hüumole cd unpov-
•an.i circoftanje. 



Deir Impero 'Rpmam. Cap. XXI. 155 
«na cognizíone del pericolo, a cu i pnteva espor-
re la seconda cittá e ia plíi fértil proviada dell' 
Impero, se i l popólo avessepersistko nella riso-
íuzione di difendere a forza d' arme l'innocenza 
del proprio Padre spirituale. Tal'estrema caute
la somministró ad Atanasio unospecioso pretesto 
di rispettosamente por re in dubbioia veritádi ua 
comando, che ei non potea concillare né coll* equl-
ta , né con le precedentidlchiarazlonidelgrazíoso 
suo Principe, La potes tácmledeU'Egi t to non si 
trovo capace di persuadere o di costríngereif Pri
mate ad abbandonar 1'Episcopal© sua sede; efu 
costretta a condadere un trattato coi popoiarl 
capi d'Alessandria, in cal fu stipuiatoche si sos-
pendesssro tutte le processure e i ostlÜta 3 finché 
non si fosse piü distintamente saputa la volonta 
dellTmperatore. Con tale apparente moderazio-
?ione i Cattolici furono artificiosamente indotti 
ad una falsa e fatal sicurezza; mentre le legio-
ni dell'Egitto supedore , e del la Libia si avan-
^avano per segreti ordini , e con precipitóse mar 
cié ad.asseliare, o piuttosto a sorprenderé una 
Capitale abituata alia sedizione edaccesa da uno 
zelo rel lgiosQ(i) . La situaziond'Alessandria fra 
i l mare ed i l lago Mareotide facilitó l'avvicina-
Uiento e lo sbarco delle truppe, che furono in-

tro-

n;0 t lM*^ÜO f e ^ «5nmamente mandato per Anto-
dalla W / e¡ fu(n F ' ^ p U monaci . £íii difcefero 

11 D «i'o e ^ " 0 alie porte dd!a c i t t a . Atan í . 
S¡f VC4- a:'chc Ka®no « H . VJt, f a n . P. 



1^6 Istoria i d í d decadenza 
trodotte nel cuore della d t t á prima che aícimo 
potesse prendere verana e'fficace risoluzione o di 
chiuder le porte,, o d'occupare i postidi difesa 
Imporfearilli Alia títetim notte ventitre gidmido-, 
po la soscriziort del trattato, Siriano Duce dell' 
Egitto alfa testa di cinquemila soldati armati e 
proittí aíl' assalto inaspettatamente investí la Chie-
sa di S. Teonas, dovel'Ardvescovocon imapar, 
te del Clero e del Popólo celebra va-gli uffizj not, 
t u m i . Le porte del sacro edifizio cede roño aü ' 
impeto deirattaccb, i l quale fu accorapagnato da 
ogni piu orrida circostanza di tumulto e distra-
ge; ma siccome i corpi degli uccisl ed i fram-
menti delle armi dei soldati restarono i l di s í 
gnente come una indubitata prova in mano del 
cattoliciy puó risguardarsi 1' intrapresa di Siriano 
piuttosto come una vantaggiosa irruzione, che co-
Hie unassolnta conquista. Le altre Chiese della 
cíttá profánate furono con simlli oltraggi: eper 
lo spazio almeno di quattro mesl Alessandria fu 
esposta agí5 insulti d' un íincezioso esercito stimo-
íato dagli Écclesiastki del partí tocontrario. Fu
rono ucclsi mol t i Fedeli, che mentar potrebbe-
í p ií nome di martrri , se non si fossero provó
cate né vendicate le loro morti y sitrattaronocon 
crudele ignominia e Vescovi, ePret i j furono spo-
gliate nude delle sacre Vergini, battute, e vió
late; le case di ricchi cittadini furomposte asac-
coj e sotto la maschera di religioso zelo, impu
nemente ed eziandío con applauso si soddisfece" 
ib 1' incontinenza, i 'avarizia, ed i l privato ran-
sore. 1 Pagani d'Alessandria, che formavan sem-
pre un copioso e malcontento partito, furon ta» 
dimente persuasi ad abbandonare i ! Vescovo, che 

essi 



De!!*Impero Remano. Cap. XXL i ¿y 
¡essi teme-vano insleme e s ü m a v a m . La speran-
za di alcuni parcicolari favori, ed il t i more di 
restare involti nelle generali pene di ribellione 
gl'impegnarono a proraetter la loro assistenza ai 
famoso Giorgio di Cappadocia destinato sucees-
sor d' Atanasio. L ' ustírpatore, dopo d* essere so* 
sto coRsacrato da un Sínodo Arriano, fu posto 
sulla Sede Episcopaie dalle armi di Sebastiano, 
che era stato dichiarato Conté d'Egitto perese-
•guire quell' importante disegno • I I tiranno Gior
gio neU'uso dei potere, non meno di quel che 
aveva fatto neli'acquisto diesso, trascuró leieg-
gi del la religione, dell' umani tá , e delia giusti-
zia; e le medesime scene di violenza e di scan-
dalo, che si erano rappresentate nella Capitalc, 
ripetute fu roño in piu di novan ta cittá E pisco-
pali dell 'Egitto. Incoraggito dalsuccesso Costan
do s'azzardó ad approvar la condotta dei suoi m i -
nistr i . Con una pubblica e patética lettera 1* I m -
peratore si congratula della liberazione d' Alessan-
dria da un popolare tiranno, che ingannava i suoi de-
chi devoti colla magia dellasuaeloquenza; sidifl 
fonde suiíe virtü e la pietá del Reverendissimo 
Giorgio nuovo Vescovo; ed aspira come avvoca-
to e benefattore della cittá a sorpassarela fama 
d ' Alessandro medesimo. Ma solennemente dichia-
ra la sua inalterabil risoluzione di perseguitare 
col ferro e col fuoco isediziosi aderenti dell' em-
pio Atanasio, che fuggendo dallagiustiziahacon-
fessato íl proprio delitto, esi esottrattoali' igno
miniosa morte, che tanto volte avea merita-
to ( i ) , Ata-

[0 Atanaf. Tom. I . p 69$, f i e l íerapo ch« 1' Impe
l a . 



I V ístorla de ¡¡a 

conté-

-50 i s í u r u i a ü ^ a aSCñaznzd 
Átanasio era i ti fatti sfuggito al plit im-

mínente pericoío; e le avventure di quest'uomo 
straordinario meritano e fissan la nostra atterr-
zlone. In quella memorabile notte , in cu i l a 
Chiesa di S. Teonas fu investita dalle truppe di 
Siriano , 1' Arcivescovo assiso sulla su a cattedra 
aspettava con tranquilla ed intrépida dignitá I ' 
avvlcinamento del i a sua morte. Mencre i aterro tn-
pevasi la pubblica devozione dallo strepito della 
rabbia e dalle gride di terrore, esso animava 
quella tremante adunanza ad esprimere la sua 
religiosa fiducia col cantare un Salmo di David 
che celebra i l trionfo del Dio d'Isdraello sul 
superbo ed empio t i ramio deU'Egitto. Furono 
finalmente forzate le porte; fu scaricato un nu-
volo di dardi fra i i popólo; i soidati andavan 
correndo con spade nude peí Santuario; ed i sa-
cri l u m i , che ardevano intorno all'altare ( r ) , 
facean riflettere i l terribile splendore di loro ar-
mature. Atanasio rigetto sempre la pletosa i m -
portunitá de'preti e dei Monaci attaccati alia 
sua persona, e nobilmente ricusó di abbandona 
re TEpiscopale suo posto, finché non ebbe pos
ta in sicuro la ritirata di tutta la congregazio.. 
ne. L'oscuritá ed i l tumulto della notte íavo-
riron la fuga deir Arcivescovo ; e quantunque 

fos-

istorc o gíi Arriani fuoí fegretarj cfprimono il loro fde-
gno, manifeñano i tiaiori e la ftima che hanno d' Ata. 
naílo . 

( i ) Talí minute circoftauze fon curiofe per efsetler-
rcialmeate trafcritte daüa proteja, che trc giorni dopo 
fe pubblicamcnte prefentata da' Caítoíici cT Atcísandiia . 
Ved. Atanaf. T . I . g. %s{¿ 



De/t bnpero Romano. Cap, XXL 15^ 
fosse egii oppresso dagli ondejglamenti d' un5 
agitata moltitudine5 quantunque fosse gettato a 
t é r r a , e lasciatovi privo di moto e di sensi, ri-
capero sempre l ' indómito SITO coraggio, ed cla
se 1' ardente ricerca del soldati, ai quali sj d i -
céva dalle Amane lor guide, che i l capo d' 
Atanasio sarebbe stato i l dono piü accetto, che 
avesser potuto fare aii'Imperatore. I n quel mo
mento i l Primate dell'Egitto disparve dagli oc-
ch) del suoi nemici, e rimase piü di sel anni 
'celato in un' impenetrabile oscuritá ( 1 ) . 

11 dispotico potere den impiacabile suo ne- t-raUj 
mico prendera tutta F estensione del mondo An.jJÓ. 
Romano 5 e V inasprito Monarca avea procurato 3g3-
con una pressantissima lettera ai Principi Cris
tian*! dell' Etiopia di scacciare Atanasio anche 
dalle piu remote e distantl regioni dell a Terra. 
Furono gli uní dopo gli altri implegati i Cont i , 
i Prefetti, i T r ibun i , e gl ' nteri esefciti per cer
care un Vescovo fuggith/o; dagli editti Imperia-
l i si eccító la vigilanza del la civile e militar 
potes tá ; fu ron prómessi larghi prem j a chiunqus 
presentasse Atanasio o vivo o morto; c si m i -
nacciaron le pene piü rigorose a coloro , che a-
vessero ardito di proteggere i l pubblico nemica 
(2) . Ma i desertl dell a Tebaide in quel tempo 

eran 

( 1 ) I G'anfenifti hanno fpcfse volte parágonato Arnai, 
do con Atanaíio, e II ion diffu-fi con piaccre fulla fede e 
fullo zelo, ful mérito e fuil' cfilio di ¿quei due cclebri 
Doctori. Qucfto copeito parallelo vieu moho deñramence 
maneggiato dall' Ab'oate de la Blctetie . Vle de Jov. T . I . 
8* 130. 

Ca) Bine jam tefe - t r h f t t f k g m ^fhÁnaJtm f nee ullus 



T6o Istorta della decadenza 
eran popoíati da una razza di fieri ma sotto-
messi fanatici, che preferivano i comandi del 
loro Abbate alie leggi del Sovrano. 1 numerosi 
discepoli di Antonio e di Pacomio riceverono i i 
íuggitivo Primate come loro padre, ammirarono 
la pazienza e 1' umilta, con la quale s1 uniforma-
va ai loro piu rigorosi esercizj , raccoglievano 
tutte le parole che gli cade van di bocea, come 
genuine efflisioni d' un' inspirara sapienza; ed era-
no persuasi, che le loro preghiere, digiuni, e 
vigilie fossero mena meritorie dello zelo che d i -
mostravano, e del pericoli che affrontavano in 
difesa della veri ta e deH'innocenza ( i ) . I Mo-
naster) dell'Egitto eran situati in luoghi solitar) 
e deserti sulla cima delle montagne o nelle iso^ 
le del Nilo v ed i l sacro corno o la trombetta 
di Tabenna era i l ben noto segno, che face va 
riunir piu migliaja di robusti e risoluti monaci, 
i quali erano stati per la maggior parte viliani 
dell'adjaceiue campagna. Quando la forza mi l i 
tare giungeva ad invader gli oscuri loro r i t i r i , 
non essendo possibiíe di resistere , tácitamente 
piegavano i l eolio all'esecutore; e sostenevano 
i i proprio nazionale carattere , che i tormenti 
non potevano mal strappar di bocea ad un Egi-

zio 

s' tutus ad latendum fupererat locus. Tr lhunl , Prafecll , 
Comités, exercitus quoque ad perveft igitndio» eum move-ntur 
edtííis Jmperlalibus : premia delatoribús praponuntur , fi cjitls 
eum iñvum , fi id minas , caput certe lAthanafii detulijfet < 
Rnfin. 1. I . c. J S . 

(I) Grcgor. Nazlanz. Tom. 1. Orat. XXI . p. 5S4., 3??. 
Ved. Tillemont Mern. E t d . Tom. V i l . p. 376. 410. 83c* 
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zlo la coiifosion d'un segreto, ch'egli avesse rL 
soluto di non rivelare ( i ) . L'Arcivescovo d> 
Aíessandna, per la salute delquale sacríficavano 
ardentemente le loro vite, perdevasi in mezzo 
ad una mokitudine ben discipiinata e uniforme; 
ed all avvicmarsi del pericolo le oficióse lor 
m m i speditamente lo facevan pagare da un 
nascondigho in un altro, finché egli giunse a 
quf formldabili deserti, che la tene'bJa e ere! 
dula natura della superstizione avea popoiato di 
demonj e di mostri selvaggi. II ritiro d'Ata-
nasio, che non finí se non con la vita di Cos-
tanzo, fu consumato per la massima parte in 
compagina de monaci, che fedelmente gil servi-
van di guardie, di segretarj, e di messi; ma L* 
importanza d mantenere una piü intima con-
nessione col̂  partito Cattolico lo tentava, qua-
lora dimmuiva la diligenza della persecuzione 

t ' , * e ' f J f T ' ad ^ ^ s i in Alessan! 
t- * í e} a.d affidai: la ProPria Persona alia díscre-
zione dei suoi aderenti ed amici. Le sue diver
se avventure potrebber somministrare i l sogget-
to d un romanzo molto piacevole. Una volta 
íu essonascosto in una cisterna vota, dalla qua. 
;rVPpeilc3 ,era »sdt* che fu palesato da una 
schiava^.), ed Una volta fu ¿dato inun asilo 
anche pm straordmario, in casa cioé d'una Ver-

««^—-^^ . | gj-

z i ^ r - ilv7' u t Z x^r\; 
U ) Rafiin. 1. I . c. ja . Sozomen. 1. i v e m nZa 

la seguente storia saranno impossíbi i sz'^v ^ ^ C 
che Atanasio coatinu.fT,. ^ ü ' gha snPP->;s', 

TOMO Vf. * * r 



íé ' i htorlce M U decadenzn 
Une di venti anni celebre in tutta la citta per 
la sua rara bellezza. Sull'ora di mezza notte, 
com'ella raccontava mol t i anni dopo, fu sorpre
sa dalia comparsa dell'Arcivescovo in un negli
gente abbigliamento, ed avanzando^ esso con 
veloci passi la scongiuró a dargii un ricovero, 
che da una celeste visione gli era stato ordina-
to di cercare sotto 1' ospitale sao tetto. La pie-
tosa fanciulla riceve e custodi i l sacro deposito, 
che era stato affidato alia prudenza ed al co-
raggio di essa. Senza comunicare i l segreto ad 
alcuno^ súbito condusse Atanasio nella plú se
creta sua camera, ed invigiló alia sicuíezza di 
luí con la tenerezza d'un amica, e coll' assidui-
ta d'una serva. Finattanto che i l pericolo con
tinuo, essa lo forni regolatamente di l ibri e di 
provvisioni, lavavagli i piedi, i'assisteva nelle sue 
corrispondenze, e destrámente cela va a qualun-
que occhio sospetto questa famiglíare, e solita
ria conversazlone fra un Santo, i l carattere di 
cui esigeva la piü irreprenslbile castitá, ed uña 
fei-nmlna, di cui le grazie potevano eccitare i 
movimentl piu pericolosi ( i ) . Nei sei anni di per-
secuzione e d'esliio Atanasio replicó le sue v i 
site alia bella e fedele árnica; e l'espressa di-

- , • - ; • ' > thia-

( i ) ral ladlo UUt . Laus íac . c. 1 3 S . in v l t . Patr. p . 
775. che e I'oi-iginale cato re di qucst' anetldoto aveva trar» 
tato con la fanciulla medesima , che nella sua_ vecchiez. 
7.a lammentavasi áncora con placeré d'una si pía cd ono-
revol conversazione . lo non pos so ammettcr la delicatez, 
za del Baronio, del Valesio, del T i l k m o n t , che quasí r i 
ge t ta no un racconto si indégno ( com5 essi t redon© ) dellá 
gravita del l ' Istovia Ecclesiastica , 
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chíarazione, ch'egli vide i Concilj di Riraini e 
di Seleucia ( 1 ) , ci obbliga a credere, ch'ei fos-
se occultamente presente al tempo e nel luogo 
di loro convocazione. 11 vantaggio di trattare 
personalmente coi suoi amici, d'osservar le divi-
s-ionî  degli avvei-sarj, e di profittarne potrebbe 
giunificare 111 un prudente político si ardita e 
pericolosa impresa; ed Alessandria mediante i l 
commercio e la navigazione avea deíle relazlonl 
con ogni porto del Mediterráneo . Dal fondo 
deir maccessibile suo ri t i ro 1'intrépido Primate 
faceva una continua guerra offensiva contro i l 
protettor degli ArrianI; e gli opportuni suoi 
scntti , che diligentemente si portavano In gi ro , 
e con avidlta si leggevano, contribuivano ad IU 
m \ e J , f d animare il partito Ortodosso. Nelle sue 
pubbhche apologie , che indirízzó all'Imperato-
re medesimo , alie volte afFettava di lodar la 
inoderazione ; ma nel tempo stesso rappresentava 
Costando nelle sue segrete e veementi invettive 
come^un debole e malvaggio Principe, come i l 
carnefice del la sua famiglia, i l tiranno della Re-
pubbkca, e 1'anticristo della Chiesa. Nel colmo 
della sua prosperitá, quel vittorioso Monarca 
che avea gastigato la tcmeritá di Gallo, e sop-
pressola ribellione di Silvano, che aveva to l to i l 
diadema di capo a Vetranione, e vinto in cam_ 
fagna le legioni di Magnenzio, ricevé da mano 
fnvisibile una ferita, che egli non poté mai né 

me-

«,^„Cl) Atanas' frotó- ^ P- lo cohven&o col Til le-
« o n t Tom v i l l . p. i l 97 t che le sue cspressioni indicano 
«na Kísona le , sebbenc h s í e occulta visita ai s ínod i , 
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medicare, ne vendicare; ed i l figlio di Costan-
tmo fra'Príncipi Cristiani fu i l primo, chê  pro. 
vo la forza di quei principj, che nelle cause di 
religione posson resiste re ai pid violenti sforzi 
del potere civile ( i ) . 

vescovi La persecuzion d'Atanasio, e di tanü ris,. 
'pettabili Vescovi, che soffriron per la veritá di 
lor opinioni , o almeno per i'iategrita di loro 
coscienza , diede un giustQ motivo di sdegno, e 
d i malcontento a tu t t i i Cristiani, eccettuati 
quelli , che erano ciecamente addetti.alla fazione 
Arriana. I Popoli si dolevano del la perdita del 
lor fedeli Pastorí, l'esilio del quali era per or
dinario accompagnato dall'intrusione d' uno stra-
niero (2) nelia cattedra Episcopales e facevano 
alt i lamenti, che si violasse i l dirittod'elezione, 
e che fosser condannati a ubbidire ad un mer
cenario usurpatore, di cui era incógnita la per
sona e sospetti i principj. 1 Cattolidprocurava-
no di provare al mondo, che essi non eranoin-

vol-

<f) La letrera d5 Atanasio ai Monscí e piena^ di rim, 
proveri , che il pubblico dee riconoscer per veri Vo!. I . 
p 834. 8i«., ed iu osscquio dei suoi lecton vi ha intro, 
dotto i confronti di Faiaonc , di Acab , di Baldassar ec. 

atdire d'ijario fu me no peticüloso , se pubblico la sua 
invettiva nella Gallia dopo la rivolta di Ciuliano/ ma 
Lucífero mandó i suoi libelli a Costar/o , c qttasi 
acquisto i l premio del i tmíir io . Ved. TÜlemont T . Vi l , 

9 (V) Atanasio Tom. I . p. 811. si duole in genere di 
di qucsta pratica, di cui da in seguito unescmpio p. 8Si, 
nella pretesa clczionc di Felice. Tre Eunuchi representa-
vano il Popólo Romano, e tre Preláti che.seguivan la cor. 
te, feeero le funsioni dei Vescovi delle Provincic ¡üubur, 
bicaiie . 
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voíti nella colpa ed eresia dell'Ecclesiastico lar 
dlrettore, significando pubbíicamente i l lorodis-
senso, o del tuteo separandosi dalla comunione di 
l u h I I primo di questi metodi fu inventato i n 
Antíochla, e praticato con tal successo che tostó 
si sparse pql mondo Cristiano . La ¿ossologla ) 
o quel sacro Lino, che celebra la gloria della 
Tr in i ta, é suscettibile di al cune assai minute , 
ma importanti inflessioni; e puó esprimersi la 
sostanza d' un símbolo Ortodosso o Erético me
diante la dlfíerenza d'una particella disgiuntiva, 
o copulativa. S'introdussero lealternative rispo-
ste, ed una piü regolar Salmodia( i ) nellepub-
bliche preci da Flavlano e da Diodoro, devoti 
l a ic i , ch' erano attaccati alia fedeNicena. Sotto 
la loro condotta venne unosciamedi Monacidal 
vicino deserto, furon collocate nella Cattedral d' 
Antiochia delle truppe di bendisciplinati canto-
í-i, fu trionfalmente cantato da un pleno coro di 
voci, Gloria al Padre, E al Figlio, EDal loSpL 
rito Santo (2) 5 ed i Cattolici con la puritá di 
loro dottrina insultaron 1' Amano Prelato che 
usurpato aveva la cattedra del venerabil Eusta-

210. 

( í ) I ! Tomassíno Difc. Mecí. T . I . 1, I L c -2 
p. ha raccolto mol ti curiosi fatri so'pra' J 'or'iJnc 
d'Occidcnt-"50 dd Cant0 neI!a Chiesa íanío d' Oiiente'che 

a n J ? ™ ™ 0 * " ' • 1U: C' t h G0t0frcd0 M «annnato questo punto con smgoUr esaftezza p, H7.! CCi v i eran 

trt? f°Imil,e eterodosse, cioe „ Al Padre per il FkHo 7 
" ^ ' l 0 eS?lnt0 Sant0 '» Al Padre ed al Figlío nkll» Spi. 
^ t0 Sínt0 " * >i Ai Padre nel Figlio, , Spinro -S»n. 



166 lstorta della decadenza 
zio. 11 medesimo zelo chaavevainspirato i i loe 
canto, indusse^i membri piü scrupolosi del par, 
tito ortodosso a forma? delle assembíee sepára
te , che si govérnaron dai Preti, finattántoché ia 
inorte deiresiliato lor Vescovo non permise V 
elezione e consacrazione d'un nuevo Pastor EpL 
scopale ( i ) . Le rlyoluzioni della corte motipli-
cavano i l numero del pretendentl; espesso lame« 
desima cit tá sotto i l regno di Costanzo veniva 
^ontrastata fra due, tre o anche' quaítro Yesco-̂  
v i , ciascheduno dei quali esercitava la spiritua-, 
le giurisdizione su'proprj respettlvi seguaci , ed 
alteraatiyamente perdeva o ricuperava, i l .tem-, 
poral possesso della Chiesa, L'atuso del Cristia, 
riesimo introdusse - nel governo Romano delle nao--
ve cause ditirannU edisedizione, i vincoli deU 
la civil societá si spezzarqnq dal furore di reli
giosa fazltíni: e 1'oscuro cittadlno, che avrebbe, 
potuto sopravviver tranquillamenteairelevazionQ 
ed alia caduta di piíi Imperatori, s'immaginava 
e provava di fatto, ché la propriayita, e lesue 
sostanze eran congiunte con gl ' mteress.| d'unpo-? 
polar Ecclesiastico. L'esempio delle due Capita-
l i JRoma e Costantinopoli puo serviré a rappre-

sen~ 

yi M iiíiiitíiiWiiBtw mmliisimf 
( i ) Dop.o 1'ssiliq d' ^ustazio nel regno di CÓ$:anti_ 

no, i l r ig id¿ partitq degli Qrtodossi formo una divisíone 
che in sco^ito degeneró in ifeisma , e duro piu d'-oftan^ 
anni . Ved. Tiliemqnt Mem. Ecclef, Tom, VIL p. }SrHt 
1137-1158. Tom. VIH. s j i ' 6 i z . j ^ i j . i j j a . In 
molte Chiese pera gH Arriani , e gli Homoousiani 5 che 
aveano iinu*i2.iaco alia comtazione fra loro , conriHiiaroq 
per quakhe tempo; ad «r.irsi nelle preghjerc , t i los torg. 



Deirimpero Romane. Cap. XXI . j g y 
sentar lo stato dell'Impero e 1'Índole del gene 
re urnano sotto ií regnodei figlldi Costanlno . 

1. Hnattantoché i l Romano Pontefíce man-Roma 
tenne i l suo posto ed i suoiprincipj, fu guarda-
to dal tenero attaccamentod'un ¿ a c o p ó l o , e 
potea ngettar con disprez.o lepreghiere le m i . 
nacce e le offerte d'un Principe erético. Qaan-
do gh Eunuchx ebbersegretamentedetermínate r 
esiho d! Liberlo i l ben fondato timor d'untu-
multo gl impegnó ad usar le maggiori cautele 
nel eseguir a sentenza. Fu investltt da ogní par
te la Capitale e fu comándalo al Prefecto d ' im-
padronirsi deila persona del Vescovo o median
te qualche strattagemma o coli'aperta forza- V 

eS^UÍt0; 6 Liberl0 ñl colla massima 
dxfficolta _precipitof mente a mezzanotte ínvola-
to alia vxsta del Popólo Romano, avanti chela 
costernazione di queseo si convertisse in furore. 
Tostoche si seppe ü suo esilio ndla j - ^ 0 1 ^ 

R Z ^ K M ^ ^eneraIe aSSembíea5 ediiCIerod^ 
Roma obohgossi con un pubbüco e solennegiu-
ramento di non abbandonar mai i l pruprio Ve-
scovo, e di non riconoscer Pusurpatore Felice 
me per la forza degii Eunuchx era stato eletto 
mego ármente , c consacrato dentro le mura d* 
mi paiazzo profano. Dopo due anni sussisteva 
tuttavxa xatera ed incorrotta la pietosa ior osti-
nazxone e quando Costanzo visitó Roma, fuas-
saiito dalle importune sollecitazioni di un popo-
A CTJvev2i ^ s e rva to , come un ultimo resi
duo dell antica sua liberta, i l diriccodi trattare 

i proprxo Sovrano con famigíiare ínsolenza. Le 
mogU dx moiti Ssnatori e dei pxd onorevolicit-
tadxnx, dopo d'aver pressato i loro madtiadin. 

4 t e i v 



ÍS§ Is torra de ¡id decadenzit 
tercederein favor di Liberio, rlsolveron di pren
der sopra di loro medesimeun assunto, che fiel-
le lor inani sarebbe stato meno pericoloso, e po-
tea riuscire con miglior successo. V Irnperatore 
rlcevé con puiitezza quesea deputazione di don-
ne, la ricchezzae dignita dellequali appariva nel-
la magnlficenzadei loro abiti ed ornamenti; am-
m i r ó la loro inflcssiblle risoluzione di seguitare 
i l loro amato Pastora nei piü distanti paesi del-
la té r ra ; e acconsentl; che i due Vescovi Libe-
r í o , e Felice governassero in pace le respettive 
loro congregazioni. Ma le idee di tolléranza era-
no si opposte alia pratica, ed anche ai sent i men
tí di quei tempi, che qnando fu letta pubblica-
mente nel circo di Roma la rispostadi Costan-
zo, fu rigettato con riso e disprezzo un proget-
to cosi ragionevole. V ardente veemenza , che 
animara una voltagli spettaíori nel decisivo mo
mento d' una corsa di cavaII i , al lora dirigevasi 
ad un oggetto diverso; edil circorisuonava deL 
le grida di migliaja di persone, che replicatamen-
te esclamavario,, un solo Cristo, un solo Vesco-
„ v o . Lo zelo del Popólo Romano nella cau
sa di Liberio non sí ristrinse alie solé parole ; 
e la perico! osa violenta sedizione , che si eccitó 
poco dopo la partenza di Costanzo } determinó 
questo Principe ad accettare la sommissione dell* 
es il lato Prelato, ed a restituí rgl i i l possesso in
te ro della Capitale. Dopo qualche vana resisten-
za, i l suo rivale fu espulso dalla cittá per la 
permissione dell ' Irnperatore , e per la forza 
dell'opposta fazione; furono crudelmente massa« 
crati gli aderenti di Felice nellestrade, nellepub-
biíche piazze, ne'bagni, e'sm nel le Chiese; ed 

' ' •. ^ r al 



bel?Impero Romanó, Cap, XXL 2£g 
a! rltorno di nn Vescovo Cfástíaho FaspetCo di 
Roma rinnovó i'orrida immagine del le stragidj 
Mario e del le proscrizioni di "Silla ( i ) . 

11. Nonostante 11 rápido accre.scimeato del Costar 
Gristiani sonto il regno della famiglia Flavia Ro/ ln0f 
ma, Alessandria, e le altre maggiori cictá'deir 
impero contenevan sempre una forte e potente 
íazion ¿ ' Infedel i , che invldiavano la prosperitá 
e mettevano in ridicoio anche nei loro teatri le 
teologiche dispute della Chiesa. La sola Costad 
tmopoh godeva i l vantaggio d^esser nata ed al 
levata in seno alia fede. La capitaie d' Orienté 
non eras! mai contaminata col culto degí'idoU-
e tutto i l corpo del Popólo avea profondamen! 
te mnbevuto i sentimenti, le vlrtiV e le passio-
m che distingevano i Cristian! di que! tempo 
dal resto degli uominl. Dopo la morte d'Ales 
sandro si disputó la sede Episcopale fra Paoio¿ 
Macedomo. Atteso lo 2do ed abilítá loro am 
bedue meritavano I'eminente posto alquale ^ 
piravano^ e se i l carattere moraíe diMacedonb 
era meno soggetto ad eccezioni, i l suo comn-
titore aveva i l vantaggio d'un'elezione a n t e r t 
re e d una piu ortodossa doctrina. H suo stabi{e 
attaccamenro al simboío Niceno, che ha dito a 
Paolo nel calendario fra'Santi ed i M ^ i r í ? 

C i 

ma v j ] V65'3 CccIesias"'" xivoluzione di Ro. 

tílst. Ster 1 r\ ' S' T e ^ 0 i ^ ' ] - H . r. I7 . Sulp. Sev,. 

i é t""1'- P. J . 4- Tillemont M ^ r . E c d . Tom. lv. 



i ' /o Istorid del i a de c adema 
espose alio sdegno degli Arriani. Fu egli neílo 
spazio di quattordici anni scacciato per cinque 
volte dalla sua sede, nella quale fu. piu spesso 
ristabilito dalia violenza del 'Popólo che dalla 
permissione del Principe; e la potesta di Mace-
donio non poté assicurarsi che mediante la mor-
te del suo rivale. L'infelice Paolo fu strascinato 
in catene dagll arenosi deserti di Mesopotamia 
nei piú orridi luoghi de! Monte Tauro ( i ) , po
sto in un' oscura e stretta prigione, lasciato per 
sel glorni senzacibo, e finah-nentestrangolato per 
Ordine di l ' i l ippo , uno de'principal i ministri dell' 
Imperatop Costanzo (-2). 11 primo sangue, che 
macchio la nuova Capitale , fu* sparso in quest' 
Ecclesiastica contesa; e molte persone restarono 
uccise da ambe le parti nelle furiose ed ostina-
te sedizioni del Popólo . Era stata data ad Er-
mogene Genérale di cavalleria la commissione d i 

far 

( O Cncaso fu 1' u l t imo Teatro dclla sua vita e des 
su oí t ravagl i . La situazioae di qiiclla solitaria . r i t t a ne" 
confini della Cappadocia > ';de!ía CÜicia » c á t lV Armenia 
minore ha prodena qualche geográfica perplessítl, j ma 
siam condotti al suo. vero posta dat ¡corso della stradá 
Romana, che va da Cesárea ad Anazarbo. Ved. Cellar. 
Geograph. Tom. IJ . p . 213. VVesseling. ad. Itlner. p.. 179. 

(.1) Afanas. T . I . p. 70;. ? i 4 , asserisce re' ter-
m i n i piu, p o s i t i v i , che Paolo. fu ucciso, e nc appeíla non 
sola alia pubblica fama, ma anche alia non sospetra tcsti-
mon»anza di F i lagr io , uno. dei perserutoit A r r i a n i . Puré 
conviene , che g l i Eret ici attribuivano a malattia la^morte 
del Vcscovo di Constaruinopoli . Atanasio vien servilmente 
copiato da Socme K I I . c. 6 . ; ma So2,0mono che demo-
stia un' índole piu ingenua, pretende 1. l y . c. a.d'insinua-
re un prudente dubbio ^ , 



DetrImpero Plomazo. Cap, X X I m 

vlJ^tftlP f0rZ- l a - s en t e i ^d ' é s !ho contra 
l ado ma al eseomone riusci fcle a lui .tes 
so . í Cattoha si sollevarono i a dife.i T i 
Vescovo: fu distrutto i l paIa22o d f / ^ ' L10^ 

to per i piedi iungo ie stradedi Costanr n 

re ad msuiti indecenti ( i ) . u destino i r 
gene ammaestró Fiiippo Prefetrn t i D E,:MO: 
a^re con piú cautelaTn s h í r o ^ c ^ ^ ^ 
chiese ne'terininÍDiu ffentiií . ^ i 7. e ^ K l -
i " F u l gcntiu ea onorevo í r-n oK 
bocamento con Paolo nei bacrni 7 ! 
che avevano una segreta comf, • ZeusiPP0 , 
lazzo e cpl roare. Ua vasreiln í! . p3' 
alio scalo del riardino i « a p r o n t o 
vela e m e n L - i , ' ' " " « ^ t a m e n t e fece 

Tessalonlca8 Ad n l S ™ T ^ ^ ^ 
vg ia e con isdegn0 spahncie ' l í ^ d e T r 

pe di g d!e con le spad? ~ " L Í S r 
tar processione aranzavasi verso I , i 
« « o gli Arriani che i C a l t Z c o r ^ " ' ^ 

n e U r c o S n ^ n C ^ ' ^ Í " s - tenn» da una ^ a t f « í " " ' 
cisiva vií-í-nrio. / ^ a' ot^nne una de, vuivd victoria: ma fu dw-irK^v^ M , Í ,« iu «tó.arDato ú suoregnoda 

t t .• ,> „•> ' , ' f / ' . ( . f i ja ' 



172 tstma della decadenza 
el amor i e da sedizionl; e quelle cause, chesem-
bravano le raeno connesse col soggetto del la di
sputa, fu ron sufficientl a nutr i ré , e ad accendef 
la fiarama della discordia civile • Poichc la cap-
pella, in cui s'era depositato i l corpo del gfan 
Costantino, raínacciava rovina , i l Vescovo tra
sportó quelle venerabili reliquie nella Chiesa di 
S. Acacio . Questo prudente , ed anche pietoso 
provvedimento fu rappresentato come una mali-
ziosa protanazione da tutto i l partito che aderi-
va alia dottrina dell' Homoousion. Immediatamen-
te le fazioni corsero alie a r m i , si serviron del 
luogo sacro come di campo di battaglia, ed ha 
notato uno degl' Isíorici Ecclesiastici come un fat-
to reale, non come una figura rettorica, che i l 
pozzo situato avanti alia Chiesa non essendoca-
pace di piu contenerne, al lago con un fiume d i 
sangue i portici e le corti adjacenti. Qualunque 
Scrittore attribuisse tali tumulti únicamente ad 
un principio di religione dimostrerebbe d'avereu-
rsa bert imperfetta cognizione della natura uma-
na; blsogna pero confessare, che i l motivo, che 
seduceva la sinceritá delio zelo , ed it prete-
sto s che mascherava la licenza della passio-
ne, sopprimevano quei rimorsi, che in altre oc-
casioni sarebber succeduti al furaré dei Cristia-
n i di Costantinopoli ( 1 ) . 

(1) Ved. Socrat. 1. I I , c, í . 7. i j5 15. í « . 
atf. ay. 38. e Sozomcn. 1, I I I . j . 4- 7= 9. L J r ' 
31.' GÜ atti di S. Paolo di Costantinopoli , dei quali fo . 
z\o ha fatto nn estratto Blblloth. f . 1419.1430. non sonó 
che ana semplicc copia di qum'Istonci i ma un Gre

co 
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Deir Impero liomano. Cap. XXL 173 
L' arbitraria e crudele disposizlon di Co-

^tanzo, che non sempre aspettava esser proyo- f^11^ . 
cato dalla colpa e dalla resistenza , fu giusta* Atriain. 
mente inasprita dai tumulti della sua Capitale 
C dalla rea condotta d' una fazione , ejie oppo-
nevasi alP aiitoritá e alia religione del proprio 
Sovrano. Furono inflitte con particolar rigore le 
pene ordinarie di mocee, d'esilio, e di confisca^ 
zione; ed i Greci venerano tnttaviala santa me
moria di due Cherici, uno Lettore ed un Sub~ 
diacono , che furono aecusati dell' uccisione d' 
Ermogene , e decapitati alie porte d i Costanti-
nopoli. Per un edicto di Costanzo contro i Cau 
tolici 5 che non si é stimato degno d' aver luogo 
nel Códice Teodosiano, quelli che ricusavan di 
comunicare coi Vescovi Ar r i an i , ed in ispecie 
con Macedonio, erano spogliati delle immunita 
Ecclesiastiche e dei di r i t t i dei Cristianl, eran co-
stretti a lasciare i l possesso delle Chiese 5 ed c-
ra lorp strettamente vietato di tenere assemblee 
dentro le mura della c i t tá . Nelle Provincie del
la Tracia e dell'Asia minore fu commessa alio 
jzelo di Macedonio Pesecuzione di questa ingiu-
sta legge; fu ordinato alia potestá civile e mi* 
litare d'ubbidire asuoi ordini; e le cmdeltá e-
sercitate da questo Semiariano tiranno in dife-
sa dell' Homooushn eccederon la commission di 
Costanzo, e ne infamarono i l regno. S'ammini-
stravano i Sacramenti tlella Chiesa a vittime r L 

pu

co moderno, che pote scriver !a vita d'an Santo senz'ag-
giungervj favol? o miracoü , ha diritto di csigcic quakhc 



1 7 4 Istorta della decadtnza 
pugnanti, che negavano la legktimitá dell' ele-
ztone, ed abbornvano i principj di Macedonio. 
Si conferivano i r i t i ' del Battesimo a donne e 
fanciulli, che a taFeíFetto si erano strappati dal
le braccia del loro nemici e parenti ; per mez-
20 d i un istrumento di legiio tenevasi aperta la 
bocea dei comunicanti, mentre s'introduceva lo
ro per forza i l pane consacrato nella gola ; e 
con gusci d'ovo infuocati si bruciava i l pettodi 
tenere vergini, o crudelmente si comprimevatra 
ruvide e pesanti tavole ( i ) . I Novaziani di Co-
stantinopoli e dei vicini paesi per 11 loro stabi-
le attacco alia bandiera Homoouslana merltarono 
d'esser confusi co'Cattoliciscessi. Macedonio sep-
pe, che un grosso distretto di Paílagonia ( 2 ) e-
ra quasi tutto abitato da que'settarj. Egli risei
se o di coavertirli o di estirparli; e síceome in 
tale occasione diffidava deU'efficacia d* una mis-
sione Eccleslastica, ordlno che un corpo dlquat-
tro mila legionarj marciasse i l territorio di Man-
tinio sotto la sua spirituale giurisdizione, 1 No-

Va-

(Í) Socrat. í . 11. c i j . jg . SozOmen. 1. IV. c. ¿ i . 1 
piineipali assistenti di Macedonio nclta persecuziorie era
do i due Vescovi di Nicomedia e di Ciz ico , che erano sti. 
mati per le loro v irt í t , e specíalmente per la lor carui , 
lo non posso ritenerms da! rammentáre al lettore, che la 
dífterenza fra iioméoufinn- e l-lomoioufion e - quasi invisibile 
all'occhio teólogiro f í a del ¡cato . 

( 2 ) Noí non sappíamo la precisa situaziotí di Maná-. 
t ñ o . Parlando di qneste quattro báride di legionarj Socra-
te,, Sozomenoy c 1'Aurore degli Atti di S. Paolo usano i 
rermini general i di «piS-Mo-'. cpaxa-yyfc 3 T ^ U X T C Í , {ñame, 
r l , falAngl , t rd ln l > che Niceforo moho a proposito na-
duce per mlgl ta ia . Vales, a i S tc r t t , 1. t h • S?. 



bst t Impero Homano, Cap, XXL 175 
vaziani abitanü animati dalla disperazione e da! 
furor religioso arditamente aíFrontarono gF inva
sor! del lor paese ; e quantunque vi restassero 
uccisi mol t i de' Pafíagoni , le iegioni Romane 
fu ron o vinte da una irregolar moltitudine ar ma
ta solo di rustical i strumenti e di legni , ed a 
riserva di pochi che si salvarono mediante un 
ignominiosa fuga, quattromila soldati restarono 
morti sul campo di battaglia . I I successor d i 
Costanzo ha esposto in una breve ma viva ma
niera alcune del le teologiche calamita, che afíiis-
ser T Impero, e specialmente I'Oriente , nal re-
gno d'un Principe, che era schiavodeííesuepas-
sioni e di quelle dei suoi Eunuchi. „ Mol t i fu-
j , ron posti in prigiohe, perseguitati, e manda-
„ t i in esillo. Si massacrarono del le interetrup-
„ pe di quelll, che si chiamavano Eretici , par-
s. ticoíarmente á Cizico, ed a Samosata . Neüa 
« Pafíagonia, nelía Bitinia, nelía Galaíazia , ed 
„ in mol te altre Provincie furon devástate , ed 
„ interarnente distrutte de!le ciítá e dei viílag-

gj ( O - . 
Mentre le fiamme dell' Arria na controver-

sia cousumavan le viscere dell 'Imperó , le Pro- xt ¿IT 
vincie Africane venivano inféstate dai loro par- D?nati-
ticolari nemici, da quei Selvaggi fanatici , che ^ n ^ f -
sotto i l nome di CirconceUioni formavan la for- í ioni . ' 
za e lo scandalo del partito Donatista (2 ) . La An. j45. 

<0 Giulian. Epifr. 52 . p. 4]^. ^ Spanem. 
U ) Ved. Ottat. Millevir. ( specialmente 1. I I I . c. 4.) 

ío í l ' i s to í ia de'Donátisti falta da M. Dupin , e i do cu me n-
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rigorosa esecuzion delle leggi di Costantino ave-
va eccitato uno spirito di malcontento e di re-
sistenza j i vigorosi sforzi, che fece i l sao figtio 
Costante di restaurare 1" imita del la Chiesa , e-
sacerbarono i sentimenti d' odio reciproco } che 
a principio avea cagionatl la separazione ; ed i 
mezzi del la forza e del la corruzione impiegati 
dai due Commissarj ímperiali Paolo e Macario 
somministrarono agli Scismatici uno specioso con
trasto fra le massime degli Apostoíi , e la con-
dotta dei pretesi lor successori ( i ) . Gl i abitan-
t i del villaggi di Numidia e di Mauritania era
no una razza di gente feroce, che s'era imper-
fettamente ridotca sotto i1 autoritá delle leggi Ro-

ma-

ti oríginaü pos ti al fine della fuá edizioae. II TÜIemont 
Memi Eccl. Tom, V i . p. 147-165. ha laboriofamente 
raccolte le numeróse circosatnze xamnienrate da Agosti
llo del íurore dei circoncellioni rontro degli altri , e con-
tro di loro stessi; e spesse volte ha espresso , quantunque 
senza pensarvi, ¡e ingiurie, che provocato avevan queeti 
fanatici. 

(1) E ' molto piacevole 1' osservare i l linguaggío degli 
bppostí partíti a'ilorche pai'ano delle medesimc persone c 
delle medesime cose. Grato Vesrovo di Cartagine inromín-
ciz le acclamazioni d' un Sínodo Ortodosso in tal modo : 
GrttidS Beo Omnipotenti, & Cbrlfia Je f u .... <jui imperav'tt 
relir¡oJlJ)!)ni Canflantl Jmperateri, ut votum gererct unltsttis, 
& mltteret miniftroi fanl í i »¡>¿rls farntílms Det Paulum & 
M.tcarium • Mon-um. -vel ad Cahem Optatl p. Ecct f u -
bito ( dice 1'Autor Donatista della Pafsionc di Marculo > 
de CenfiantU Retís tyrannlca demo .. . pollutum Macarlana 
ferfecutlenls murrnv.r increpu'iP i & duahus he filis ad ^ f r i 
car* mlffis , eodem fcllicet Macario, ¿r Paulo , exeerandum 
prerfus ac dlrum Ecctejia certamen ir, d t i l ti m efí } ut Pepít-
lus Chrlftlanus ad unlenem cum traditoriius facleudam, nu-
datls mili tum gladih , & drasonum pr.tfentibus fign'n i? 
turh&rHTn voclbz:s cogeretur : Monur/i, ¡>, 304., 



De?//5 Impero llomano. Cap. ' X t i . 177, 
inane, che si era imperfettamente convertita a l . 
Ja fede Cristiana j ma che era trasportata da m i 
cieco e furioso entusiasmo nella causa dei D o -
natisti lor maestrl. Con isdegno soífrívano essi 
i'esilio dei loro Vescovi , la demolizione deile 
lor Chiese, e rinterrompimento deíle ságrete loi* 

• assemble-e. La violenza degli üffiziali di giustL 
2ia, che ordinariamente eran sostenuti da una 
guardia militare, fu alie volte rispinta con agúa
le violenza; ed il sangue di alcuni popolari Ec-
clesiastki, che sí era sparso nelia mlschia , in-
íiammó i rozzi loro seguaci d' un5 ardente bra
ma di vencí icare la morte di que i san t i Mar t i -
r i . I ministri della persecuzione con la lor bar
barie e temeri tá s' attiraron qualche volta la mor
te, e la colpa d' un accidéntale tumulto precipi
tó i rei nella dísperazione e r ivolta. Tra t t i dal
le native loro campagne i Donatisti villar;i sí 
unirono in formidabiíi turme all" estremitá dei 
deserto Getulio; e fácilmente cangiarono V abi-
tudine del travagíio in una vita ozíosa e rapa-
ce, che veniva consacrata dal nome di feligió* 
ne, ed appena condannata dai Dottor i della lor 
setta. I condottieri dei Circoncellioni presero i l 
titolo di Capitani de 'Sánt i ; la principale lor ar
me, essendo ancora comunemente provvisti di 
^pade e di lancie, era una grossa e pesante cla
va, ch' essí chiamavano 1* Isdruellta ; ed i l ben 
noto rimbombo delle parole „ sí a íode a Dio „ 
che usavano come lor segnaíe di guerra , spaiv 
geva la costernazione per le disafmate Provinde 
deíl 'Africa. Da principio colorivano le lorode-
predazioni col pretesto della necessita j ma ben 
presto passarono la misara della sussistenza : sod-

TOMO V I . M - dis-
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disfacevano setiza ritegno la loro intemperanza 
ed avarlzia, brudavano i villaggj che avevan sac-
cheggiati, e dorainavano come iicensiosi tiramit 
neli'aperta campagna . Si sospesero i lavorl d' 
ayricoltura e i'amministrazlone del la giustizia ; 
e siccome i Circoncellioni pretendevano di^ re
stituiré la primitiva uguaglianza degli uoraini , 
e riformare gli abusi del la civil societa, cosi a-
privano un asilo sicuro agli schiavi , ed a de-
bitori che correvano a truppe sotto i l santo lo
ro í tendardo. Allorche non trovavano resisten-
za ordinariamente si contentavano del saccheg. 
2Í.0 ma la mínima oppasizione serviva per pro. 
vocarll ad atti d i violenza e di strage ; ed al-
cuni Preti Cattolici , che avevano imprudente, 
mente segnalato i l loro zelo , furon, tormentati 
da'fanatki con la piü raffinata e cruda barba, 
rie . Lo spirito dei Circoncellioni pero non si 
esercitava sempre centro nemici senza difesa ; 
atraccarono essi, ed alie volte anche disfecerole 
truppe della Provincia; e nella sanguinosa azion 
di Baga! attaccarono ín campo aperto , ma con 
dis^raziato valore una guardia avanzata deilaca-
vafleria Imperiale, I Donatlsti, che si prende-
vano armati, ricevevano , e fácilmente menta-
vano i l trattamento che avrebbe potuto farsi al
ie bestle selvagge del deserto . G l i schiavi mo. 
rivano senza parlare o per mezzo della spada , 
odeila scure, o del fuoco; esimoltiplicarono m 
kv,ta rápida proporzione le rappresaglie , che ag, 
.ravayan gli orroriddla'.ribelllone ed escludeva-
no la speranza d' un vicendevo perdono . A l 
principio del presente secólo si e rmnovato l e-
empio dei Circoncellioni nella persecuzione , 
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neíl'arrlire, ne 'del i t t i , e nelFentusiasmo deiCa-
misardi, e se i fanatici di Linguadocca sornas' 
saron queilí d i Numidia per le loro azioni m i 
l i t a n , gíi Africani mantenner ía fiera loro m_ 
dipendenza con p i ^ risolatezza e perseveranza 
( O - '• 

r a l i dlsordini sonó i natural i effetti d ' t i 
na tirannia religiosa; ma la rabbia de i Donati- Loro . 
sti era infiammata da frenesia d'ima specie rliol- ^ ' S ' 
to straordlnaria, la quale, se veramente preval- si . 
se fra loro in un grado cosí stravagante, non se 
ne puó trovar sicuramente l'uguale in alcun pae-
se, o in alcun secólo. Mol t i di qtiesti fanatici 
avevano in orrore la vita desiderando i l marti
rio ; e poco importava loro .per quali mezzi o 
per quali maní perissero, quaíora la lor condot-
ta santificara fosse dall' intenzibne di sacrlficarsi 
pfer la gloria deila vera fede e per la speranza 
dell eterna felicita (2 ) . Alie volte andavano a 
disturbar villanamente le feste , ed a profanare 
i tempj del paganesimo con animo di eccitare ií 
piít zelanti fra gl' Idolatri a vendicare gV insulti 
dei loro De l . Alie volte entravan per forza nei 
Tnbunali di giustizia , e costringevano lo spa-
ventato Giudice ad ordiñare 1'immediata loro e-
secuzione. Spesso termavano i viandantinelle pub-
bhche strade , e gil obbligavano a dar loro U 

12 / v in ' i 5 '0 '13 dC;Í (::amÍ"rdÍ sr.mpata in v o h n ^ T i n 
a viüafranca nel 7^0. puo lodatsi come eSatfa cd im-

la reIig!'on <idl>lltore si M ^ 

nc v l í í D0^n"stí s.tt5d^ M ' P * ™ a loro giustificazio-
del M T-ál R3Zla " í 0 " ^ 0 ^ 1*. dH Llb. I I . «tí Juaceaoei , - • 

M i ' ' 
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martirio con la promessa di un premio , se V 
acconseñtivano , e con la minaccia fieil* imme
diata morte, se ricusavano di dar loro im favo-
re tanto sin gol are. Quando raancava quaiunqué 
altra risorsa, essi annnnziavano i l gíorno, incul 
alia presenza dei loro amici e fratelli si sarelí-
ber gettati a basso da qualche altíssima rape ; 
e si mostravano piu precipizj che eran dlvenuti 
famosi peí numero dei reíiglosi suicidi . Nelle 
azioni di tal i disperati entnsiasti, che s' ammi-
ravano da una parte come martirí di D i o , e s' 
abborrivano dal 1'altra come vitt ime di Satana , 
un imparziale Filosofo pao ravvisar f influenza 
e T ultimo abuso d i quello spirito inflessibile , 
che in origine ^roveniva dalcarattere edalprin-
cipj detla nazione G luda lea. 

Genera! La semP^ce istoria del le interne divisioní, 
carattere c^e disturbaron la pace e disonorarono i l trion-
deiie fo de! la Chiesa, servirá a confermare I'osserva-
set.te. zion d' un Istorico Pagano y ed a giustificare i t 
"̂st̂ aH" lamento d'un venerabile Vescovo. L'esperíenza 

IÍ¡,. 3$r.d!Ammiano 1'a ve va convinto , che 1' inimlcizía 
de' Cristiani fra loro sorpassava i i furor deílefie^' 
fe centro dcgli uomini ( i¿) ; e Gregorio Na-
zianzeno si duole nel piü patético stile , che i l 
regno dei Cieli dalla discordia si era convertito 
neU'immagiii del caos, d'una tempesta nottuf-
tia e deiristesso inferno ( 2 ) . I fieri e parziali 

S c r i t -

(i) Nu lUs ínfefias hemnibus beftUs , ut fun t tibí fe* 
rabslf lerique ChnftUnorum expir tus , Ammian. X X I I . 

(z) Greger. Naz. ü r a t . I . J J . Ved. T ü k m o R t Toro»-
VI . p. Sol. Ed . 4. 
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Scrittori di q«el tempi attrikiendo a se stes«t 
m t a la vi r tú , ed imputando tmta la colpa asli 
avversarj hanno rappresentato la guerra degíi 
Angelí coi Demonj . La «ostra piú tranquilla 
ragione rigetterá tali puri e perfetti mostri di 
vizio o di santitá, ed imputerá uif uguale o al-
meno ndn molto diversa dose di bene o dima-
le ag í óstili settarj, che prendevano 1 nomi di 
Ortodossi e di Eretici. Essi erano stati educati 
nella medesima religione e nella medesima c i 
vi l societa; le speranze ed i t imori tanto nella 
vita presente che nella futura si bilandavan da 
loro nella medesima proporzione; sidall'unache 
dall altra parte poteva lo sbaglio esser innocen
te , la fede sincera, la pratlca meritoria o cor-
rottaj le loro passioni venivano eccitate da og-
getti s m i i l i , e potevano alternativamente abu
sare _ del favor dalla corte o del popólo. Leme-
tafisiche opinión! degíi Atanasiani e degíi Ar -
nam non potevano influiré nel lorcarattere mo-
r a l e ' . e V,1"1 erano ug«^men te agitati dallo spl-
nto intollerante, che avevano tratto dalle puré 
e semplici massime deii'Evangelio. 

Un moderno Scrlttore, che con giusto ar
dite ha posto in fronte della sua storfa gliono- TolIe-
revoU ti tol i di política, e filosófica ( i ) , a e c u s a ^ f 
ia cimida prudenza di Montesquieu per aver o- shu^ 
messo di enumerare fra le cause della decaden-
za del1 ímPero una legge di Costantino, da cui 

fu 
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fu assolutamente soppresso l'esercizio del culto 
Pagano, e si lasció priva di Sacerdoti, di tem-
pj 5 e d' ogni pubblica religione una considerabil 
parte di sudditi . Lo zelo dell' Istoríco filosofo 
per i d i r i t t i dell 'umanitá 1'ha iadotto ad am-
metter l ' ambigua testimomanza di quegli Ec-
clesiastici, che, hanno troppo leggermente a t t r i -
buito i l mérito di una genérale persecuzione all* 
Eroe lor favorito ( 2 ) . Invece di allegar questa 
legge imiTiaginaria, che avrebbe brillato in fron
te a'Codici Imperial i , noi possiamo con sicnrez-
za rlmettersi all'epístola origínale , che Costan-
tino indrizzó ai seguaci dell' antica religione i n 
un tempo, nel qua!e non dissimulava piu lasna 
conversione, né piu temeva i rival i del trono « 
Esso invita ed esorta nei termíni piu pressanti 
i sudditi del Romano Impero ad imitarl 'esem-
pio del loro Principe; ma díchiara, che quell i , 
che tuttavia ricusano d'aprir glí occhj alia cele
ste lace, posson liberalmente godere í l o r t em-

\'lno\r" pj e grimmaginarj lor Dei . Vien dunque for
malmente contraddetta l'asserzione , che le ce-
remonie del Paganesimo fosser soppresJe dal i ' Im-

pe-

5otro 
Cosían 

( 2 ) Serondo Ensebio tn v i t . Confi. I , I I . c. 4S. T Im-
peratoie pioibi tanto neüe citta. che in campagna T« M»-
eaax T^C í.'^xoxarpífofg s gli abominevoli at
añ í o' funzioni dell'idolatría . Socrate 1. I . c. i?" * « 
Sozomeno 1. I I . c 4- 5. ^anfío xappresentato la condotta 
di Costatnino con un giusto riguardo alia venta ed all i -
s t o i ú , che si e trascurato da Teodoreto I . V. c. f 
da Orosio V i l . 28. Tum delude (dice quest'ultimo) f ' -
mus Confiantinus jufto ordlne & p h v'Uem vert l t edulo i 
fiquldem ftatult cltra uUamJitmlnnm c^dem Pagaaomm ti?»-
f l» ' f l *ud i . 
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peratore raedesimo che savia 111 ente assegna co
me principio di sua moderazionel'iiivincibil for-
2a deirabitudine, del pregiudizio e del i a super-
stizione ( 1). Ma senza violare la santitá del ¡a 
sua promessa, senza aceitare i t imori de' Paga-
n i , 1'artificioso Monarca con lenti e cauti_passí 
avanzavasi a distrugger i ' irregolare e cadente 
edifízio del politeismo. Gl i at t i parziali di se-
ver i tá , che secondo le occasionl esercitavaquan-
tunque segretamente provenissero da uno zelo 
Cristiano, eran col orí t i dai piii bel pretesti d i 
giustizia e di pubblico bene; e mentre Costart-
tino tendeva a rovinare i fondamenti delí' antl-
ca religione, pareva, che ne riformasse gli a bu-
si . Ad esempio del suoi piu saggi predecessorí 
coiídanno sotto le pu\ rigorose pene le oceulte 
ed empie arti della divinazione, che risveglia íe 
vane speranze ed alie volte i. rei tentativi di 
quel l i , che son maleontenti della presente ior 
condizione. Fu imposto un ignominioso silenzio 
agí i oracoli, ch'erano stati pubblícamente con-
vinti di frode e di falsitá; fu ron o abolíti güef-
femminati Sacerdoti del N i l o ; e Costantinoese-
gui 1"uffizio di Censore Romano, allorché die-
de ordine che demolissero i diversi tempj delí a 
Fenicia, nei quali si praticava ogní sortadi pro-
stituzione pubblícamente in onore di Venere, 

( O . 

(1) Ved. Euseb. in v¡t . Confi. í. 11. c, 5.'. c0. Ncl d iV 
corso alT Assemblca dei Santi, che 1'Imperatore proflun-

> quando era gia maturo ncgli anni e nella pie ta , d i . 
chiaxa agí'Idolatrí c. X I . che era loro pennesso d'offe-
I!r sactifizj ed esercitare ogni atto del religioso lo» 
culto, 

M A s ' 
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( 1 ) . L*Imperial d t t a di Costaiitinopoli fu in 
certo modo innalzata a spese dé' ricchi tempj 
della Greda e del!'Asia, e adornatadi lorospo-
glie; si confiscarono i beni sacri ; si trasporta* 
ron con rozza famigliaritá le statue degli Deie 
degli Erbi in mezzo ad un Popólo , che le r i -
sguardava come oggetti non di adorazione, ma d i 
curioífitá; si restituí alia circolazione 1'argento e, 
To ro ; ed i Magistrati, i Vescovi , e gli Euna-
chi profittaron della fortu;:.-' a occasione di sod-

- disrare nel tempo stesso lo ;£elo , F avarizia e, lo 
sdegno. Ma tali depredazioni si ristrinsero adu
na piccola parte del mondo Romano, e le Pro-
vincie da lungo tempo erano assaefatte a soffri-
re la medesima sacrilega rapacita dalla tirannia 
d i Principi e di Proconsol i , contro i quali non 
potea nascer sospetto verano di tendere a sov-
vertlr la religione stabiiita ( 2 ) . 

I figli di Costantlno calcaron le vestigia del 
suol fi ^oro Paclre con piu zclo e con minor discrezio-
gii . ' ne. Si moltiplitarono appoco appoco L prete&d 
; ; •' ' *' ' y ' ' ' ' • <isIF 

( i ) Ved. Euseb. In vtt, Conft. l.^ 111. c. 54-58. e / . 
IV. c. 23. 25. Questi a t t i d' autorit í i posson pnragonarft 
alia soppressione de' Baccanali , ed ^Üa demolizionc 
del Tempio d' Iside ordinate dai Magistrati d i Roma Pa
gana . - ' A , , 

C2) Euseb. in v l r . Co?ífi. 1. I I I . c. 54. e Libanio O^f. 
|ro Templls p, 9, m, Edi t . Gothofr. tan no mer.zione del. 
pío sacrilegio d i Costantino, che cssi risguardavaso in 
moltp difterenti vedute . L ' u l t imo espiessamente dichfara, 
che ,, egli si serví del danaro sacro , ma non altero i i 

legitimo culto j i Tempj furono in vero ' 'mpoveriti , ma 
vi si face van o i r ici Sacri, , , . La uincr Tefiím. aiudau-, 

¿r P*gAn, & c . yol. I f f. 14*. 
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dell ' oppresslone e della ranina ( 1 ) ; fu accorda-
ta ogni sorte di condiscendenzaaíi ' i l íegi t t ima 
condotta dei Cristiani; si dichiaro quaUmque dub-
bio in dantio del Paganesimo; e fu celebrata la 
demolizione de3 tempj come uno dei plíi prospe-
r i avvenimenti del regno di Costante e di Co-
stanzo ( 2 ) . E' scrltto i l no me di quest' ultimo 
in fronte ad una breve iegge , che avrebbe po-
tuto render superfíua qualunque posterior prot-
bizione. „ Vogliamo che in tu t t i i luoghi edln 
„ tutte le cktá immediatamente si chiudano i 
„ tempj , o sian diligentemente guardati , af-
s, finché nessuno possa far rnale . Vogliamo an-
„ cora , che tu t t i i nostri sudditi si astengano 
„ da'sacrifizj, Se al cu no fosse reo di tal atto , 
„ provi la spada delta vendetta; e dopo la mor-
„ te i suoi beni siano confiscati a vantaggio del 
„ pubblico. Estendiamo le stesse pene a' Gover-
„ natorl del le Provincie, se trascureranno dipu-
„ ñire i deiinquenti „ ( 3 ) . Ma v i é la pii\ for

te 

( O Amtnuno X X I I . 4. parla di alcuni Eunuchi di cor
l e , che furono ['¿ollls templorum pajil . Libanio dice , O. 
ra t . pra Temal. p. 2 j . , che i ' Imperatore fpesso donava un 
Templo, come un cañe , un cavallo, uno schisvo o una 
poppa d" oro ; ma il devoto filosofo non lascia d'osscr-
vare, che ben di xado questi saceile»! favoriti eranopros
peran. 

C2) Ved. Gotofr. Cod. Theodof. Tom. V I . p. L ? . 
tan. Or^f. Farent. c. X . m Ftbr lc . Blhl . Grec. Tom. VIÍ. 
?' «15. 

( j ) Placult ómnibus locls, atijut urhihus unlver/tt c U w 
,.' i " , " ; f :S T e ^ ^ , et accejfu v . f i t i s omnlhus Hcentiam de. 
UHfuindt petditis alinegart. Volumns etUm cuntió* a f t c r l . 
pcn$ abfimere, QUgd fi f¡H.s al.^/Jd f j r t í ¡¡uhífmodl per,,e, 

^ad'"> M » a t u r ; /acuítate, (ti4m peranpti " Fí/f» 
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te raglone di creciere, che questo formidabil e-
ditto o fosse scritto senza esser pubblicato , o 
fosse pubblicato senza essere eseguito . L ' evi-
clenza dei fatti ed i monumenti , che tuttavia 
sussistono di bronzo e di marmo, continuano a 
pro vare i l pubblico esercizio del culto Pagano 
in tutto i l regno di Costantino . Tanto nell' O-
riente che nell'Occidente, si nelle cittá che nel-
la campagna si rispettava , o almeno si rispar-
miava un gran numero di tempj ; e la devota 
moltítudine tuttavia godeva i l lusso dei sacrlfi-
z), delle feste e delle processioni per la per mi s-
sione o per la connivenza del Governo • Circa 
quattro anni dopo la pretesa data di quel san
guinoso editto Costanzo visitó I tempi di Roma; 
e vien commendata da un oratore Pagano la de
cadenza del suo contegno, come un esempio de-
gno deirimitazione dei successivi Principi: QueU' 
„ Imperatore ( dice Simmaco } tolleró che re-
„ stassero inttati i privilegi delle VestalI; diede 
„ le dIgnita Sacerdotal! a'nobili di Roma; con-
„ cesse la sólita prestazione per le spese dei pub-

„ b l i -

dectrnimus vlndlcart } & fim'llttr a i f l l g l ReBeres Provincia* 
m m , fi fadnora vindicare neglexerlnt: Cod. Theod.l. X V I , 
T i t . X . leg. 4. La Cronología ha scoperto qaalche contrad-
dizione nclla data di questa legge stravagantc , ch' e l ' 
única forse, in cui la negligenza dei Magistrau sia puci
ta con la mortc e con la confiscazione dei Eeni . M. D i 
Ja Eastic Mem. de f r i c a d . Tom. X V . p. 9?.. < ongettu ra con 
un' appatenza di ragionc , che questa non fosse che l a m í , 
ñuta d'una legge, o i l contemuo d' una costítuzione che 
voleva fa t s í , e che si trovasse, in fcrinlls me morí* , fraí 
f ogü di costanzo , e dopo fosse inscrita come undegnome-
«¡.ello oel Códice Teodosiano, 
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5, bllci r i t i e sacrifizj; e quantunque avesse ab-
^ bracciato una religione diversa, non tentó mal 

di spogliar 1'Impero del sacro culto delT an-
5 , chita „ ( 1) • 11 Senato pretendeva sempre di 
consacrare con solenni decreti la divhia memo
ria dei suol Sovrani, e Costantino medesimo fu 
dopo la sua morte associato a quegli D e i , che 
esso avea rinnnziati e insultati in vi ta . 11 t i to
lo , le ínsegne, e le prerogativedi P ^ í ^ e J í á / -
simo, che s'erano istituite da Nuraa ed assunte 
da Augusto, s'accettarono senza esltare da sette 
Imperatori Cristiani, che' venivano investiti con 
autoritá piú assoluta sulla religione da essi ab-
bandonata, che su quelía che professavano ( 2 ) . 

Le divisioni fra i Cristiani sospesero la ro-
vlna del Paganesimo ( 3 ) ; e si proseguí con m i -

nor 
m*Mm*».m*i-tMm,\..K*.~,'vi.;.cnj • M H u m m m a u í j . •L.Í.MJ.'.J.WMM»,!! • nWIUIIMIHH n t m m m ^ ^ 

( O Simmac. Épl f i . X. 54. 
d ) La disscrtaiione 4. di M. de la Bastie sul Pont!, 

í c a t o degl'Imperatori Romani nelle Mem. de V ^iccad. T . 
XV, p, 75.¿44. e un'Opera moho erudita e giudiziosa , 
che^ spiega lo stato e le proye di tolkranza circa i l Paga-
nesiino da Costantino fino a Graziano. vien posta fuor d' 
ogni dubbio V asserzione di Zosimo , che Graciano 
fosse i] primo a ricnsar la veste Por.tifirale j o son 
quasi ridotte al silencio le dicerie del bigottismo m tale 
artic«!o . 

(3) siccome ío mi sonó áfiticipátamente servito dc'tcr-
min' ¿i PagttfiJ, e di PAganefimo , indicberb ín questo luo-
go lesingolari vicende di tali faino se parole 1 . wxyn 
nel Dialetto Dórico si famigliare agí* Italiani significa fon-
tana > ed i l vicinato rurale, che solea frecuentarla ; di qni 
prese il común nome di Pagus e áx Paganl Fest, a quefir 
f t r o l . c Servio ad V i r g i l . Gearg. I L 382. 2. Per una fácil 
estensione di tal vocc divenner qu.rsi sinonimi Pagana e 
xura,e; p i n . H l f i . Nat , X X V U U 5. í e si diede quel no-
,nc sgl' infimi vi l lani , che poi nci moderni linguaggi d' 

£tt. 
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ñor vigore la guerra sacra centro gl'Infedeíi da' 
Principi e da'Vescovi, che erano piu im media
tamente incitati dal male e dal pencólo della 
ribellione domestica. Si sarebbe potuta giastiti-
care I ' estirpazion del!' idolatría ( i ) coi principj 

Europa ll e í idotto a quclio di feafants , eontadlnl. j . L ' 
eccessivo acciescirnento cleiroidme mi lita te iatródusse la 
necessita d' un termine correlativo. Hume Sagg. Val. I . p. 
55$ . ; e chmnque non era arrolato alia milizia, del Princi. 
pe &' ir.dicava col disprezzante nome di Pagana Tacit, /•/(/?. 
/ / / , 2^. <j.j. 77. Juvenal. Sat, TG. Tettullian. Ve Pall . c. 
4, 4. I Cristiani erano i soldati di Cristo > i loro avver-
sarj , che licusavano il suo Sacramento , o giuramento mi
litare del Battesimo , poteron meritare i l tirólo metafóri
co di P a g a n í ; e questa popo lar marca s'introdufse fin dal 
icgno di Valentiniano An. 355. nelle leggi Imperial! 
Cod. Teadof. .XVI, T. I I . I . 18. e negli scritti Teolc. 
g ic i . 5. i l Ciismnesimo appoco appoco riempi le cittá 
dell' impero ; la vecchia icligione al tempo di Pmdenzio 
adv. Symmac. I . I . in fin, c d' Orosio in prdfat, ««' / .era-
si ritirata e languiva negli osenfi villaggi ; e !a parola P 
ganl torno col suo nuovo significato alia primitiva sua o-
j jgine . 6. Tenninato che fu i l cuito di üiove e della sua 
famiglia , si c successivamentc applieaío i l nome vacante 
di Paga ni a tutti gl'idolatri e politeisti SÍ dcll'antico che 
del nuovo Mondo . 7. I Cristiani Latini lo diedero senza 
i r n i polo a' Maomettani loro mortali nemici; ed i piu pu-
ri Vni tar j fu roño infamad col!' ingiusta tácela d' Idolatría 
e di raganesimo . Ved. Gcrard. voss. Etjmal. Llng. Lar, 
helle sue opere T . I . p. <f*0' Gotofred. Comment. ad Cid. 
Teodof. T . VI. p. 250. e Du Can ge Glojfar. Med. & >»/. 

%4t in , , , . ^ f 
( 1 ) Nel puro linguaggio della joma c d Atese 

EiJWAov, e Aa rp£tx eran parole antiche e famigliari. La pri
ma cf primeva una somiglianza, un' appatizionc (Omero 
Od'ijf. X I . 6 c i . ) una; rappresentazione , un' 'im?nAglne creara 
o dalla fantasía o dall* arte. La seronda indicava ogr.i spe-
cíe di fervizje o di schiavitu. GÜ Ebrci ddl'Egiito , che 

t í a -
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gia stabilítl d' intolleranza; ma le contraríe Set-
te, che a vicenda regtiavano nella corte ímpe-
ríale, temevano di alienare da loro , e forse d* 
exacerbare gli amrñi di una forte sebben deca
dente fazione. Miíitava allora in favore delCri-
scianesimo ogni motivo di autoritá e di moda, 
d'interesse e di ragione; ma doveron passaredue 
o tre generazioni prima che fosse universalmen
te sentita la vittodosa di lu i influenza. La reli-
gione, che per si lungo tempo e recentemente 
avea dominato nell ' Impero Romano, era sempre 
venerata da mol t i , meno attaccati invero alié 
oplnioni speculative che all'anticouso. Eranoin-
diflferentemente concessi gli onori dello stato e 
deii'armata a tu t t i i sudditi d i Costantino e d i 
Costanzo; ed una parte considerabile di cogni-
zioni} di ricchezze e di valore trovavasi tuttora 
impegnata in servizlo del politeísmo . Nasceva 
da cause rnolto diverse la superstizione del Se-
natore e del Villano, del Poeta e del Filosofo • 
ma con. ugual divozione si nnivan tu t t i nei tenu 
pj degli D e i . Era insensibilmente provocato [ i 
loro zelo daü'insultante trionfo d' una setta pro 
scritta ; e si ravivavan le loro speranze dalla ber¡ 

fon-

uadussero la Scrittma dalP Ebraico risttinse V uso d i que» 
ste paro¡e E x o d . X X . 4 . 5. al cuito religioso d* un ' imma-
g'ne. Gh Scrittori Sacrí ed Ecclcsiastici hanno a d o t t a t » 
puesto particolar linguaggio degli Ellcnisti o Greci Ebrei, 
£ .s i e data la raccia d' idolatr ía ( EÍÍOXOX«T|?Í« > a quelia 
visibile ed abictta specie di superstizione , che alcune 

tte. 'dcl Cnstianesimo non dovrebbero esser c o ú 
eornre ad imputare al po l i te i í t i d d í « Grecia c d i 
llotna c 



Celosía 

ie)0 Istorut delta decadenza -
fomlata fiducia , che Terede presuntivo del l ' Im
pero , giovane e* vaioroso Eroe, che avea 1 i bara
to la Gal lia dalle armi dei Barbar! avesse ab-
bracclato secretamente la reiigione deisuoimag-
g ior i . 

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

Gluliam e diehtarato Imp&ratore dalk kgioni d&L 
la Gallia: sua mareta e sucessso: morte di Co
sí amo: ^mmlnistrazion civih di Gluliam, 

fíaízo' T\ / [Entre i Romani languivano sotto 1'igno-
contro IVji miniosa tirannia degii Eunuchi e dei Ve-
Giuiia- scovi si r i pete vano con trasporto le lodi di Giu-

liano in ogni parte dell' Impero, fuorche nelpa-
iazzo di Costanzo. 1 Barbari del la Germania a-
vevan provato, e sempre teme vano le armi del 
giovane Cesare; i suoi soldati erano i compagnl 
del la sua vit toria; i Provinciali pieni di grati-
tudine godevano le beneficenze del suo regno ; 
ma i favoriti che si eran opposti alia sua ele-
vazione, guardavano di mal occhio le sué vir-
t ü , ed a ragione consideravan 1' amico del po. 
polo come nemico della corte, Finattanto che fu 
dubbiosa la fama di Giuliano, i buífoni del pa
la zzo periti nel linguaggio della sátira sperimen-
tarono l'efficacia di queile a r t i , ch'essi avevano 
tante volte praticate con felice successo . Fácil
mente notarono che la sua sempíicitá non era 
esenteda afFettazione; applicarono alF abito ed al
ia persona del filosófico guerriero i. ridicoli no-

mi 
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m i d' irsuto selvaggio e di scimmia vestita di 
porpora; e le sue modeste relazioni ven i van cri
t ícate come vane ecl elabórate finzlonl d5 un 
Greco ioquace, e d" uno speculaüvo so]dato, che 
aveva studiato 1' arte del la guerra nel giardini 
delT Accademia ( 1 ) . La voce pero della mali-
ziosa follia finalmente fu fatta tacere dal suono 
della v i t tor la ; non si poté piü dipingere i i con-
quistatore dei Franchr e degli Ale man ni come 
un oggetto di disprezzo ; ed i l Monarca mede-
simo era vilmente ambizioso di defraudare i l 
suo luogotenente dell'onorevol premio di suefa-
t iche. Nel le lettere corónate di lauro , che se
co ndo l'antico costume fu roño mándate alie Pro-
vincie, si pmesse i l no me di Giuliano : „ Co-
„ stanzo avea fatte tutte le sue disposizionidel-
„ la guerra in persona , egli avea segnalato i l 
„ suo valore nelle linee j la sua condotta m i l i -
„ tare assicurato avea la victoria, ed i l Re dei 
„ Barbari gli era stato condotto prigioniero nel 
„ campo di battaglia „ : dal quale in queitem-
po era distante piíi di quaranta giornate di cam-

m u 

( i ) Omnet qul plus peteranf in palatlo adul^ndl f f i f e f -
fores jam dacfi refte ceafulta, pro/pereque completa -verfebanp 
»>* deridlculum, ta l la fine modo firepentes infulfe , i» odlum 
venip Cum' vtBorUt fuls capella , »«» homo i t> fjlrfutum 
JnlUnumcarpentes , appellantefque lo^Hacem talptim , & í'lir-
ptiratam firaiam , & Utterionem Grucum: & hls ctngruenfifi, 
pluriraa atque vernácula Prlnclpi refonavtes audire hac t a 
baque geftlentl , vlrtutes ejus «hruere verbh lmpu4.ent>bu> 
conabantur , ú'p fegnem Incefetites , & tlmldum & umkra t l . 

i gefiajtte fecus verbls exqrnantfm . hmmhn. ^ V U I 
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mino ( i ) . Ma una favola si stravagante non 
poteva ingannare la pubblica credul itá , c nep-
pur soddisfare i ' orgoglio del!'Imperatore medc-
simo. Conoscendo segretamente che F applauso 
ed i l favor del Romani accom pagua va la na-
scente fortuna di Giuliano , i l sno spirito mal
contento era pronto a ricevere i l sottile velen o 
d i quegli artificiosi adulatori , che colorivano i 
lof malvagi disegni con le piü belle apparenze 
di veritá e di candore ( a ) . Invece di abbassa-
re i meriti di Giuliano essi ne confessavano, eá 
eziandio n'esageravan la fama popolare, i supe-
riori ta íent i , e gl5 importanti servigi . Ma oscu
ramente accennavano, che le virtú di Cesare po
te va no ad un tratto convertirsi nei piü perico-
losi de lk t i , se T incestante inoltitudme pretérito 
avesse le proprie inclinazioni al dovere, o se i l 
Genérale d' una vittoriosa armata fosse tentato 
d i anteporre alia su a fedeltá le speranze della 
Tendetta, o d i una indipendentc grandezza . I 

per-

( i ) Ammian. XVI . i » . L ' o ra tore t emi f t io IV. p. í í . 
57' crede tntto c í o c he st contcr.eva relie lettereImperial? 
fpedite al Senato di Cosíaníinopoli . Aurelio vittore, che 
pubblif» il fuo compendio ncil' ultimo anno di Costarzo , 
attiibuifcc le vittorie Gcrmanichc alia f a v i e j a , de! 1" ira-
peratore ed alia fortuna, di Cefare . Puré 1' iftoriro poco 
dopo fu debitore al favo re o alía fiima dt Giuliano deli* 
onorc di ana ftatua di rame, e degP importanti uffizj di 
Consolare della secorída Pannonia c di Prcfetto d i Roma . 
AratBÍan, X X L lo. 

(2> Callide m e t n á i t r t l f ic lo acct,fat»rUn> dírlatem l au. 
i u m tltul'ts ftragtiat ... Ha. veces fue rmf ad infiammanda 
adía f rebrh «mnihus potentioret. Ved, Mamcrtin. i» «M, 
Grátlan» i» ¥<t, Pmtg, X I . S, 6» 
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personal! tí morí di Costanzo erano Inte-pretati T i m o r ! , 
dal sao Consiglio come una lodevo!e ansletáper 
la pubblica sálate; mentre m privato , e for.se coscat 
anche dentro a se stesso mascherava col men'zo-
odioso nome di ti more i senci mentí d'odio e d* 
invidia, che avea segretamente conceputi per le 
inevitabíli virtu di Giuíiano. 

L ' apparente tranquillitá della Gallia e 1' 
immínente pericolo deile Provincie Orientali'som- s',0r<;,'na 
mmistrarono uno specioso pretesto per i dise-ni ! i o n i 
che artificiosamente si concertarono dai ministri della 
deli Imperatore. Risolvettero essi di disarmar Cesa- Garii?dí 
re; di richiamar quelle fedeli trappe che guardava- ™ S £ 
no la sua persona e dignitá, e d' ímpiegare in t e . as ." 
una guerra lontana contro il Re di Persiaí va- Jfio- A-
lorosi veterani che sulle rive del Reno avean J?ri:c* 
vmto le pi¿ fiere nazioni dellaGermanía. Men
tre Gmliano consumava le laboriose sue orenei 
quartieri d' invernó a Parígi amministrando la 
potenza che nelle sue maní riducevasi ali4 eser-
cizio della virtü, fu sorpreso dal precipitoso ar-
nvo d un tribuno e d' un notaro con positivi 
ordim dell Imperator, che avevano la cora-
mission d'eseguire, ed a'quali edi non doveva-
si oppore. Costanzo indicó la sua volontá che 
quattro mtere legioni3vale a diré quelle dei Cet 
t i , dei Petulanti, degli Eruli e dei Batavi si 
separassero dalle bandiere di Gmliano, sotto'di 
cm acquistato avevano la loro famaedisciplina: 
che si sceglíessero inciascheduna delle rimanenti 
trecento dei piubravi giovani; eche questo nu
meroso distaccamento, che formavala forza deí-
1 armata Gaüíca , si ponesse immediatamente 
m marcia, e facesse ogni diligenza per arrivare 

ToMO N avan-
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ñ van t i 1' apertura della nuova campagna siüle frorU 
tiere di Persia(i). Cesareprevide le conseguen-
2e di questo fatal comando,e-sene lagnó. Mol-
.tisslmi ausiliar), che volontarlamente s' erano a-
scritti alia milizla , avevano stipulato di non po-
ter esser inaí costretti a passar le alpi . Si era 
impegnata la pubblica sede di Roma, edil per
sonal onore di Gluliano per 1' osservanza- di tal 
condizione. Un símil atto di tradimento e d* 
oppressione avrebbe dlstrutto la fiducia, ed ecci-
tato lo sdegno degl' indipendentiguerrieridi Cer-
mania, che lisguardavan la verita come la piü 
nobile delle vlr tu, e la liberta come i l piü sti-
mabile dei loro beni. í Legionarj, che godeva-
lio i l titolo ed i privilegi di Rom a ni , s' erano 
arrolati per la difesa genérale della Repubblica; 
ma quélle mercenario truppe udivan con fredda 
indiíferenza gli antiquati íiomi di Repubblica e 
di Roma. Áttacati o per la nascita o per uña 
iunga abitazione al clima ed ai costumi della 
Gallia, essi amavano ed am mira van Gluliano, 
disprezzaVano e forse odiavano T Imperatore, 
temevano quella marela laboriosa, í'dardi Per-
slani, e gli ardenti deserti dell' Asia . Risguar-
davano come loro propria la tetra che a vean 

sal

e o l í piceoío inteivallo , che passa fia 1' hyemê  a. 
duha , ed i l prime -veré d ' Ammiano XX. i . 4 - invece di da
le un sufficieñte s paz i o per una marcia d i | t iemila miglia 
rendcrcbbe g l i ordini d i Costar?.o a í t re t tan to s t ravagant í , 
quanto érano ingiusti . Le truppe della Gallia non pmévan 
giungere in Siria che al fine del l 'aut lmno . Bisogna chele 
menioiie d* Ammiano fossero inesatte , e íe sus espressioni 
scorrette. 
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saivata; e scusavan la loro mancanza di corag-
gio, adducendo i! sacro e pu\ immediato dove-
re di difender le famiglie e gli amiciloro. Le 
apprensioni del Galli nascevano da un imminen. 
te ed inevitabil pericolo. Tostó che si fossero 
private le Provincie della railitare lor forza , ' i 
Germani avrebber violato un trattato , che non 
fondavasi che sai loro timori ; e nonostante 1' 
abilitá ed i l valor di Giuliano , Ü Genérale d" 
un'armata di puro nome , a cu i si sarebbero im. 
putate le pubbliche calamita, dovea dopo una va
na resistenza trovarsl o schiavo nel campo del 
Barbari 5 o reo nd pafazzo di Costanzo . Se 
Giuliano ubbidiva agí i ordini che nvea ricevuti, 
sottoscrivex/a la propria sua distruzione e queíla 
d'un popólo, che meritava i l suo effetto . Ma 
una positiva disubbidienza era un atto di ribel-
lione ed una dichíarazione di guerra. L'inesora-
bil geíosla dell'Imperatore, e la perentoria e 
forse insidiosa natura de'suoi comandi non la-
sciavan luogo ad una plausibil' apología o can. 
dida interpretazione; e la dipendente skuazione 
di Cesare appena gli dava tempo di deliberare. 
La solitudine accresceva la perpíessita di Gíu-
hanoj egli non potea piú contare su'fedeíi con-
siglj di Sallustio, che dalla gmdiziosa malizia 
de^ii eunuchi era stato rimosso dal suo uffizioj 
non potea neppure corroborare le sue rappresen-
tanze col concorso de'Ministri , che avrebbero 
5vuto paura, o rossore d'approvar larovinadel
la Galha. Fu preso =1_ momento , in cu i Lupl* 
Qno í 1 ) Genérale della cavalíeria era stato man-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 da. 

( i ) A m m ú n . X - X L ^ T ú c o Z ' ^ t i valore, e la miTi-
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dato nella Gran Brettagna, per reprimer le iti-
cursioni degli Scoti, e de'Pitti; e Florenzio era 
occupatoa Viennaneiresazion. del tributo. Quest" 
ultimo, astuto, e corrotto político, evitando d' 
essere in alcun modo responsabile in tal perico-
losa occasione, el use i pressanti e replicati invi-
t i di Giiiliano, che gii rappresentava, che in 0-
gni risoluzion d' i m por tanza era indispensabile 
nel eonsiglio del Principe la presenza del Pre-
fetto. Frattanto Cesare veniva incalzato dalle ci-
vi l i ed .importune sollecitazioni de5 messaggieri 
Imperiali, che pretesero di suggerire , che s' e-
gli aspettava i l ritorno de' suoi M'mistri si sareb-
be caricato della colpa d'aver differito, ed avreb-
be riservato ad essi i l mérito dell' esecuzione, 
Incapace di resistere, e non volendo ubbidire Giu-
liano espresse ne'termini pii\ serj i l desiderio , 
ed eziandio l'intenzione che aveva , di.dimetter 
la por por a , ch' egli non potea ritener Con ono-
re , ma che non potea per altro abbandonare 
con sicurezza. 

Loro Dopo un penoso contrasto, Giuiiano fa co-
ial/~nn- r r , », 1 1 .-1. 1 

stretto a nconoscer, che 1 ubbidienza érala vir-
tu propria del suddito piíi eminente , e che al 
solo Sovrano toccava di giudicare del pubblico 
bene. Ei diede gii ordini opportuni per esegui 

re 

ítialcon 
tentó 

tar perizia d i Lupicino . dj lP I s tp i ico , i l qua!e reirafferta, 
to siio stile acensa i l Genérale d' inalzar le roma del SUQ 
orgogl io , ittggendo con t rágico tuono, e facendo dubitar 
s' egli fosse piu exúdele o p i l i avaro . I l pericolo eccitato 
dagli Scoti , e da' P i t t i era tanto serio , che Giuiiano me» 
desimo cbbe fino intencione di passare in personfi nell ' I» 
spla, ; • , * • . 
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f© la volontá di Costando; una partedelletrup-
pe nicominció a mamare per V alpi ; e dalle 
varié guarnigíoni si mossero i distaccamenti ver
so i respettivi hioghi d'unione. Avanzavano es-
si con^difficoltá fra la tremante , e spaventata 
folia di Provinciali , ehe procuravan d' eccitare 
la lor pietá con tacita disperazione o con al t i 
lamenti, nel tempo che le mogli de'soldad te-, 
nendo in braccio i lor figíí accusavan I ' abban-
dono de1 loro mariti in un linguageio misto di 
displaceré3 di tenerezza 5 e di sdegno . Qtiesta 
scena di mestizia afflisse i'umanitá di Cesare ; 
concesse im numero sufEciente di 'carri per tra
sportare le mogli e le famiglie de'soldati ( 1 ) , 
procuró d'alleggerire i travaglí, ch' era costret-
to d'imporre, ed accrebbe con le piu lodevoli 
ard la sua popoíaritá, ed i l disgusto dell' esult 
trappe. La tristezza d'una moltitudlne ar mata 
presto si converte in furore ; i iiberi discorsl , 
che si comunicavan di tenda in tenda sempre 
con maggiore audacia ed eíFetto, prepararono I 
loro animi a piu arditi atti di sedizionej e me
diante la connivenza de'Tfibuni fu segretamen-
te sparso un opportuno libello , in cu i dlpínge-
vasi con vi vi color! ía disgrazia di Cesare , i ' 
oppressione dell' esercito Gallko, ed i deboll v i -
2) del tiranno dell'Asia. I ser vi di Costanzo re-
starono sorpresi, ed agitati dal progresso di ta

le 

( O Eí loro permessc i l ff,r/fíí davicularh , o dabu. 
ltr'i!.' Di I11"" carri posta si fa spesso mcr.zione nel 
Códice ,_e si suppone, che portassero mi 11c anqueccnto 
Jlbbie & P«80. vid» Vales, *d .AmmUn. X X . 4, 

N 5 
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le spirito pericoloso. Pfessarono Cesare ad ai. 
frettar la partenza delle truppe; nía impruden
temente rigettaron i ' onesto e giudizloso consi-. 
gliQ di Giuliano , che proponeva loro di non 
marciare verso Parigi s e Saggeriva H pericolo 
e la tentazione d' un ultimo congresso. 

Tostoché fu annunziatoravvicinamento del-
Procig, |^ truppe^ Cesare vehne loro incontro 5 e salji 

impera- sul suo Tribunalc, ch' era stato eretto in una 
re GÍU, pianura fuori delle porte della Cit;tá . Popo d5 
lian0« a ver distinto gil Uífiziali ed i soldad , che per 

I loro posti ed azloni meritavan particolare at-
tenzione, Giuliano si voltó con una studiataora^ 
zione alia moltitudine che lo circondava j cele^ 
bro con grato applauso le loro imprese , gl' in-
coraggi ad accettsre con allegrezza V onoro di 
militar sotto gli occh) d' un potente e generoso 
Monarca, e gli' ayveríji che i comandi d5 Augvu 
stq, esigevano una immediata e volontaria ubbi-
dienza , 1 soldati 3 che teme van cV oífendere i ! 
lor Genérale con indecenfí damori , o di men^ 
tire i lor sentimemi con falsa § venali acclama^ 
zioni, conservarono un ostinato silenzio , e do., 
pq un breve tempo fue rimandati a' loro quar-
tieri, I principali üffi?iali aramessi furono alia 
mensa di Cesare , che protestava co! piü tenero 
linguaggio dell' amlcizia il desiderio, che aveva 3 e 
!'impotenza in cu i si tro va va di premiare secón-
do i lor meriti 1 bravi compagni di sue vitto-
ríe, Essi, partiron da tavcla pieni di dolore , e 
di pensierij e si dolevano della durezza di loro 
sortes che dividevagli ;dall'amato lor Genérale 5 
e dal lor paese nativo, Fu ardltamentediscusso, 
ed approvato \' upicQ espediente ? che impedir 

po. 
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potesse qaella separazione; lo sdegno popolare si 
ridusse appoco appoco ad una regolare cospira-
zione j si ampliarono dalla passioife i glusti mo-
tivi di querela ; e siccome nella vigilia della par-
tenza permettevasi alie trunos una licenziosari-
creazione, le loro passioni furono anche infiam-
mate dal vino. Alia mezza notte i ' impetuosa 
moltitudine con spade, con bicchieri, e con fa
cí alia mano corsé ne'sobborghi j circondóil pa-
lazzo ( 1 ) ; e non curando i i futuro peri coló , 
pronunzió le fatali e irrevocabili parole: Gm/ia* 
no Migusto. 11 Principe, di cul i'ansiosasospen-
sione veniva interrotta dalle disordinate loro ac-

. cla-

(1) C 'a'cra moho probabiimcnte i ! palazzo d e ' b a g n í 
(Thermarum) di cu i sussiste ancora una solida ed alta ' 
stanza nella vía Be la Hxrpe. Quelíe fabbriche cuopriva. 
no un cons iderabüe spazio del moderno q u a r ú e r c d e ü ' U -
niversita >• ed í g ia rdmí sotto i Re Merovingici cómuniea-
vano coü ' abbaz i a di S. Germano des Pre^, DaiJe inoiuxie 
del tempo , e dc 'Normanni quest'anrico palazzo fa r idor-
to nel duodécimo secólo ad on mucchio dircKcine, g l i os-
curi uascondigli del quale seivivan d i scsna a ' l iccnziosi 
amori . 

Expllcat aula Jlnus , montemque amfteMittir a lis > 
Multi^llct latebra fcelerum terfura, ruborem , 
• . . . . ¡>creu7}t!s fxpe pudoris . 
Celaturu nefas, venerífque aacemmoda ftirtls , 

f Qiiesti yersi son presi dkíV Jirehftrentes 1. i r . C o . 
pera poética di Giovanni de M«tev i l l e , o Hamville Mona-
co S. Albano verso I 'anno i i j p . Ved. VVarton Jfter. 
delU poef, It¿si, yol, i . dlfen, a.) Taí-i furc; pero eranó 
forse meno perniciosi per i l genere urna no delle Teologi» 
c!le. dispute d i Sotbona , che di poi si son fatte nel me. 
desuno luogo, B-jnanas M. w. de l ' ^icad- T . X X . p. 678-



Sos Jjtofla della deeadetítd 
damázionl, assicuro le porte, affitiche non• s7hí* 
tfoducessero nel palazzo; e per quañto fu in su o 
pote re ñon espose ía propria persona e d Ígnita 
agli accideiiti d'un notturnotumulto. Alio spun-
tar del giorno i soídaü, lo zelo de'quali erair-
rirato dairopposlzione , entraron per forza nel 
palazzo, s'impadronírono con rispettosa vioíenza 
dell'oggetto di loro scelta, accompagnarono con 
spade sguainate Gíuliano per íe strade di Parí-
gi , lo collocarono suí Tribunaíe, e con replica-
te gfida lo salutarono Imperatore, La prudenza 
non fneíto che la fedeltá gí'inculcarono ií dover* 
di resisteré a'lor ribelli dlsegni, e di preparara 
alia sua oppressa virtú ía scusa della viol^nza , 
Volgendosi or' allamoltitudine, of agí'individui s 
ora implorara la lor ccmpassioñe, ora esprimé-
va i l su o sdegno; gil scongiurava a non mac-
chiar la fema di loro immortali vittorie, édosó' 
di promeítere, che se imraediatamente tornava-
no al lor dovere, avrebbe procurato d' ottener 
dalT Imperatore noñ solo un liberoegraziosoper
dono, ma aftche la fivocaÉiorie degíi ordíni, che 
avevano eccitato la loro collera. Ma i soldati , 
che conoscevan la propria colpa , voller plutto-
sto dípendere dalla gratitudine di Giulisno^ che 
dalla cíemenza deirimperatore. 11 IOFO zelo in-
sensibilmente si ridusse ad impazienza, e 1' im-
pazienza a furore. l/inflessibil' Cesare sostenne 
fino all'ora terza del giorno lepreghiere, i rim-
proveri, e le minacce di eási ; ñé volíe cederé 
fintanfoché non i'ebbero assicurafo piü volee 9 
che s' egli vofeva vi veré bisognava , che accon-
sentisse a regnare. Fct malzato sopra uno sendo 
in preseaza , e fra le mnanimi accíamazioni del-

fe • 
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le truppe ; suppli alia maneanza del diadema 
( i ) un rlcco collar militare , che trovarono a 
caso; la ceremonia si termino con ia promessa 
d' un modérate donativo ( 2 ) ; ed 11 uuovo Im-
peratore oppresso da un vero o aíFettato ram -
marico si ritiró ne' piú segreti recinti del suo 
appartamento ( 3 ) • 

Pote va i l displacer di Giuliano provenid §0- t ^ r t f í 
lo dallasua innocenzaj ma questa deve apparire innocen-
estremamente dubbiosa- ( 4) agli occhj di quelli, 
che hanno appre.so a sospettare de'niotivi, e 
le proteste de'Principi. 11 suo attivo, e vi vacie 
spirito era suscettibile delle diverse impressioni 

d i 

C 1 ) Anche i n qtiel tumultuoso nidmento Giul iáno fk 
atiento alia formalíta della supersticiosa cerimonia ; cd o-
stinaramente r i cu so 1* infausto uso d'una collana femminí-
l e , o d 'un coliare da c a v a l í l , che g l ' impazient i soldati 
tolevano sdoperare !n liioga di diadema. 

<2) C»oc un ugual porzionc d 'oro e d' argento , 
cinque monete d i que lio , ed ttna libbra di questo 5 che 
i n turto ascendeva a t i rca cinque l i t e Steríine , e diecí 
Sc i l l i n i . 

< j } Peí 1*intera narrativa di questa ribellione pos¿. 
siam jimerterci a mater íal i o r ig inaü ed autent ic i , qaa l í 
sonó Giuliano medesimo ad S. ¿ . ^ithen. pag. 28a. 283, 
28+. Libariio Grat. Parení. c. 44.48. ín Fdbr}e, Bibllot, 
Qrac. Tom, V i l . p, 269-2-j, Ammiano X X . 4. e Zosimo 
1. I I I . p. i j r , 7.52:. 153. che nel regno d i Giuliano pai? 
the seguiti P autorita p í a rispettabile d ' Eunapio . Con ta . 
l i guíde potremmo far d i meno degli abbrcvíatori é degl ' 
Is to i ic i Ecclesiasrici. 
, . < I - ) Eutropio ch'is un rispettabfle tcst imone, usa la 
** biosa espressione censeasu mllltum X. 15. Gregorio 
Nazianzcno, d i c iu 1' ignoranza jpotrebbc scusarwc i l fana
t i s m o , direttamente aecusa 1*apostata d i presunzions d" 
empica , e dVempia í ibcl l 
®rát, i n , p. (57; 



202 Istorla della decadehza 
di speransa e di timore , di ¿gratltudlne e di 
vendetta, di do veré e d'ambizione, d'amordei-
la fama e di timor del disonore, Ma é impos-
sibile per noi i l calcoiare i l respettivo peso , e 
l'azione di tal i sentimenti ; o i l determinare i 
principi agenti5 che sfuggir potevano ali'osserva-
zione di Giuliano medesimo, mentre ne guida-
vano, o piuttosto ne spingevano i passi . I I di
sgusto deUe truppe nasceva dalla malizia de'ne-
mici di lui 5 i l loro tumulto era un effetto na
tural e dell'interesse e dalla passione; e se Giu
liano tentato avesse di nascondere un alto dise-
gno sotto le apparenze del caso, avrebbe dovu-
to implegare i l piu consumato artificio senza ne-
cessita, e proba Mímente senza írutto . Egli so-
lennemente dichiara in faccia a Giove, al Solé, 
a Marte, a Minerva ed a tutte le altre divini-
tá, che sino al termine della sera, che precede 
U sua elevazione, fu aífatto ignorante de' disegni 
de' soldati ( i ) ; e potrebbe sembrar íncivile i l 
pon creciere ali'onor d'un Eroe , ed alia vera-
cita d'un Filosofo. Puré la superstiziosa creden-
za che Costanzo fosse i l nemico, ed egli i l fa
vorito degli Dei, poteva fargli desiderare , sol-
lecitare, ed anche affrettare il fausto momento 
del proprio regno, ch'era predestinato a restau
rar fantica rellglone deü'uman genere . Ojian
do Giuuano ebbe avuto notizia della cospira-

zio-

( i ) Ju l ián , ad S. P. £ , iJtheh; p, 284. l í dlvot» Ab-
bate, de la Bleterie i / i f . di GlulUn. f, 1 s 9. e quasi dispo» 
sto a xispettarc le di-cett proteste d' ur Pagano . 
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zione, si abbandonó ad un breve sonno 5 e do-
po raccontava a'suoi amici d' ave r ved uto i l Ge
nio del]'Impero, che aspettava con iir.pazienza 
alia sua porta, chiedendo con premura d' esser 
ammesso, e rimproverando la sua mancanza di 
coraggio, e d'ambizione ( 1 ) . Attonito e per-
plesso indirizzó le sue preghlere ai gran Giove, 
che immediatamente con un chiaro e manifestó 
augurio indicogli di sottomettersi alia volontá 
del Cielo e deU'armata, Allorche uno spirito di 
fanatismo si crédulo nel tempo stesso e si arti-, 
fizioso s'e insinuato in un'anima nobile, insen-
srbilmente corrode i vital i princip] di veracitá , 
Tg di virtú. 

Moderare lo zelo del suo partito , protege 
ger le persone de suo| nemici ( 2 ) , render va- sc5acoíi 
ne, e disprezzar de segrete Intraprese, che si fa- a co. 
cevano contro la sua vita e dignitá, eran le cu- stanz!> « 
re che oceuparono i primi giornl del nuovo Im-
perátore, Quantunque fosse ferraamente rlsoluto 

di1 N 

( 1 ) Amtniao, XX, 5» con T anriprazione di Lindera, 
ferogio sui Genio dell ' Impero , Giuliano medebimo in u n ¡ 
lettera conüden?iaIe 34 Cribas i o amico e medipo sua 
Epjst. XVIÍ. p» 384. fa menzione d 'un altro soano a en: 
prima dcUVavvcnimento c i prestó ftde, cioe d" un prosl 
|0 albero gettato a terraj e d ' una piccola píanta c h ^ g e t l 
tava SÍI térra profunde; ladici . Anch? nel sonno 1» mente 
Úi Cesare doveva esserc agitaía dallp speranze e da ' t imo t i 
di s*ñ for tuna. Zosinu ] , 111. p, xiport» «n soono 
Mtto dopo, 

A'fc -̂f } Táci to Hlfi. 1. 80.85, egregiamente d?scrive la 
OiÍRCiíc situazione del Principa d" un' armat* ribélle . Ma 
Ottone ei3 -^olco p i l i reo € mol í^ ro^no sbiie d i ciu, 
« a n o , 



^04 tstórM ád ta hcaisnic*. 
ái mantenersi nel posto; che aveva acquistatc» 9 
éra sernpre desideroso di salvare io stato dalle 
calamita d'una guerra civile, d'evitare di com-. 
battere con le superíori forze di Costando , e 
di liberare ií proprio caratcere dalia taccia di 
perfidia e á'íngratítudiiie . Adórnate delle inse-
gne delía pompa militare ed ímperíale 'Giuíia-
no si mostró nel campo di Marte a5 soldad 
che arde vano d'un férvido entusiasmo neíía cau
sa del loro pupilio, capitano , ed arnico . Egli 
recapitoló le loro vittorie , sí doíse de' loro tra-
vagli, ne appíaudi la rlsoíuzíoné , ne animo le 
speían¿e, e ne frenó f impétuosltá; ne licenzio 
í'assemblea finché non ebbe ottenuto unasolen-
-ne promessa dalle truppe , che se 1' Irnperatore 
d' Oriente avesse voluto accordare un discreto 
írattaCo3 essi avrebbero rinunzíato ad ogni ve-
duta di conquista, e si sarebbero contentati del 
tranquillo possesso delle provincie di Gallia . Su 
tal fondamenta egíi compose in nome proprio 
e deiresercíto una specíosa, e moderaía íettera 
( i ) , che fu consegitata a Pentadia suo Maestro 
degli ufizj, e ad Euterio suo Ciamberlano ch* 
esso destinó Ambasciatori per ricever la rispo-
sta, ed osservar le disposkioni di Costanzo . ' l a 
questa íettera si da ií modesto nome di Cesare. 
Ma richiede in una perentoria sebben rispettosa 
maniera la conferma del títofo d'Augusto. Egli 

con-

C 1 ) A questa leftera osrensíbile dice Ammiano 5 ch^ 
ne ffggiirase del íe pr íva te ehiur^tofias é mordaces , che l " 
Istorico non aveva vedute, e non avrcbbc r.cp])ur p u b b l ü 
cate. foise non sas&isíwonü giamiaai , 
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confessa 1' irregolaritá della sua elezione , men
tre in qualche modo giustifica i i risentimento e 
ia violenza delle truppe, che avevano estorto a 
forza i l suo consenso. Riconosce la superiorita 
del frateilo Costanzo 5 e s'impegna a mandargli 
un anáuo presente di cavalli Spagnuoli, di re-
chitar ía sua armata con uno sceito numero di 
giovani barbar], e di ricever dalle sue maní un 
Prefetto del Pretorio di provata discrezione e 
fedeld. Ma si riserva l'elezione degli altri Uf-
fiziali civili e militari con le truppe, 1'éntrate, 
e la sovtanita delle Provincie oltre 1' aipi. Av-
verte 1' Imperatore a consultare i dettami della 
giustlzia; a diffidare degli artifizj di que' venal l 
aduíatori, che non sussistono che per le discor-
die de'Principi j e ;ad abbracciare 1' ofíerta ds 
un equo ed onorevoi trattato vantaggloso alia 
Repuhblica ugualmente che alia casa di Costan-
tino. In questa negoziazione Giuliano non chie-
deva piü di quei'o che giá possedeva. L* auto-
fita delegata, che da gran tempo esercítava suL 
le provincie di Gallra, di Spagna, e della Gran 
Brettagna si continuó a venerare sotto un nome 
piu indipendente ed augusto. I soídatí ed il po
pólo fu ron ccntent*; d' una rivoluzione , che non 
tu macchiata neppure dal sangue de' rei . Flo-
renzio fuggi; Lupicino fu arréstate. Quelli, che 
non amavano i l nuovo governo, íur disarmati 
é posti in sicuro; e si distribuiron gli ufizj va-
canti secondo ia raccomandazione del mérito da 
un Principe, che disprezzava gl' intrighi del pa-
lazzo, ed i clamori de'^oldatl ( 1 ) . 

I trat-

C O Ved, le f f i m e asioni del mo Rcgno appresso 
ü i u -



106 IstsrM i d l a dicaddnzct 

An. 350. 
361» 

1 trattati di pace venivano accompagnatí, 
Sua quar- x . r . ' 
t a e q ü i n . 6 sostenuti dalle pm vigoróse preparazioni per 
ra spcdi. la guerra. L'armata, che Giuiiano teneva pron-
'vxT* dl ta Per â ,ire in,ine^atamente s fu reclutata . ed 
pvCn̂  accrescinta da'disordini de'tempi. La crudel per-

secuzione del par tito di Magnenzio aveva ripie-
no la Galiia di numeróse truppe di banditi , e 
di ladri, Questi voientieri accettaron l ' offerta^d' 
un general perdono da un Principe del quale po-
tevan fidarsi, si sottomessero al rigore della mi
litar disciplina, e non ritennero che un odio im-
placabile contro la persona e 1 governo di Co-
stanzo ( i ) . Súbito che lastagione permise d' 
entrare in campagna, comparve alia testa del le 
sue legioni; getto un ponte sul Reno nelle vt-
cinanze di Cieves ; e si preparó a gastigar la 
perfidia degü Attuarj, tribu di Franchi, i quali 
supponévano di poter devastare impunemente íe 
frontiere d' un Impero diviso • La difficolta, ela 
gloria di quest'impresa consisteva in una fatico-
sa marcia; e Giuiiano avea vinto súbito chegli 
riusciva di penetrare in un luogo, che gli ante-
cedenti Principi avevano stimato inaccessibile . 

Do-

Gmíiano tnedesimo a i S. P. iAthen. fag. 385. í8«f« 
Ammian, X X , 5. 8. Liban. Orat. parc»i. e. 49. so, f«f.-
*7l - 27S. 

( t ) Liban. Órat. Parent. c. 5c. f. 27?. ±-¡6. Fu que-
sto tino srrano disordíne , poicke continuo piu di sette 
a n n i . Nclle fazioni delle Repubbliche Greche g l i e s iüa -
t ' aseetidevano a 20060 persone > ed Isocrate assieura F u 
l i p p o , che sarebbc stato piu facile d i levar un' armara 
fra vagabondi, che dalle c i t t i . Ved. Hume Sagg, Tom. I -
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JDopo d' aver concessa l a pace a' BarbarI l ' Im--
peratore visitó diligentemente le fortificazioni 
lungo i l Reno da Cleves aBasilca; esamínó con 
particolar'attenzlone i territorj 5 che avea ricu-
perati dalle nlanl degll Alemannl, passó[perBe-
sanzone ( i ) , che aveva rnolto sofferto dal ! ^ 
furore , e íissó i l suo principal quartierea Vien-
na per 11 seguente invernó . Fu migliorata , e 
fortificata la frontiera del!a Gallia con nuovc 
fortificazioni; e Giuliano aveva qualche speran-
za, che 1 GertRáni, ch'esso tante volte soggio-
gati, potessero in assenza di \m esser tenuti a 
freno da-1 terror del suo nome. Vadomalr ( 2 ) 
era 1' único Principe degli Alemanni y ch'egli sti-
mava o temeva \ e mentre T astuto Bárbaro af-
fettava d'osservar la fede de'trattati, 11 progres-
So delle sue arml minacciava lostaro d'ut^ainop-
portuña^ e perkolosa guerra. La política di Giu
liano condlscese a sorprenderé i l Principe degli 
Alemanni con le sue proprie arti; e Vadomair, 
che sotto i l carattere d', a mico aveva incauta
mente accettato un invito da' Governatori Ro
mán! , fu arrestato nel mezzo del convito, e man

da. 

( 1 ) Giuliano { Bf.fl. 3S. p. 44, ) fa una breve descrL 
zione di Vesonzio, o Besanzone come di una sassosa pe-
nisola quasi circondata dal fin me Do ivv , tina volfa ma
gnifica Ci t tá piena d i tctnpj & c . e poi ridotta ad una pie-
cola t ena , che lisorgeva pero dalle Sue rovinc . 

C2 J Vadomair ent ró nclla mi l iz ia Romana, e dal 
rango di Re bárbaro fu promosso a qiiello di Once d i 
Fenicia » Egli mantenne seiíipre i l medesimo artificioso 
carattere ( Ammian. X X I . 4, Ma sotto ií Regno d i 
valente segnalo i l suo valore ndla guerra d' Armenia 

X X I X , 1 , ) 
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dato prigíoníero nel cuor della Spagna. Avantl 
che i Barbar i íbsser rinvenuti dalla lor sorpre
sa, Flmperatore comparte armato sulle sponde 
del Reno, ed attraversato un'alera volta il fm-
me •rlnnovó le profonde Impressioni di terrore , 
e di rispetto, che si eran gíá fatte da quattro 

Tratta Prece^ent:i spedizioni ( i ) . 
i . Gli Ambasclatori di Giuliano avevano ava

le, edi. to l'ordine d'eseguire colla nnassima diligenzaV 
zione^i imPortant:e Ior commisslone. Ma nel passar che 
guerra. fecero Per 1'Italia e 1'IIlírico fur trattenuti dal-
A n . 3Í1. le tedióse, ed affettate dilazióni de' Governatori 

delie provincie; furon condotti a lente giornate 
da Costantinopoli a Cesárea in Cappadocia ; e 
quando finalmente fu roño ammessi alia presen
ta di Costanzo, trovarono ch'egli a vea gla con-
cepito da' displacer! de'suoi Uffiziali la piüsvan-
taggiosa opinione della condotta di Giuliano , e 
delFesercito Gallico. Si ascoltaron le letterecon 
impazienza; i tremanti Ambasciatori fur ticen-
ziati con ira e disprezzo ; e gli sguardi , i ge-
stl, ed i l furioso linguaggio del Monarca espri-, 
mevano il dlscrdine deU* animo suo • 11 dome
stico vincolo, che avrebbe potuto riconciliare i l 
fratelío e i l marito d5 Elena, di frescoerasi scioL 
to per la morte di quella Principessa , di cui 
la gravidanza era stata plu volte infruttuosa, ed 
alia fine riuscilíe fatale ( 2 ) . L'Imperatrice Eu-

se-

C 1 > Ammian. X X . 10. X X / . 5. 4. Zosim. I. I l h 
fag' 155. 

C 1 ) l l suo corpo fu mandato a Roma, c sotterrato 



T>e¡r Impero Romano. Cap. X X I I . 10$ 
sebia avea conservato fino all" ultimo momento 
della sua vita il tenero, ed anche geloso affet-
to, che concepito avea per Giuliano ; e la dol-
ce di leí autoritá avrebbe potnto moderare lo 
sdegno d'un Principe, che dopo laraortediquel-
ja s' era abbandonata alie proprie passloni 5 ed al
ie arti de' suoi eunuchi . Ma il timore d' una 
straniera invasione l'obbligo a sospendere i l ga-
stigo d' un nemico domestico ; continuó la sua 
marcía verso i confini di Persia , e stimó suífi-
ciente 1' indicare le condizioni, che avrebberpo-
tuto render Giuliano, ed i suoi rei seguaci de-
gni della clemenza dell'offeso loro Sovrano. E-
gli esigeya, che il presuntuoso Cesare espressa-
mente rinunziasse il nome ed i l rango d' Augu
sto^ che ricevuto avea da'ribelli; che discendes-
se al Tantico suo posto di limitato e di pendente 
ministro^ che rimettesse le forze del lo stato, e 
deli'armata nelie mani degli Uffiziali, ch'erano 
deputati dalia Corte Imperiale ; e che affidasse 
la propria salute alie assicurazioni di perdono 
che si portavano da Epitteto Vescovo Gallico, ed 

uno 
vicino a queüo d i Costantina sua sorclla nei sobboi^o 
della vía Nrmentana A m m i j n . X X . i . Libanio ha compo-
sto una ben debole apología per giustificare i l suo Eroe 
dai un acensa molto assurda , vale a diré d'avere rvvele-
nato la propria moglie , e prcraiato ií medico di essa con 
Je g!o;e di sua madre (Ved. la settima delle diciassette 
nuove orazioni pubblicate a Venezia Del 17c4. da un MS. 
deila hbieria d! S. Marco p.. n y . - i ^ O Elpidio Prefctto 
del Pretorio d One..te, alia testimonianza del quale ap 
pella Taccusator di Giul iano, si caratterizza da Libanf» 
í t t un tffemminíitg ed inarat0; sj ]oda peró la rel¡2i0 
d Elpidio da GU-olamo ( T?m, 7. f . 2 4 j . \ e la sua 
muA da Atnnrano. ( X X I . 6. } 

TOMO V I . o 
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Uno degli Arrianl favoriti di Costanzo . InutiU 
jai en te si consumarono varj inesi in una negó-
ziazione, che si trattava alia distanza di'tre mi-
la miglia tra Parigi ed Antiochia ; c quando 
Giuliano s'accorse , che il sao mo'krato e r i -
spettoso contegno iipn servlva che ad irritare l* 
orgogtio d' un implacabil nemico , arditamente 
risolse di commetter la sua vita , e i l su o sta-
to alia sorte d' una guerra cívile. Diedeuñapub-
blica, e militar udienza aí 0.uestore Leonas; fu 
letra 'la superba lettera di Costanzo all' attenta 
rnoltitudine; e Giuliano si protestó con la piu 
adulante deferenza,- ch'egli era pronto a dimet-
tere il titolo d' Augusto , se poteva ottehére i i 
consenso di queÜi^ eh'ei rlguardava come auto-
r i delía sua clevazioile . Sí rigettó impettuosa-
mente la timida pfóposízione; e da ogni parte 
del campo nel tempo stesso rimbombando que-
ste acclamazioni „ Giuliano Augusto, continua 

á regnare per 1' autoñtá dell' armata 5 del po-
^ poío^-e della Repubblica ^ che hai saívafá „ , 
•spáventaroño i l pal!ido Ambasdiator di Costan
zo» Iri seguito fu letta una parte della íettera * 
in cui rimper'atore accusava 1' ingratitudine di 
Giuliano, ch'esso aveva insigñito dell' onor del
la porpora; che aveva educato con tanta cura , 
e terierezza ; che aveva difeso nella sua infan
cia, quando ei restó un orfano sfortunato;,, oi% 
fano/ intermppe Giuliantf, che giustificava la pro-
pda cáüsa nel tempo che soddisfaceva lesue pas-
sioni: 5Í Uassassino di mia fámiglia mi rinfac-
5> da che lo rimasi orfano? Egíimispingea ven-
5, dicar quelle íngiurie, che lungamente hopro-
93 curato di porre irí oblio „ , Fa licenziata V 
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assemblea; e Leonas, che sera difficiimente di-
feso dal furor popolare, fu mandato al suo Signo-
re con una letterá i ín cui Giuliaño esprimeva 
co'tratti del la piu veemente eloquenza 1 sentl-
menti d' ira , d' odio , e di disprezzo , ch'erano 
stati soppressi ed inveleniti dalla dissimulazion 
di venti anni j Dopo quest'ambascerla , che si 
puó fisguardi're Come ü segno d' una irrcconci-
liabile gúérra , Giuliaño , che poche settimane 
avanti avea celebrato la festa Cristiana dell' É-
pifartia ( 1 ) , fece una pubblica dichiarazionech' 
ei commetteva la cura della sua SaWezza agí' 
immortali Dsi 5 e cosí riminzió pubblicamente 
alia religione ugualmente che ali'amicizia di Co-
stanzo ( 2 ) . 

( í ) Í, Fenarum dic , quem celebrantes mznse Janua-
>y 1,0 Ciist iani Epiphania. diclitanr , progressus in eovum 
Ecclcsiam , solemniter nurnine orato discessir „ Ammian. 
XX"I. 3. Zona ra osserva, che ció seguí nel g io íno di Na
tales e puó la sua asserzione esser vera y menne le Chie-
se d;'Egittos d' Asía e forse di Gallia cc'cbravano i l me. 
desimo giorno ( se i di Gennáro ) la nat ivi tá ed i ! Batte. 
simo del Saivatore . I Romani ugualmente ignoranti che 
I lor confratelli della verá data della sua nsseita ne fissa-
rono la solenfie festa a'35, di Decembre, Brumal:a , o sol-
s t iz io d' invernó quáftdo i Pagani annualmentc cele4>ravan 
Ja «ascua del S o l é . Ved. Bingam. ¿infieh. i d U C b U f , C r i . 
filan, 1. XX. c, 4. c Beamsobrc Hifi. Crltic. d«. Manlch. T . 

C 2 ) fe pubbl íche e segrete negoziazioni fra Co-
stanzo e G'üí íaao debbono trarsi con qualche cautela da 
Gmliano medesimo Orat. ad S, P. ^Athen, pag. 
"»8<í. da Líbanio Orat. parens. cap. 61. pag. 3.-76.' da 
Ammiano XX. 9. da Zosimo 1. ' I I . píSg. i ^ , , ed anche 
da Zonaia Tom. I I . 1. X I I I . p. 20. ec. , che in questo 
proposita Mw, che aveue cd usa*se de'valutabili mate* 

O 2 



212 ls torta de 11 a decadenzat 
La situazíon di Giuliano richiedeva una ri* 

^íu^na0 soluzion vigorosa, ed immediata. Egli ave va seo-
ia ad ai- perto per inezzo di iettere Intereettate , che 1* 
taccar avversario sacrificando 1' interesse dallo stato a 
costan- quello del Monarca, aveva di nuovo eccitato i 

Barbari ad invader le provincia deü'Occidente . 
La disposlzione di due magazzini stabiliti uno 
sulle sponde del lago di Costanza, 1' al tro a pié 
delle Alpi Coziepareva, cheindicasse la marcia 
di due ármate; e ía grandezza di que' magaz
zini , ciascheduno de'qualiconteneva seicento mi-
la sacca di grano, o piuttosto" fariña ( i ) , era 
una minacciante prova del la forza, e del nume
ro de' nemici che si preparavano a circondarlo. 
Ma le legioni Imperiali eran sempre nelle dis-
tanü provincie delT Asia; i l Danubio era guar-
dato debolmente, e se Giuliano con una repen
tina invasione oceupar potevale importanti pro
vincie d' íllirico, poteva sperare che sarebbe cor
so a'suoi stendardi un popólo di soldad, e che 
le ricche miniere d'oro e d' argento che v' era. 
no, avrebbero contri bulto alie spese della guer
ra civile. Propose quest'audace impresa all' as-
semblea de'soldad; inspiro loro una giusta 
duela verso del Genérale A e di loro stessi; e 
gli qsorto a mantener* la propria riputazlone d5 

( i ) Trecento mir iadi , ovvero tre mi l i on i ,d i Medí, 
pinl núsura conume apprcsso g l i Ateniesi , che conteneva 
sei modj Roma ni . Giuliano dlmostra da Soldato e da po. 
¡¡neo i l lischi© dclla sua situazione e la necessiri ed i 
v a « a g g i ¿ i uqa gagIta pfetlsiva Ad S, P. £ . >Atbcn. y Q . 



T)etr Impero Rómatít* Cap. X X I I . 215 
esser terribili a'nemici, moderr.ti verso i propr) 
coiidttadiñi 5 ed ubbidienti a' loro Uffiziali . L* 
animoso di lui discorso fu ricevuto con le p'ih 
alte acclamazioni , e le medesime truppe , che 
avean prese le arrai contro Costanzo , quan< 
do intimo loro di abbandonare laGallia, ora di-
chiarano aüegfamenté che avrebbersegaitato Giu-
liano finó alie ultime estremita delí' Europa , o 
dell' Asia. Fu dato loro ií giuramento di fedeL 
ta j ed i soldati facendo strepito con. gli scudi , 
e ponendosi la punta deíle spade nade alia go
la si obbiigarono con le pin oíride imprecazlont 
ál servizio d' un Capitano , ch' essi celebravano 
come i l liberator del!a Gallia, ed ií vincitorde' 
Germán! ( 1 ) . A tal solenne obbligazione , che 
pareva dettata dall'aleteo, non si oppose che i l 
solo Nebridio, ch'era stato ammesso aíl5 Uffizió 
di Prefetto del Pretorio. I I fedele Ministro so« 
lo, e sen2 ajuto sostenne i diritti di Costanzoia 
mezzo ad un'armata e férvida moltitudine , al 
furor della quale poco mancó 5 che non restas-
se onoravol mente ma invano sacriíicato , Dopo 
che un colpo di spada gil ebbe troncata una 
mano, cgli abbracelo le ginocchia del Principe^ 
che aveva offeso. Giuliano cuopri i l Prefetto coi 
suo manto Imperiale , e difendendolo dal. zdo 
de su o i seguaci lo mando alia propria casa coa 
nünor rispetto di queílo ch'era forse dovuto aU 
la virti\ d'un nemico ( 2 ) . 11 sublime posto di 

es-

f 1 > Ved.( Ja sua orai ione ed ií contegno dclle tsaj»-
fe-afpresso Ammiano X X I . 5. 

< a ) ggl j aspramgBtc ííctts® la sws mana al pol i
che-

O } 



214 Isioría detia decadenza 
Nebrldio fu dato a Sallustio; e le Pmvincie di 
Gallia, che allora si trovavan libere dall' intoL 

•' lerabile oppression delle tasse , goderono dell' 
equa e dolce amministrazlone deli' ara ico di Giu-
liano, a cui. permettevasi di praticar quelle vir-
tü , che aveva instillato uelF animo del suo al-
lievq ( i ) , 

Le speranze di Giulíano dipendevano assal 
^ a daT' men0 ^ numer0 d6^6 truppe , che dalla cele-
Reno a!- rita de'suoi muovimenti. Nell' esscazione d'un' 
rmiri- ardita intrapresa, poseinoperaoghi pretauzioneche 
Co- suggerir potea la pruden^a 5 e dove questa non 

pote va piu accompagnare i suoi passi , affido V 
evento al valore, ed alia fortuna, Egíi riunl, e 
divise la sua armata ( 2 ) nelle vicinanze di Ba-
,sHea. Ad un corpo d| dieci mi'auomini sotto i l 
comando di Nevitta Genérale di cavalleriafuor-
dinato d' avanzarsi verso le pgrti raediterranee 
del la Rezia, e del Norlco. Una símil divisione 
di truppe sotto gli ordini di Giovio e di Gio^ 
vino si preparó a seguitare Tobliquo corso delle 

. ' ' "/ •r • pub-

chevol Prefctto , che fu mandato in Toscana Ammian,' 
X X I . 5. LibaniQ con bárbaro fu tote insulta Nebn'dio , ap-
plaude a 'soldat i , @ quasi censuia r u m s n i t a 4Í Giuliano 
Orat. Parent. c. s j , f . i ?8 ' 

( 1 ) Ammian. X X I . 8. I n tal p romoz iónc osseiva 
GÍal iano la legge che aveva pubblicamente imposto a se 
stesso : Ñeque eivllls quísdam Judex , nee rriiUCarls reíhr , 
alio quodam praeter metita, mffragante , ad potlorem venlat 
gradum : Ammian. XX, S. L'a&scnza non indeboli íl suo 
i-iguardo pet Sallustio, col no me del quale OOOIQ i l Con-
solsro dell 'atino 35 j . 

( 2 ) AmKiia«o X X I . 8. attribnisce ad AÍcssjindro 
Magno, e ad a l t r i ab i l i Generali b stcssa ptatica c V 

x istesso motivo . » 
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putbliche strade per le alpi, ed i confinisetten-
trionali d'Italia. Le istruzioni per i Genevali e-
ran concepite con energía e predslone : di af-
frettare cioc la lor marcia in chiuse e serrate 
colonne, che secondo la disposlzione del luogo 
potesse fácilmente cangiarsi in qualunque ordine 
di battaglia; d'assicurarsi dalle sorprese nottur-
ne per mezzo di forti posti, e di vigilanti sen-
tinellej dí prevenirc la resistenza coil'inaspetta-
to loro arrivo, e mediante la repentina parten-
za eliíder le osservazionl; di spargere una gran
de opinione del le lor forze, ed il terror del suo 
nome 3 e di riunirsi al loro Sovrano sotto le 
mura di Slrmio. Per se Giuliano avea riservato 
la parte del Topera piu straordínaria , e diífici-
le. Scelse tre mila bravi ed attjvi volontarj, e 
risolvé come loro condottiero di toguere ad essi 
qualunque speranza di ritirata: alia testa dique-
sta fedele truppa senza timore gettossi nell In
terno della Marciana, o sia del la foresta ñera, 
che nascoirle la sorgente del Danubio, ( 1 ) , e 
per moltí giorni resto incógnito al mondo il de
stín di Giuliano . Mediante fe segretezza della 
sua marcia, e per la ditigenza e vigore con oul 
operó, vinse ogni ostacolo; proseguí per forzail 
suo viaggio per montí e per paludí , occupo i 
ponti, passo a nuoto 1 fiumi, non traviando mal 

_ O ) (puesto hosco era una parte della gran foresta 
Ercinia , che al tempo di Cesare s'estendeva dal paese de' 
Rauraci , B afile a., sino alie indefinite regioni del í ío rd . 
Ved. Cluver. Germán, ahtiíj. 1. l l j . c. 47. 

O 4 



2 i 6 htorta della decadcnza 
dal retto SITO corso ( í ) , senz' avvertlré se ífá-» 
versava terrítorj di Romani o di Barban ; e fi-^ 
na!mente sboccó fra Vienna , e Ratisbona , i i l 
que! íuogo appunto dove ávea dísegnato d' im-
barcar ie sue truppe sul Danubio. Mediante un 
ben Concertato strattagemma s' impossessó d' una 
fíotta di legni leggieri ( i ) , che ivi si trovava 
snííe ancore; l'assicuro di grosseprovvisioni suf-
ficienti a sazíare ií non delicato , e vorace •. ap-
petito d'ufi esercito Gaílico | ed arditamente s' 
abbandonó al corso del Danubio. Le íatiche de' 
suoi marinarl, che agivano con díligenza conti
nua, e la stabil costanza d'un vento favorevole 
fccero progredir la sua fíotta piú di seicento mi-
gliaMii undici giornt ( .3 ) ; ed ave va giá sbar-

- • : ca- •' 

( 1 ) Si paragoni Libanio Orat. Parint, c, 5 J. p . 278. 
379'. con Gregorio Nazianzerio Orat. tlf. p. 68, . . Anche 
i l Santo ammira la edema e la segretezza della sua mar» 
c í a . Un moderno Teólogo íorse applicherebbe a! progresso 
d i Giul íano que 'versi , che or ig ina lmeníe appairengon» 
ad un altro apostara : 

. . . . Cos í ardentemente íl demonio 
Su pan tan i o d i rupi per angnste , aspre, dense ó ra re 

srrade, 
Col capo, con le maíni, esn le a l i , o co' piedi segus 

i l suo ca minino , 
Ed or n a o í a , or cade, or guada, or sí rampica o í 

. corre... ' • ' - \ , 

( a > In quello spazio la Not'nU calloca due 'o tre 
flotte , la Ldur lacena ( a Lauriacum o I.ovch ) V^Arlit. 
pense, la M¿g'nense ¡ e fa menzione d i cinque legioni o 
coorti di Liburnarj , che dovevaino essere una specie d i 
soldati d i marina Sett. 58. Edit. Lahb. 

C I > i l solo Zasimo 1, I i r , pag. i s í , ha specificar©-
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Cate le sue truppe a Bologna distante non prái 
di diciannove migl ia da Sinnio, avanti che irte-
rmci avessero alcana certa no t iz ia , ch' egli avea 
lasCiate le r ive del Reno. Nel corso di quesea 
junga e rápida navigazione l'amico di Ghiliano 
•éra fisso nell'oggetto della suaintrapresa> e quan-
tunque accettasse le deputazloni di alcune cittá, 
che s'aífrettavano ad acquistare i l raedto d' una 
pronta sommissione, passó davanti alie fortezze 
nemiche sitúate lungo i l fiume, senza cederé a l . 
la tentazione di segnalare un vano ed inoppor-
tuno Valore- Le sponde del Danubio da una par
te e dall' altra erano corónate di spettatori, che 
ammiravan la pompa militare , prevedevaiio L' 
importanza del fatto, e spargevan per le vicine 
regioni ia fama d' un glovan' Eroe , che s' avan-
sava con una velocitá p'ut che mof ta íe alia te
sta delle Inumerabili forze d'Occidente • Lucilia-
no, che col fango di General di cavalleria co-
mandava la milizia d'Illirico, rimase agitato e 
perpiesso dalle dubbiolie relazioni, ch' el non po-
teva né rigettare, né creciere . Avea egli prese 
alcune lente ed irresolute misure ad oggetto di 
levar delle truppe, quando fu sorpreso da Da-
gal aifo aftivo üffiziale, cheGiuliano appena sbar-
cato a Bologna avea spedito avanti con qualche 
infantería ieggiera. I I Genérale prigioniero incer-

quest' interessantc circostanza. Mamertino ¡n Paneg. vet. 
X L <s. 7, g. j che accompagr.ava Gsuliano come come 
«idle sacre largizioni , descrive qnesto viaggio in una flo
rida , e pittoresca maniera, sfid-a Tr i t roiemo e gl i argo. 
íiauti di Grecia & c . 



4iS thor'ia de Ha decddenza 
to del la vita, o della mone fu posto in frett* 
sopra un cavaílo, econdotto alia pres-enza di Giulia-
no, che raizo cortesemente da térra, e sgom* 
bro i i terrore e la sorpresa , che sem brava che 
avessero instupidite le sue potenze , Ma tostó 
che Luciüano ebbe ripesq lo spirito , dimostro 
la sua mancanza di discerní mentó col pretende
re d'ammonlre i l suo vincltore per essersl te
merariamente azzardato con un pugno di tolda-
t i ad esporre la sua persona in inez^oa1 nemici. 
iy Riserva coteste t i mide rimostranze al tuo Si-
3J gnore Costanzo 55 3) replico con un sorriso di 
disprezzo Giuliano, }y quando io t i lio dato a ba-

ciar la mía porpora, t i ho ricevuto'Come un 
5, suppUchevo'.e , non come un consigl iero „ < 
Sapendo, che i l solo successo era quelíoche giu-
stificar poteva i l suo tentativo, e che U solo ar
dite poteva dominarsull' evento, immediatamen
te s' avanzo alia testa di tremila soldati ad at-
taccar la piü forte, e piu popolata Cittá delle 
provincie llliriche, Entrato nellungo sobborgodi 
Sirmio fu ricevuto dalle líete acclamazioni del. 
1'armara, e del Popólo, che coronato di fiori , 
e tenendo in mano delle fiaccole accese condu-
ceva all' Imperial sua residenza i l proprio giári-
conosciuto Sovrano. Fur destinati due giorni al
ia pubblica gioja, che celebrossi co'giuochi del 
Circo; ma i l terzo giorno di buonmattinoGiu-
liano mar cío ad cccupare lo stretto passo di Suc-

. ci nelle angustie fiel monte Emo, che posto qua-
si in mezzo fra Sirmio e CostantinopoU separa 
fra loro le provincie di Tracia, e di Dacia me
diante una dirupata discesa verso la prima , ed 

u n 
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m dülce declive dalla parte dell' altra ( 1 ) . Fu 
affidata la diesa di questo importante luogo al 
bravo Nevitta , che non meno che i Generali 
della divísione Italiana aveva con successo ese-
guito il piano della marcia, e 1' unione, che i l 
loro Principe si saviamente avea concepita ( 2 ) . , . 

L. omaggio, che ottenne Giuhano dal timo- la 
re , o* dali' inclinazione del Popólo, s' estese mol- suacau
to al di la dell5 immediato affetto delle sue ar̂  sa, 
mi S'ammlnistravan le Prefettured'Italia, 
e d'IUiriCQ da Tauro, e da Florenzio, che uni-
yano quest* importante ufizio ai van i onori del 
consolai.o; e siccome qae' Magistrati precipitosa
mente si ritirarono alia corte d'Asia, Giuliano, 
che sempre non potea raffrenar la leggerezza del 

-suo natnrale? notó la-ior fug?i coll'aggiungerein 
tutti gil attl di queiranno a'jiomi de'díte Con
sol i i l tltolQ di fuggu'm * Le provincie , che si 
trovarono abbandonate da'primi lor Magistrati , 
rlconobber 1' autoritá di un Imperatore, che con-
ciliando la qualitá di soldato con quelle di Fi
losofo era ugualmente ammirato nelle campagne 

^ del 

( i ) La descrizione d 'Ammiano , che puo esser lian« 
cheggiata da al t i c prove, assicurai la situa^ione precisa 
delle atigufijas-suciBrHm , o passo di Succi. M . t i ' Anvi l l e 
per una debo 1c so mi g lianza di no m i 1'ha posto fra Sardi» 
ca e Naisso . l o son rostxetto per gi 'ustiíicartni a tar men. 
zione dcil'fcííiVo errore, che ho scoperto nelle c?rte o ne. 
g l i scr i t t i d i quel l 'ammirabil Geógra fo . 

( z ) Per quante circos ta rze possiamo prcnJerc akrovc 
. AHimiaao XXI1 8, p. io,-J,somíninÍ5rra sempre Ja., sostanza 

della narrazione . 
( 3 ) Ainmisn. X X I . <j, lo . Liban. Ortt . Parent, c. S*-

p. 279. 280. Zosim, 1. 111. p. Í5VÍ. 157. 



t í o ísfúña í d í a decadenzd 
del Danubio, e nelle Cittá del la Greda . Dat 
suo paíazzo, o piuttosto da* suoi general! quar--
t i e r i d i Sirrnio e di IsTaisso mando alie princi
pal i Cittá del!'Impero un' elaborata apología del-
la sua condotta; pubblico i K g r e t i dispacci di 
Costanzo; e chiese i l giudizio del genere uma
no fra due competiíoii, runo de'quali avevaes-
pul si, e 1' al tro chiamati i Barbari (.1 ) . Gin-
liano, 1'animo di cu i era profondamente senst 
bi le alia taccia d'ingraticudine, tendeva a con
servare con gli argomenti non mea che colle ar-
mi la snperioritá della sua causa , e ad es-
ser eccellente non solo nell'arEi deila guerra, ma 
anche i n quelle d i scrivere. Sembra, chela sua 
lettera al Senato , ed a! Popólo d ' Atene ( 2 ) 
fosse dettata da un elévate entusiasmo, che 
g l i faceva sottometter le proprie azioni, e i mo-
tivi d i esse a1 degenerati Atenlesi de' suoitempi:, 

con 

A -• J . . 
i 1 ) Ginliano a i S P. Q. xAthen. p. a S í . positiva-

mente asserisce, Che aveva jntercetrate íe lettcre d i Go-
stanzo a'Barbarr j c Libanio afferma con agual sirurez./.» 
che nella sua marcia le lesse alie truppe e i alie c i t t á , , 
Contuttocia Ammiano X X I . 4. s'esprime con una fredda 
e ingenua dubbiezza . Si f a m * Hl ius ¿ t d m h t m d a , est fidet. 
Specifica pero usa letrera intercetta e scri t ta da Vadomair-
a Costamzo , che suppone un ' in t ima coitispondcnza f í a l o » 
lo? Casar tuus dUclpllnam mn hahet, 

( ¿ ) Zosimo rammenta le sue Ictreie agl l Aten íes i , a* 
C o r i n t j , ed a 'Lacedcmoni. La sostanza era p robabümen te 
I " istessa quantunque ne folie variata la d i rez ione , L* epi-
stoía agí i Ateniesí tuttavia sussiste p. 2.6!.í'í-?. ed ha som-
min i i t ra to detlc notizie assai volutabil i . pssa racrita l e l o -
di d e l l ' A b . de la Bleteric l'rcf. a V Hlfi. de Jovitn. p, a+ f 
a,4. cd e uno de' m i g l i o r i manifesti , che íi possao trovasa 
iñ «jualsivojlia l i ngaagg i©, 
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Con queil'umile deferenza con cul avrebbe ar-
ringato ai tempo d'Aristide avanti al Tribunale 
deü' Areopago. La sua richlesta al Senato di Ro
ma, a! quale tuttavia permettevasi di daré i t i -
toli deli'Imperial potesta, fu coerente alia for
ma d' una spirante Repubblica. S'intimó un'.as-
semblea da Tertul io Prefecto del la Cittá ; vi si 
lesse i'epístola di Giuliano ; e siccome si vede, 
va ? eh' egli era padrone d* Italia , i suoi diritti 
furono ammessl senza che alcun dlssentis.se. Con 
mí ñor soddisfazione ascokossila sua indiretta cen
sura delle innovazioni di Costantino, e l'appas-
sionata invettiva cotitro i vizj di Costanzo , ed 
ü Senato, come se Giuliano fosse stato presente 
tutto insierae esclamó: „ Rispettate di grazia 1' 
v Autore della vostra fortuna ( i ) : artificiosa 
espressione, che si ppteva interpretar differente-
rnente serondo la sdrte della guerra, o comeu-
na viril disapprovazione dell' ingratitud i ne dell' 
usurpatore, o come un' adulante confessione, che 
quel solo atto di tanto vantaggio alio stato, do-
vea serviré a purgare tutti i difetti di Costan
zo. 

Immediatamente fu data notlzia della mar- ***¡}*r:í' 
da, e del rápido progresso di Giuliano al sao ostuj . 
rivale , che mediante la ritirata di Sapore ave-
va ottenuto qualche respiro dalia guerra Persia
na, Mascheramio 1'angustia dell1 animo suo coir 

ap-

( i ) \Ju$orl ÍÍÍ.J revsrentlam rogamos Amrt;ian. X X I . 
j o . E* molco piacevole d" osservare i segreti connrasti uc; 
Renato ira V í du laz iose c i l t imore . Ved. Tacit . H>fi. 
í . 85. - ^ 



^22 ístorla delta decadenza 
V appafenza di disprezzo i Costanzo dichiaró íá 
sua intenzione di tornare in Europa , e dar la 
cácela a Giuliaho; giacche non parló mal di tal 
militare spedizloñe, che come d' una partita di 
cácela ( i ) . Ñella campagna di Gerapoli in Si
ria comunico qnesto disegno alTarmata; ed oso 
assicufare i soldati, che se gil ammutlnati Gal-
l i afdivano di venir loro iricontro neí campo , 
sarebbero stati incapaci di sosteilere 1' ardor de' 
Jor' occhj 5 e i'irreslstlbils forza cíe1 loro clamor! 
d'attacco. Si féce applauso militare aí dlscorso 
deirirrípefatore; e Teodoro Presidente «leí con-
siglio di Jerapoli fece istanza con lacrime d' adu-
íazione che la sua cittá venisse adornata del ca
po del sogglogato ribeíle ( 2 ) . Fu spedito in 
carri di posta uno sceko dlstaccamento per ássl-
curare^ se fosse stato posslbile, íl passo di Suc-
c i ; le reclute, i cavalli, le arnll, ed i magaz-
zlni, che s'erano preparati contro Sapore, si ap-
plicarono al 1'uso della guerra cmi'e ; e le do-
mestlche vlttorie di Costanzo ínsplravano a'suoi 
partigíani la piü certa sicufezza di buon succes-
so. I I notaro Gaudenzio aveva oceupato in suo 
nome le províncie del!'Africa; fu intercettata la 
sussistenza di Roma; e s' accrebbe la strettezza 

di 

( 1 ) Tdmqmtm venatlclam pradam captret i loe enlm 
ed teníe&dum ¡ u o r t i m metum subinde frailea1/at , Amiuian, 
X X I . 7. 

< a ) Ved. íl d i ícorso ed i preparativi ¡n Ammisno 
X X I , i j , I l v i l Teodoro imploro in seguitü ed ottenne 
íl perdono dal piecoso conquistatore , che indico i l desi-
derio che aveva di scemare i l numero de' nemici C d i ac-
cresccrc «jucllo degli m \ K i X X I I , i f . 
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ál Gialiano p^' un inaspettato accidente , che 
avrebbe potuto produrre delle conseguenze fata-
l i . Giuliano aveva accettato la sommissione di 
due iegiorii ed una coorte d'arcieri, ch'eranodi 
guarnigione a Sirmío; ma ebbe con ragione sos-
petto della fedeká di quelle truppe , ch' erano 
state distinte dair Im per atore ; e fu creduto es
pediente sotto pretesto^ che la frontiera di Cal-
lia era esposta , d' allontanarle dalla sceriá piut 
importante d'alione. Essi avanzarono con ripu-
gnanza fino a'confini dell5Italia; ma temeñdola 
lunghezza del viaggio é la barbara ferocia de1 
Germani, nsolvettefo instigati da uño de'loro 
Tribuni di fermarsi ad Aquileja, ed inlazar sal
le mura di qutíta inespugnabil éittá le bandiere 
di Costanzo. La vigilanza di Giuliano vide nel 
tempo stesso e V estéñáioné del male ^ e la ne-
céssita d'applicarvi un immediato rimedio. Gio-
vino dunque ebbe 1' ordine di condurre indietro 
«na parte deU'armata in Italia, e spedltamente 
fu posto l'assedio a i Aquileja e proseguito con 
vigore, Ma i iegionarj, che pareva che avessero 
scosso ií giogo della disciplina, regolarono ladi-
fesa della piazza coii pefseveranza e-.sapere; im> 
vitarorio i ! rimanente d* Italia ad imitar V esenu 
pió del coragglo e deílá tedeltá tofo * e minac-
ciaron d'impediré la riíirata di Giuliano, se mal 
si fosse trovato alia necessitá di cederé al nume-
í q superiore delle ármate d'Oriente ( 1 ) . 

Ma 

( 1 ) Ammian. J fX / . 7. 11. 12, Par , ch^ci dcscríva 



. Í Í 4 tstofia della decadenza 
Ma l'umatütá di Giuliano fu liberata daU 

di co- â crudele alternativa, di cui esso patéticamente 
stanzo . dolevasi, di distrugger cioe, e d'esser distrutto; 
A n . j<si, e 1' opportuna morte di Costanzo risparmió all5 

' Impero le calamita della guerra civile • L'appros-
símazlon dell' invernó non poté ritenere i l Mo-k 
narca in Antiochia; ed i suoi favorlti non ardí-
ron d" opporsi al suo desiderio di vendetta . U -
na lentafebbre, che forsefu cagionatadaU'agita-
zion del suo spirito, s accrebbe per le fatiche 
del viaggio; e Costanzo fa obbligato a fermarsi 
nella piccola Cittá di Mopsucrene dodici miglia 
sopra Tarso, dove spiró dopo una breve malat-
tia nel quarantesimo. quinto armo della sua eta, 
c nel ventesimo quarto atino del Regno ( i ) . 
Si ¿ plenamente splegato nella precedente nar-
razione de'fatti si civil i , che Ecclesiastici i l suo 
genuino carattere, ch' era composto d'orgoglio e 

di 

che ín quest 'occasíone niantenne la sua fama d'insupera-
b i k . Gregorio Nazianzeno O r a t . t f í . ' pag . 68. a t t i í -
buisce ques r ' acc idén ta le xivolta al l ' abil i ta di Costanzo » 
d i cui annunzia la sicura vi t tor ia con qualche apparenza 
di verita . Constancio quem eredehat p r o c u l dubio fore v l -
Sorsnt i nem» enim o m n i u m tune alr har. constanvl ¡ en ten t ÍA 
á i s c r e p a b a t Ammian. X X L 7. 

( i ) A minia no rappresenta fedeltnente la morte , ed 
i l caratteve d' csso XX-1 . 14. s s 5. ed aWbiam motivo d i 
non ammettere, e di detestar Ja stolta calunnia di Gre
gorio Orai. I I I . p . 6 i . , che acensa Q i a ü a n o d'aver mar-
chinata la morte del suo benefattore . 11 piivato penti-
men tó deli'Imperatore d* aver nsparmiato, e proniosso 
Giuliano p . 69. ed Orat. X X I . p . 389. i n se stesso non é 
improbabile, r e ineompatibile. coi pubblicp suo verbal 
Testamento, che pote negli u h i m i mo mentí della sua-vi ta 
esser dettato da r i fkss i prudenzial-i. 
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él debolezza, di superstizione ,e di crudeltá . II 
lungo abuso che fece del poneré, lo resé uno^ 
getto considerab¡ le agí i occhj de'suol contempo-
ranei; ma siccome 11 solo mérito personáis pao 
meritar la notizia deüa posterká, 1'ultimo tra* 
figli di Costantino puó licenziarsi dal mondo con 
rosservazione ch' egli ereditó i difetti senza T 
abilitá di suo padre. Si dice, che Costanzo a-
vanti di spirare nominasse per suo successore 
Giuliano; nc sembra impossibile , che i'ansiosa 
di luí premura per la sorte di una giovine e 
teñera moglie ch' ei lasciava grávida , potesse 
prevalere negli ultimi suoi momenti alie plít as, 
pre passipni deila vendetta, edeli'odio. Ensebio 
ed i suoi rei compagni fecero un vano tentati
vo di prolungare 11 regno deglieimucM median
te l'elezione d'un altro Imperatore ; ma si rí-
gettaron con sdegno i loro intrighi da un'arma, 
ta, che allora abborriva i l pensie.ro delía discor
dia civile; e furono súbito spediti due ufiziali 
di rango ad assicurar Giuliano , che ogni spada 
nell'Impero si sarebbe adoprata in servigio di 
lu i . Furono prevenut» da questo fortunato acci
dente i militari disegni di quel Principe , che 
avea formato tre differenti attacchi contro la 
Tracia, e senza spargere i l sangue de'suoi con-
cittadini, evitó i pericoli d'un dubbíoso com-
battimento, ed acquistó i vantaggi d* una com
pita vittoria. Impaziente di visitare illuogodei
la sua nascita, e la nuova capitale deíl'Impero, 
s avanzó da Naisso per le montagne deü'Emo • 
e le cittá della Tracia. Quando giunse ad Era-
dea alia distanza di sessanta miglia tutta Co-
stantinopoli iisci ad incontrarloi ed egli fece i i 

TOMO V I . P / tríon-



A \ 

2Je ístérla ddía iecadfntd 
tíloníale sno ingresso fra le rispettose acclamá-
zioni de'soldati, del popólo, e del senato. Una 
.moitifudme innumerabile s'afFolló intorno ades-̂  
so con ardente rispetto ; e forse restó sorpresa 
quando vide la piteóla statura ed i l semplice 
abito d' un Eroe , che nella sua inesperta gto-
i'eníá aveva vi ato i Barbar! di Germania , e 
allora avea traversato con un prospero corso tut-
to i l continente d1 Europa da' lidi del ruare At^ 
tantico fino a qugili del Bosforo ( \ ) . Pochigior-
tC\j dopo allorché fú sbarcato neí porto i l corpa 
m \ defunto Imperatore , i sndditi di Giuliano 
applaudirono alia reale, ú aíFettata umanitá del 
loro Sovrano. A piedi , seilza diadema , e ve
stí to a lutto accompagnó i l funerale fino alia 
Chiesa de'santi Apóstol i , do ve fu depositato ií 
cadaverej e se possono interpretarsi questi seguí 
di rispetto, come un tributo fafto in riguardo 
di se stesso alia nascita ed alia dígnita dell' im
perial suo cuglno, le lacrime di Giuliano pro^ 
testarono al mondo ch'egli aveva dimentícatole 
ingiurie, e ú rammentava sol dellé obbligazio-
a i , che profesa va a Costanzo ( 2 ) ' Appena le 

íe-

" N ¿ 4 j ^ l i e l descrív'ere i l t r ionfo di Giuliano Amm'.^no 
X X L f. 2. assumc i l sujblime mono d 'ota tore , o d i po^-
ta j mentre Libanio Orat. parent. e, s<s. p . z Z i . cade neí • 
la grave seroplicita d ' un Is tor ico. 

( 2 ) 1 fuñe cali di Costanzo vengoa desci i t t i da A i i i -
miaño X X I . i s . da Gregorio Nazianzeno Of. IV. j , ii$>. 
da Mamertino in Paneg. vet. X I . '*% da Libacio Or4«>. 
farsnt. c . /%5. p. 2 § j . e da pilostorgio / . VÍ. t tf. con h 
é l s s e n a f a d«l Cotofredí fa- z 6 U Q^-CiÚ ScriíSQ"' , Cque l l i j -

r J • : ' _ che 
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•íegiom.d'Ácquileja furono assicurate della mofe 
te deirimperatora, aprií'on Je porte della eittl , 
c coi sacrifizio de'loro colpevoli capí ottennero 
ün fácil perdono dalla prudenza, o dalla piace-
volezza di Giuliano, che ñ é trentesimo secondo 
auno della sua etá acquistó 1' ifttéro^poásfiss^deí 

yRomano Impero ( -1 ) . 
La filosofía ave va insegrtato a Giuliano a ^ tU 

paragonare fra loro i vantaggi dell'ázione e del sduTo'd* 
ritiro; ma l'elevatezza della sua nascita , e gil tut\0 í* 
accidenti della sua vita non gli lasciarono'mai la ltnPCIt>' 
liberta della sceíta. 

, Puó essere ch'egli sinceramenteavrebbe pre- gil0 oo 
ferito i boschi dell' Accademie , e la Societá d' vcTnící-
Atene; ma fu costretto a principio dalla voíoit- vüc e vi. 
t&; ed in seguito dall'ingiustizia di Costanzoad 
esporre la sua persoiia, e la sua fama a'perico- Vau ' 
Ü deirimperiale grandezza, ed a farsi resp^ 
sabüe al mondo ed alia posterita della felicité 
di miiioni di uomini ( Óiuliano rifíetteva 

con 

t\\t the g l i hltn s e g u í t a t í , Secando la propria frofessioñg 
d i Pagani, d i Cat tol ic i , ,c d i Arriani , osscrvano l ' Impe* 
ratore ú v i v a , che morro ton «tcchj ssáai difterenti , 

C i ) Non sonó ben dctcuninat i 1' anno ed i l giorno 
della n á i d t á d i Giuliano . i r gferno h probabilmentc ü 
sei d i Novcmbre, c Panno dev' essere ií 3 3 1 . o i l 332. T i l -
iemont. HUt. d a Mmfer. T. IV. p. <í9?. Ducadgc Fato* 
By^anh p. _5o._ l o ho preferito la data p í a antfra . 

( 2 ) Giuliano medcsimo'jj. z s j - zép . ha. cspressoquesté 
ŝ ee filosofiche CQÍÍ ntoltá eloquerita , e CoV-quaiche aífeEa 
tazione in una letterá molro élabOrata a 'Teinist iOi L ' Ab» 
de la Bletcric r « « . I I . p. j + s . ^ j . che nis ha fárta un* 
eloquente traduzionc , é inclinato a c r éde rV , che mjíestl 
fosse i i celebre T e m i í t i o , d i ca í m t a v l a íusiisíf?«<í i< 
©lasíoni , 



2j8 Istorio, della decadema 
coa terrore a queirosservazione del sao maestro 
Piatone ( i ) che i l governo de'nostri armenti ) 
e de'nostri greggl si commette sempre a entiá* 
una specie superiore ; e che la condotca delle 
nazioni merita, e richlede le celesti facolta de-
gli Dei, o de'Genj. Da questo principio a ra-
gion concludeva 3 che V uomo che pretende di re-
gnare, aspirar dovrebbe alia perfezione della na
tura divina; che dovrebbe purgare i l suo spiri-
to da ogni parte mortale e terrestre ; che do-
vrebb' estinguere i suoi appetiti, illuminar Tin-
telletto, regolar le passioni, e soggiogare la sel-
vaggia fiera , che secondo la viva metáfora d5 
Aristotile ( 2 ) rare vofte manca di salire il tro
no d? un despota. ' I I trono di Giullano, che dal
la morte di Costanzo fu stabilito sopra una ba
se indipendente, era la sede della ragione, del
la virtu, e forse della vanitá. Ei disprezzava gli 
onori, rínuiiziava a5 piaceri, ed eseguiva con as-
sidua diligenza I doveri dell' ^lío SUQ posto j e 
pochi vi sarebbero stati tra* suoi sudditi, che a-
vessero acconsentito ad alleggerirlo del peso de! 
diadema , se fossero stati costretti a sottoporre 

i 1 ) Jul ián. 4^ Tentlst, f. i$8. I l PctaVÍo ntt. f. 95, 
óssei va , che questo passo e preso dal libro quarto da h.. 
gibits j nía o Giuliano ritava a mente , p i suoi manoscrit-
t i eran diversi da 'nos t r i . Zx no ib rué incoinincia la circpe-
•iia con una riflcssionc simile . 

( 2. ) O ty&pu-nnv xíxivuy apocSíi» 7.poT.'^-iíír; narc 
•8->ip!5í ( chl esorta 1'nomo a comandare s> insuperbisee , s 
lo muta, in fiera* ) Arist . af. Julián, p. a í i . I i MS. dt 
Vossjo non contento d' una sola bestia somministra ¡a piu. 
forte lezione di 5rip¡a fiere , che pup garantir?! d a U ' ^ 
peiien^a del dispotispiOo 
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11 lor tempd e le loro azioni a quelle rigorose 
leggi,;Ghe i l filosófico Imperatoreimponeva ase 
stesso. Uno de'suoi piu intimi amici ( r ) , che 
aveva spesso partecipato della frugale semplidtá 
di sita mensa, ha osserváto che i l sao tenue e 
leggiero eibo ( ch' era per ordinario di vegeta, 
bili ) lasciavagli lo spirito, e 11 corpo sempre 
libero e attivo per eseguire le varié1 ed impor-
tanti irícombeiize d'Autore , di Ponteficé , di 
Magistrato, di Genérale, e di Principe. In uno 
Stesso giorno dava udienza a piü Ambasciatori, 
e scnveva o dettava un gran numero di letcere 
a'Genera! i , a'magistrati civil i , a'suoi privati a-
mici,, ed alie diverse cittá de'suoi stati. Ascol-
íava le suppliche, che s'erano ricevute , consi-
derava i l soggetto delía domanda, e indicava le 
sue intenzioni piú rápidamente di quel che se !>e 
potesse prender memoria dalla diligenza de'siioi 
segretarj . Godeva tal flésibilita nel pensare e 
tal íermezza d'attenzione, che implegar poteva 
la mano a scrlvere , 1' orecchlo ád udire , e la 

' Y?ce a dettare? e segultare nel tempo ste'ssotre 
d i f e n t i serie d'idee senza esitazione e senz' er
róte. Mentre i suoi mlnlstrl ddrmivano, i l Prln-
pe agitmente passava da un lávoro all' áltro ; e 
dopo un frettoloso pranzo rkíravasi neíla sualL 
h m m , finché i pubblici affari, che aveva fissati 

• n per 

( I ) Liban 10 Ordt. paren?, c. 84. 85. p. j r o . 3 l t . } l z , 
ci lia dato quest mteressante d é m g l i o della Vita p r i e t a 
d! Gmhano. Egh stesso ;« M¡foFaS. p. J5o. fa. mencione 
asi sao dbo vcgetabtle, c biaíima i l grossolano c senSu«. 
le appento d d popólo ¿ 'A¡ , t i och fa . 



f | ol Istoria della decadenza 
f t x ia sera, lo richiam^ssero daí proseguiré i 
^uoi studj. l a cena dell'Impefatore era sempre 
di ininor sostanza del primo ciboj 11 suo sonn© 
non era mal ottenebrato da' fu mi deli' indige-
stione; ed eccetínato i l breve intervallo d̂  un 
matrimonio, che fu effetto del la política piutto-
sto che dell'amore, il casto Giuiiano nondlvW 
mal U proprio ietto con femminil compagnia , 
( i ) Egli veniva presto syegílato dail'entrar che 
facevano i nuovi segretarj, che a ve van dormito 
| l giorao avanti, ed i suo! servi eran' obbligati 
a vegíiare a vlcenda5 mentre 1'ii^tancabiie IQEQ 
padrone appena l i permetteva altro sollievo che 
fuello di eaagiare le occupazioni. 11 zio di Giu
iiano, i l fratello, ed i l cugino suoi antecessor! I* 
abt>andonayano_al puerile lor gusto per i gluq» 
^hl del circo sotto le specloso pretesto di com
placeré alie inclinazioni del Popólo | e spessore-
stavano la mag|ior parte del gioJrno comeoziosi-
spettatori, e come facienti una paite dellosplen-
didp spettacplo, fintanipclié non fosse compito i ' 

or- y 

C i ) Lecíulus . . ? yestalluni toxis panloj , E* la lode-, 
.che Marnercino Paneg, vet. X I . IJ . indrizza a Giuíianp 
aneiicsimo. Libanio aíferma in un s.eai|>lice c perentorio 
iinguaggio , «he Giuiiano non ehbé -inai comlneicio coq-
donae prima del suo matrimonio , o dopo la mprte 4̂ 11̂  
sua rooslie Orat. parent. c. 88. p. j Í j , La cascitá d i Giu? 
liano v ien confei^mata dall ' imparzial testimonianza d ' A m -
f p W o X X F . 4., e da! parziai silenzio de' Cristiani . /pu. 
í« Gial iáno i rónicamente insiste sul, rimproyero del. Popo, 
lo d' Ant iochia , che esso quajl. setnprt- (vtitetv i» J4if«. 
f,igon. f. j ^ j / s t a f a solo , V Ab, de la Blctcrie s^iega que8 
Sta sospí t tosa esprjssione H'.st. de Jay¡ms¡-,J't%íi H, f. 
i a | . fQíl candorc, ed ¡ n g e n n i t | ? . : 
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ordinario giro , di vé^tiquattrp corsé ( 1 ) . Nelle 
faste solenî i Gluliano, che geiitivas e coníessava 
mío straordmario disgusto verso quesrl frivolidi-
vertimenti, condescendeva a compariré nel cir
co,; e dopo aver gettato un non curante sguar-
do su cinque o sei corsé , tostó si r i tira va coll' 
impazienza d'un Filosofo, che risguardava come 
perduro ogni momento, che non fosse consacra-
to al vantaggio del Pubblico , o alia pertezion j ^ 
del suo spirito ( 2 ) . Mediante quest' avarizia di i 
terapo sembra, che proiungasse la breve durara 
del suo Regno; e se le date fossero stabillte con 
minor certezza , ricuseremmo di credere, ene non 
passassero piu di sedici me si ira la mortediCo- D^emr 
stanzo 5 e la partenza del suo successore per la Maíz.© 
guerra Persiana. La diligenza del!'Istoricohapo- J S J . 
tuto sol conservará le azioni di Giultano ; ma 
quella de'suoi voluminosi scritti, chetuttora sus-
siste, e un monumento deU'appIicazione ugual^ 
mente che dal genio deU'Imperatore . 11 Miso- . 
pogon, i Cesari, varié del le sue orazioni , e la 1 

( 1 ) Ved. Salmas ad S-veton. in Vlatid, zt. V i fu 
giunta una veqtesima cjiainta coxsa, o mlssus , per compi" 
re i ! numero di cento cocchj , qiiatrro de'quali conten-
t i i quattro cb lo i i correvano ad ogni corsa cefítv.m yutdrl' 
jugos Agitaba ad flumina. cursas, Scmbrá che corressero cin
que o serte volte ín torno alia meta . Subbon. in Dumit. <•. 4. 
e secondo la misura del circo massimvi a Roma , d t l l ' I p -
podromo a Costantinopoli ec. póteva esserc un corso d i 
circa quattro miglia . ' 

(2 ) Julián, i» M'tsupeg}^. ¡40 . p i a l i o Cesare aveva 
eScso i ! Popólo Romano leggendo le lettere nel tempo dcl-
la corsa. Augusto secondo i j tjenio di es so cd i l proprio 
con una costante ntten/.ionc a l l ' importante affare del'Cir
co , peí cui dirhiarava <f' a ve re la p í a forte inci ína^iene 
Subbóí i , i» *4uguft, e. +5. 
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sua elaborata opera contro la religioñe Cristiartá 
ítiron composti nelle lunghe notti de'due ínver-
ni che passó ii primo a Costantinopoli, edilse-
condo iti Antiochia. 

R;forma , , .La. ri£orma deIIa Corte Imperiale fu uno 
del Pa. «e'primi , e piu necessarj atti del govefno' di 
h¿20 - Giuliano ( 1 ) . Appena entrato neí Palazzo di 

Costantinopoli ebbe occaslone di servirsi d' un 
barbiere. Gil . si presentó súbito un uffi^lale ma
gníficamente vestiío ; „ Ho bisogno d' un bar-
J5 blere ( esclamó íl Príncipe con affettata sor-
„ presa ) ñon d' un difettor genérale di Finan-
3, ze „ (2 ) , Dimandó aquest'uomo, quanto gli 
rendesse i l éuo impiego; ed intese3 che oítreun 
grosso salario, ed aícuni valutabili incerti gode-
Va una quotidiana prestazlone per venti servi 
e altrettanti cavalli. Eran distribulti ne'varj u ¿ 
fizj di lusso mille barbieri, millecoppleíi, mil-
le cuochl- e i l numero degíi Eunuchi non po-
teva paragonarsi che agí' insetti d' un glorno d' 
estáte ( 3 >. I I Monarca che abbandonava a suol 

con-

{ 1 ) l a r í forma del Palazzo í déscñt ts da Ammíano 
JZXII. 4. da: Libanio Orat. ¡>arent. c. sz . p. 288. d̂a Ma-
mcrtino in paneg. Vet. n . da Socrate i . / / / . c. 1. c d» 
Zonara T o m . 1;. !. 1 j , p, 24, 

Ca) Ego mn Railonalem jusst, ted tansorem accivl . 
Zonara usa 1' immagine meno naturale d* un senatore. Puro 
un u ñ z h l uí finanze saziató daíle ricchezze dcsiderar pOo 
trebbe , cd ottener g!i onorí del Senato . 

O > MtJHpiíg Mr.' -x-'V-'»; , xápfacq Í£ su txceTTB- , 

tocg M-uictc Ttocpx roiq TtOiM-íoí í> vpi MUU cuocht , no» 
ntin»? numro di tonsorl , magglsr* di eoppuH , scUmi di 
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súM\ú ia superioritá nel mérito, e uella virtu , 
kl diátinguevá mediante I'oppressiva magnificen-
ga deglí abiti, della tavola, degli edifizj , e deí 
suo seguito. I süperbi Palazzi efetti da Costan-

j tino, e da'suol figli eran'ornati di molti mar-
mi di varj colori, e di finimenti d' oro massic-
do. Si procuravano i cibi piú squisiti per sod-
disfare la l o i vanitá piuttosto che ií gusto : uc-
celli delle piü remote regioni , pesci de' mar! 
piü distanti, frutti faofi delle stagioni lor natu
ral i , rose d' invernó, e neVi d' estáte ( i ) . La 
spesa della domestica turba del palazzo sorpas-
sava quella delle iegionieppure/laminiraa par
te di tai dispendiosa moltitudine serviva all' l i 
to, o alio splendore del Trono. Verúva intama-
to i l Monarca, ed offeso i l popólo dall' institu-
zione e dalla vendita d' un numero infinito di 
oscuri impieghi , ed anche di sempíice titolo , 
éd i piii indegnl tra gü uomini potevan acqul-
stare i l privilegio d* esser mantenuti senza blso-
gno di lavorare dalle pubbliche rendite. Lespo-
glied'una enorme famiglia, l'ampiezza delle man, 
ele e degl' incerti , che ben presto si pretende-

va-

servtntl alie tuvolé , eunuchl flli delle mvsche intarnt a* 
greggl nelV estáte, Queste son ¡e parole o r ig ina l i di L i 
ban i o , che ho fedehnentc cí tate affinche non si sospet. 
tasse , che io avessi amplificato g l i abusi della cassa 
Reale . 

< i ) L'espressioni d i Mamertino son fo r t i e v'vaci . 
Qüin etlam frattdlorum & coenarum Uborntas mafnttudims 
J{emanus Populus tens'tt | cum yuaptlsslma dapes non gustut, 
sed diffictiltatibus as timar ent ur ; mir acula avium , lonijnqux 
már'is ftices , dltfHi tsmfirU foma , ¿Jíiye nlvés , hyhern 
f 9Í« 6 
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vano come legittimamenle dovuti; ed idonich* 
estorcevan da quellil che ne temevano i'inimi-
cizia, e ne sollecitavano i l favore , facean pre-
s o arncchíre questi orgogüosi serví . Essi abusa-
van de(Ua presente fortuna senza riflettere alia 
passata o futura lor condizione; e la rapace ve-
naütá di costoro non poteva uguagliarsi che dal
ia stravaganza di loro dissipazioni. Le vestí di 
seta che usavano, erano rícamated'oro, iemen-
se loro ser vite con delicatezza e con profusio-
ne; le case che fabbricavano per loro uso , a-
vrebber occupato ríntíero fondo d'un antico Con
sola; ed i piü onofevoli/Gittadini eran costret-
t i a smontare da' loro car al! i e rispettosamen-
te salutare un eunuco , che avessero íncontrato 
nella pubblica strada. I I lusso del Palazzo ecci-
tó" il dlsprezzo e lo sdegno di Giuliano, che or
dinariamente dormiva sulla térra, checedeva con 
rípugnanza a'bísogni indispensabiíi della natura, 
e che faceva consister la sua vanitá non giá in 
emulare, ma in disprezzar la pompa reale. Me
diante la total' estirpazione d' un rnale , che ve-
niva magniíícato anche oítre í suoí veri confini, 
egli era impaziente di sol leva re le angustie , e 

. di^quietare i romori del popólo, che-rolleraco^ 
ra i ñor displaceré i l peso delle tasse , quando é 
convínto, che i frutti della propria industria s' 
impiegano in servizío delío stato. Ma nell' ese-
cuzíone di quest'opera saín tare s' acensa Gíuüa-
no d' arer proceduto ton troppa fretta , e con 
inconsiderato rigore. Con un sola editto ridus-
se il palazzo di Costantinopoli ad un immenso 
deserEo. ed ignominiosamente licenzio F intiero 

tre-
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treno clí schiavi, e di dipendenti ( 1 ) , senza 
fare alcuna giusta, o alnierio benéfica eccezione 
Iti favor dell' etá|, de'servigj, della poverta, e 
de'fedell domestici della Famigíia Imperlale . 
Tale in fattl era 1' Indole di Giuliano, che ra
ye volte si rammentava di quelía fondamental 
niassima d' Aristotele, che la vera virtü si trova 
in egual distanza fra gli opposti vizj. Lo splen-
dido ed eífemminato vestir degli Asiatici, i ric-
cj ed i l liscio, le collane e gli anelli che pare-
van tanto ridicoli nella persona di Costantino , 
fürono costantemente rigettati dal filosófico d i 
lui successore. Ma Giuliano msieme col le su-
perflultá aftettava di non curare neppur ía de-
cenza del vestiré', e pareva che si faccsse un 
Pregio di trascurar le leggi della pulizia.In un5 
opera satirica destinata per comparire ral pub-
blico r Imperatore decanta con piacere s ed ezi-
andio con vanitá la lunghezza d el le sue ugne , 
ed il color d'ínch ¡ostro del le sue aiani; dichia-
ras che sebbene la maggior parte del suo corpo 
fosse coperta d i p e l i . Tuso del raso jo era l imi-
tato al solo suo capo: e varita con visíbile com-
piacenza l'irsuta, e popolata ( 2 ) barba,chegli 

' ^ ' ' ad 

( 1 ) Nondimcno qlaliano mcdcsimo fu acensato di a-
ver concesso delle intiexc Tcrrc agli eunuchi Qrat. V i l , 
tfontr. Pulsclet. f. 117.127. Libanio si contenía d'una fr«d. 
da ma positiva negazione d,el fat to , che realmente sembr» 
pmttosto appa-tcncre a Costando, Tale aecusa pero t i puo 
í i fer i tc a qualchc incógnita circostanza. 

>'2 -• Nel Mlfofog»n, p. 338. 359. fa una pit tura m o l . 
tt, sin^olaEC 45 5? ¡uno s/c le seguenti pa tok íono estre. 

jína» 



- ÍHória della decudenzd 
ad esempio de'Greci Filosofi amava tenetamerí-i 
te. SeGuiliano consultato avesse i puri dettami 
della ragione, ií primo Magistrato de'Romani 
avrébbe deríso i'afFett^i one di Diogene egual-

rríbunaimente che (raelIa Darío, 
di c í i t . Ma safebbe restata imperfetta Topera del-
s t i z í a . la pubblka riforma, se Giuílano sol tanto avesse 

corretto gli abusi senza puniré i deíittl del re-
gno del sao prcdecessore . " Noi siamo adesso 
„ maravigliosamente liberati „ dic' egli in una 
„ lettera famigliare ad uno de'suoi intimi ami-
„• ci „ dalle fauci voraci deU'idea ( i ) . lo non 
„ intendo d' appl icar quest' epíteto al mío fratel-
« Io Costanzo. Esso non é piú; possa la ten'* 
sy splender sempre sopra i l sno capo / Ma gli 
„ artifíclosi e crudeli suoi favorlti procuravano 
» d'lngannare e d'ínasprlre un Príncipe, di cui 
^ non puo lodarsi la natural doícezza senza qual-

che sforzo d' adulazione. Ció nonostante non 
w ¿ mía mtenzione , che anche questi uomini 
í5, vengart'oppressi; sonó essi accusati e gode-

,v ran-

J^menfe raratfcr íár iche • é?x^ÍSX!K TOy ^ o y T ^ 

^U9o>v orntp ír ípoxM„ -^vip^v Ho fatto creyere 
T i f Pr,0f0ndA barla ' ' ' C0SÍ dlfend0 Sl ' insetñ , 4 trai . 
11 A cc™e un rec:'it° ¿' fierc. d i amici dcU' 
1,* 10 S€0nSiurarono 3 "o^e del!* nazione 
^rancese a non tradur cjucsro passo cosí ofensivo di !om 

tentato, come Un , d'una passeggcra a ü u s í o n e j m a i l pic-

aiJ nomo, e ¡signrfica a.uorc. 
( O Ju l ián X X I I I . p. 53.9. Egli adopera le pa-

IO.Í ^ x w . í 9<xxov vfpxy scrivenda arsuo amico Kriro» 
gen?, che convcxsava com" csso co' f u c d GÍCCÍ 
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'm ranno ü vantaggio d'an giusto imparziale prcj-
M cesso „. Per dirigere quest'esameGiuIiano de-
puto sei Giudjci nel piá alto rango nello stato, 
o neli'armata j e siccome desiderava d'evitar la 
tácela di condannare i suoi nemici personal! s 
stabili a Calcedonia sulla parte Asiática del Bos
foro que! tribunale straordinarlo j e diedea' Com-
missarj un assoluto potere di pronunziare, e 
d'eseguire la lor sentenza definitiva senza dila-
zione e senz'appello. S'esercitó Tuffizio di pre
sidente dal yenerabil Prefetto Oriéntale, ch'era 
m\ secondo Sallusüo ( 1 ) , di cui le virtú gli 
.concillaron la stima de' Greci sofisti, e de' Ve-
scovi Cristiani. Fu egíl assistito dall' eloquente 
Mamertino ( 2 ) , uno de'Consol i eletti, di cui 
.altamente si celebra i l mérito dalla dubbiosa 
testimonianza de! suo proprio appíauso . Ma i l 
sapere civile de' due Magistrati fu contrabbilan-
ciato dalla feroce violenza de' quattro Generali 
Nevitta, Agilone, Giovino, ed Arbezione. Quest' 
ultimo, che ilPubbllco avrebbe veduto con mi-
nor maraviglja a' cancelli, che sul tribunale , si 

su» 

( 1 ) Si debbon diligentemente destinare i duc Salía-
s t i , Ü Prefetto d i Galiia , c qucllo d'Oriente Hijt. des 
Mmper. Totn. IV. p. 69S. Ho usato i l t i tolo di secendí 
come un conreniente e p í t e t o , i l secondo Saliustio godc 
la stima de'Cristiani medesimi.- e Gregorio Nazianzeno , 
che condannava la sua religione, ha celebrato le sue v i r -
t,f 0r*t. p, 90. Ved. una curiosa nota dc l l ' Ab. de la 
Bieteíie vie Julián, p. 46 j . 

( 2 ) Mamertino lóda 1'Imperatore X I . 1. per a»er 
dan gü ufiZ¡ ¿\ jesoricrc c di Prefetto ad un uomo d* 
abili ta , di fermezza , d ' integrira siraile a l u i stesso . Pu, 
ic anche Ammiano lo pone XX. 1, fra' m i n i s t i i d i Giulií^. 
ap? <juQrurq meritd nerat & fidem , 



V ^5 S htorta della decadenza 
supponeva che avesse. il segreto della commís-
sione, circondavano i l Tribunale gli armati ed 
ardenti Capitani delle bande Gioviana, ed Er-
culea; ed i Giudici eran dominad a vicenda 
dalle leggi della giustizia, e da'clamori della fa-

, . . zione ( i ) . 
nc dell. 11 Liamberlano Ensebio , che aveva per 
innoccn- tanto tempo abusato del favor di Costanzo, e-
te e del spió con una ignominiosa mor te 1' insolenza, la 
ieo* corruzione, e la crudeltá del servile suo regno* 

L'esecuzioni di Paolo, e d' ApodemioX i l pri
mo de' quali fu bruciato vivo) si rigáveron co
me una non adequata purgazione, dalle vedove 
e dagli orfani di taníe centinaja di Romani, che 
que'legal i tiranni avevan traditi, e posti a mor-
te. Ma la giustizia medesima (se m'é permes-
so d' usare la patética espressione d' A m mi ano 
( 2 ) ) , parve che piangesse i l fato d' Ursalo Te* 
sorier dell' Impero; ed i l suo sangue acenso 1* 
ingratitudine di Giuliano, di cui s' eran opportu-
namente sol lévate le strettezze dalF intrépida 11-
beralitá di qtiell' onesto ministro . I I furor 
soldati, che egli aveva irritad con la sua indi-
scretezza, fu la causa e la scusa della sua mof-

. te, e i ' Imperatore profondamente col pito da 
. propr) rimorsi, e da quelli del pubblico, diede 

qualche conforto alia FamigUa d' Ursulo medi-

( i ) Le processure d i qaesto Tribunal d ' giustizia soi. 
xi fe rite da Ammiano X X I I . J. o lodáte da Libanio , Qrat4, 
farent, c. 74. p. 299. j o s . 

C •» ) UrsUli vero necem ¡psa, mihl vldetur fiase just'tta . 
Liban io , che atrribuisco tal niorte a' soldat i , tenta d i ai* 
cása te an̂ hs i i coate deilc liirjuioni» 
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•ante la restituzione de'confiscad suoi beni . A-
vanti la fine delTanno, i 11 cui fu roño decorati 
delle inseghe deila Pretura e del Consolato ( 2 ) . 
Tauro, e Florencio ridotti furono) ad\ implorar 
la clemenza dell'inesoráfel trlbunale di Calce
donia . I I primo fu bandito a Vercelli \ n Italia, 
e contro i i secondo fu pronunziata sencenza di 
mortc. Un Principe saggio avrebbe pfemiato i l 
delitto_dl Tauro. I I fedel ministro quando non 
fu piu capace d" opporsi al progresso d' un ribel-
le, érasi rifugiato nella corte del suo benéfico e 
legittimo Principe. Ma la colpa diFlorenziogiu-
stificó i l rigore de' giudrclj e la sua fuga ^ervi 
a manifestar la magnanimita di Giuliano , che 
nobilmente freno l interessata diligenza d* un 
delatore, e ricuso di sapere qual luogo celasse 
i l misero fuggitivo del suo giusto sdegno ( 1 ) . 
Aícuni mes i dopo che fu disciolto i l tribunale 
di Calcedonia, furono decapitati in Antiochia i l 
Vicario pretorio d'África, i l notaro Gaudenzio, 
ed Artemio ( 2 ) Duce d'Egitto. Artemio avea 
do mi nato da corrotto e cruiel t i raimo sopra l i 
na gran provincia; Gaudenzio avea lungamente 
pratica^o l'arti della calunnia contro glí' innocen-
t i , i virtuosi, ed eziandio contro la persona di 
Giuliano medesimo. Puré furono cosí mal ma- / 

neg-

. C 1) Si consemva scmprc ta l venerazione per i l i spc t -
í a b ü i nomi della repubblica , che i l Pubblico fu sorprcso, 
€ scandaüzzaro ne l f ud í r Tauro citato come reo sotro i l 
consolato di Tauro . La citazione del collega rlorenzio 
f robablímente fu differita fino ai pr incipio dcll* anno se- f 
guentc. * \ ' 

i * ) Atamian. SX. 7. 
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dominato da corrotto e crudel tiranno sopra l i 
na gran provincia; Gaudenzio avea lungamente 
praticato l'arti della calunnia controgl'innocen-
t i , i virtuosi, ed eziandio contro la persona di 
Giuiiano medesimo. Puré fu roño cosí mal ma-
neggiate le circostanze del processo, e della con. 
danna ^loro, che questi malvagj uomini ottenne. 
ro nella pubblica opinione la gloria di padre 
per l'ostinata íedeltá, con cui sostenuto avevan 
la causa di Costanzo. Gli altri suoi serví furon 
difesi da un atto di genérale oblivione ; e fu 
lasciato che impunemente godessero i doni , cha 
aveano accettati o per dlfender gli/oppressi, o 
per opprimere i nemici. Quest'atto, che secón, 
dp i piü alti principj di política puó maricar la 
nostra approvazione, fu eseguito l'm un modo , 
che parve, che degradasse la máestá del tronoI 
Giuiiano era tormentato daüe importunitá d'ti
na moltitudine, in particolar d'Egiziani, che al
tamente richiedevano 1 doni , che per impru-
denza o illegittimamente avean fatti, egli pre-
vide 1' infinita catena di vessanti l i t i • e s oh-
Migó con mía promessa , che avrebbe sempre 
dovuto essere inviolabile 5 che se fossero essi 
comparsi a Calcedonia, avrebbe ascoltato In per
sona, e decise le loro que relé . Ma tostó che 
furon sbarcati, mandó un ordine assoluto, che 
vletava a' marinari di trasportare a „ Costantino-
poli Egizio venino; e cosí ritenne i suoi scon-
certati clienti sul lido Asiático , finché dopo d' 
aver esausta tutta la lor pazienza, e ii denaro, 
furon costretti a tornare con isdegnosi lamenti 
al nativo loro paese ( i ) . I i 

( « ) Vecj. Ammian. X X U . <í.' Valcsio i v . ií Ccd, Tecu 
do. 
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I I numeroso esercito di spie, di agen t i , e 

di delatori ascoltati da Costanzo per assicurare ^ ^ Y " ' 
il riposo d' un nomo } e per turbar quello di ciulú-
milioni-, fu immediatamente disperso dal gene- 150 • 
roso di lui successore . Cluliano era lento ne' 
sospetti3 e mite nelle pene, ed i l suo disprez-
zo de' tradimenti era un risultato di giudizio , 
di vanitá, e di coraggio . Sapendo d* avere un 
mérito superiore, egli era persuaso, che pochi 
ira' siiol sudditi avrebbero ardito d' affrontarlo 
in campo, d'insidiar la sua vita, o anche di 
occupare i l vacante suo trono . Come Filosofo 
potea scusare le precipítate irruzioni del mal
contento; e com'Eroe potea disprezzar gil am-
biziosi progetti, che sorpassavano la fortuna o 
i'abilitá di temerarj cospiratori . Un cittadino 
d'Ancira s*era preparato un abito dt porpora ; 
e questa imprudente azione, che sotto i l regno 
di Costanzo si sarebbe risguardata come un de-
litto capitale ( 1 ) , fu riferita a Giuliano dalF 
officiosa importunita d'un prlvato nemico . II 
Monarca , fatta qualche rlcerca intorno al rango 
ed al carattere del suo rivale, rimandó i" accu-

do^iano l ib . I I . T i t . XXXIX. leg. i . e Gotofred. Cemmeré. 
Ib, T o m . 1. p. a i g . 

(1 ) U presidente di Montesquieu Cmslder. $ur ta 
Grand, des Rom. c. 14. nelle suc opere Tom. I I I . p. 448. 
44.9. scusa ta l minina , ed assurda tirannia col supporrc, 
clie aaioni le pjíi indiftcicnti a' nostri occkj dovcvano er-
citate in una mente Romana 1'idea di delit to e di pcr i -
colo . Questa srrana apologia vien sostenuta da una strana 
mal ' inrerpetrszione dellc Icggi Inglesi ; Chez, un* n*ti,n . . . 

11 est defendn de boire k U sante d'une certaine Per. 
stnne . 

TOMO V I . Q 
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satore col puesente d'un par di searpe di pot-
pora per compir la magnificenza delT Imperiale 
sua veste. Si formó una cospirazíone piü peri
co! osa da dieci guardie domestkhe, le quali a¿ 
vean risoluto d' assassinar Giuliano neí campo 
degli eserdzj vicino ad Antiochia. La lord iri-
temperanza riveló i l delitto; ed essi furon con-
dotti in catene alía presenza dell' ingiuriato loro 
Sovrano, che dopo una viva rappresentazione 
della malvagitá e follia di loro intrapresa, in-
vece d'una tormentosa morte ch' essi meritava-
110 ed aspettavano • pronunzió ía séntenza d' esi-
lio contro i due rei principali. L'único fatto , 
ir» cui parve, che Giuliano si scosfassé dalla so-
lita sua clemenza, fu 1* esecuzione d' un teme
rario giovane s che aspirato aveva con uná de-
bol e mano a prender le redini dell' Impero . 
Ma questo giovane era figlio di Marcello , Ge
nérale di cavalleria, che nella prima campágna 
della guerra Galilea avea diseftato dalle bandie-
re di Cesare e della RepubblicaSenz'apparire 
di secondare i l personale suo sdegno Giuliano 
potea fácilmente confondere i l delitto del figlio 
e del padre ; ma fu acquietato dal dolore di 
Marcello, e la generositá dell' Imperátore pro
curó di medicar la ferita ch' era fatta dalla ma» 
fío della giustizia ( i ) . 

G í u -

C i ) l a clemenza di Giuliano, i la cospirazíone, che 
si formó contro di lui ad Antiochia, si dcscrivon dn Am-
Kaiano XXIt¿ «j, se. e. Vaíih M « dstibanio Qftni.fsrtnti 
c. $9. f. 3 i / . 
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Giuliano ñon era insensibile a'Vantaggi del- . 

la íiibértá ( í ) . Per íriezzo de'suoi stiidj aveva nXea° 
imbevuto lo Spirito degíi antichi saggl ed éroí, deila 
la sua vitá e fortuna era statá sottoposta al ca- ^ " [ ^ 
priccio d'un tiranno; e quando sali suí trono ^ Repeû  
la sua vanitá era qualché volta inortificata dal- b i i c a . 
la fiílessione, che gli schiavi, che non avessero 
ardito di Censurare i §uoi difetü ^ hon érano de-, 
gni d'applaüdire alié sae virtú ( 2 ) . Egli sin
ceramente ábborriva il sistema d'oriental dispo-
tismo s fché Diocleziario, Costantino , e la pa-
zienté abitudine ottánt5 añni avevano stabiíito 
heirImpero. Un motivo di supeirstizione lo d i , 
storno da eseguire i l disé§iio che piu volte a-
veá meditato di sgravare il suo capo dal pesó 
d'un grave diadema ( 3 ) : ma ricusó assoluta-
inente ü titoío di Dominus o di Signors ( 4 ) s 

vo-

( i ) Secondo á í c u h l , dice Aristoti le ( éome vien' c í -
í a to da Giuliano <t¿ Themlst. pag. zéx. ) , ía forma d ' Ufl 
assoluto Govcrno , 9-íwv ÜTW fe conrraria alia natura , 
Tanto i l Principe, che i l Filosofo pexé voglioho avvol-
ger 4u<:sta Vcritá eterna in un' artificiosa elabórala oscu» 
iitva . 

C 2 } Tal sentimehto c espresso quasi ne5 tcrmini d i 
Giuliano medesimo Ammian. X X I I . 10. 

( 3 ) Libanio erat . fkreni. e. 95. p. j zo . ehc fa men
cione del dcsiderio, C del disegno di Giul iano, índica in 
un misterioso l ingüaggio fvovrov s. . i 4 i a^X1 m otMcttvo» 
o K«Xywv Cost. difpQnendo gli Dti . . . . Ma. era mlglior 
eonfigUo quell* d' ¡mfidtrlo , che 1" Imperatorc fu r i tenuto 
da qualche speciale rivelazione . 

. ^ 4 ) Ju l i án . í» M,foptg. pag. Siccome «ion abolí 
mái coh alcuna pubblica legge i superbi nomi di despaja,» 
o dom'tnus questi tu t tavía [sussistono nelle sue medaglie. 
SPu Cangc F4m; ^ JÍ, 39 ed i l privato dispiaccrc , che 

. ' * '' : ' . . . „ . ' . ^ f . » . 

Q ^ 
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voce, ch' era divenuta si famiglíare agli orecchj 
de'Romani, che non si rícordavaiíó piu Wella 
scrvile ed umiiiante sua origine. S'amava i'uf-
fizio o piuttosto i l nome di consolé da un Prin
cipe, che contemplava con rispetto le rovine 
della Repubbiica; e l'istesso contegno, che Au
gusto aveva tenuto per prudenza, fu daGiuIia-
ÍIO adottato per sceita e per inclinazione. Nel-
le calende di Gennajo alio spuntar del giorno i 
rtuovi Consoli Mamertino e Nevitta s'affrettaroíi 
d' andaré al palazzo per sal uta re Tlmperatore . 
Tostó che fu informato del loro arrivo scese 
dai trono, s' avanzó in fretta ad incontrarli, © 
costrinse i Magistrati pieni di rossore a riceve-
re le dimostrazioni della sua affettata umilta . 
Dal palazzo si portarono al Senato. L' Impera-
tere ando a piedi avanti alie loro lettighe, e 
la moltitudine osservandolo a m mira va l'imma-
gine de'tempi antichi, e segretamente biasima-
va una condotta che a'lor occhj avviíira lama-
está della porpora ( / ) Ma i l contegno di Gku 
liano fu sostenuto con uniformitá • Neí tempo, 
de' giuochl del Circo egli aveva o a caso, Q pre-
meditatamentf fatt^ la manuraissloii d'uno schia-

vo 

affettava, á' esprimere, non fece che d « e un tuono d i -
yerso alia serví! maniera deüa corte. L ' A b . de la Ekterie 
HUt, ie Jovlen, Tem. I I . f. 99-102. ha curiosamente ín-
vcstig.iro 1'original?» cd i l progresso della parola dotnlnus 
sovro i ! governo Impexiale, 

( 1 ) Ammiau. X X I I . 7. i ! Consolé Mamertino í» Ta-
ntg. vet. X I . a § . z$. 30. celebra quel fausto g iorno, co
me un eloquence schiavq attonito , ed inebrióte per U c0^-
d^cctidensa del suo s i^no ic , / 
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?o allá prcsenza del Consolé^ Maquando sisoV^ 
venne d'aver invasa la giurisdizlone d'un akro 
Maglstrato, si condannó al pagamento di dieci 
llbbre d' oro; e prese quest5 occaslone , per di-
chlarar pubblicamente al mondo, ch' egli era sog-
getto, come gli altri suoi concittadlni, alie leg-
gi ( 1 ) ed anche alie formalitá della Repubbii-
ca. Lo spirito della sua amministrazione ed i i 
riguardo ch'ebbe al luogo del la sua ñas cita mos-
sero Giullano a conferiré ai senato di Costanti-
nopoli gli stessi onori, prlvilegj, ed autorita . 
che tuttavla si godevano dal Senato dell' antica 
Roma ( 2 ) - Fu introdotta ed appoco appoco 
stabilita uña finazione légale, che la meta de! 
consiglio nazionale íosse passata in Oriente; ed 
i dispotici successori di Giuliano accettando i l 

3tolo di Senatori si ricoftoscevano membri ds 
n rispettabile corpo, a cu i era permesso di 

rappresentar la maestá del no me Romario. Da 
Coscaíitinopoli s'estese 1' attenzion del Monarca 
a'Senati Muñidpali delíe provincie. Abolí con 
jpiú editti le ingiuste e perniclose eseneionl, che 
avevano tolto tanti oziosi dttadini ai servigio 
della patria ; ed imponendo una distribuzione 
eguale di pubblici tributi restituí la forza, lo 
splendore, o secortdo la vita éspression di L l -

(1) La satiia pcrsonale si condannava dalle leggi del* 
U dodit i t-ivolc : fi muid eonilderlt in queni cjuh cdrmina, 
}us efl, judlciumque. Giuliano In, Mifepog. ¡ . 357 , si con» 
fcssa sottoposto alia legge j e 1' Ab. de la Blcierie H;fil 
de Jov. Tom, I I . p. tf¿. ha prontamente abbracciato uná. 
dichiaxazione sí favorcvole al áuo sistema^ ed a lverospf» 
l i t o dell ' ¡raperiale costituziose . 

(a) Zozm, l, 111, í . íjs. 
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^Tál\\̂  1'allima alle spiranti cittá dell'Irq2 
citta 1 perqf La venerabile antichita della Grecia ecci-
Grecfee. neiranimo di Giuliano la piu teñera com-

passione; si sentiva i'apire, quando si rairimen-
taya degli Dei , degll Eroi, e degii uomini su-
periori agli Eroi, ed agli Dei, che ayeyan la-
sciato all'ultima posterita i monumenti dei lo
ro genio, e 1' esempio delle loro yirtu . Soileyq 
le angustie, e restituí la, bellezza della cittá dp 
Epiro, e del Pelppqnneso ( 2 ) . Atene lo. rico-, 
nobbe per suo benefattore; Argo per liberato-
re. L ' orgogíiq di Cqrinto ' che ri^qfgeya dalle 
sue royine con gli onori di colonia Romana , 
esigeya un tributo dalle yicine jRepubbliche per 
causa delle spese de'giuochi dell'Istmo, che si 
celebrayanq nell'anfiteatro, con la caccia di or-
s|, e pantere. Le citta d'Elide, di Delfo, e d' 
Argo, le quali ayeyano ereditato da^remoti lora 
snaggiori i l sacro uífizio di perpetuare x giuochi 

' ' ' . ' " 1 " ' " ' Olinl-

/r.. 
CO n rus /SÍÍXHV i&ŷ v- •fyvxx, « X Í M ? írív . L a Jar* 

del Senato ¿ V ¿«finta, delU: tlttA yed. Liban, Orat, fia* 
i«ht, c. 71 , f . 45¿, Ammian. X X I h 5. ed i l Cod. Téo-
dos, lib. X l l * T'>o, / . leg* 5 0-5 5» c*l cimmtnt, del Gotefrtd, 
Tom, W. y. 39f>?402- Pú ie tutto i l soggetío, delle Curie 
non ostsnti g l i ampj materíaU , che v i sonó , rima» 
ne sempre i l p iu oseurq nc l l ' Istorw légale dcl l ' Imge^ 
10. ' " ' • ' •' • 

O ) SLua paúl» «nte a r U a , & fibí dnheltfttU mfeban*. 
tur , eanwic parlus , maudari, madere % furo , deamkulacra, 
gjmnafia, lafiis & gaudentlhus PofulU freqnentar¡} dies f*~ 
fios^ &. celebrari veteres ¿r nevos, in henerem tfinclfls eenfe* 
crari Mameit in . X / . 9. Esso particolarmcnte reitauro la 
c i t ta di N icopo l i , ed i gUiochi Aziafri ins t i tní r i da 
gusto. 
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Olimpici, ^ i t j , e Nemei pretendevano una gíli
sta «senzione da questo tributo • I Corint) r i -
spettaron rimmunitá d'Elide, e di Delfo; ma 
Ja povertá d'Argo tentó 1' insotenza deü' oppres-
sione, e fu imposto silenzio alie deboli querele 
de'suoi dsputati dal decreto d' un magistrato 
provinciale, che pare, che avesseconsuitatosol-
tanto l'interesse della capitale,in cui risiedeva• 
Sette anni dopo questa sentenza Giulano ( 1 ) 
concesse che la causa fosse rivista in un tribu
nal superiore; e s' interpose la sua eloquenza 
molto probabilmente con successo in di tesa d* 
ana cittá, ch'era stata la sede reale d' Aga-
mennone ( 2 ) , ed avea dato alia Macedonia l i 
na stirpe di conquistaron, e di Re ( 5 ) . • 

La faticosa amministrazion dedi affari' mL Gml,ano 
. 1 , i . i . . . , oratore 

litan e cmh , ch eran moltiplicati a misura dell' e giu. 
©S^ dice, 

( O Jul ián. £j?. X X X V . p. 4 0 7 . 4 U . Questa letrera , che 
i l las tra la decadente era della Grecia, e omessa dall A b , 
de la Bleterie, e stranamente s ti garata dal tradartore la-
tsno, che indicando «tríXíioc t m m u n l t a per t r l h u t u m , e 
I & U T C U pr'tvafí p e í populas direttamente contraddíce al senso 
delF origínale . 

0 > Esso regnó in Micene alia distanza d i c ínquanta 
stadj, o di sei miglia da Aigo > ma queste Citta che fio-
i i r o n o alternativamente , son confuse ira loro da' Pocti 
Grec i . Strab. / . VI17. p. 879. edlt. ^imftel. 1707. 

( j > Martham. C a á , chron. p . 420. Questa provenienza 
da Temeno , ed Ercole puo esser fospetta j puré fu accor-
^fta dopo un j igo roso esame da 'g íud ic i de' giuochi O l i m -
p i c i . Erodot. í. V. c. 22. in «¡n terapo , nel quale i Re 
d i Macedonia eraa oscuri , e non popol'arl nella Grecia . 
Quando la lega Achea si dichiaro contro B i l i p p o , fuere-
dato conveniente, che i deputati d ' A r g o si litirassero T., 

X X X U , I 

a 4 
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estcnsion dell'Impero, esercito rabilíta di Gia-
liano; ma egli di piu frequentemente a.ssumev-a 
i caratteri di Oratore ( i ) , e di Giudke ( 2 ) , 
che son quasi incogniti a moderni Sovrani ds 
Europa. Le arti delia persuasione si diligente
mente coltivate da primi Cesari si trascurarono 
dalla militar ignoranza, e dall'Asiático orgoglio 
de' íor successori ; e se condiscendevano ad ar
engare a sol da ti , ch'essi temevano , trattavan 
con tácito orgoglio i Senatori, che disprezzava-
no. Le assemblee del Senato , che s' erano eix-
tate da Costanzo , si risguardarono da Giuliano 
come i l luogo dove spiegar potesse con la mag-
gior decenza íe massime di repubblicano ) ed i 
taleílti di retore . Alternativamente praticava 5 
come in una scuola di declamazione 5 le varié 
maniere di lo de, di censura, di esortazione} ed 
ii suo árnica Libanio ha osservato, che lo studio 
v ' d' 

< 1 ) E* celebrara la saa doquenza da Libanio Orap¿ 
parent. c. 75. 75. JGO. j o r , , che fa metlzions dis t in-
lamente degli Oratori d 'Omero . Sociate L 7/7. o. í* ha 
imprudentemente sffermato, che Giuliano' fu i l solo p r in 
cipe dopo Giulio Cesare, che arrin^o nci Senato. T u t t i i 
prcdccessori di Nerone, T a c i í . Orinal. X I I I . 3. e mo l í ! 
de' suo i successori posscderon la facolta di parlare in 
pubblico } e si potrebbe pruvare con varj cSempj, ch ' essi 
l'cscrcirarono frequentemente in Senato". 

Ammiano XX1T. i c . ña imparzi»Imentc narrati i 
m e n n , cd i d i fe t t i delle sue processure g iud ic ia i i . Liba» 
nio Orat, parent. c. 90. 91. p. J15. ha veduto solo i l la
ta buono, e la sua pittura se adula la persona, esprime a l . 
meno 1 doveri deí giudice. Gregorio Nazianzcno Orat. I V . 
p . 120. che lopprinic le v l r t í i , cd csagera cziandio i p i e 
coh dife t t i dell'apostata , trionfalmcnte demanda, se ua 
tal giudice fosse atto a sedere fra Minos c c Radaroanw 
se cair.pi « i i s t ; 
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á' Omero insegnolii ad imitare i l semplice econ-
ciso stile di Menelao, ía copia di Nestore , di 
cui le parole cadevano tome fiocchi di nevé nel-
P invernó, o la forte e patética eloquenza d ' ü -
lisse. Le funzioni di Giudice, che sonó alie voU 
te incompatibili con quelle di Principe, s' eser-
citavano da esso non solo come un dovere, ma 
eziandio come un divertimento ; e sebbene po-
tesse fidarsi deli' integritá , e del discernimento 
de'suoi Prefetti del pretorio, spesso ponevasi lo
ro a lato sul tribanale. L' acuta penetrazione del-
ia sua mente piacevolmente s' occupava in scuo-
prire, ed ablrittere i cavilli degli Avvocati, che 
si studiavano dt mascherare la ve rita de'fatti , 
e di pervertiré ii senso delle leggi . Qualche 
volta per altro dimenticó la gravita del suo po
sto, fece delle questioni indi serete o inopportu-
ne , e dimostró coli1 alto suo mono di voce , 
e coll' agitazione del corpo 1' ardente veemenza 
con cui sosteneva ía sua opinione contro i Giu-
dlci, gli Avvocati, e i loro clienti . Ma la co-
gnizione che avea del proprio temperamento fe-
ce si che incoraggisse, ed anche sollecitasse la 
riprensione de'suoi ministri ed amici ; ed ogni 
volta ch'essi osavano d' opporsi all" impeto sre-
golato di sue passioni, gli spettatori poteron os-
servare i l rossore ugualmente che la riconoscei'u-
za del loro Monarca . I decreti di Giuliano e-
ran quasi sempre appoggiati a'principj di giusti-
zia, ed egli avea la fermezza di resistere alie 
plü páricolose tentazionl, che assalgono i l tr i-
btanal d'un Sovrano sotto le speciose apparenze 
di compassione, e d'equita. Decideva i l mérito 
della causa senza pesare le circostanze delle par

tí i 
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iattexe. 
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t i ; ed i l póvero, ch'esso desiderava di solleva-
re, veniva condanhato a soddisfar le giuste do-
mande d' un nobile e ricco avversario . Distin-
gueva con esatezza 11 giudice dallegisiatore (1); 
6 quantunque meditasse di íare una riforma ne-
cessaria alia Romana Giurisprudenza , pronun-
ziava le sentenze secondo la stretta e letterale 
interpretazione di quelle leggi , che i maglstra-
t i obbiigati erano ad eseguire 5 ed i sudditi ad 
osservare, 

In genérale se i Prihdpi spogíiati deíía 
porpora fosser gettati nudi nel mondo, cadereb-
bero immediatamente nel rango piu basso della 
societa senza speranza d' uscire dalla lor' oscuri-
ta. Ma i l mérito personale di Giuliano era in 
qualchc modo indipendente dalla sua fortuna ; 
Qualunque fosse stato i l gener di vita che aves-
se scelto, per la forza delF intrépido suo corag-
gio, dello spirito vivace, e dell' intensa appiica-
zione avrebbe ottenuto, o almeno meritato i pitt 
alti onori della professione , che avesse abbrac* 
ciato y 6 si sarebbe inaízato al rango di mini
stro, o di Genérale in quello stato, in cui fos
se nato privato cit;tadino. Se i l geloso capriccio 
del potere avesse deluse le sue speranze; s' egli 
avesse prudentemente deviato dal sentiero della 

gran

eo Delle- icggí , che Giuliano fece i n un regnodise-
d ic i mesi , cinquantaquattro sonó statc ammesse ne'codici 
di Teodosio e d i Giustiniano Gotafr. Chron, Leg. ¡J. 6^..6-J. 
V Ab . de la Bleterie T . I I . p. 329 . j j í - ha scelto una di 
qusste leggi per daré un ' idea dello- s t i tó latino dr Giu
liano } ch 'c forte ed claborata , n u svicn puro del Gre» 
co 
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gMiidezza, l'uso degli stessi .talenti in una stu-
«liosa splitudine ayrebbe posto la sua presente fe
licita e fama immortale al d i sopra de' Re , 
Quando noi guardiamo7 con minuta, o forse ma-
feyola attenzione i l ritratto diGiuliano, sembra, 
che manchi qualche cosa alia grazia, e perfezio-
ne delFintiera figuraII suo genio era meno po
tente, e sublime di quello di Cesare, nc posse-
deva 1̂  consumata prudenza d'Augusto j le vir-
tü di Trajano appariscono piu stabili e natura-
U , e la filosofía di Marco piu sempiice e soda. 
Nondimeno Gmliano sosteilne F avversitá con fer-
mezza, e la prosperita con moderazione , Dopq 
lo spazio di cento venti annl dalla morte d ' A-
lessandrq Seyero i Romani videro un Imperato-
ye, che non distingueva i proprj doveri da'suoi 
piaceri; che proouraya di sollevare le angustie , 
e di far risorgere Iq spiritq de' suoi sudditi ; e 
che cercaya sempre d'uniré Pautoritá con i l mé
rito, e la felicita con. la virtu. Anche la fazio-
ne, e la fazion religiosa fu costretta a ricono-
scer la superiorita del suo genio in pace ed in 
guerra, ed a confessar sospirando, che 1-aposta-, 
ta ^Giiilianq fu amante della sua patria , e me-
yitQ Fímperq del mondo ( 1 ) . 

C A P I -

Ci); . . . . . Duttar fortl/fimu* arwils y 
Conditor i?, legum celghqrriraus } «re íñanuque 
Confultor patrU ¡ fcd non confnltur hubtnd* 
Rülgloíih i amans tercetum milla dlvum . 
Perfidus, Ule Dee , fed nen pírfidus, e r í t , 

Pru(|cnt. ^ c í / j e o i , 4,50, sembra, che Ja coscienza d ' u n 
sentimento generoso abbia inalzato i l Poeta Cristiano 40. 
pra Isf sólita sua mediocrits , -
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no, 

Keligione di Giuliano; tolkranza unmrsak * tev. 
ta di restaurare U culto Tagano : di rifahbrh 
care t i temph di Genisakmme: f ersecuzion ar
tificiosa de' Crísttam : zelo ed ingiustizia v i 
sen devo le * 

\ t g á i ' T L carattere d'Apostata ha infamato la rlpu-
Giaíía. JL taaion di Giuliano; e 1'entusiasmo , che ne 

adombró íe virtü, ha esagerato la reaíe oappa-
rente grandezza de1 suol difetti, La nostra par-
ziale ignoranza ce lo puó rappresentare come im 
filosofo Sovrano, che procuró di protegiere cort 
ugual favore le religiose fazioni dell' Impero , e 
mitigare la teológica febbre,- che aveva infiam-
mato le mentí del popólo dagli editti di Dio-
deziano sino all'esilio d'Atanasio. Un esamepe
ro piú accurato del carattere e della condotta 
di Giuliano ci togliera questa favorevole preven-
zione per un Principe, che non fu esente dal' 
general contagio de'suoi tempi. Abbiamo il sin-
golar vantaggio di poter confrontare fra loro k 
pitture, che ne sonó state fatte si da' snoi piu 
appassionati ammiratori , che dagl' ímplacabili 
nemíci di l u i . Le azioni di Giuliano son fedeí-
mente riferite da un giudizioso e candido Isto-
rico, imparziale spettatore della vita e della mor, 
te di esso . L'unánime testimonianza de' suol 
contemporanei vlen confermata dalle puhbíiche 
e prívate dichiarazioni dell' Imperatore medesi-
m o i ed i suoi varj scritti esprimono I'uniforme 
tenore de'religiosi sentimenti di lu i , che la po-
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litka avrebbe dovuti fargli piuttosto disslmuiar 
che afFettare. Un divoto e sincero attacco agí i 
Dei d' Atene e di Roma formava la dominante 
passion di Giuliano ( i ) - la facoltá d' nn intel-
letto iliuminato furontradite e corrotte dalla for-

d'im superstizioso pregiudizio ; ed i fanatis-
m i , ch'esistevan sol tanto nella mente deil' Im-
peratore, produssero un reaíe e pernicioso effet-
to sul. governo delP Impero. I I veemente zelo de" 
Cristiani, che disprezzavano W culto, erovescia-
van gli altari di quelie favolóse dígnita , impe-
gnarono i l loro devoto stato d' irreconciliabile 
estilita con una numerosa porzione di sudditi ; 
e fu quaiche voíta tentato dal desiderio dalla 
vetgoga della ripulsa di violar le leggideilapm-
denza ed anche della giustízia. 11 trionfo del par-
tito, ch'egli abbandono ed a cui s' oppose , ha 
fissatQ una macchia d' infamia sul nome di Giu
liano ; ed i l disgraziato Apostata e stato oppresso 
da un torrente di pie invettive , i l segnal del le 
quali fu dato dalla sonora tromba ( 2 ) di Gre-

( O lo t rascr iveró alcune delle sue proprie espressío, 
da un breve discorso rel igioso, che compose i l Fontefice 
Impei ialc per censurare 1' ardí ta empieta. d' un c in ico 
A * oMwq ovru SY\ T I T « X hüz •níqsOlH'x , y.-xi i}tKu , y.UIrífíui 
Ttüíi a?,3Mai , nací TTOCVS- ct-rrXuCT'X raxvrcc npci » V T V - itxs-X<xi. 
oerawfp «v T Í ; *«{ oioc Trpog a^aS-sc Xiz-rroTOiz , irp̂ g ^líocirx.a.Xovg, 
r.-pOf. Tarfpa; , wpse wiiu.Ovxg . Mx in tal miíñer hotemuto 
tú amo,-venero e rlfpetto gli De¡ , e fo generalmente verfo ¿i lape 
tUrtto clo che potrebbe farfi verfo de'buonl padronl, de'mxe. 
firi, de'padri, de'tutorl. Orat. V I L }>, Í I Z . La vaiieta e 
ía copia della lingua Greca non sembla sulHcientc al fer
vore (JdU fuá devozione . 

(?) L' oratore con qualch-e eloquenza, con^ molto en-
tu. 
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gorio Nazianzeno ( i ) . L ' interessaiice natura dé-; 
gli avvenimeriti, che fufono aínmucchiati nel b r ¿ 
ve regno di quest'attivo ímperatore merka una 
giusta e circonstanzíata harrazione. I mo t iv i^ l 
consigíi e le azioni del medesinio ín quarito son 
coniiesse coll' istoria della feligione formeranno 

Sua edu ^ sóggetto del presente capítoles 
cazíone" 1 u^ esser derlvata la causa dalia sua stra-
ed apo. na e fatale aposcasia dal tempo della Sua piü 
stasia. teñera eta, in cui resto orfano ñelle maní deir 

üteisore di sua farniglia. S' associárorío tostó I 
nomi di Cristo e di Costanzo, 1' idee di schia-
vitü e di feíigioríé íii tíiia íiefa immagiriativa su-
scettibile delle piú vive impressionl. Fu affidata, 
la cura della sua puérizia ad Eusebío VescdVo 
di Nicomedia ( 2 ) , che gli era congiunto per 

íuSiasmo e con piíi vanitá indirizza i l suo discorso al cíe-
io e alia térra, agí i uomíni c agli angelí, a'viví ed a' 
inorti , c spccialmente al gran Costanzo ^«A/goeeaí.'ce 
/# fure * cAguce di featlment», iríadequara espressione Pa. 
gana c e E l conelude ton ardira sicurezza, che ha éretto 
un monumento non meno durevole, e ínolto pía maneg. 
giabi.e delle colonnc d'Ercole. Ved. Grcg. Naz. Orat. í l l . 
p. S». IV. p. 134. 

Ci) Vcdasi questa lunga invettiva, ch 'c scata ímpra-. 
prudentemente divisa in due Orazioni nella Opere di Grc-
§orio Tom. I . p. ^ 9 . J H . p. 15jo. Fu pubblicata da Gre-
gorio , c dal suo amico Basilio IV. p. I J J . circa sci mesi 
rtopo la morte di Gmliano, quañdo fu traspórtate i ! éuO 
€Orpo á Tarso lv. p, I ^ O . J mentre Giovine era áernpré Su! 
Trono 111. p. 54. ÍV. p. n y . jo ho tratto grafid'ajuto 
da una traduzion Francese, e dalle note impresse a Lionc 
ncl 1735. r 

(3) N'>com*dU ab Éufehi» educatus Éfifcsp», ijuem ge* 
mri Imf ,» , emttnpbat. Ampiiai). X X I I . 9. Giuliano no* 
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la parte di sua madre j e fino all' etá di vent* 
anni ricevé da'Cristiani snoi precettori 1'educa-
zione non giá da eroe, ma da saritd. L ' Impe-
ratore irieño geloso della corona celeste, che del-
la terrena 5 si contentaba dell' imperfetto carattó-
re di catecúmeno, méntré dava i vantaggi del 
battesimo ( i ) a'nipoti di Costantino ( 2 ) . Fií-
iforió ammessi fino agli uífizj mitiori dell' Ordí-
ne eccíesiastico j e Giuliand pubblicamente lesse 
le sacre scritture nella Chiesa diNícomedia . Lo 
studio della religione, che assiduamente face va
tio, parve, che producesse i piü de' frutti di fede 
é di devozione ( 3 ) . Essi pregavano , digiunava-
tio, dispensavano elémOsine a'poveri 3 doni al' 
Clero, ed oblazioni alie tombe de'martiri, e lo 
splendido monumento di S- Mamas a Cesárea fu 
eretto o almeno intrapreso congiuntamenté pef 
opera di Galio e di Giuliano ( 4 ) ; conversavan 

dimostra mai gratítudine alen na verso 1' Arriano Prciato J 
ína celebra T eunuco Jttardonio suo precettore , e descrive 
la sua maniera d ' educarlo, che inspiró al suo allievc una 
fotte ammirazionc peí génio , c forsc per la religione d* 
Omero. Mtfopegon: p. 351. 55Í. 

(1) Grcgor. Nazianz. I I I . p. •70. Egíi proeuró di cañ-
cellarc que! santo segno ncl sanguc forse d'un Taureb». 
Uum. Biion. ^nnal , E c d . **. 36%. n. 3. 4. 

(*) Giuliano ftesso Epifi. 51* p. 454. assicurá gli Ales-
sandnn' i th'cgli era stato Cristiano ( deve intender sin-
ccro) fino all'cta di vcnt'anni. 

. O) Ved. la sua cristiana ed éziañdiocedcsíasncaedu-
cazione presso Gregorio m . p. 58. , socrate 1. I I . c. r. 
e Sozomeno IV. c. 2 . Poto mancó che non fosse un Ves-
Cov© I e forse un santo, 

La paite dcll* opera, ck' era toccata 3 Gallo, fu 
pro-
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rispettosamente co'Vescovi piü emlnentl per ' k 
íor santitá, e chiedevano la benedizione a' jMo-
m ú ed agí i Eremiti, che aveano introdotto in 
Cappadocia i volontarj travagli dalla vita ascé
tica ( i ) . A misara che i due Principi s' avan-
gavano verso ia virilitá , dimostrarono ne" reíi-
giosi Ior sentimentl la difFerenza de' loro carat-
ieri. I ! tardo ed ostiñato ingegno di Gallo con 
implícito zelo abbracció le dottrifle del Cristla-
nesimo, che non infíuirono mal sulla sua con-
dotta, né moderaron le sue passioni. La dolce 
disposialone del fratello minore fu meno ripu-
gnante a'precetti del Vángelo > e ia sua attiva 
curiosita poté restar soddisfatta da un sistema teo
lógico , che spiega la misteriosa essenza di Dio, 
ed apre un infinito prospetto d'invisibili e futu-
r i mondi. Ma l ' indipendente spirito di GiuJia-
no ricusó di cederé alia passione ed irresistente 
obbedienza, ch'esigevasl a nome della Rellgione 
dagli altieri ministri della Chiesa . Impone van 
le loro speculatire oplnioni come ieggi positive 

sos-

proscguita con vigore c successo } ma la térra ostinata, 
mente rigettava e distraggeva le mol i che s'eiigevano dal
la sacrilega mano di G i u l i a n o . Greg. 111. p. 59. 60. 61, 
Questo parzial, terremoto atte<stato da mol t i spettatori vi-
venti dovrebb'essere uno d e ' p i i i chiar i mjiacoli nelF Isto-
lia Ecclesiasíiica , • 

(1) 11 Filosofo Wragm. p. A Ü ? , mette in r idieoío le 
catene d i ferro di quefti solitarj fanatiei . V t d . Til lemon;, 
Mtm* Eccl. Tom. IX- ¡>. 661. 662., che s* eran dimentica-
tí:, :0ié~r£mme é di fuá natura, un anímale gentilé e fuete-
volé, etP&pbnns , ($V3ÍI TtoxníHn Yuv vt,t /¿vípa , I Ps« 
gani supponcvsn.o , c.h'ess.i fossero posseduti e to rmén, 
tati da' cart ivi sp i r í t i} perche avevao l inunziato aglí De i . 
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sostenute da'terrori di eterne pene ; nía mentre 
prescnverano i i rígido formularlo de'pensieri 
delle parole, e deile azioni del gbvane PrLtí 
pe; mentre facevan tacere le SurobbTe2ioü e" 
severamente frenavan la liberta delie sue ^e r ! 
che segretamente provocaron 1'impaciente suo 
gemo a ncusar 1 autoritá delle sue ecclesiastiche 
S l 'nd.i- ? i edUCat0 118115 Asia mi^re fra gli scandah deíla controversia Arriana ( i ) . l e 

che Z Z l0rO.SÍnib0lÍ ed i ^ot iv i profani, 
s n Z P . T n ' r a § Í r e Sulla i0r con^ta , insen! 
sibdmente/omficarono i l Pregludizio di Giulia-
no, ch essi non mtendessero n¿ credesser laRe-
3 n e ' T Per la f* \Q si ardentemente combatte. 
vana; In vece di dar orecchio alie prove del 
Cmtianesimo con quella favorevole attenzione 
che aggllin peso alIa (:est.moiiianza ri t_ 
tabile ascoítava con sospetto, poneva iildubblo 
con ostinazione ed accutezza le dottrine, per le 
dbUe n6^ gia, C0nfepit0 u n ' ^^ersione invln-c fíüe Ogm volta che si facevan comnorre a5 

tróveme aflora correnti, Giuliano si dichiarava 
sempre avvocato del Faganesimo' sotto lo sne-
21050 Pretes£0? che la sua dottrina e cultura si 

(O Ved. Guillan, ap. c i r i U 7 v r „ , , , 

T r i n i t a Cn t i n a nn i / IOg0i ma sostiene, che la 
di Gesu, o T i M o s é ! '1Vata dílla do t " Ína ^ Paolo , 

IOMO VI . R 
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sarebbe esercitata e spiegatapiü vantaggiosarnen^ 
te in difesa del la causa piü debole. 

Appena Gallo investito dell'onor della por-
í i a l a t pora, fu permesso a Giuíiano di respirat 1'aria 
m i tolo, della liberta, della 1 etter atura , e del Paganesi-
gia dd mo ( i ) . La folla de sofisti, ch'erano attratti dal 
I - I T ' susto e dalia liberalitá del loro Allievo rea-

le , avea formato una stretta lega ira i l ^ sa-
pere e la religione delía Grecia; ed i poemí 
Omero, invece d'esser ammirati come originall 
produzioni delf ingegno umano , venivan seria
mente attribuiti alia celeste inspirazioned'Apol
lo e delle Muse. Le deitá deli'olimpo quali so-
no dípinte dal vateimmortale, s' imprimono nel-
le mentí anche le meno pórtate alia supersti-
ziosa credulitá. La famigliar cognizione, che ab-
biamo de' loro nomi e caratteri , le loro forme 
ed attributi pare che diano a questi aerei sog-
getti una reale e sosíanzial esistenza, ed i l pia-
cevol incanto produce un ímperfetto e momen
táneo assenso dell' immaginazione a quelle favo-
le, che sonó le piü ripugnanti alia nostra ra-
gione ed esperienza . Nel tempo di Giulia^o i. 
magnifici tempj della Grecia e dell' Asia ; le o-
pere di quegli artefici, che avevano espresso in 
pittura o in scultura i divini concetti del Poe
ta; la pompa delle feste e de'sacrifiz) ; le artí 
secondate della divinazione ; le popolari tradi. 
zioni degü oracoli e de'pprodigj; Pandea pratica 

di 

( i ) Liban. Ortt, parent. n, 9. 10. f. i j a , Greg. Naz, 
O r a t . I I I . f. 6 t . Eunaft Vi t , foph!ft¿ msxime p. «S. c?» 
70, E d i f . Ctmmtl'tn, 
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él due inil'anni, qualunqüe circostanza in som-
ma contribuiva ad accrescere e fortificar l ' i l lu -
sione. La debolezza del politeísmo era in quai-
che modo sensata dalla moderazione di ció ch' 
esigeva , e la devozion de' Pagan! non era ln-
compatibile coi piú libero scetticismo ( 1 ) . In 
vece d'un indivisibile e regolar sistema che oc-
cupa tntta l'estension della mente che crede, la 
mitología de'Greci era com posta di mil le scioL 
te e flessibili part í , ed i l servo degli Dei po-
teva liberamente determinare i l grado e la mi-
sura ^ della religiosa sua fede . I I símbolo, che 
Giuliano adottó per suo uso, aveva le piii' am
pie dimensioni; e per una strana contraddizione 
sdegnó i l giogo sal 11 tare del Vangelo, mentre fe-
ce una volontaria offerta di sua ragione su gli 
altari di Giove e d" Apollo. Una del le orazioni 
di Giuliano é consacrata in onore di Gíbele ma
dre degli Dei ^ ch'esigeva dagli effemminati sa-
cerdoti di leí i l sanguinoso sacrifizio si temera
riamente fatto dalia pazzia del fanciullo di Fri
gia. I I pió Imperatore condiscende fino a rifeñ-
re ŝenza rossore e senza riso ií viaggio della Des 
da lidi di Pergamo all'imboccatura del Tevere, 
e lo stupendo miracolo, che convínse i l Senato 
ed il Popólo di Roma, che i l pezzo di térra , 
che i loro ambasciatori avean trasportato sul ma-

• >' ! ' • • . ^e, • 

O ) U n moderno Filosofo ha ingegnosamente parage-
nate le difieren t i operazioni del T e í s m o , e del Polireismo 
nspetto al dubbio e alia persuasione , che prodneono nel-
io splrIt0 utnan0t Vcd. Hiune SagSt a p. 457. ¡n g. 
Adit, 1777, 

R 2 
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re, avea vita, sentimento e divino potere ( i ) . 
Per la verita d i tal prodigio appella a' pubblici 
monumenti de l la cittá ; e censura con qualche 
acrimonia Tinfermo ed affettato gusto d i quelli, 
che impertinentemente deridono le sacre tradi-
zioni de'loro maggiori ( 2 ) . 

Ma 11 devoto Filosofo , che sinceramente 
Allego^ atbraec|ava, e caídamente incoraggiva la super-

stizione del popólo, a se stesso riservava 11 pri 
vilegio di una libera interpretazione ; e passava 
in silenzio dal pié dell'altare all' interior san
tuario del Templo. La stravaganza del la Greca 
mitología proelamava con chiava ed inteíligibile 
voce, che 11 piu liwestigatore invece di scanda-
lizzarsí, o soddisfarsi del senso letterale, dovesse 
diligentemente esplorar la oceulta sapienza , cfe| 
s' era nascosta dalla prudenza d e i r a n t l c h i t á sotto 

.4 ' - . • • , • : • x i la . 

<i) La Madre Idea sha reo in Italia verso, !!_ fine del -
la seconda guerra P ú n i c a , l l miracolo di Claudia vergine 
o matrona che fosse , la quale purgo i a $ua fama ^ o l i ' i m 
famar la piíi grave modestia dellc Dame Romane , é atve-
stato da una folla di testimoni . I ^oro passi si son r?c-
col t i da Drahenborch a i S i l . I t a l . X V I I . J J . Ma noi pos-
siam osservare che L i v i o X X I X , 1.4. passa sui f a t t o c o n p r u í 
¿en te ambiguita . 

( 2 ) lo non posso ritenermi dal trascrivere 1* enfatkhe 
parole di Giuliano ? tuc i h SDKU T O Í Í ? no\(ci iti^ívíiv 

piov fyi/uv Mí* , vytH tv /̂ XÉITÍI . me fembm , chê  
fi de blian evedere ta Vi cafe pluttofio alie c t t t d , che. a cjuefti 
facetl , lo f f l r i to de'quall ¿ aeuto , ma non fdno in difeer. 
nere . Orat. V. p. i (S1. Giuliano similmcníe dichiara la 
ferma sua fede negli ^Anctll, o ne'sncri scudi che cadderc 
dal Cielo sul colie Qiiirinale j e compassiona la strana 
cecita de' Cr i s t i an i , che" prcfciiv^n ls Croee a questi ce, 
lesti t i o f e i , ¡Apnd, CyrUU l> Y1 ?> 'SI'-
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h masehera della favoia e della follia ( 1 ) . I 
Filosofi dellascuolaPlatónica ( 2 ) , Plotino, Por
firio, ed 11 divino Jamblico erano ammirati co
me i plu dotti maestri di quest'allegoricascien-
za, che cercava di mitigare , e di render coe-
renti le deformi fatezze del Paganesimo. Giulia-
no medesimo, che fu diretto nella misteriosa r i -
cerca da Edesio venerabile successore di Jam-
blico^ aspirava al possesso d'un. tesoro, che (se 
dee credersl alie suc solenni assereioni ) egll 
Stimava moho piú dell'Impero del mondo ( 5 ) . 
In fatti era un tesoro che traeva i l suo valore 
solo dairopinione ; ed ogni artefice che si lu-
singara d'aver estratto i l prezioso metal lo dalle 
scorie , che lo circondavano , aveano un «gual 
diritto di dargli la figura ed i l nome , che piú 
pxaceva alia sua particolar fantasía. La favoiad' 
Ati e di Gíbele s'era gih spiegata da Porfirio ; 
ma le sue fatiche non serví roño che ad animar 
ia pietosa industria di Giuliano , che inventó e 
pubblico la nueva sua allegoria di quella misti-

" . ca 

( t ) X£d' 5 Pfsncipj d'allegoria apprefso Giuliano Gr*^ 
v a . n e . 2zz . I I suo xagionamento é meno assurdo d i 
qusllo di alcunj moderni Tco log i , che assciiscono, che 
lina srravaganre o contxaddirroria dottrina dev' esser d i v i . 
«a , meptre nessuna persona vívente tvrcbbe potuto pen
sare a inventarla ¿ 

(2} Eunapio ha farro d i questi sofisti i l ' so^e t to Id ' 
«na parzíale e fanática storia i ed i l dotto Bruchcr Hist. 
i l l . \ l o m ' l h P- a i y - j o j - ha impiegato imoha fatica* i a 

strarr'e.]c oscurc v i t e , e k mcomprsnsibili dotrrinc . 
vida Cj). Glu,ían" Orat. VII . p. z z z . güira con la piu fer-

entusiástica devozione j e trema per pauia d i 
í n J l tIO?pt>.dl cluc' »ant5 mi s t e r i , che i profani con un 

ní10 58ÍÍÍ9HICO liso potrcbbcr befFarc. 
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ca ed antica favola. Qiiesta liberta d' interpreta» 
zione, che parea soddisfare l'orgoglio de' Plato-
níci, manifestó la vanitá di lor arte. Senza un 
nojoso dettaglio i l moderno lettore formar non 
potrebbe una giusta idea delle strane allusioni, 
delle forzate etimologie , delie solenni inezie e 
dell' impenetrabil oscuritá di que' Savj , che si 
protestavan di rivelare i l sistema dell' Universo. 
Siccome le tradkioni della mitología Pagana si 
riferirono in varié maniere, i sacri interpreti ê  
rano in liberta di scegliere le circostanze piü 
convenienti; e siccome interpretavano una cifra 
arbitraria; da ogm íavola potevan trare o¿msen-
so, che si adattasse al lor favorito sistema di re-
ligionc e di filosofía . La lasciva figura d' una 
Venere nuda riducevasi ¿lia scoperta di qualche 
precetto mórale o di qualche física veritá; e la 
castrazione di Ati spiegava la rivoluzione del 
solé fnf troplci, o la separazione dell' anima u-
mana dal vizio e dall'errore ( i ) . 

Sembra, che il sistema Teológico di Giu-
s ís tema Haíja contenesse i subí i mi ed importanti princi-
TCOdi§1" P' della religión naturale. Ma siccome la fedea 
Giuüa. che non é fondata sulla riveiazione, dee rima-
no . ner priva d' ogni stabile sicurezza , i l discepolo 

di Platone imprudentemente ricadde nell' abitu-
di-

( i ) Ved. la quinta orazion d i Giul iano, Ma tutte le 
allego t i c , che mai uscirona dalla scuola P la tón ica , non 
uguagliano i l bieyc poema di Catullo sul medesirao stra-
ordinario soggetto. 11 passaggio d ' A t i dal p i i i fiero entu
siasmo al sobrio patét ico lamento per 1" írreparabil sua per-
dita de ve inspirar compassione ad un uomo, e dispiiaziOBC 
ad un eunuco . 
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diñe del la volgar superstizlone: e pare , che sí 
confondessero insieme l'idea popolare e la filo
sófica dalla Divinitá nella pratica , negli scritti 
ed ezlandio nello spirito di Giullano ( 1 ) . Ri-
conosceva e adorava i l pió Imperatore i'Eterna 
Causa dcil' universo , alia quale attribuiva tutte 
le perfezioni d" un' infinita natura invisibile agli 
occh) , ed inaccessibile all' intelieto de' deboíi 
mortal i . I I supremo Dió secondo esso avea crea-
to, o piuttosto nel linguaggio Platónico avea gc-
nerato la successiva serie degli spiriti dipenden-
t i , degli Dei, de'demonj, degli eroi edegli uo-
mini, ed ogni ente, che immediatamente trae-
va la propria esistenza dalla prima causa , rice-
veva inerente a se i l dono dell' immortalita . 
Affinchc si prezioso vantaggio non cadesse sopra 
indegni soggetti, i l Creatore affidato aveva all* 
abilitá ed al potete degl' inferiori Dei l'incom-
benza di formare i l corpo umano, e d' ordinar 
la bell'armonía de'regni anímale, vegetabile e 
mmerale. Alia condotta di tali divini ministri 
commise i l governo temporale di questo basso 
mondo ; ma 1' imperfetta loro amministrazione 
non va esente dalla discordia o dali' errore . Si 
dividon fra loro la térra ed i suoi abftanti, e 
si posson distintamente rintracciare i caratteri 
di Marte o di Minerva, di Mercurio, o di Ve-

••WJÍ.Z'.S "^»T • • - I - I - I — N — ^ iiiiiiiiiiii¡iMiifaHWBT-R-|-I[:- xr̂ z¡>\*t¿r.&.iL:-*:?jsrssxs¡s¡iat 

í i ) Puó ácdurs i la vera religión d i Gíuliano áz.'Cef*.ri 
f . 30S. ctn le tíete ed l l lu f i ra^on l detlo Spauewi» , da' fram, 
menú appiesso C i r i l l o 1. l í . p. 57. 5 g. e spccialmentc 
dall'oraaione teológica i« f« lem regem indirizzata ia con. 
íidenza al Pxcfctto Sallustio su o amico. 
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«ere nelíe leggi e ne costumi de' pardcoíari ¡o'j 
ro devoti. Finché le immortaíi nostre animesoii 
confínate In una prigione mortale „, é nostro in-
t̂ resse e dovere di sollecitare il favore , ed al-
lontanar 1' ira delle potestá celesti , i ' orgoglio 
delle quali si compiae^ della divozione deglii.10-
mini i e puó supporsi , che le loro partí piü 
grosse ricevan qualche nutrimento dal fumo de' 
sacrifizj _ ( 1 ) . Gii Del mi ñor i pote vano allevol-
te condiscendere ad animare ie statue , e ad a-
bitare i tempj dedlcati al lor culto . Potevano 
accidentalmente visitare la térra, ma i Cieli e-
rano i l proprio trono , ed il símbolo delta lor 
gloria. L'ordine invariabile del solé, dellaluna, 
e delle steíle precipitosamente ammesso da Giu-
íiano come una prova ádV eterna loro durata ; 
e fal' eternitá era un suficiente contrassegno , 
ch'essi eran ropera non giá d'una Divinita in-
feriore , ma del Re onnipotente , Nel sistema 
de' Platonici i l mondo visibile era una figura dell' 
inyisibile. I corpi celesti essendo animati da uno 
spirito divino, si potevan considerare come gil 
oggetti piü degni del culto religioso . 11 solé , 
di cu i la lieta influenza penetra e sostienl'uni
verso, giustamente esigeva Padorazione degliuo-

6) Giulíano adotta qucsto grossolano scntimento at-
í r ibuendolo al suo favorito Marco AntoninojC^/ i ir .p . j JJ = 
GÜ Stoici ed i Platonici dubitavauo fra 1* analogía de-«or-

e la purita degli s p i r i t i ; puré i piíi gravi Filosofi i n -
clinavano alia capricciosa fantasía d'Aristofane e di Lucia* 
n o , che un secólo raiscredentc avrebbe potuto infamare 
gii Dci immortali . Ved. /«] OJferva^Imi d-dh S f a n t m , f. 
384. 4440 
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tómij come lo splendido rappresentantedeUoFo/ 
viva, ragionevole e benéfica immagine deli' iru 
relligente Padre ( i ) . 

In ogni tempo si suppllsce alia mancaíiza FanatL 
d una genuina inspirazione dalle forti ilíusioni I T 
del! entusiasmo e dalle comiche arti del!' impo-
stura. Se al tempo di Gmllano q ueste arti non 
si fossero praticate che da' Sacerdoti Pagani per 
sostenere una causa spirante , si potrebbe forse 
l,sar qualche indulgenza alP interesse ed all' abi-
to del carattere sacerdottale . Ma puó esser so^ 
getto di sorpresa e di scandalo , che i Fllosofi 
stessi contribiiissero ad ingannar la superstiziosa 
creduhtá dell'uman genere ( 2 ) , e che fossero 
sostenuti i misterj Greci dalla magia o teuraia 
de'maderni Platonici. Essi arrogantemente ore-
tendevano di sconvoglier i'ordine della natura 
d'esplorare i segreti del futuro , di comandare 
agh spinti inferiori, di goder della vista e del
la conversazion degli Dei superiori ; e scoglien-
c0 í'^iima da'materiali suoi vlncoli, di riunir 

quelF 

1- ' í ' T H KOVTÜ TTccrpcgi. To chlamo i l ¡ o l e 
T t T ' an ,mat? ' r a S ' ^ l e , e benefic* ^rn&gln íll 
Z ¡ T u p : - u J - u n a n - ^ i n 
Dio r ' u l i 'n í" ^ Chl,ama .ll-Ss0le Di0> M i l « o n o di 

t i n / f a n n o f 5 " ^ f ^ ' 1 0 ^ tKntí m]^<>][ > W ™ ' 
flv.or/1 H SantlíIdcsert0i 6 11 " " i " circostanzainlor 
di vo?i co ' S0RO d Un.3C0l0r ^ - o s c u r o . I n vece di 
d ú r v i c i n c f . ' COde' Jamb!¡co f a « a comparirt da 



Giulia 
rio 

z66 ísUfld deíla decetdenza 
queli'immortal porzione all'infinito e divino SpL 

• rito. •>» ' ; • - , 
La devota e coraggiosa curiosita di Glu-

m l T t o l liano tent¿ 1 Filosofi coila speranza d' una facíl 
fanatis- conquista , che attesa la situazione del giovane 
mo di Joro prosélito poteva produrre le piü importan-

t i conscguenze* ( i ) , Gluliano apprese i primi 
erudimenti del le dottrine Platoniche dalla bocea 
d'Esedio, che avsa fissato a Pergamo la perse-
gukata e vagabonda sua scuola. Ma siccome la 
decadente forza di quel venerabile savio non e-
ra corrispondente all'arderé, alia diiigenzaedal
ia rápida penetrazione dello scolare, duede'suoi 
piü dotti discepoli, Crísante ed Ensebio , sup-
plirono secondo i l proprio desiderio di lui all' 
avanzato lor maestro. Sembra , che questi filo
sofi avesser gia prepárate e si fosser distribu ite 
le respettive lor parti ; ed artificiosamente pro-
curarono per mezza di oscuri cenni e di affet-
tate dispute d' eccitare le impazienti speranza 
dell' aspirante, finattanto che lo consegnarono ai 
loro compagno Massimo , i l piü ardito ed i l piü 
abite maestro della scienza teurgica. Dalle sue 
mani Giuliano fu segretamente iniziato in Efeso 
nel ventesim'anno della sua etá. La permanen-
za, ch'ei fece in Atene , con termo questa non 

na-

( i ) I l destro maneggío di questi Sofisti, che face-
van passare i i loro crédulo allicvo dalle maai delFuno a 
ejuelie deH'a l t ro , e rhiaramerte riportato da Eunapio p. 
69 76. con non sosperta semplicita. Lx Ab. de la Bletene 
ha intcsa ed elegantemente descinta tutta la commedsa Yii 
de Jnfyn ¡>. 6 i 'Sy. 
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Maturale alleanza di filosofía e di superstizione . 
Egli ottenne i l privilegio d* esser solennemente 
iniziato a'misteri d'Eleusi, che nelía general de-
cadenza del culto del la Grecia ritenevan qnaL 
che vestigio della primiera lor santitá; e tale fu 
lo zelo di Giuliano , che iti seguito invitó i l 
Pontefice Eleusino alia Corte della Calliapel so
lo fiae di perfezionare per mezzo di sacrificj e 
di riti la grand'opera di sua santificazione. Poi-
ché tali ceremonie si facevano in profonde cá
veme e nel silenzio della notte, e poiché ladi-
scretezza del 1'iniziato conservó 1'inviolabil se-
greto de' misterj, io non pretenderó di descri-
yere gli orridi suoni o le apparizioni di fuoco, 
che si presentarono a'sensi o all'immaginazione 
del crédulo aspirante ( i ) , íínattanto che non 
comparvero le visíoni di conforto e di cognizio-
m ni una fiamma di ^leste luce ( 2 ) . Nelle 
ca^erne d'Efeso e d'Eleusi la mente ¿i Giuliano 
fu penetrata da un sincero , profondo ed Inalté-
rabii' entusiasmo 5 quantunque dimostrasse alie 

vol-

( 1 ) Quando Giuliano in un moinsaraneo timor pá
nico , che lo sorprese, si fscc i l segno della crocc, i de-
snonj súbito sparirono . Gteg. Naz, O r a t . I I I . p. 71, Gre
gorio cuppone , che si fosseto spavenca í i , ma í Sacer-
doti dichiaiarono, che s'ersno sdegnari . í l lettore potra; 
sccondo i l grado della sua fede decidere questa questio. 

(2) Danno un'oscura e lontana Idea de' t e i ro t i e da' 
piaceri de l l ' in iz íaz ionc Dion Crisostomo , Tctnistio , Pte* 
c í o , e Stobeo, I I dotto autoie deüa Dlvit:* hega^Utie ha 
rifexito Ig lor© parole ( Vol . I . p. aj?, 2^7. a^g. iZo, tú , 
i765.5 ch'ssso destrstoedíe o forzatanjente applica alia §ua 
ípotesi „ * 



IsS í istorid de Ha decádsnid 
Volte íé vicende del la piá frode e dell'ipocrisiá^ 
che osservar si possono, o al metí sospettarsi ne' 
caratteri de' piü scrupolosl fanatici. Fino da que! 
momento esso con sacro la sua vita ai servizio 
agli Dei , e mentre pareva che le occupazioni 
della guerra, del governo e delio studio richie-
dessero tutto 11 suo tempo, era invariabiimente 
riservata una certa porzione deíl' ore della not-
te per l'esercizio della privata sua devozione . 
La temperanza,. che adornava i rigorosi costumi 
del sol dato e del filosofo 3 era accompagnata da 
varié frivole e strette rególe di religiosa asti-
nenza ; e Giuliano in onore di Pane e di Mer
curio, d'Ecate o d' Iside in certi giorni, s'aste-
iieva daU'uso di aícuni particolari cibi, che av-
rebber potuto dispiaceri alie sue tutelar i !,Divi-
nitá. Per mezzo di questi volontarj digiuni pre- , 
parava i sensi e Tintelletto alie frequenti e fe-
miglhri visite, colla quali veniva onorato dalle 
Potestá celesti. Non ostante il modesto silenzio 
di Giuliano medesimo possiamo apprendeíe dair 
oratore Libanio suo fedele amico, ch'egli vi ve-
va in perpetuo commercio con gil Dei e con 
le Dee, ch'essi discendevano in térra per godé-
re la conversazione dell'eroe lor favorito y che 
Inter rom pevan gentilmente i suol sonni toccan* 
dogli la mano d i capelli j che f avvertivano d* 
ogni immínente pericolo, e ío dlrlgevano con fe 
loro infallibil sapienza in ognl azione della sua 
vita; e che aveva esso acquistato un'intima Co-
gnizione si grande de' celesti suol ospiti, che fá
cilmente distingueva la voce di Giove da quel
la di Minerva, e la figura d' Apollo da quella 

d'Ér-
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tTErcole ( i ) . Tali vlsionl o nel sonno o nelía 
vigilia, che sonó gli effetti ordinarj dell'astinen-
2a e del fanatismo, abbassereb'oero quasl i ' Ira-
peratore ai 11 vello d' un moñaco Egiziano , Ma 
le vite d' Antonio e di Pacomio si consumarono 
in queste vane occupazioni, iaddove Giuiiano 
potea dal sogno delia superstizione passare ad 
armarsi per la battaglia , e dopo aver vinto m 
campo i nemici di Roma tranquillamente r i t i -
rarsl nella su a tenda a dettar del le savie e sa-
lutari leggi a un Impero, o a secondare i l suo 
genio In eleganti ricerche di letteratura e di fi
losofía . 

L'importante segreto dell'apostasia di Giu- s.U!f rs-
liano era affidato alia fedeltá degl' in'mati co' J,!s!?/sa 
quali era egli unito pe sacn vmcoli d' amicizia u ú g k . 

e di religione ( 2 ) . Cautamente spargevasi que-
sto piacevol rumore fra'seguaci delF antico cul
to, e la futura grandezza di luí divenne 1' og-
getto delle speranze, delle preghiere edellepre-
dizloni de'Pagani in ogni Provincia dell' Impe
ro, Pallo gelo e dalle virtu del loro reale pro-

se-

(1) La modestia d i Giuiiano limitossí ad oscuit cd 
accidentali segni ; ma Libanio difendesi con piacere ne'di-
giuni e nelle visioni del religioso eroe. Legat ' ad J u l i á n . 
p. is 7. e Orat , pa rent. C . 83. j 0 9 . 310. 

( a ) Liban. Orat , parent. c. 10. p . 233. 234. Gallo 
aveva qualche motivo di sospettarc dell'apostasia segreta di 
suo fratello , cd in una lettera , che DUQ ammettersi per 
genuina , esorta Giuliasno ad aderire ail» xeligione de' loro 
maggUri . Questo era un argomento, che per quanto sein-
bra, non era peranche peifettamente a proposito. Ved, 
qíu l i an . Qp, p, 454. ed Hif i , de J o v ^ n . fmi / / . 14,1, 
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selito ansiosamente aspettavan la medlcma d' o-
gni male e la restaurazione d' ogni bene, ed in_ 
vece di disapprovare Tardore He' lor pií desidé-
t j , Giuliano ingenuamente confessavad' esser am
bicioso di trovarsi iri tal situazione da poter es* 
ser utile alia sua patria ed alia sua religione . 
Ma questa religione medesima si guardáva con 
Occhio nemico dai successore di Costantino , le 
capricciose passioni del quale alternativamente 
salvarlo e mlnacciaron la vita di Giuliano. E-
ran severamente proibite le arti magiche e di-
vinatorie sotto un governo dispotico^ ch'era pór
talo a temerle j e sebbene a'Pagani fosse di ma
la voglla permesso 1' esercizio della lor super-
stlzione, i l grado di Giuliano 1' avrebbe eccet-
tuato dalla general tolleíanza. L' apostata presto 
divenne l'erede presuntivo della Monarchia , e 
la sua morte solamente avrebbe potuto quieta
re le apprensioni de'Cristiani ( i ) . Ma i l gio-
vane Principe y che aspirava alia gloria d' eroe 
piuttosto che a que! la di martire provvide alia 
propria salvezza col mascherar la sua religione ^ 
e 1'indulgente natura del politeísmo gli permet-
teva d* uniré ad esso i l culto pubblico d' una 
setta, che internamente disprezzava. Libanio ha 
risguardato Pipocrisia del suo amico , come un 
soggetto non di censura, ma di lodc . 5) Sicco-

me 

( i ) Gregorio ( I I I . p. 50.) con zcío inumano censu
ra Costaazo per aver risparaiato í ' apos ta ta fanciullo xuxug 
•ouSí'.TX malamente f a i v a t o . I l suo uaduttore prarcesc p . 
a65. cautamente ossc tv» , cUc ta l i espressioni noa dcbbün 
p t € n d « a i alia le t tc ta , 
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3, melé Statue degliDei(dice quell'oratore) che 
^ sonó state contamínate con le sporcizie , son 
3? poste di nuovo in magnifici tempj ; cosí la 
5) bellezza del la verká era collocata nella men-
„ te di Giuliano, dopo che fu essa purificata 
h dagli error! e dalle íbllie delta sua educazio-
w ne. Aveva mutato i sentimend ; ma siccome 
„ sarebbe stato pericoloso 11 irianifestarli,, con-
„ tinuo neiristessa condotta. Molto diverso dal-
„ l'asine d'Esopo ) che si cuopri con la peí le 
„ d'un leona, 11 nostro leone fu costretto a na-
3, scondersi sotto la peí le d'un asino: e mentre 
„ dormiva abbracciava i detrami del la ragione, 
3) dové ubbidire alie leggi della prudenza edel-
„ la necessitá ( 1 ) . La dissimulazion di Giulia
no duró piü di dieci anni dalla sua Segreta inL 
ziazione in Efeso fino al principio della guerra 
civile, aílorché si dichiaró nell'istesso tempo lm-
placabil nemico di Cristo e di Costanzo , Que-
sto stato di violenza poté contribuiré ad avva-
íorar la sua devozione; ed appena egli aveasod-
disfatto all* obbligo d' assistere nelle feste solenni 
aU'assemblee de'Crlstiani, torna va coll' impazlen-
za d* un amante a bruciare 11 libero e volOnta
rio incensó nelle domestlche sue cappelle di Gio-
ve e di Mercurio, Ma siccome ogni atto didis-
simulazione deve esse penoso per uno spiritoin
genuo, la professione del Cristianesimo accreb-
be 1' awersion di Giuliano verso una religione , 
che opprimeva la liberta di sua mente , e lo 
costringeva a tenere un contegno ripugnante al

ia 

(¡O Liban, Orat} fannt, c, I X . p, 3 3 J . 

i 
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la sinceritá ed al coraggio, che sonó gli attri-
buti pin nobiü del la natura umana. 

Suoiscrit. IJot¿ l'inclinazion di Giuliano fargli prefe-
ti controríre gli Dei d5Omero e degli Sclpioni alia nuo-
Ja1orCr'i Va fede' che il suo 2i0 avea stabiiito nei Ro-
stían* maao ImPero, e nella quale s'era egü santifi-

cato col sacramento del Battesimo. Ma come a 
filosofo gl' íncombeva di glustifícare i l proprio 
dissenso dal Crisdanesimo, ch'era sostenuto dal 
numero de'convertiti , dalla] catena delle profe.. 
zie, dallo splendor dc'miracoü e dal peso delT 
cvidenza. L'elaborata opera ( i )5 ch'egli com
pose in mezzo a' prcparativi della guerra Persia
na, conteneva la sostanza di queg'i argomenti 5, 
ch'-esso avea lungamente meditati nell' animo • 
Ne trascrisse e ce ne conservó alcuni frammen-
t i i l veemente Cirillod'Alessandria ( 2 ) suo ne-
mico; e quesd presentano una mistura ben sin-
golare dlngeguo e di dottrina, di arte sofistica 
e di fanatismo. L'eleganza del lo stiíe ed il gra-
do dell'autore conciliarono a questi scrltti 1' at

ien

to Fabricio Babl. Grace . 1. V. r . V I I I . p. ks. 90. e 
U i á n t x Tefiin. Paga». jp, ^ 44.^. harinaesattamer. 
te raccoito tut to cío che ora puo tiovarsi delle opere di 
Giuliano contro i cn ' s t ian i , 

(2 ) Cuca, settant'anni dopo la morte d i Giuliano, es. 
so esegm un' impresa, che s'ern debolmente ten ta ta' da 
FUippo di Sida, proüsso e dísprezzabile autorcj ma nep^ 
pur Popera di C h i l l o ha interamente soddisfatto i giudl-
C I pm favorevol i í e 1'Ab. de Bleterie Pref. a l' Hifi. de 

Jointn. p, 30.52. desidera , che qua'lche Teslop fhfofo in» 
traprenda la coniatazion d i Giuliano, 
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t«n2io„e del pubblico , ( 1 ) ; e nella lista de'ne 
mía del Cnstianesimo fu canee!lato i l celebre 
nome di Porfirio dal mérito o dalla riputazione 
maggiore di Gmliano. Gli animi de'Fedeli fu-
roño o sedotti o. scandali22ati o commossi; edi 
lagam, che ale volte ardivano d'impegnarsi in 
«na disputa disuguale, trassero dalle popoiari o-
pere del loro mperial Missionario un inesausto 
sussidio di xailaci obbiezioni . Ma nel continuo 
L r d ^ R T 0 - ' 1 taíÍ te0l0^{ ^udj , Tapera! 
or de Romam contrasse i non ingenui pregiu-

e le passioni d'un teológico polémico 2 Si 
crede irrevocabilmente obbligato a sostenere e 

che segretamente applaudiva alia forza e destrezJ 
2a con cui maneggiava le armi della controver 
sia, era tentato a diffidare della sinceritá o a 
disprezzare 1 ingegno desuoi antagonisti che o 
stmatamente resistevano alia forza della 'ragione 
e dell eloquenza. 6 

isde^noS''?11;5 .cheJvede^no con orrore e con T o l i 

P 4 T I T Tu dÍ GÍUÍÍaí10 ' aveâ  — 
a — n / p a k suf poten2a che 
fervenr \ ^ erano consapevoli del 
zienza Z > ^ ™ n o forse con impa, 

n2a ' che ^mediatamente s' accendesser le 
fiam-

v i ¿ Z ^ o V ^ ' T " ' C- 87' ^ ^ « n r r o d í c u i 
- c e la d i v L S Z e ? P ; i o t r , o r . X 5 - 0 ^ ^ 
« o g i u d i z í TTn c1 p 0 1 r i 0 ' p " 0 ' 

TOMO v í VCrS0 un P"nc,pe defonto-
5 
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fiamme della persecuzione contro i nemici ^ de-
d i Dei; e che l'ingegnosa malizia di Giuhano 
inventasse del le crudeli raffinate maniere di mor-
t i e di tormenti , che non si fosser ^ conosciute 
tlal rozzo ed inesperto furore de' suoi predeces-
sori. Ma in apparenza deluse rimasero le spe-
ranze ugualmente che i timori delle religóse fa-
zioni della prudente uinanita di un Principe ( i ) , 
che aveva a cuore la sua fama, la pubblica pa
ce ed i diritti del genere umano . Istrulto dáll 
istoria e dalla rifíessione , Giuliano era persua
do, she se i raali del corpo si posson qualche 
volta curare con una salutevol violenza , ñe ú 
ferro ne i l fuoco possono sradicar dalla mente 
l'erronee opinioni • Puó strascinarsi la ripugnan-
te vittima a pié dell'altare ; ma 11 cuore sem-
pre abborrisce e disapprova i l sacrilego atto del
la mano. La religiosa ostinazione s' indura e si 
esacerba dal!'oppressione; e tostó che la perse-
cuzion cessa, quelli, che hanno ceduto , ricevo-
no il perdono come penitenti, e quelli, che han 
reslstito , s1 onorano come martiri e santi . Se 
Giuliano avesse adottato 1* infmttuosa crudelta 
di Diocleziano e de suoi colleghi, sentiva bene, 
che avrebbe infamato la sua memoria col nome 
del tiranno, ed avrebbe accresciute nuove glo
rie alia Chiesa Cattolica, che avea tratto forza 

ed 

( i ) Libanio OrAt. parent* c . 58. p. 28J. ha cloquen-
temcnte spiegato i pr inc ip j tokrant i c ¡a condotta dell 
Imperiale suo a m í c o , c Giuliano stesso in una molto no-
tabiic cpistola al popólo di Bostra C Ep<fi. 51.) p ro tés ta la 
sua moderaziorc, e tradisóe i l suo zclo , che si confesss 
da Ammiano , c s5 esponc da Gregorio O r a t . I I L p . 7a. 
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ed aumento dalia severita de'Magistrati Pagani. 
Mosso da questi motivi, e Cemendo di turbare 
íl riposo d' un regno non ancora ben fermo , 
Giuliano sorprese tí mondo con un editto non 
indegno d'un politico o d' un filosofo. Egll este
se a tutti gli abitanti del mondo Romano i be-
nefizj d'una libera ed ugual tolleranza; e l ' ún i 
co aggravio, che impose a' Cristian! , fu di pri-
varli del potere di tormentare gli altri sudditij, 
a' quaii davan gli odiosi titoli d' idolatri e di e-
retici. Ai pagani si diede graziosamente permis-
sione, o piuttosto un ordine d'aprire tutti i ior 
tempj ( 1 ) ; e furono ad un tratto liberad dalle 
leggi oppressive e dalle arbitrarle vessazioni , 
che avean sofferto sotto i l regno di Costantino 
e de' suoi figli. Nel medesimo tempo i Vescovi 
e Cherici, ch' erailo stati banditi da 11' Arriano 
Monarca , furon richiamati dall' esilio , c resti-
tuiti alie respettive Ior Chiese ; i Donatisti, i 
Novaziani, i Macedoniani , gli Eunomiani , e 
quelli che con miglior fortuna aderivano alia 
dottrina del Concilio Niceno. Giuliano, che iru 
tendeva e derideva le lor teologiche dispute J 
invitó al palazzo i capi del le sette contrarié per 
poter godere i l piacevole spettacolo de' loro fu-

rio. 

(1) Itt Grecia s'aprirono per espresso comando d i luí 
1 tempj di Minerva prima della morte di Costanzo Liban. 
Qrap. partnt . c. 55. p. 280., e Giuliano stesso si dichiavó 
Pagano nel pubblico suo manifestó agli Atenics i . Quesra 
mdub i t abüe prora puo coireggcrc 1'inconsiderata aSscrzio-
ne d' Ammiano , che pare, che supponga che Costantino* 
poli fosse i l Juego, dove egli scuopfx ¡i suo attaccamento 
agli Dei , & r 

S 2 
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riosl incontri. 11 clamor delia controversia quaU 
che volta eccitó 1' Imperatore a gridare: „ U-
^ ditemij i Franchi e gli Alemannl mi hanno 
9;> ascoltato,,; ma presto conobbe, che al lo ra trat-
tava con nemici piü ostinati ed implacabili , e 
quantunque impiegasse la forza dell1 eloquenza a 
persuaderli di vi veré in concordia, o almeno in 
pace, avanti di licenziarli dalla sua presenza re
sto perfettamente convinto, ch'ei non avevache 
temeré dall' unione de'Crlstiani. L'imparziale 
Ammiaño attribui quest' affettata clemenza al dê  
siderio di fomentar 1'interne divisioni deila Chie-
sa; ed in fatti 1'insidioso Cristianesimo era in-
separabilmente connesso con lo zelo, che Giulia-
no professava di restaurar 1' antica religión dell' 
Impero ( i ) . 

zeio,_e L Appena salito sul Trono, secondo ií costm^ 
neVdi10* m e de'suoi predecessori, assunse il carattere di 
Gíuüa- Poñtefice Massimo non solo come i l piia; onore-. 
no nella voie titolo deila grandezza Imperiale, ma ezian-
S n e dci^'10 come 1111 sacr0 e<í impo^nte uffizio, i do-
p3gane. veri del quale era egli risoluto d* eseguire con 
sirno, pia diligenza- Poiché gli affari del lo stato im-

pedivano al 1'Imperatore d'unirsi ogni gio rno ne-
gli aíti di pubbllca devozione co' suoi sudditi ^ 

de-

( i ) Animian. X X H . s. Sosomcn. I . V. c 5. Befila 
mor'itur , tratiqulll itas r e d i t . . . omites Eplfcofl , qul de j>ro~ 
f r l i s fedlbus fnerant extermUiat l , p<r i n d u l g e n t í a m ntv't 
Princlpls ad Ecclefias redeunt . Gi ro l . adv. Luc i f er . Tom. 
I T . p, í 4 j . Ottato rimprovera a' Donatisti d' esser debitoii 
deila IOJC salvezza ad un apostara K II. c. «<í. p. j í . l i s 
Ed'tt. JSvpint 
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dedico una cappella domestica ai solé suo Dio 
tutelare; i suoi glardini eran pleni di statue e 
di altar i degH ^ Dei ; ed ogni appartamento del 
Palazzo avea l'apparenza d'un magnifico tempio. 
Ogni mattina ei salutava i l padre delle luce con 
un sacrifizio > si spargeva i l sangue d' un' altra 
Tittima nel momento, in cui i l solé cadevasot-
to 1' orizzonte ; e la luna, le stelle éd i gen) 
delía notte ricevevano i lor respettivi ed oppor-
tuni onori dell'istancabil devozíone di Giuliano. 
Nel le feste solenni regolar mente visitava i l tem
pio di Dio o della Dea, a cui quel giorno era 
particolarmente dedicato, e procurava d' eccitar 
la religión© de' Magistrati e del Popólo coll' e-
sempio del suo proprio zelo- Invece di sostener 
1'alto stato d' un Monarca distinto dallo splen-
dor della pofpora ^ e circondato dagli aurei scu-
di delle su« gardie, Giuliano con rispettoso ar-
dore s esercitava ne' minimi uffizj che apparte-
nevano al culto degli Dei. In mezzo alia sacra 
ma licenziosa folla di Sacerdoti, d* inferiori mi-
nistri e di femmine danzanti ^ ch'erano addette 
al servizio del tempio , V oceupazione dell' Im-
peratore era quella di portar le legua , di sofl 
fiar nel fuoco, nel prendere i l coltello, d5 ucci-
der la victima j e ponendo le sanguinose sue 
mani nelle viscere dello spiránte anímale , di 
tirar fuori i i cuore o i l fegato per leggervi coii 
la consumata abilitá d' un aruspice gli immagi-
narj segni degH eventi futuri . I pii\ sav) frá* 
Pagani censufavano tale stravagante supersti^io-
íie j che afíettava d i disprezzare i ritegni dellá 
prudenza e del decoro. Nel regrto d'un PrincL 
péj che pratkava le rigide massime d' economía, 

S 3 .la / 
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la spesa del culto religioso consumava una gran 
parte deH'entrata; si trasportava continuamente 
una quantita de1 piií rari c piú begli uccelli da 
remotl paesi per ucciderli sugli altari degli Dei; 
frequentemente si sacrificavano da Giuliano cen-
to bovi nel medesimo giorno ; e presto si spar, 
se un detto scherzoso fra i l popólo, che se tor-
tiava dalla guerra di Persia colla vittoria , la 
razza del bestiame cornuto insensibilmente sa-
rebbesi estinta. Puré questa spesa puó sembra
re inconsiderabile , qualora si paragoni con gil 
spíendidi dona t i v i , che offerti furono dalle ma-
ni deirImperatore o per ordin di luí a tutti l 
íuoghi celebri di devozione nel mondo Romano; 
e con le somme concesse per restaurare ed or
nare gli antichi tempj, che avevan sofferto o la 
tacita decadenza del tempo , e le recenti ingiu-
rie del lo zelo Cristiano . Incoraggite dall' esem-
pio, dall'esortazioni e dalla liberalita del pió 
loro Sovrano, le cittá e le famiglie ripreser la 
pratica delle trascurate lor ceremonie . „ Ogni 
„ parte del mondo ( esclama Libanio con de
voto trasporto ) splegava 11 trionfo della Reli-
,5 gione, i l grato prospetto di altari ardenti e di 
5) uccise vittime, i l fumo dell' incensó , ed un 
„ sollenne ordine di Sacerdoti e diProfeti senza 
5, timore e senza pericolo . S' udiva sulla cima 
„ delle piú alte montagne i l suono delle preci 
5} e della música, ed i l medesimo bove serviva 
„ di sacrifizio agí i Del, e di cena pe1 lieti loro 

devoti ( i ) . 
Ma^^ 

11 ) La icstaurazio::c d,d culto rngano c dcscritra da 
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Ma i l genio e la potenza di Giuliano non 

furono sufficienti per 1'impresa di restaurare una ¿^ú^s 
reiigione, d i era mancante di principj teologici, gancsi,' 
di precetti moral i e d' ecclesiastica disciplina ; m o . 
che tendeva rápidamente alia decadenza ed alio 
scioglimentó 3 e che non era suscettibile d' aU 
cuna solida o stabile riforma . La giurisdizione 
del Pontefice Massimo , dopo che specialmentc 
queU'uffizio erasi imito aU' Imperial dignlta , s' 
estendeva a tutto 1'Impero Romano . Giuliano 
elesse per suoi vicarj nelle diverse Provincie i 
Sacerdoti e Filosofi , che stimó piú, adattati a 
cooperare all' esecuzione del suo gran disegno; e la 
sue lettere pastorali ( i ) , s'c permesso d'usare 
tal nome, tutto ra presentano una pro va moho 
curiosa de' suoi desiderj e disegni . Egli ordinó 
che in ogni citta 1' ordin Sacerdotale fosse com-
posto, senza distinzione alcuna di nascita o di 
ricchezze, da quelle persone che fossero le piu 
cospicue per loro amore verso gli Dei e verso 
gli uomini. „ Se i medeslmí (continua)son reí 

Giuliano . Mlfopog. p. J+Í. , da Libanio O r a t . p a n m . c. 60. 
p. 237. e O r a t , Confuí , ad J u l i á n , p. 245. 24-5. edlP. 
Mor el. da Ammiano X X I I . 12., e da Gregoiio Nazianzeno 
O r a t . I V . p. IJ Í I . . . Qiicsti Scr i t tor i convcngono nella so. 
ftanza cd anche se ' fa t t i minuci j ma i difterent! aspetti , 
ne qua!i vcdevano 1'estrema divozione d i Giul iano, esprU 
mono diversi gradi d 'amor proprio , d'appassionata ammi-
xazione , d i dolcc disapproVazionc e di parz ía l invcttiva . 

( O Ved. Giulian. Epl f i . 4.9. 6 i . 6 e d un Itiogo e 
curioso fiammcnto senza principio ne fine p. 288. 305. , 
I I poBtcficc Massimo deride la storia Mosaica c la disci
plina Cristiana, prcfcriscc i Pocti Grcci a' Frofcti Ebrei , 
c dissimula col i 'a r te d" un Gesuita i l culto reUtivo de lie 
i m m a g i n i . 



iSo htorta delll decadenzd 
» di qualche scandaloso delitto , potranna esser 
„ censurati o degradati dal Pontefíce superiore; 
« ma finattanto che ritengono il loro grado , 
» íiaiino diritto al rispetto de' Magistrati e deí 
3, Popólo. Posson dimostrare la lor umilta neL 
„ la schiettezza delle vesti domestiche e la di-
„ gnitá nella pompa delle sacre . Quando son 
3, chiamati secorido l'ordine ad uffiziare avanti 
„ all'altare, non dovrehbero peídeterminatonu-
3, mero di giorni partirsi dal recinto del tem-
5J pío ; ñé sofFrir dovrebbero , che passasse un 
i , sol giorno senza le preghiere ed i l sacrifizlo , 
3, che son obbligatl .ad offerire per la píosperitk 
3, del lo stato e degí'indmdui, L'esercizid delle 
,5 sacre iofo funzioni esige un'immacoláta puri-
5, ta si di mente che di corpo; ed anche allor-

\ „ che son fuori del templo nelíe occupazioni 
5> della vita ccmune incombe loro di so'rpassare 
„ in decenza e in vlrtü gíi altri loro concitta-
3J dini. I I Sacerdote degli Dei non dovrebbe mai 
„ vedersi ne'teatri o nelíe taverne. La suacon-
,3 versazione dovrebbe esser casta, ilsuo cibotem-
5, perato, i suoi amici d' onesta riputazione ; e 
3} se qualche volta si fa vedere nel Foro o neí 

Palazzo, non dovrebbe compariryi che come 
„ avvocato ¿i queli'i, che haritto chiesto in va-

«o giustlzia o pietá. I suoi studj dovrebbero 
5J esser coerenti alia santitá della sua professlo-
#-, ne. Le favole licenziose, le commedie o le 
„ satire dovrebbero esser bandite dalla sua l i -
„ breria, che solo dovrebbe esser composta di 
» scritti storicí e filosofici; di storla fondata sul-
5, la veritá, e di filosofía connessa con la reí!» 
3> gionc. L'empie opinión! degli Epicufei e de-
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gü Scettici meritano i l suo abborrimentoedi-

„ sprezzo ( i ) ; ma dovrébbe diligentementestu-
„ día re i sisteml di Pitagora, i Platón i e degli 
„ Stoici, che insegnano concordemente , che vi 
53 sonó gli Deij che i l mondo c governato dal-
h la lor provvidenza; che la lor bontá é la sor* 
„ gente d'ogni bene temporale; e che hanno es-
„ si preparato per V anima umana uno statofu-
„ turo di premio o di pena „ . L" Imperial Pon-
íéfice inculca ne' piu persuasivi termini i doveri 
della benefícenza e dell'ospitalitá ; esorta 1' in
teriore suo ciero a raccomandare la pratica uni
versal e di qaelle virtu \ promette d' assisteí la 
loro indigenza col tesoro pubblico ; e dichiarasi 
risoluto di stabilire degli ospedali in ogni c i i t \ 
dove potesse i l povero esser ricevuto senz' alcu-
na odiosa distinzione di reíigione o di patria « 
Giuliano vedeva con invidia i savj ed umani re-
gol amenti nella Chiesa, ed assai francamente con-
fessa i'intenzione che aveva di spogliare i Cri.. 
stiani dell' applauso e del vantaggio , ch' essi a-
veano acquistato mediante la pratica esclusiva di 
caritá e di benefícenza ( 2 ) . 11 medesimo spiri-

to 

( i ) L ' fsuhazione di Giuliano p, j a r , , che s' estid. 
gaessero quesr'empie serte cd aiiche i loro s c r i t t i , puo cs-
* « e assai coexente al caratterc Sacerdotale j ma e indegno 

un Piloiofo i l desiderare, che si celasse agli dechj "deV 
genere umano alcana opiniotie o argomento p i i i r iuügnante 
alia propria . ' r * ° 

. 5 ín s ' nua pe 10 , che i Cristian) sotto pretcsto di 
carua inyoíavanó i fanciull í alia lor religlone ed a lord 
gca i ton , l i trasportavano sopra de He navi , e coridannava-
no ^ucstc victime ad una vita d i povertá o d i servitu in 
n a icmoto paese p. 3 0 3 . Se Tacensa fosse stará provaca , 

i : w o dc>v«t« non era di d o k x s i , ma di p u n i r é . 



2S2 Istoría della decadema 
to d'imitazíone poté disporre'i' Imperatore a a-
dottare varié instituzloni ecclesiastiche, i'uso ed 
i m por tanza del le quali confermavasi dal buon 
successo de' su01 nemici . Ma se si fossero rea-
Üzzati questi piani immaginarj diriforma, quell' 
imperfetta e forzata copia sarebbe stata meno 
giovevole al Paganesimo che onorevole pe' Cri-
stiani ( 1 ) . 1 Gentil i , che pacificamente segui-

v vano i costu mi de' loro maggiori, resta roño piut-
tosto sorpresi che edificati dall' introduzione di 
u-si stranieri; e nel breve periodo del sao regno 
Giuiiano ebbe frequenti occasioni di dolersi della 
mancanza di fervore nel suo par tito ( 2 ) . 

rilosofi L'entusiasmo di Giuiiano gli facea risguar-
050 ' dar gli amici di Giove come se.pi pe rsonal i a-

mici e fratelli ; e quantunque trascurasse 'con 
parzial disprezzo i i mérito della costanza Cri. 
stiana 5 ammirava e premiava la nobil perseve-
ranza di que'Gentili, che pretérito aveano i l fa
vor degli Dei a quello dell'Imperatore (3 ) . Se 

L ' Oi-

f 1 ) Gregorio Nazianzéno c faceto , ingegnoso ed ar. 
guto O ra t . I I I . p. 101, 102. ce. Egl i pone in ridiculo la 
fol l ia di tal vana imitazione , c si diverte ad investigar 
qnali moral i o reologiche lezioni pocrebbero tjarsi dalle 
favole Greche . 

( 2) Egli necusa uno de'suoi ponrsficí d ' "na segreta 
lega co' Vescovi e Preti Cristiani Efift. 6 2 . O p u y tv 

•rroXKriv ¿XÍV QXtybiptav mr-xv v/uiv irpcg r t í q S-Süg , v e d e n d o p e r -

t i n t o che i n ttúl fi t r o v a m o l l a , negllgent^a. -verfo g i l D e l i 

e di nuevo r / J . ' x - O Í $ T U paS-tiM^g che »»! c o s í l á n 

g u i d a m e n t e ec . E p l s t . 6 j , 

( j ) EÍ leda la fedelta d i Callisscne Sacerdotessa di 
Crcrcre, oh'esa stata due volee costante come Penelope , 
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oítre la religione coltivavano anche ta letceratu-
ra de* Greci , acquistavano un diritto maggiore 
all'amicizia di Giuliano, che poneva nel nume
ro del le sue divinitá tutelar!. Nella religione , 
ch' egli aveva abbracciato , eran quasi sinonimi 
pietá ed erudizione ( 1) j e una folla di poeti , 
di retori, e di filosofi correva alia corte 1 ni pé
nale ad occupare i posti vacanti de' Vescovi che 
avean sedotto la credulitá di Costanzo . 11 su o 
successore stimava i vincoli dell' iniziazione mol-
to piü sacri di quelli dejla consanguineitá; scel-
se i piü favoriti fra' savj, ch' eran profondamen-
te perki nelle occulte scienze della magia edel-
ia divinazioae; ed ogn'impostore, che pretendea 
di rivelare i segreti íUturi, era sicuro di godere 
1' accesso agli onori ed alie ricchezze ( 2 ) . Fra' 
filosofi Massimo ottenne i l grado piü eminente 
nell1 amicizia del suo reale discepolo che ad es-
so comunicava con intera confidenza le sue a-
zioni, i sentlmenti ed i reiigiosi disegni che a-
veva nel tempo che * resta va sospesa la guerra 

e la 1 i mu ñera col Sacerdocio della Dea Frigia a Pessino 
Jul ián . Eflfi. A I . Applaudc alia fermezaa d i Sopatro d i 
Je ra poli , che p iu voire da Costanzo c da Gallo era stato 
stimolato ad apostatare Eplst. zy. p . 401-

< 1) O IÉ yoUiY,o¡v «J'ixcpx Xoyxg Té H3t: -S-ÉWV lípoc : 
¡timando conglunti fra, lar» i razjvcln'] ed l mUPer] de gil 
Del . Ora?, parent. c. 77. p. j02 . viene inculcaro spesse 
volte i l medesimo sentimenco da Giuliano, da Libatiio , c 
dagli a l t r i del loro partito . 

-_( 2 ) A nimia no X X I r. 12. espone elegantemente la cu-
i iosi ta e c redul i tá dell ' Imperatore, cfcc approvava ogni 
specie di divinazione . 



1§4 i/toríá delid decadetizá 
civile ( i ) v Tostó che Giuliano ebbe preso pos-
so possesso del palazzo di Costantinopoli , man
dó un onorevole e pressante invito a Massimo á 
che in quel tempo dimorava a Sardi nella Li
dia con Crisantio suo compagno nell' arte e ne-
gli studj . I I prudente e supersticioso Crisantio 
ricnsó d' íntraprendere un viaggio, che appariva 
secondo le rególe della divinazione in un aspeu 
to i ! piü minaccioso e maügtlo ; mau ií compa
gino, ch' era d' un fanatismo di tcmpra piü ar-
dita , persiste nell' interrogazioni finattanto che 
non ebbe estorto dagli Dei un apparente con
senso á'suoi desiderj ed a quelli deU' Im pe rato-
re. 11 viaggio di Massimo per le cittá dell' A-
sia spiegava il trionfo della filosófica vanita ; ed 
i Magistrati gareggiavan fra loro negli onori che 
preparavano per ricever Tamico del loto Sovra-
no- Giuliano quando seppe l'arrivo di Massimo 
recitava un'orazione in Senato ; immediatamen
te interruppe i l discorso , corsé ad incontrarlo , 
e dopo un tenero abbraccío lo condusse per ma
no in mezzo delTasserablea, dove pubblicamen-
te confesso i vantaggi, che aveva tratti dall' I-* 
struzioni del filosofo. Massimo ( 2 ) , che presto 
acquistó ía confidenza di Giuliano , ed influiva 

no" 

( 1} Giuliano Efljt. 38. sono indii izzate al filosofo 
Massimo le altre tre lettere 15. xs. e 39. col medesiroo 
stile d ' amicizia c di confidenza , 

( a ) Eunapio í» MASS'IPÍO pi 77. 7¡8Í 79^ & Chrp * 
f a n t h i » p. 147. 148. ha minutamente í ipor ta t i questi aned-
don", ch" ci crede i fat t i p iu importanci di quel tempo , 
Nondimeno ingenuamente eonfessa la fxagil i tadi Massimo. 
I I suo ricevimento a Costantinopoli e descritto da Liba
d o O r a t , ¡¡Artntt C. S í , £, JQ}, C da Ammiano X X H . 7' 
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nC suoi consigli, fu insensibilmente corrotto dal
le tentazioni d'una corte. I I sao vestiré diven-
ne piü splerrdido, i l suo portameato piú altero, 
e sotto un al tro regno fu esposto all' odiosa in-
vestigazione de'mezzi, co'quali aveva i l discepo-
lo di Platone accumulato nelle breve durata del 
suo favore una moho scandalosa quantitá di ric-
chezze. Dagli altri Filosoii e Sofisti, che furo-
tio invitati alia corte Imperiale o dalla scelta 
di Giuliano o dal buon successo di Massimo , 
ben pochi furono capad di conservare la loro 
ianocenza o riputazione ( 1 ) . I generosi doni di 
danaro, di terre e di case non furono suíficien-
t i a saziare la rapace loro avarizia ; ed era giu-
stamente ectítato lo sdegno del popólo dalla r i -
membranza dell'abbietta lor povertae delledisiiv 
teressate loro proteste. Non poté sempre ingan-
narsi la penetrazion di Giuliano; ma ei nonvo-
leva avvilire i l carattere di quelli, i talenti de' 
quali meritavano la sua stima; voleva evitare la 
doppia taccia d'imprudenza e d'incostanza; ete
ro eva d'abbassare agí i occhj de'profani 1' onor 
del le lettere e della religíone ( 2 ) . 

11 

( O Clisando, cheavea rieusato di partir dalla Lidia s 
fu crcato sommo Sacerdote della Provincia. i l cauto e 
moderato uso, che fecc del suo potete, 1" ass ic tuó dopo la 
nvolazione, e visse in pace, mentre Massimo, Prisco er, 
fu ron perseguitati da' minis t r i Cristian! . Ved. le avven-
turc di que'fanatici sofisti raccoitc dal Erucker To. I I . 
a8r-29j. 

CÍ ) Ved. Libanio Orat , parent. c . r o í . 102. p, ja4. 
3^5. 32.S. ed Cuna pío Vit. Sephlsra. in Proderesie p . t z 6 . 
á ícun i studetui, k speranze de 'quali erano íorse real fon. 



Conver-
s ion i . 

2Eé Istoña dzlla decade/na 
11 favor di Giaiiano era quasi uguaimente 

diviso fra'Pagani,, ch'erano stati fermamente at-
taccati al culto de'loro maggiori, ed í Cristiani 
che prudentemente abbracciavan la religione del 
loro Sovrano . L'acquisto di nuovi proseliti ( i ) 
soddisfaceva la superstizione e la vanliá j domL 
nanti passloni del!'animo suo; e s'udi protesta
re coli'entusiasmo d'un Missionario , che s' egli 
avesse potuto rendere ogn' individuo piu ricco di 
Mida/ed ogni cittá piu grande di Babilonia , 
non si sarebbe creduto il benefattore dell' uman 
genere, se nei tempo stesso non avesse anche 
potuto richiamare i mol sudditi daif empia lor 
ribellione contro gil Dei immortaíi ( 2 ) . Un 
Principe, che avea studiato ía natura umana, e 
che possedeva i tesori del Romano Impero, po-
teva adattare gli argomenti, le promesse ed I 
premj ad ogni ordine di Cristiani ( 3 ) ; ed i l 

me-

date o stravaganti, si r í t i r a rono disgustan Greg. Nazianz. 
O r a t . I V , p. 120. Egl i e serano , che non possiamo cssere 
i n grado di contraddire al t i ró lo d 'un capí to lo di T i l l e -
raont Hlf i . des Emper . T o m . IV . p. f e o . L a cour de JHW 

Hen est plcine de philosophcs 5c de gens peidus „ . 
( O Nel regno d i Lu ig i XIV. i suoi sudditi d' ogni 

ordine aspiravano al glorioso t i ró lo d i Cmvert i j f eur , ch ' 
esprimeva lo zelo e successo loro in far de' proseliti . Si 
la parola che 1'idea in Francia: sonó presentemente anti
cúate . 

( 2 ) Vedansi le f o r t i éspressioni d i Libanio , ch' era-
no probabilmente queíle d i Giuliano medssimo Orat. fa • 
rtnt. c. 59. p . 285. 

( 3 ) Q.uando Gregorio Nazianzeno O r a t . X. p, j é y . 
vuol magnificare la fermezza Cristiana di Cesario suo fra-
íe l lo medico alia corte Imperialc , confessa che Cesario di» 

x spu-. 
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mérito d'nif opportuna conversione serviva a sup-
plire a'difetti d'un candidato, o anche adespia
re i l delitto d' un reo . Siccome 1' armata e la 
pin forte macchina del potere assoluto , Giulia-
no applicossi con particolar diligenza a corrom
per la religione delle sae truppe , senza i l cor
dial concorso delle quali ogrti passo doveva es-
ser pericoloso ed mutile, e i ' Índole natural de" 
soldad rende tal conquista altrettanto tacile, quan-
to era importante. Le legioni deíía Gallia s'at-
taccarono alia fede ugualmente che alia fortuna 
del vittorioá) lor Capitano; ed anche a vane i la 
morte di Costanzo egli ebbe il placeré d' annun-
ziare a'suoi araici, ch' essi assistevano con fer-
vente devozione e vorace appetito a' sacrihz) , 
che plu volte s'offerirono nel suo campo, d' in-
tere ecatombe di grassi bovi ( 1 ) . Le ármate 
deirOriente, ch'erano stata tratte alio stendar-
do del la croce e di Costanzo, richiesero una piíi 
sottile e dispendiosa specie di persuasione . L ' 
Imperatore ne'giorni di pubbliche e solenni fe-
ste riceveva V omaggio , e premiava it¡ mérito 

del-

sputb con un formidabüe avvcrsario , •jr3X»v í" owM'-s , 
«cu fj.ty%v ¿v icymv íftvoTMxí ahbondante di ttrml e grande 
«•ella, for^a del difeorfe. Nelle sue invective appena conce
de alcana dose d' ingegno o di coxaggio all' apostata . 

C 1 ) Giulian. Ep l f i . 38- Ammian. X X I I . 12. ^ ídeo ut 
'"• diespene s ingó los milites carnis d i s t e n t i r é sagina vift i tan-
tes incultlus , petufyue avidi tate a r r e p t i humeris Impefiti t r a n -
ieuntum per plateas ex pnhlicls a e d i b u s . . . ad sua d iver-
fofiét portarentur . Tanto i l devoto principe chelo sdegna-
to Istorico descrivon la medesima scena i e nel i ' I l l i r i c o 
non menoche in Autiochia sioaili cause debbono aver pros-
dotco sfraíli eftetti. 



28 S Is torta de Ha decadsnza 
áelle truppe. I I suo trono era circondato dall' 
insegne militari di Roma e della RepubbÜca ; 
i ! santo nome di Cristo era cancellato dal La-
bami ed eran cosí destrámente mescolati i sim-
boli di guerra , di raaestá e di Pagana super-
sdzione, che il suddlto fedeíe incorreva i l de-
litto d'idolatría, quando rispettosamente saluta-
va la persona o i ' immagine del suo Sovrano . 
I soidati passavano 1' un dopo 1* altro avanti di 
Uü; ed a ciascheduno di essi , prima che dalla 
man di Giuliano ricevesse un liberal donativo 
proporzionato al suo. grado ed a' suoi servigj 
imponevasi di gettar pochi grani d'incensó nel-
ía fiamma che ardevasopra 1'altare. Alcunicon-
fessori Cristiani poteron resistere , ed. altri pen-
tirsi di tal' atto; ma la massima parte alletta-
ta dalla vista delí'oro, ed intimorita dalla pre-
senza deirimperatore contrasse i l coípevole im-
pegno ; ed ogni considerazione di dovere e d' 
interesse l i coníermava nella perseveranza infu
turo del culto degli Dei. Con la frequente r i -
petizione di tal i artiíizj ed a spese di somme > 
che sarebber servite a comprare i servigj della* 
meta delle nazioni della Scizia J Giuliano appo-
co appoco acquistó rimmaginaria protezion de
gli Dei per le sue truppe, e perde lo stabile e 
reale sostegno delle Romane Legloni ( i ) . In 

fat-

( i ) Grcgor. Q r a t . I I I . p. 74. 75. « j . B S . , c L iba r . 
O r a t . parent. c. 81. 8a. p . 307. 20?. n ípt «roiWnv r r y 
e-rr« Jr.v «¡t ccp\>sU0(l TtXtíTov avnXa)S"oí yUfyoev : per 
ta le ardorg negó essersi spese trraw tom?»e, l \ sofista con. 
fessa e giustifica la spcsa di qticsts m i l i t a d conversío., 
n i . 
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fatti eglí é piú probablle , che la restaurazione 
e l'incoraggimento del Paganesimo dovesse seo-
prire una moltitudine di pretesl Cristiani 3 che 
per motivi di vantaggi temporale aveano aderL 
to alia religione del precedente regno; eche do-
po con la medesima flessibilitá di coscienza tor-
narono alia fede professata da'successori di Gin-
llano. 

Mentre i l devoto Monarca continuamente Ebrd 
s'affaticava a restaurare e propagar la religione 
de'suoi antenati , concepi lo straordinario dise-
gno di rifabbricare il templo di Gerusalemme . 
ín una pubbilca lettera ( i ) alia nazione o co. 
munitá degli Ebrei dispersi perleProvinciecom-
passiona le loro disgrazie , ne condanna gli op-
pressori, ne loda la costanza, si dichiara grazio-
so íor protettore, ed esprime una pía speranza, 
che dopo i l ritorno della guerra Persiana gü 
sará permesso di soddisfare i suoi voti alT On-
nlpotente nella santa sua citta di Gerusalemme. 
La cieca superstizion e l'abbietta servltu di que' 
mlserablH esuli avrebbe dovuto eccitare i l di-
sprezzo d' un filosofo Imperatore; ma essi meri-, 
taroiw Tamicizia di Giuliano peí loro implaca-
bil odio al no me di Cristo. La sterile sinagoga 
abborriva ed invidiava la feconditá della ribellc 

Chie-

{ i > La letrera XXV. di Giuliano e indirizzata alia 
cumrauni tadcgl iEbrei . Aldo Venet. 1499.1' ha norata con un 
ÍÍ yvnaioq t se genulna ; ma da tal taccia é stata giustamente 
liberara da'seguenti Edi tor i Petavio e Spancmio. Fa men-
zione d i questa lettera Sozomeno J. V, c. 22. cd i l senso 
d i cssá vien confermato da Gregorio Ofut . I V , p. n i . e 
da Giuliano medesimo F r a g m . P. 295. " 

T O M O VI . T 



25)0 Istorut della decadenzd 
Chiesa; ía forza degli Ebrei non era uguaíe aí-
la loro malizia; ma i lor piu gravi Rabbini ap-
provarono la privata uccision d* un apostata ( i ) ; 
ed i lor sediziosi clamori avean spesso svegliata 
1' indolenza de'Magistrati Pagan!. Sotto i l regno 
di Costantino gli Ebrei divennero sudditi de'lor 
ribelli figliuoli; passó lungo tempo , che prova-
rono I ' amarezza dalla domestica t í rannia. L e i m -
muni tá civil i , che loro erano state concesse o 
confermate da Severo, fu roño appoco appoco r i -
vocate da'Principl Cristiani; ed un temerario tu
multo eccitato dagli Ebrei della Palestina ( 2 ) 
parve, che giustificasse le lucróse maniere d' op-
pressione invéntate da' Vescovi e dagli eunuchi 
della Corte di Costanzo. L ' Ebraico Patriarca , 
al quale veniva sempre permesso d' esercitare u-
na precaria giurisdizione, teneva ía sua residen-
za in Tiberiade ( 5 ) ; e íe vicine cittá della Pa
lestina erano piene de' residui d' un popólo , ch' 
era fortemente attaccato alia térra promessa *• 

iMa 

( 1 > i l Mi'naách determinava la mortc contro quelll 
che ahbandonavano il fondamento. I l giudizio di zelo é 
spiegato dal Marsham Cano» Chron. p. ¡ ó u 162. Edlt, fol. 
Latid. I6-JÍ . e dal Basnagio HUt. des Ju'ifs Te. VIII . p. lao. 
Costantino fece uña legge per protegiere i Cristiani con» 
vertiti dál ciudaismo í Cod. Teod. lib. X X I . Ti t . VIII . leg, 
1. Gotofred. Tim. VI. p, 215. 

i Ét intefea ( nel tempo della guerra civilc di 
Magnenzío ) Jud&rttm stditio, qui Tatr'tdum nefarie in 
regnl spedem iuitulerunt , tppressa } Aurel. vittor. in Ce»" 
ftttnth c. 4a, Ved. Tillemont fílst. des Emftr, T . IV. p. 
¡379» in 4. ^ 
V C J ) La citt i e la sinagoga di Tiberiade Sonó curio, 
sámente doscritte da Rcland PsUstln, Tom, i l , p. i o } 6 . 
5 «42:. 



hdr Impero Panano. Cap: XXUL 2 91 
Ma fu rinnovato ed iiivigórito 1'edicto d' Adria
no; éd essi guardavano da iontário le mura del-
la santa Cittá profánate sotto i loro occhj dal 
trionfo déllá troce e daila devozion de' Gristia-
nl ( 1 ) . 

' In mezzo ad un sassoso e sterll paesé íe ^"^Sj' 
•mura di Gerusalemme ( 2 ) contenevano le due 
montagné di Sion e d' Acra dentro un ovale re
cinto di circa tre migUa Inglesi ( 3 ) . Verso H 
mezzodi érano suli'alto declive del monte Sion. 
la paité piu elevatá della cittá e la torre di 
David; ál Settentrione le fabbriche deüapiiibas-
sa parte cuóprivano la spaziosa cima del monte 
Acra; ed una parte del colle distinto col nome 
di Moriah c posto a livello dall' industria umana 
erá coronata dallo stabile templó della hazione 
Giudaica¿ Dopo 1'ultima distruzione del templo 
per 1* armi di Tito é d' Adriano j si fece jpassar 
1' aratro sopfa la Terra Sacra come uii segno di 
perpetuo interdetto. Siorine fu abbandonata, e fu 
ripieno i l voto della piü bassa parte della cittá 
ton pubblici e privad edifizj della Colonia Ella, 

che 
< r . « . i . i l . . i ; . i . r i l l - — • - i — ^ , . . < , i ' _ l . . . . . . . r - „•• .„ . . • „ - , . . . . 

f r ) I I Basnagio ha picnanacnte illustrato lo stato deglV 
Ebiei sotto Costantioo cd i suoi succsesori. Tomo V I I I . 

I V . p. i r i - i s j . 
C 2 ) Reland Paltst. 1, I . p, j op . j f o . 1. l l l . p. Sjg. 

dcscrivc con e r u d í z i o n e e chiarezza Gerusalemme, e Tas» 
petto dcir adjaccntc pacse . 

( | ) Ho consúl talo un raro e curioso trattato d i M . 
d] Anvillc sur V ánelerms j t f u f t U m . París 11̂ 17. p . 75. La 
circonfcrcnza de l l ' antica C i t t á , Euseb. Praepar. Evang, 
í . I X . c. j s , era á i z j . stadl, o d i 2550. tese. Una pianía 
presa sul luogo non ae assegna piu d i 1980. alia moderna 
c i t t a . I I recinto vien determinato da segni natuiali che 
noa possono sbsgliarsí o tirauoversi , 

T 2, 



59* Istorta de/la decadmia 
che si sparsero sull'adjacente monte Calvario. I 
santi luoghi restaron contaminati da monumenti 
d'idolatría j e fu dedicata o a bella' posta , o 
per accidente a Venere una cappella in quei 
luogo appunto ch' era stato santificato dalla mor-
te e dalla resurrezione di Cristo ( i ) . Quasi 
trecent'anni dopo tali stupendi avvenimenti fu 
sáemolita la empella di Venere per ordine di 
Costantina; c lo smuover che si fece della tér
ra e del 1c pietre scuopri agli occhj dell' unían 
genere i l santo Sepolcro • Fu eretta una magni
fica Chiesa su quella mística térra daí primo Im-
peratore Cristiano 5 e gli effetti della sua pía 
fnunificenza s'estesero ad ogni luogo ch' era sta
to consacrato dalle vestigia de' Patriarchi, de' 
Profeti e del figlio di Dio ( 2 ) . 

L'ardente desiderio di contemplare i mo-, 
numenti original i della redenzione tiró a Ge-
rusalemme una folla continua di pellegrini da1 
lidi del mare Atlántico e da piú distanti paesi 
dell'Oriente ( 5 ) 5 e la lor pietá fu autorizzata 

dair 

( 1 ) Ved. due cuiiosi passi apprcsso Giro lamo Tom. 
I . p. 102. Tom. V I . p. ? t 5. e g l i ampf dettagli del T Ü -
lemont Hist. des E m p t r , T o m . I . f. 409. Tom. I I . a8p, 254, 
ed. in 4. 

( 2 ) Euseb. in v í t . C«vstant. I. I I I . c. 15,47. 51-5 ?. 
1.' Impcratcre fabbricó siaiilmcnte delle Chiese a Bettelera-
me , sul monte Ul ivc to , ed alia quercia d i Alambre . l l 
Santo Sepolcro e descr i t ío da Sandys Viagg. p. 125. i j j - , 
e curiosamente disegnato dal le Eruyn Vs.yage au LevanK 

( 3 > L ' i t i f icrai io da Eourdeaux a Gerusalctnmc fti 
composto nell 'anno 353. p:r uso de 'pel legr ini , fia* qua!» 
G ü o l a m o Tom. L p. 12S. cenca de" Brettpnl e degli I n , 



Beiflmpéro Romam. Cap. X X H I . 2f$, 
dall' esempío del!' Imperatrice Elena , che sem-
bra che unisse la credulita della vecchiezza co5 
fervidi sencimenti d'una recente conversione . I 
savj e gli Eroi , che hanno visltato Je memora-
bilí scene della gloria o del sapere antico , han 
confessato di sentiré 1'inspirazione del Genio del 
luogo ( i ) ; ed i Gristiani, che prostravano avan-
t i al santo sepolcro , attribuivano la loro viva 
fede e fervente devqzione all ' influsso piu i m 
mediato del Divino Splrito. Lo zelo e forse 1* 
avarizia del clero di Gerusalemme promuoveva 
e moltiplicava tali benefiche visite . Si íissava 
per mezzo d'indubitabile tradizione la scena d ' 
ogni memorabile avvenimento . Si facean veder 
gl' istruraenti, ch'erano stati usati nella passio-
m di Gfisto; i chiodi e la lancia che ne avea 
traíitto le maní 3 i piedi ed i l petto j la corona 
di spine che gli fu posta sul capo ; la colonna 
aÜa quale fu flagellato; e sopra tutto la croce 
su cui soffri , e che era stata dissotterrata nel 
regno di que'Principi, che inserirono i l símbolo 
del Cristianesimo nelle bandiere delle Romane 
legioni ( 2 ) . Si propagafono appoeo appoco sen-

za 

díani . Le canse di questa religiosa moda son distusse 
nclla do tea e giadiziqsa prefazionc di VVesseling I t lner . p, 
537-545 . 

( 1 ) Cicerone d's F l n l h . V i i . ha eSprcsso elegante-
mente il senso coaune degli uomini . 

( 2 ) l l Baronio ^AnnaU E c c l . «»• ,?2^. n ,«42 .50 . ed i l 
Tillemont Mern. E s d . t » m . V i l . p . 8-16. sonó gl' istoríci 
cd i catnpioni della miracolosa ¡ n t e n & t n della croce peí 
¿egno di CoitsminO ; t e lojo píu antichc te$tiii¡én>ánze 

son 
T i 



htorla deila decadema 
za opposiziQne tut t i que' miracoli 3 che parvero 
qecessarj per render ragione del la straor diñaría 
Conservazione, e dell'opportuna scoperta di tali 
cose, La custodia della v^ra Croce3 chesoleane-
mente nella Domenica di Pasqua esponevasi a l 
popólo , era affidata al Vescovo d i Gemsalem-
me; ed egli solo potea soddisfar la curiosa de-
vozione de'pellegnni cófl dame loro piccoli pez-
z i , ch' essi incassayano in gemme o in oro , e 
seco portavanq in trionfo a'respettivi loropaesi. 
Ma siccome questo lucroso ramo di commer-
cio ayrebbe dovuto presto finiré , si trovo con
veniente di supporre che quel marayiglioso 1@-
gno gqdesse una segreta forza, dj. yegetazione; e 
che la sua sostanza , quantunque continuamente 
diminuita, restasse sempre intera e r is tessa( i) . 
Si sarebbe forse aspettato che l'influsso del luo-
go \e la fede d' un perpetuo miracolo dovesse^-. 
ver) prodotto qualche sáiuteyol eflfetto ne' costu., 
m i e nella fede del popólo . Puré i piü rispet-
tabili fra gli scrittori Ecclesiastici sonó stati co-
stretti a confessare non solamente che le strade 

di 

son tíatte da Taolino , da Sulpícso Severo % da Ruffir.o, da 
Arnbrogio , c forse da Cirillo di Gerusalcm. i ! silenzio d'Eu» 
sebio e il Boardeaux peüegríno , foddisfano alcuni eredon al-
tri perpiessi. Ved. le notabili osscrvazioni di joitin Voló 
I I . p, a jS . 248, 

( O S" asserisce tal moltiplicaxione da Paolioo Eí>!jt. 
35. ved. Dupin Bíbl. Eecles. Tom, I I I . p. 14.9. , che sem-
bra, ck' estenda un ornamento oratorio di Cirillo ad un 
fatto reale. 11 medesimo soprannatural privilegio dcv* cs-
sersi comunicato al Jarte della Vergine ; E r a s m i Opera, T . 
I . p. 578 . Lttgd, B a t a v . 170j . i» colloq. de peregr. Tellr. 
ergo 1 alie testé de'Santi , e ad altre reliquic , cke si tio? 
vano replícate in tante diverse Chiesc . 



Dell' Impero Romano. Cap, XXI11. 295 
di Gerusalemme eran piene d' un continuo tu
multo di negozj e di piaceri ( 1 ) ; ma che in 
ogni specie di viz io , 1'adulterio, i l furto, 1'ido
latría, 11 vaneEcio, romicidio ec. era famiglia-
re agli abitanti del la santa cittá ( 2 ) . La ric-
chezza e preeminenza del la Chiesa d i Gerusa
lemme eccitava P ambicione degli Arrian! e de-
gli Ortodossi calididad j e le virttt d i | Ciri l lo , 
che dopo la sua morte si sonó onorate col t i to-
lo di santo , si fecero conoscer piuttosto nell* e-
sercizio che nell' acquisto della sua Episcopal di-

Pote la vana ed ambiziosa mente di Giu- tenta di 
Viano aspirare a ristabilire T antica gloria del tem- rifabbn. 
pío di Gerusalemme ( 4 ) . Siccome i Cristiani carc .ll 
V eran íem^0' 

C 1 ) Girolamo T . I , p. che dimoiava nel v ic í -
no vi lIag«io di Eettelemme , dcscrive per propria espericn-

j vizj di Gerusalemme. 
(2) Grcgor. Nissen. af . Vejfellng, p. 539. Turra queli' 

episrola , che condannao Tuso o 1'abuso de'relígiosi pel-
Icgrinaggj, e incommoda pe'teologi Carroücí , laddoVe 
jiesce grata e famigliare a' nostii polemici Protestanti . 

( J ) E l rlnarizio alia sua ordinaz'one ortodossa, «ffi-
zib come Diácono, e fíi riordinato dalle maní degli Ar-
l i an i , Ma in seguito Ciril lo cangió col tempo, e pruden
temente si uniformó alia fede Nicena. I l TÍllemonc Mem» 
E c c L T*m. V I H . , che tratta la sua memoria con tenerez-
za e rispetto, ha inscrito nel testo le sue virtij. c nclic 
note i suoi difetti, 

( 4 ) Imperii f u l mtmoriam magnltudlne ofsrum gestlens 
propagare , Ammian. X X I I I . 1. I l tempio di Gerusalemme 
era st^to famoso anche fta' Gcnti l i . Questi avevano moki 
tempj in ogni citta ( ciiique in Sichem , otto in Gaza , a. 
Roma quattrocento ventiquattro ) i ma la ricchezza c la 
religions icl la nazion Giuda'ca crsí turra conccDtiata ia wn 
luo«o , _ i • 



%0 Is torta de ¿la decade nzd 
eran fermameate persuasi, cho si fosse pmnitffi 
ziata una sentenza d' eterna distruzione contro 
tutta la fabbrica deíía legge Mosaica , i l Sofista 
I m penal e avrebbe convertito i l successo del la. 
sua impresa in uno specioso argomento contro 
la fe-le della profezia e la veritá della rivela-
¿ione ( i ) . Gl i dispiaceva lo spiritual culto del
la sinagoga; ma approvava le instituzionidiMo-
sé, che non avea sdegnato d'adottar inoíti r i t i 
e ceremonle deü' Egitto ( 2 ) . La lócale e nazio-
nal Divinitíí degli Ebrel era sinceramente ado-
rata da un politeísta, che desiderava sol di moL 
íiplicare i l numero degli Dei ( 3 ) 5 6 tal era 1' 
: ppetito di Giuliano pe' sacrifiz) di sangue , che 
la pietá d i Saloraone, che neíla fesde della de~ 
dicazione aveva offerto ventidue miía bovi , e 

cen- \ 

( i ) S'espongono le segrete intenzioní di Giuliano 
dal fu Vescovo di Glocestre 7 1' erudito e dogmático W a r . 
burton , che coiráiltorita d' un Teólogo presrrivc i moti-
vi e la con Jotta dell' Esser Supremo, i l discorso intitola-
to Giuliano ( 2 . Ediz. . Lond . 1751 . ) contiene in sommo 
grado time le particolárita impútate alia scuola VVarbur-
toniana. 

( a > l ó rñi difendo col!' autorita di Maimonide, di 
Marsham, di Spencer, di le Clerc , di VVaiburton ec., 
che hanno elegantemente deriso i timori, la follia e Ja 
falsitái di aicuni superstizíosi Teologi, Ved. D'tv, Legato 
•val. ÍV. p . 25 . 

( 3 ) Giuliano F r a g m . f . 295. lo chiama rispettosa-
mente /u.íyxq S-íOg grande Dio, ed al trove Epis t . á j . lo 
lammenta con sempre maggior riverenza. E i cordanna 
doppiamentc i Cristian! e perche credevano, c perche r i -
nunziavar.o la religione degli Ebrei. La loro Divinita era 
secondo esso il v s r » , ma non V ñ n k o Dio . ^éf. C y r l l l , in 
I X , ¡>, 



Beit Impero RoManú. Cap, X K l l t 
centoventimiia pecore ( i ) , avrebbe potuto ec» 
citar la su a emulazione . T a l i riflessi poterono 
influiré ne'suoi disegni j nía i l prospetto d' un 
immediato ed importante vantaggio non sofifri-
va, che l ' impaziente Monarca aspettasse i l Ion-
taño ed incerto evento della guerra Persiana , 
Ei risolse d'erigere senza dilazíune sulla domi
nante cima del Moriah uno stabile templo, ché 
potesse ecclissar lo splendore della Chiesa della 
Resnrrezione situata suli'adjacente colle del CaU 
vario; di ristabilirvi un ordine di Sacerdoti , l* 
interessato zelo de' quali scuoprisse le arti 5 e re-
sistesse aU'ambizione de' Cristian! loro rivali j e 
d'invitarvi una colonia numerosa di Ebrei , i l 
forte fanatismo de' quali sarebbe sempre stato 
pronto a secondare, ed anche a prevenire le o-
stili misure del governo Pagano , Fra gli amici 
dell1 Imperatore ( se non sonó incompatibili i 
nomi d'Imperatore e d'amico ) s' asségnava da 
Giuliano medesirao i l primo luogo al virtuoso e 
dotto Alipio ( 2 ) . L ' umanlta d' Alipio era mo-
derata da una severa giustizia e da una virile 
fortezza, e nel tempo ch'eserdtava la siía abi-
l i ta nel la civile amministrazione della gran Bret-
tagna; imitava nelle sue poetiche composizioni 

1' ar-

t 1 Jí / . Éeg , VÍJÍ. é } . 11. Ntimer. V i l . %. Josephu 
*Ant)q. J t t d . I . V I H . c. 4. p. 4 j 1. edif. H*veTc*mp. SÍcco» 
me il sangue edil fumo di tantc écatombe sarebbe stato 
inconveniente, il Cristiano Rabbino Lightfooc se ne sbriga 
con Un miracolo . Le Clerc ( in quei luoghi ) ardisce ái 
sospettare della fedelta de' Numéri . 

( 2 ) J : d ' m n . T.fnt. X X l X . X X X . La Blererle ha uas-
éurato di txadane ía seconda di qusste l«t:cxc ~ 



29S IsiorU della decadenza 
1* armonía e tblcezza delle odi di Saífo. Questo 
ministro, al quale Giuliano communicava senza 
riserva le sue piü minute leggerezze ed i suoi 
piu serj disegni, rice vé la straordinaria commis-
sione di rlstabilir nella sua primiera bellezza i l 
templo di Cerusa!em me ; e la diligenza d' A l i -
pio richiese ed ottenne i l vigoroso ajuto del Go-
vernatore della Palestina. Alia chiamata del lo
ro gran liberatore gli Ebrei da tutte le Provin-
cié dell'Impero si imirono sulla santa montagna 
co'loro padri; ed i l loro insolente trionfo com-
mosse ed esacerbó i Cristlani abitanti di Geru-
lerame- I I desiderio di riedificare i l templo in 
ogni secólo c stata la passion dominante de'fi-
gli d' Israel o . I n tal propizio momento gli no, 
mini si dimenticaron della loro avarizia , e le 
donne della loro delicatezza ; dalla vanitá de' 
ricchi si provvidero delle zappe e de' picconi d ' 
argento , e si trasportavano i sassi in mantelli 
di seta e di porpora . S'apri ogni borsa a libe-
rali contribuzioni, ogni mano voile aver parte 
ne! pío lavoro, ed i comandi d' un gran Mo
narca furono eseguiti dall'entusiasmo d" un inte-, 
ro popólo ( 1 ) 

Puré in quest'occasione gli sforzl del po-
tere e dell'entusiasmo rluniti furono inutili *. ed -
i l siiolo del templo Giudaico , che adesso e co-, 
perto da una Moschea Maomettana ( 2 ) , con-, 

t i -

í 1 ) Ved. lo zelo ed impazicnza degli Ebrei appresso 
Gregorio Nazianz,.enQ Q r a t . j y . p. m . e Xeodoxetto 1, I I I , 
€. 20. 

( a ) Fabbricat» da Ornar secando CaÜfo che morí V 
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t i m o sempre a presentare lo stesso edificante 
spettacolo di rovina e desolazlone. Forse T as-
§enza e la morte dell'Imperatpre, e le nuove 
massime d 'un regno Cristiano splegar potrgb^ 
bero rinterrompimento d' una diffidle opera , 
la qnale non fu intrapresa che negli u l t imi sei 
mesi dell a vita di Giuliano ( 1 ) . Ma i Cristia-
ni ave vano una pia e naturale speranga, che I n 
questa memorabil contesa si sarebbe vendicato 
1' onor della reiigione da qualche segnalato mi* 
racolo. Che un terremotto, un turbine, ed u -
na eruzione di fuoco rovesciassero e disperges-
sero i nuovi fondamenti del templo, s' atiesta 
con qualche variazione da contera poran el e r l -
spettabili testimon) ( 2 ) . Questo pubblico fat-
to é descritto da Ambrogio ( 3 ) Vescoyo d i 

M i -

anno 544.. Questa gran Moschea occupa tutro il sáéro ter
reno del tenipio Giudaico j e forma quasi un quadrato di 
750 . tese, o un miglio Romano iti circonferenza. Ved. d' 
A o v i l l e Jerufa lem. p. 45 , 

< 1 ) Ammiaeo xammenta i Consolí dcir acno j i í j . a-
vanti di procederé a far menzione de'pensieri di Giulia
no : Templupt Instaurare f urnptlbu$ cogiPab*t immsdicti . W a r -
burton ha un segreto dcsiderio d'anticípame i l disegno.s 
ma dcve avcre apprcso da' piu aatichí csenipj , che i ' esc-
cuzione di tal opera avrebbe richiesto moltí anni . 

( 2 ) Le successive testimoqianze á.i Socrate, di So-
zomeno, di Teodoreto, di Filostorgio &c. portan delle 
contraddizíoni piuttosto che del l 'autorí ta , Si confrop.tino 
le pbbjczionidi Easnagio H'ut.Ues J u i f s Tom. V I I I . p . is?-»6»» 
con le rísposte di Warburton J u l U i i . p. 174.258. I l Ves
coyo ha spíegato ingegnosamente le crpci miracolose, che 
appariyano salle vestí degli spemtori per mezzo d* un s i . 
ni i! esempio e de* natural i t í fc t t i della luce. 

{}) Ambxog. Tora . I I . E p h t , 40, y. 945. Erfif. B t n t d . 
B§1» 



Í oo Istorid delta decadeniá 
Milano m una lettsra all'Imperator Teodosio f 
ehe dové provocare la severa critica degli 
brei; dall'Eloquente Grisostomo ( i ) , che po^ 
teva appellarsene alia memoria de' piü vecchj 
nelía su a congregazione d' Antiochia; e daGre-
gorio^ Nazianzeno ( 2 ) , che pubblicó i l sao rag-
guagÜo del mlracolo avanti che passasse i l me-
desim* anuo. L ' ultimo di questi Serittori coraggio-
samente ha dichiarato, che questo sopramiatu-
rale avvenimento non si contrastava neppure 
dagl'Infedeii; e per quanto strana sembrar pos-
sa tale asserzione vien confermata dali'indubi-
tabil testimonianza d 'Ammiaño Maree!lino (3) á 
11 filosofo soldato , che amava le virtu senza 
addottare i pregiudizj del suo Signore ha ripor-
tato né lk giudiziosa e candida storia de' suoi 

; , tem-

Égli compose questa letrera Panno 388. per gíustificaré 
iin yescovo ch" era stato dal Magistrato civile per ave¿ 
brucuto una sínagoc-a. 

C 1 > Gnsosrom, Tom. h p. 580. a d v . Judaeos & 
Gent . r o m . 11. p. 574. de 'S . Babyld É d l t . M o n t U ñ c n , 
lo ho segaitato Já comune e naturale supposizione j ma i l 
tíotto Bsnedettino , che riferisce la composizione di questi 
seimorn alTan. 383. efede che non fossermai ptommziati 
dal pulpito . 

( 2 ) Gregor. Nazianzeno Or&t. I V , p. 110-11 j . 
T t h u v TriptfwTO* vacrt SauM-x Kxi *¿s rtig ccSío-.f a vroig 
<xms-nvM.ivov X í t u v (¡¡xóM-cti, Intraprendo a n a r r a r e adunrju* 
t a l prodigo noto a t u t t l , e neppure negato dagl l stessi i * , 

j e d e l i . 

C j ) Ammian. X X I I I . 1. Cufo ¡ t a q u e ret f o r f . t é r m 
staret ^ i l j p U u , juvare t í jue Pruvinclae reclar , metuendi g h b i 
fiammarumprofe fundamenta crebr}, assuitlbus ertampentei fe-
tere locum exustls ali^uoties típeranilbui iudccessurt - hocyus 
nodo elemento destlnattus repéllente , cessdvli inceftum . VVar. 
bunon 51 affatica d' ©storcere p. 6Q.99. m * confessione 



Deir Impero n m m o . Cap, XX1IL 3 0 1 
tempi gli straordinarj ostacoli, che interruppero 
ía restaurazione del templo di Gerusalemme ; 
•j Mentre Alipio assistito dal Governatore del-
M la Provincia promuoveva con vigore e d i l i -
SJ genza l'esecuzione dell'opera, venendo fnori 
M degli orribili globi di fuoco vicino a" fonda-
SJ ment í , renderono quel luogo ínaccessiMleagU 
„ artefici varié volte da essi abbruclati; e con-
„ tinuando i l virtuoso elemento ín tal modo 
„ ad ostinataaiente rispingerli indietro , 1' i m -
„ presa fu abbandonata „ . Tale autoritá deve 
soddisfare un credente, e sorprenderé un incré
dulo . Puré un filosofo potra, sempre domanda-
re I'original testimonianza d'intelligenti ed i m -
parziali spettatori. In quella crise importante 
•ogni singolare accidente di natura potrebbe as-
sumere l'apparenza, e produrre gli effetti di un 
vero prodigio. Tal gloriosa liberazione si sareb-
be messa tostó a profitto , e magnificata dalla 
pía sagacitá del Clero di Gerusalemme e dalP 
attiva credulitá del mondo Cristiano 5 ed alia 
distanza di vent'anni un Istorico Romano non 
curante di teologiche dispute poté bene adornar 
la sua opera con quello splendido e specioso 
miracolo ( 1 ) , 

u 

fiel miracolo dalla bocea di Giuliano e di Libanto, e di 
serviisi delía testimonianza d'un Rabbino, che visse nel 
XV. Secólo . Tali proye non possono ammetteisi che da 
un giudice ben favorevole. 

C r ) 11 Dottor Larduer e forse i l solo fra' critici 
Cntici ad osare di potre in dubbio la verita di questo far 
plpso miracolo, Tesfim* G'mdalc, Bag , VoU I V , p . 47-7»» 

II 
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fatzíair La restaura2Íone ¿el templo Giudaico er'S 
t i di Giu§egreíamente cónnessa Con la rovina dellaChie-
i iano , sa CrisCiana ¿ Giuliario ¿ontiiluava sempre a man

tener la liberta del culto religioso senza distin
guere, se qtiesta universal tolleranza dipendeva 
dalla giustizia o dalla demenzá di luí . Affet-
cava di aver pietá degrinfelici Qistiani , che 
s'ingamiavano sul punto piú importante di lo
ro vita^ma s'a v vil i va la sua fíietá dal disprez-
2 ° ; ü disprezzo era invelenito da l l ' od ió leGiu-
iiano espñmeva i suói seritimenti ín uño stile 
di spirito satírico, i l quale cagíoná profonde e 
mortali ferite, quando vien dalla bocea d* im 
Sovíano. Siccome sapeVa^ che i Crístiarti si glo-
ríavano üel ñomé del lor Redéntore , soleva u-
safe, e forse ordinó che si desse loro i l titolo 
men onorevoíe di Galikí ( i ) . Dichiaro che 
per la follia de 'Gaíi lei , quaíi esso descriVé co
iné una setta di fanatici disprezzabili dagli uo-
ralni ed odiosi agli D e i , érasi rldotto sull8 or^ 
lo della distruzíone 1'Impero, ed in un pub-
biko editto insinúa che un frenético ammalato 
puó alie volte curarsi con salutare violenza 

d ) . 

11 s i lenzío di Girolamo condurrebbe a s o s p e m r é , che pc?. 
tesse trascurarsi sul luogo quella medesima storia ch' era 
celebre in lontananza . 

C í ) Greg. Nazianz. Qrat . t i l , p, 8 i . É questa Ifggc 
f« confermata dalla pratica invariabik deU'isresso Giiilía-
no. VVarburton ha giusramente oSserváto p. js .che i Fia-
toaici credevano nella misteriosa vírtu dellc parole ; ed il 
contraggcnio di Giulianopel nenie di Cristo potea proce
deré da íuperstizione «gualmenrc che da disprezzo, 
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(1) . Giuliano aveva adottato nell' animo e ne' consl-
gl i una illiberal distinzione, che secondo ladif-
ferenza de' religiosi. lor sentimenti una parte di 
sudditi meritasse íl sao favofe ed amicizia , 
mentre l 'altra non avesse di r l t to , che a'comu-
ni benefiz), che la sua giustizia ricusar non po-
teva ad un popólo ubbidiente ( 2 ) i A norma 
d'un principio fecondo d'oppressioni e di ma
l í , trasferi esso a'Pontefici delia sua religione 
i l maneggio delíe generóse prestazioni^ che dal 
pubblico erario avea concesse alia Chiesa la 
pietá di Costantino e de'suoi íiglmoIL II siste
ma degli onori e de i r immuni tá clerical i , che 
s' era stabilito con tant' arte e fatiea , fu getta-
to a t é r ra ; si tolsero dal rigor delle leggi le 
speranze delle testamentarle aonazioni, ed ISa-
cerdoti della setta Cristiana rimaserconfusicoir 
ultima e plu ignominiosa classe del popólo. Fra 
questi regolamenti quelii, che parvero necessa-
i¡ a frenar rambizlone e 1' avarizia degli Eccle-

sia. 

( 2 ) Julián. F r a g m . p. ¿88^ EÍ deride la /u»pix ..QX* 
X i X v i m stoltt^a, dt l Ga l ! l e ! s E f i s t . 7. e perde tarifa di 
Yifta i principj di tollcranza , che brama, £ a t i ? . 42. ano f-
t«s tyrro i i , medicArll ttntro h r v o g l U . 

n 'n ' permesso £ a-ver cura $ mlfer irordU d i utrninl , 
ehe /en9 tdlofi ¿ g i l D e l I m m e r t a l l . Quefti due vcrfi , che 
Gíuhano ha cangiati e pcrvextiti ncl vero fpirito d'un 
wgotto É f . f i . 49 . fon prcíldal difcorso d'Eolo , che ricu-
* dl accordaíc ad Ulisse un ftuofo amto di vcnti > Odyss. 

tifi Ijl^&n'10 0 r a t ' p*rent. C. 5 9 . p . 28 5. ten ta di giu$. 
• Carf â parziale condotta di lui con con un' apología , 

em fi travede Ja pcxfccuzionc attravcrfo k mafchera 
ficl candóte . 
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siastici, furon poco dopo imitati dalla saviezza 
d'un Principe ortodosso. Le specíali distinzionl 
introdotte dalla politica o dalla superstizione 
profuse nell' ordine Sacerdotale debbon ristrin-
gersi a que Sacerdoti, che professano la religión 
deilo stato. Ma la volonta del Legislatore non 
era esente dal pregiudizio e dalla passione; e l* 
insidiosa politica di Giuliano tendeva a spoglia-
re i Cristlani di tut t i gli onori e vantaggi tem-
porali, che l i rende vano rispe ttabili agí i occh) 

„ . del mondo C 1") • 
sceacri- ^1 e fatta una giusta e severa censura a 
sdani le quella legge, che proibiva a' Cristiani d'appren-
scuole. ¿er. le arti di grammatica e di rettorica ( 2 ) . 

I motivi allegatl dall' Imperatore per giustifica-
' re tal atto parziale ed oppressivo , poterono , 

durante solo la sua vi ta , importe silenzio agli 
schiavi, e riscuoter applauso da gli adul'atori . 
Giuliano abuso dell'ambiguo senso d'una paro
la , che poteva indifferentemente applicarsi alia 
Üngua ed alia religione de' Greci : egli osserva 
con disprezzo che gli uomini 3 i quali esaltano 
i l mérito d' una implícita fede, non debbon pre
tendere o godere i vantaggi del i a scienza ; e 
vanamente sostiene che se ricusano d1 adorare 
gli Dei d'Omero e di Demo.-Ken.e, debbon con-
tentarsl 4 ' esporre Luca e Matteo nells Chiese 

de' 

( 1 ) Questc íeggi fopra il Clero si posson vede re ne* 
kggeri cenni, che ne ha dato Giuliano medesimo Epifi. 
52.. , nelle vaghe declama/.ioni di Gregorio Orat . I I I . p. 
S í . 87. enelie positive asseizioni di Sozomeno I. V , c . 5» 

( 4 ) Inclemens , perennl ebruendut» slhnpU , 
K X H . í o , XXY. 5. 
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de'Galilei ( i ) . I n tutte le cittá del mondo 
Romano^ s'afíidava 1'educazione delía gioventu 
a'maestri di grammatica e di rettorica ch'era-
no eletti da'Magistrati, mantenuti a pubbliche 
spese, e distinti con moki lucrosi ed onorevo-
l i privilegj. L'edkto di Giuliano pare, che i n -
dudesse anche i medici ed i professori' di tutte 
le arti libe r a l i ; e 1' Imperatore, che riservó a 
se stesso i'approvazione de'candidati, fu auto-
rizzato dalle leggi a corromperé o a puniré la 
i^eligiosa costanza de 'p iú dotti fra'Cristiani(2), 
Tostó che la dimissione de' piú ostinati (3 ) ma-
estri ebbe^stabilito i l dominio de'sofisti Paga-
n i senza rival i , Giuliano invitó la nascente ge-
nerazione a frequentar con liberta le pubbliche 
scuoie con una giusta fiducia , che le tenere 
menti avrebber ricevuto le impressioni della 
letteratura e deir idolatría. Se poi la maggior 

„ , , 

4 C l > ^«o confrontaisi 1'editto medesimo , che tutta 
vía sussiste nclla fía le lettere di Giuliano, con le 
l.ocre mvctnve di Grego.io Orar . n i . p. 95. i l Tillemont 
Mem E c c l . v i l p. 96' ha xnccolto le apparenti differen. 
zc ira gil annchi ed i moderni . Possono peí ó facilmen. 
^ conciharsi fra loro. A'Cristíani fu dlrettamente pro. 
fbito á insegnare, ed indlrettamente d'apprendere , men-
tre non avrebbcro mai frequentsto le fenole de'Pagani, 

( 2 > Cod. Theod. llb. XI11 . T l f . I I I . de medU'a & 
profasor. Ug. 5. C pubbürata H r y . G t t í g n o , ricevuta aSpo. 
Je.tt!.' 1Jn1ltal,a ^ 9 . Luglio dell'anno j á j O c o n l e i ¡lustra, 
ziom del Gotofredo Tom. V. p. j , . 

(3 ) Orosio celebra la lot disinteressata x í fo luz íore . 
!if a / " ^ o r l b u s n o s t r l s corafertum habemus y omnes u b l q m 

f r*f*modum . . . offieUtrn tjuam fidem deferere maluerJnt a 
., * Proercsio Sofista Cristiano ricusó d'accettare 
31 parzial favore dell'Imperatore. Hieronym. Ir, c h r « n . 

^ Scít!!S- Eunap. í» Preaeres;g p, I 2 Í . 
Í O M O V I . V 
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parte della giovent& Cristiana da' proprj fscru-
poli o da quelíi de' lor genitori si fosse ritenu-
ta dair abbracciare tal pericolosa maniera d' i -
struzione3 dovea nel témpo stesso rinunziare a' 
vantaggi d'un'educszion libérale-Giuliano aveá 
motivo d i sperare che neílo spazlo di pochian-
ni la Chiesa ricaduta sarebbe nella sua primie-
ra semplicita, e che a 'Teoíogi j che possedeva-
no un adequata porzione deíla dottrina e dell' 
eloquenza d i quel secólo , sarebbe successá una 
generazione di ciechi ed ignoranti fanatici, i n -
capaci di difender la veritá de'loro principia e 
d'esporre le varié follie del politeísmo ( i ) . 

í / a ^ d " 11 desiderio e 1'intenzion di Giuliano era 
oppres- senza dubbio di privare i Cristiani. de'vantag-
sioni de' ¿elle ricchezze, delle cognizioni e del po-
cmtia. tere. ma p ingiustizia d'escluderli da tu t t i g i l 

uffizj di fedelta e di profitto sembra, che fos
se i l risultato dellá sua genérale política píut-
tostó che 1'immediata conseguenza d'alcunaíeg-
ge positiva ( a ) . - Poté un mérito superiore sti-

mar-

< i ) Essí rícorfero all' espediente di compone de' l i -
bri per le loro seno le . In pochi mesi Apoliinare pubblí, 
co 1c suc Cristiane imitaaioni d' Omero ( Istoria farra ín 
24. libri ) di Pindaro , d' Euripide e di Mcnandro e 
Sozorncno e perfuafo, ch' esse uguagliassero o fuperassero 
g l í originali . 
\ ( 2 ) Tal* exa 1' íftruzione di Giuliano a' fuoi Magis* 
trati Epist. 7. mpOTíUcurTCt: IJLÍV T O I T»? -S-íoirt/^í.^ ntti 
ijctyy 4hHít Sí'.v dica che ¡1 debbons tnnlnamente p r e f e 

¡ re q u e i l l , che venerano g l i Del . Sozomcno 1. V . c , i 8. c 
•ocrate U I I I . c. i j . fi debbon pos re fotro ío stendardo 

i Gregorio O r a r . J H . p. 1 9 5 . , non csSerdo in vero menp 
-oclivi ad efagerare , mapiu' ritcnuti per F atwaí cogui* 

nc de* Icttoíi del loro tempo. 
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marsi degno di qualche straordinaria eccezione; 
ma la maggior parte de'ministri Cristiani fu ro
ño appoco appoco rimossi da5 loro impieghí nel-
lo stato, nell'armata e nelleProvincie. S'estin-
sero le speranze de'futuri candidati dalla dichia-
rata parzialitá d3 un Principe , che -maliziosa-
mente rammentava loro, che non era íecko ad 
im Cristiano d'acensare la spada o della giusti-
zia o della guerra, e che premurosamente mu-
niva i l campo ed i tribunal i con 1" insegne deli* 
idolatría. I I potete del governo fli affidato a* 
Pagani, che professavano un ardente zelo per 
la religione de' loro maggiori j e poiché la scel-
ta dell'Imperatore spesso dipendeva dalle regó
le della dl vinazione, i ía vori t i ch 'ei preferiva 
come^i piü grati aglí D e l , non ottenevan sem-
pre T approvazione degli uomini ( t ) . I Cristia-
ni sotto l 'amrainístrazione de' loro nemici mol-
to ebbero da soffrlre e piü da t emeré . L'Indo
le di Giuliano era contraria alia c rude l tá ; e la 
cur^ della sua riputazione esposta agí i occhj 
deli'Universo riteneva i l filosofo Monarca dai 
violare le leggi della giustizia e della tolleran-
23 j eh'egü stesso si recentemente a vea stabili-
ta . Ma i ministri provincial! della sua autorL 
ta sî  trovavano in un posto rneno cosplcuo; nell ' 
esercizio deli'arbitrario potete consultavano i 
desiderj piuttosto che gli ordinl del loro Sovra-
no> ed osavano d'esercitate una segreta e ves-

san». 

l a Z l i RNDLÍTC0ND0 i l W ' ^ M " O * " Liban, Q r * t , 
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saiite tiramiia contro i Settarj, a' quali non era 
loro concesso di conferiré 1' onor del martirio * 
L ' ímpera to re , che dissimuló piu che poté la 
cognizione dell'ingiustizia,ch'esercitavasi in lió
me di l u í , espresse i l suo real sentimentó in
terno alia condotta de'suoi ministri con dolci 
espressioni e con reali premj ( i ) . 

dTnnatú 11 efficace istrumento d' oppressione a 
l i s u b i l i . con eui s'armavano tali ministri , era la legge, 
re i t em- che obbligava i Cristiani a far piene ed ampie 
pi í ^ a r riparazioni de' tempj, ch* essi aveano distmtti 

sotto i l regno antecedente. Lo zelo della trion-
fante Chiesa non aveva sempre aspettato la san-
zione della pubblica autor i tá ; ed i Vescovi si-
curi dell' impunita spesso eran marciati alia te
ta delle loro congregazioni ad attaccare e de-
molir le fortezze d»l Principe delle tenebre . 
Furono chiaramenté determínate , e fácilmente 
restituite le terre sacre , che avevano impin-
guato i l patrimonio del Sovrano o del Clero . 
Ma su quelle terre e sulle rovine della super-
stizione Pagana i Cristiani avevano frequente-
menre innaizati i religiosi loro edifizi ;• e sicco-
me bisognava distrugger la Chiesa prima che si 
potesse rifabbricare i l templo , da una parte 
applaudivasi alia giustizia ed alia pietá de l l lm-
peratore, mentre dall ' altra si deplorava e de-

w 

< i ) G iegor . N a z i a n r . O r a t . 111. p. 74 . 9*' 9*' So: 
« a t e 1. I I I . c . 4. T f o d o r c r . 1. I I I . c . «. P u o accardais i 
pero qualehe rara alia v io l enza del loro ze lo í̂ioh men© 
p a r á l a l e di quello di Giul igno , 
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fcestavasi ia sacrilega violenza di luí ( í ) . Do-
po ch'era purgata la té r ra , i l ristabilimento d i 
quelíe grosse mura, che si erano gettate a tér
ra , e de'preziosi oriiamenti che si eran con
vertid in usi Cristiani, ascendeva a somme ¿s-
sai considerabili di dantii e di debito . Gl i au
tor! del maje non avevano né cómodo né vo-
glia di soddisfare a tali accumulate richieste ; 
e si sarebbe fatta conoscere Fimparzial saviez-
za di un legtslatore col bilanciare le vicende-
voli pratensioni e querele mediante un equo e 
modérate arbitrio. Ma tutto l ' I m p e í o , e spe-
clalmente l'Orlente , cadde in confusione per 
gl ' impmáenti editti di Giuliano, ed iMagistra-
t i Pagan! accesi di zelo e di vendetta abusavan 
del rigorosa privilegio della legge Romana, che 
sostitaisce la persona del debitóte insolvente al
ie sue non sufficiettti sostanze . Sotto 1' antece
dente regno Marco Vescovo d'Aretusa ( 2 ) a-
Vea atteso alia conversión del suo popólo con 

ar» 

( 1 ) Se paragotiiamo i l geat i l l in^uaggio d i L i b a n i o 
0 r a t ' c . 6 o . p . 235 . c o n le f o u i c s d a m a z i o n i d i 
Gregorio Orat . H L p , 8 5. 87. s a t á difficiie di p e r f u a d e r d 
che 1 duc O r a r o n veramente descrivano i medes imi f a t t i . 

( 2 _) Resta-* , ó A r c t u ü pofta í n ugual d is tanza d i 
sedici mfgha fra Emefa ( ríe»,, ) , ed Epi fan ía ( Hamath ) 
t u tonda ta , o almen nominara da Seleucio Nicatore . L a 
parnco lare fuá E r a i n c o m i n c í a dall 'anrio ffSj. di K o n u 
sccondo le mcdagl ic della cittk . Nc l la decadenza de' Se-
l euc id i Emefa ed A r e t n f » fu roño u s ú r p a t e da l l ' Arabo 
Sampficeramo, la p o f t e t i t á del q u a í e d ivsnuta vassalla d i 
J^oma non era anche estinta nel regno di Vefpasiano V e d . 
a A n v i l l e Carte , e geQgr, antic , T o J I I# p, r H < vv-ef, 
l e u n g . I , l * e r « r . p. igg . e N o i i s Epech, S y r c M a s c d . P, t o . 
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arrai piá efficaci di quelle della persuasione ( i ) . 
I Magistrati richieserq l'jntera valuta del tem-
pio, ch1 era stato distrutto• dall'intolierante suo 
zelq ; ma essendo convinti della süa povertá 
bramavano sol di plegar V inflessibile animo di 
luí alia promessa d' u m tenuissima compensa-
zione - Essi presero i l vecchlo Preíato, crudel-
mente lo flageliarono, gli strapparon la barba, 
e nudato ií suo corpo ed unto di melé , lo so-
spesero in una rete fra i l cielo e la térra , e-
sponendolo alie punture degl' insetti ed a5 rag-
gi d5 un solé di Siria ( 2 ) . Da quell'alto luo-
go Marco persiste setnpre a gloriarsi del suo de-
l i t t o , e ad insultar i'impotente rabbia de' suoi 
persecutor!. Finalmente fu libcrata dalle lor 
man i , e mandato a godere i'onore del suo di
vino tríonfo. Gl i Arriani celebravano la virtü 
del pío lor Confessore; i Cattolici ambivano la 
sua alleanza (3 ) j ed i Pagani, ch'eran suscet-

, ' ' . t i - ''^ 

( 1 ) sozomeno I . V , c . 10. F a marav igHa che G r c -
gorio c Teodoreto abbian soppresso una c i tcostanza , che a'' 
loro occh j doveva far crefcer di pregio i l religioso Hieru 
to del Confessore . 

( 2 ) 1 pat imenti e la cos tanxadi M a r c o , che G r e g o 
r io ha s i t r á g i c a m e n t e rapprefcntato Orat . J l l . p.^ 88 -51 . 
l i confermano da l l ' indub i tab i l e e forzante test imonianza dt 
L i b a n i o . Mctpxog ÉHSÍVOÍ xpfM^M*''OC / ¿ w a x v . í v c f , KXHÍ 
-ra nMyavo? u v r u TÍ>X««ÍV« , irzvT'x í y í y * u v avSpíiuq vvv. 

c/uel Marco essendo state fifpefo e battuta , ed essendogü 
s ta ta svelta la, harba , forumente avendo tutta feffert» , 
adesso ¿ onorato carne un D i o , e dovunque fi t r o v ¡ f con-
ardore fi eambatte peí favore 41 l u í , Eplst . 7 j o . p. 350», 
3 U . E d . VVolf. l A m i t e l . 1 7 j 3 . 

( 3 ) ÜÉpiMoixnTSí; intarno a nul si c tn t tn i t f certa* 
' - • .-tim 
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t i b i l l di vergogna o di rimorso, furori ritenuti 
d,al replicare taü crudeltá infruttuose ( 1 ) . Giu-
Hano risparmio ad esso la vita; ma se i i Ve-
scovo d' Aretusa avea salvato i ' infanzia di Gitt-
liano ( 2 ) , la posterita dovrá condannare i* 
grátitudine piuttosto che lordar la clemenza 
dell ' Imperatore. 

Alia distanza di cinque migíia d'Antiochia T e m p í o 

1 Re Macedoni della Siria avean consacrato ad ^ " " d i 
Apollo uno de'piu eleganti luoghi di devozione Dafne . 

nel mondo Pagano ( 3 ) . V i sorgeva un magni
fico templo in onore del Dio delta luce; e la 
sua colossal figura ( 4 ) quasi occupava tutto U 

t im enm dbl ( C h r i s t i a n i ) v i n d i c a n t . I n tal modo la C r o z c , 
e, W o l f i o ( ! v i } hanno spiegaro un vocabolo Greco/, di c u i 
non s ' era capito i l vero fenfo dagl' I n t e r p r e r r i a n t c c e d e n t í 
e neppure dal L e C l e r c Blb l . anc. & med. Tomj. I l l . p . 
3 7 1 . . C o n t m t o c i b i l T i l l e m o n t in strana guisa t o r m é n , 
tasi per capire M e m . E c d . T o m . V i ! , p. 1309. come G r e 
gorio , e Teodorero potessero prender per santo un y e s -
covo Semi.arriano . 

_< 1 ) Ved. i l probabil consiglio di Sa l lus t io ( Gregor io 
Nazianzen o O r a t . I I ¡ . so . 91.) L iban io intercede per un 
U m i l e reo per t i m ó t e di trovar mol t i M a r c k l p u r é c o n 
viene , che fe O r i o n e avea realmente nascosto i Beni S a -
c r i , mei itava d'esser condannato ai gastigo d i M a r s i a , 
c ioe d'essere scort icato v i v o . E p . 730, p . 349. ' 3 5 ' . 

( i ) Gregor io Q r a t . I I I . p . 90, e per fua fo , che s a l 
vando r Apostata , Marco avea mexitato m o h o peggio d i 
quc l lo che aveva fofFerto . 

( 3 ) 11 bosco cd i l templo di Dafne son d e f c r i t t í da 
Srrabone 1. X V L p. 1085. 1090. ed. Araste! . 1707. , d a 
L i b a n i o Naenla, pag. 185.188. ^Antloch. O r a t . X I . p. 380. 
381: ec. e da Sozomcno 1. V . c . 19, Y V e s s e l i n g . I t i n . f . 
581. e Cafaubono ad H'.ft. *Ap.g. p . 5 4 . i l l u s u a n o questo 
car ioso foggetto. 

( 4 > Slm'. i l jcrum in e» Oljmpiacl Jov l t I m l t ¿ m e n t í a t -

V 4 



Istorut delía decfcjíeñti 
vasto santuario, ch1 era arricchko d'oro e di 
geni me, eadornato dalla perizia de' Greci artefi-
c l . Era i l Nume rappresentato in una positura 
curva con una coppa d'oro in mano in atto di 
versare una libazione sopra la térra j quasi che 
supplicasse la venerabile Madre a porre la fred-
da e bella Dafne nelíe sue braccia j e quanto 
al luogo erasi nobilitato per mezzo d' una fin-
zione, avendo la fantasía de'poeti Sirj traspor-
tato Ramorosa lavóla dallé ríve del Peneo a 
quelle dell'Oronte. Dalla real colonia d 'Án-
tiochia s'erano imitati gli antichi r i t i del la Gre
cia. Scorreva dal C astalh fonte di Dafne u-
na profetica onda rlvale nella veritá e nellafa-
ma dell'oracolo Deifico ( i ) . N e l l a viclna cam-
pagna s' era fabbricato uno ^stadio per uno spe-
cial privilegio ( 2 ) coraprato da Elide s v i si 

ce-

ytitparans tnAgnltudinem . A m m i a n . X X I I . 13. i l Giove O -
l i m p i c o era alto fessanta p i e d i , c la sua mole per confc-
guenza era u g u a l e a quella di raille uomini . ved. una cus. 
l iosa memoria d e i i ' A b . Gedoyn ^ACAIÍ . des I n f c r . t<¡m. I X . 
p» 198. 

< i ) Adriano í e s s e 1 ' i s tor ia d e l í a fuá futura grandezza 
sopra una f o g l í a immersa nel fonte C a s t a l i o : artificio , che 
secondo i l medico Vandale de Oraculis 281. 282. per m e z -
ao di ch imiche preparazioni p u ó f á c i l m e n t e eseguirs i . L ' I m -
peratore t u r o la forgente di ta l pericolosa cogn iz ione , l a 
quale fu riaperta dalla devota c u r i o l i t a d i G i u l i a n o . 

( a ) F u acquistato 1 'anno di C r i s t o 44 . cd i l 5 » . 
d e l T e r a d' A n t i o r o ( Ñ o r i s Éfoe . S y r . M a c e é , p. 139-174 ) 
per i l termine di novanta o l i m p í a d i . Ma non fu ron ce
l e b r a d rcgolarmcnte i g iuochi o ü m p i c i d5 AntiochSa fino 
a i regnodi C o m m o d o . V e d . d e ' c u r i o s i dcttaglj nel la e r o -
n i ca d i G i o . Malala T o m . I . p . a s e . 5 2 0 / 3 7 0 . 381. f e r i r -
t o i e , i l m é r i t o e J 'au tor i t^ de! quale l i l i s tr ingono a ' l í . 
mic i deila fu a p a t r i a . 
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celebravano a spese della cittá i giuochi Ol im-
p ic i ; ed ogni auno s' impiegava peí pubblico 
placeré un'entrata di trenta mil a Ilre sterline 
( 1 ) . 11 perpetuo concorso di peilegrini e di 
spettatori formó insensibilmente neile vlcinanze 
del tempió i l grosjo e popoiato villaggio di Daf
ne, ch'emulava lo splendore senz' avere i l tlto-
10 d'urta cittá provincia le. I I tempio ed i l v i l 
laggio eran situati nel fondo d* un folto hosco 
di lauri e di cipressi, che aveva una circonfe-
ferenza di dieci miglla, e nelia piá calda está
te formava una fresca ed impenetrabile ombra 4 
Mille r iv i dell' acqua piü pura seorrendo giü da 
piu colli conservavano i l verde della térra e la 
temperatura dell'aria j i sensi venivano alletta-
t i con armonios! suoni ed aromatici odori; ed 
11 quieto hosco era consacrato alia comoditá ed 
al placeré, alia lussuria ed aH'amore. I l vigo
roso giovane come Apollo seguirava l ' oggetto 
de'suoi desiderj, e la rubiconda fanciulla era 
avvertita dal destino di Dafne a fugglr la foU 
lia d' una inopportuna durezza. Dal soldato # 
dal filosofo prudentemente evltavasi la tenta-
zione di questo sensual paradiso ( 2 ) , dove i l 

pia-

( 1 ) Quindic i talenti d" oro lafeiati da Sosibio , che 
m o r í al tetnpo d ' A u g u s t o . S'espangono i m e r i t i t e a j r a í i 
delle c i t ta della s i r i a nel fecolo d i Costancino ncll* ExjJtfit. 
teitus mundl p. 6. Hudfon Geogr. m'm. T o m . 111. 

C* ) O v i d i o Cassio Syrlacas legiones dedi luxv.ria, d i j fu» 
entes, & Daphnicls morlbvs . Queste s o n ó le parole del l ' 
Imperator Marco Antonino in una letrera o r i g í n a l e confqr» 
vataci dal fno B i ó g r a f o in H'ist. ^Aug. p. 41. C a s s i d l i cer t -
xi© o p u n í ogni $oldato che fosse vedaco a Dafne . 
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placeré pretiriendo i l caratcere di rellglone in-
sensibilmente rilasciava la fermezza deíla virile 
v i r t á . Ma i boschi di Dafne coiuinuarono per 
moltí secoli a gqdere la venerazlone de'nazio-
nali e degU stranieri; furono ampliati i prlvL 
legj di quel sacro luogo dalla munificenza de' 
successivi Imperatori 5 ed ogni generazióne ag-
giungeva de'nuovi omamenti alio splendore del 

^ Templo ( 1 ) , 
a-o?pro*. , Acorché Giiiliano s" aíFrettava neí glorna 
fanszionidelí'annua testa ad adorare 1'Apollo di Dafne s 
di Dafne Ja sua devozlone era glunta al piu alto segno 

d'ardore e d'impazlenza. La viiace immaglna -
zione di lui anticipa va la grata pompa delle 
vktmie,delle libazioiii e dell'incensó ;una lan
ga processione di giovani e di fanciulle con bi-
anche vestí , símbolo della loro innocenza; ed 
i l tumultuoso concorso d' un innumerabile po
pólo . Ma lo zelo d' Antlochla dopo i l regno 
del Cristianesimo avea presa una direzione d i 
versa.. Invece d'ecatombe di grassi bovi sacri-
ficati dalla tribu d'una ricca cittá ai loro Dio. 
tutelare, Tlmperatore si duole, ch' el non v i 
trovó che una sola oca provvista a spese d* un 
sacerdote pal!ido e solitario abitante deí deca-
duto templo ( 2)!. Era abbandonato. V altare , 

r 

C 1 y lAUqudntum agrorum Danhnens'ihut dedit ( Porsi» 
peo ) <7«o loeut ¡bi sf atiofiox fieret , d e l e é i a l t n amornitate hc<t 
& aquartttn-abundantla , E n s r o p , V I , 14, Sext». Ruf. . de P r o , 
vine. c. 16. 

{ 2 ) G i u l i a n o Mtfspog. p. 3C1. ¿ á z . fcuopre i l sua 
carattere con qucHa / i a t u r a l e ^ a , con quel la ín .navvedHta 
^cmpl ic i ta ) che í e m p r e cos t i tu i s f : la vera í a n t a s i a . 
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rpracolo ridotto al silenzio , e la sacra térra 
profanata per 1' introduzione di r i t i Cristiani e 
funebri. Dopo che Babila ( 1 ) , Vescóyo d 'An-
tiochia, che morí in carcere nella per^ecuzione 
di Decio, era stato piú d'un secólo n^lsuose-
polcro, ne fu traspórtate i l corpo per ordfrie 
di Gallo Cesare nel mezzo del hosco di D a £ 
ne. Su quelle -/eliquie si eresse una magnifica 
Chiesaj si usurpo una porzione di sascre terre 
peí mantenimento del Clero e per la sepoltura 
de'Cristiani d' Antiochia, i quali erano ambi-
ziosi di giacere a'pié del loro Vescovo ; ed i 
Sacerdoti d' Apollo si ritirarouo insieme co' loro 
int |mori t i e sdegnati seguacl. Súbito che un* 
aítra rivoluzione parre che ristabil isse la fortu
na del Paganesimo, la Chiesa di S. Babila fu 
demolita, e furono aggiunte nuove fabbriche 
al royinoso edifizio innalzato dalla pietá de'Re 
della Siria. Ma la prima e piú seria cura di 
Gialiano fu quelía di liberare ía sua oppressa 
Divinitá dall'odiosa presenza de'Cristiani si v i 
ví che mor t i , i quaíl avevano tanto efficacemen-
te soppressa la voce della frode o del 1'entusias
mo ( 2 ) . I I luogo infetto fu purificato serondo 

' ' le 

C 1^ Babila e ramments to da Ensebio nel la fuCcessio-
fie de 'Vescov i d* Ant ioch ia Hls t . E c c l . I , V L e. 29. j"» 
Vien diffasamcntc eclebratp da Grisostomo T e w . I L p. 
S]6-5_79. ed. Moutfaucgii. i l suo trionfo sopra due Impe-
la tor i ( i ] pr imo favoloso , ed i l secondo i s to i i co ) , l l 
T i I IemonC Memor. M c d e t í a s t , T o m . U h f . U , f, i l y - j o i . 
4 5 9 - Í . Í 5 . diviene q u a í l scettico . 

( * ) l C r i t i c i E c c l c s i a s t i c i , part ico larmente q u e l l i , 
che a m a n ó l e tel iquie , c fukano per la confesiione di G i u -

' '' ' - V ' l i a -
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. . le formaiitá cíegli antichi ritual i ; i corpi faro» 

v a n o ™ ? 0 ' 1 1 0 decentemente rimossi, ed a 'ministr i dells 
c o r p i Chiesa fu permesso di trasferir le rcliquie di. 
m0.rti S. Babiía a i rant íca loro abitazione dentro le 
^ ^ " ' " ' m u r a d ' A n t i o c h i a I n quest'occasione lo zeio 
abbru- de'Crisdam trascuró quel modesto contegno > 
c i a t o , che avrebbe potuto quietare la gelosia d' ungo-

verno nemico. L'alto carro ^ che trasportava le 
reliquie di Babiía, fu seguito, accompagnato e 
ricevuto da un'innumerabile molticudine i che 
cantava con strepitose acclamazioni i sal mi d i 
David i piú espressivi del suo disprezzo per gl ' 
idoíi e per gl ' idolatr i . I I ritorno del Santo fu 
un trionfo, ed i l trionfo un insulto alia religión 
deirimperatore, che fece pompa della sua va-
iiká per dissimuíare lo sdegno. Nella notte me-
desima, in cui terminó questa processione, ab-
fcrucío i l templo di Dafne ^ la statua d' Apol
lo fu consumata ; e le mura dell ' edifizio resta-
roño un nudo ed orrldo monumento di rovi
na . I Cristiani d'Antiochia asserivano con re, 
íígiosa sicurezza 5 che la potente intercession di 
S. Babila avea diretto i fulmini del cielo con-
tro quel dannato tetto; ma trovandosi Giul la-
no ridotso air alternativa di credere o un delit-
tp o un miracolo, volle piuttósto senza esita-
fe, senza prove, ma con qualche apparenza di 
probabilita, imputare 1'incendio d i Dafne alia 

ven-

l'ano Misoptg. f. ? á i . e di L i b a n í o t iaen . p. 7?$ . c h e 
Apol lo fosse d i s t u r b a l » dalla v i c inanza d! un uomo morto . 
A m m i a n o pero X X I I , 1 2 . fa mondare c purificare t u n o 
i l terreno serondo i r í t r , che uSaion « n t i c a m s n t e § l i A -
teniefi nc l l* ifola di D é l o , 
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vendetta de Galilei ( i ) • Se si fosse sufficiente-
mente provato i l loro delitto, questo avrebbe 
potuto giustificar la vendetta, che fu immedia-
taoieate eseguita per ordine di G i id i ano , di 
chiuder le porte, e di confiscare i beni del la 
Cattedrale d'Antiochia. Per iscuoprire i rei del 
tumulto , e dell' incendio , e deil' occultagione 
dalle ricchezze del la Chiesa fu ron tormentatl 
varj Ecclesiastici ( 2 ) ; e fu decapitato un Pre, 
te chiamato Teodoro per sentenza del conté 
d' Oriente. Ma questo precipitoso atto fu biasi-
mato dall'Imperatore, che si dolse con reale o 
affettato interesse, che V imprudente zelo de' 
suoi ministri avrebbe macchiato i l suo regno 
colla taccia della persecuzione (3 ) . 

Lo zelo de'ministri di Giuliano fu súbito 
raffrenato dalla dlsapprovazione del loro Princi
pe j ma quando i l padre d' uno stato si dichiara 

ca-

( r ) Giuliano tn Mlfopag. p. 3^1. insinúa'' p i u t t o ñ o , 
che affermi i l loro d e l i t t o . A m m i a n o X X i l . 13. t r a í t a 
qucst' i í n p u t a z i o n e come levlffimus rumor , e j-iferisce 1* isto-
r i a con estremo c a n d ó t e . 

( i ) QHII tam í i troc i casu repente comfumpta , ad id « / » 
que Imperiittrls ¡ t a prevexlt , ut cjunestiones agitare juberct 
f¡>Uto ¿criares ( G i u l i a n o pero biasima la p iacevolezza de' 
Magistrat i d ' A n t i o c h i a ) & ma\orem Eccleslam ^Antiochlat 
d a n d i . T a l ' interdetto fu eseguito con a lcunc c ixcostanze 
d' indcgni ta e d l p r o f a n a z i o n e j e 1' oppoituna morte dello 
z io di Giu l iano attorc pr inc ipa le s i r i fe i i sce con m o h o 
supetstiziosa ¿ o m p i a c e n z a d a l l ' A b . de la B l e t e r i e . Vle dt 
J u l i á n , y . 351.569. ^ / 

(¿5 ) Ol tre g l ' I s t o r i c i E c c l e s i a s t i c i , c h e debbono/es-
fcre piu o mcno sospfetti, possiamo allegare a passione d i 
S. Teodoro negli ^Attl slneerl d i R u i n a n p. 551. i l l a m e n -
so d i Giul iano le un' ar ia o r i g i r a l c ed autentica , 
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capo d' una fazione, non puo fácilmente rlte-
nersi, né punirsi efficacemente la licenzadel fu
ror popolare. Gluliano in un pubbüco compo-
nimcnto applaude alia devozlone e fedeltá del
le sante clttá dellaSiria, i pietosi abitanti del-
le quali avevano al primo segnale distrutto i 
sepolcri de'Galilei; e deboímente si lagna, che 
vendicato avesser l'ingiurie degli Dei con m i -
nor moderazione di quella ch' esso avrebbe rac-
comandata ( i ) . Puo sembrar, che tale hnper-
fetta e ripugnante confessione confermi le nar-
razioni eccleslastiche, che nelle cittá di Gaza , 
d'Ascalona, di Cesárea, d'Eliopoli ec. i Paga-
tii abusassero senza prudenza o rimorso del mo
mento di loro prosperitá; che gl 'infelici ogget, 
t i di lor cmdeltá non finlssero d'esser to rmén-
tatí che colla morte; che i loro laceri corpi 
essendo strascinati per le strade ( ta l ' era la rab-
bia universale) si pungessero dagli spiedi de3 \ 
cuochi e dalle rocche delle infuriate donne , e 
che dopo d'essersi gústate da quegl'inumani fa-
natici le viscere di preti e di vergini Cristia
ne, venisser mescolate con orzo,ed ignominio
samente gettate agrimmondi animali della cit
tá ( 2 ) . Ta l i scene di religiosa pazzia presen

ta- m I 

( i ) J u l i á n . M l s e p o . p . j í r . 
€ a ) Ved . G r e g . Naz. Orat. l l l . p. 8 7 . Sozcmeno 

l . V, e, 9 . puo c o n s i d e r a r s i come un test imone o r i g í n a l e 5 
quantunque non í m p a r z i a l e . E g l i era nativo di Gaza , ed 
aveva conversato co l Confessore Zenose Vescovo di Maja-
m a , c h e visse fino a l l ' € t a di c e n t ' a n n i 1. V I I , c . 28 , 
l i l o s t o r g i o 1. V I I , c, -f. etUt Díuerta^ionJ dd Gottfrtd^ 
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taño la píü dispregevole cd odiosa pittura del-
la natura umana j ma la strage d5 Aiessandria 
rlchlama anche maggiore attenzione per la cer-
tezza del fatto, per la qualltá delle victime e 
per lo spíeridoré del!a capitale dell' Egltto . . 'r . 

Giorgio, ( 1 ) da'suoi genitori o d a i r e d d - J j ' ^ ™ 
cazione soprannomínato i l Cappadoce, era nato padod'a, 
in Epifanía nellaCilicia nella bottega d'unpur-
gatore di panni. Da tale oscura e servile ori
gine s'inrialzó cotle afti di parassito* ed i pa
drón! ^ ch' esso continuanieriíe adulava, procura-
rono per 1' indegnd lor dipendente una lucrosa 
commissione o impiego di prowedere i ! lardo 
per i 'armata¿ íl suo uffizio era basso i ma el 
lo rendé infamé. Accunluló delle ricchezze coi- \ 
le arti piú; v i l i della frode e del la cofrudone; 
é furono cosi liotor] i suoi " • ' che Gior
gio fu costretto a fuggire dalle ricerche della 
giustizia. Dopo questa disgrazia i nella quale 
sembra che salvasse la sua , ricchezza a spese 
dell ' onore, abbracció con zelo reale o affettato 
la professione dell' Arrianismo. Per amore o per 
ostentazion di dottrina raccolse una stimabile 
librería d'istoria? di rettorica, di filosofía e di 

teo-

p. 284. a g g í u n g é alcnne tragiche cixcostanze d i C r i s t i a a i , 
che furon facrificati letteralmente fugli al tari degli D e i ec , 

( 1 ) L a v i ta e morte di Giorg io di Cappadocia s i 
desct ivon da Ammiano X X I I . i r . f da Gregorio Naz ianze -
no O r a t . X X l . p. ¡ Z z . 385. 385. j p o . e da i ;pifanio 
Haeres, js< L e invett ive de'due Santi non meriterebbero 
mol ta f edc , se confermatc non fosseso dg í la ^ s t í m ^ a i a ^ a 
d e í freddo ed impaix ia l e P a g a n o , 
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teología ( O , e la scelta del partito, che pre-
valeva, promosse al posto d' Atanasio Giorglo 
di Cappadocia. L'ingresso del nuovo Arcivesco-
vo fu quello d' un bárbaro conquistatore ; ed 
ogni momento del su o regno fu contaminato 
dalla crudeltá e dail'avarizia, I Cattolici d 'A-
lessandria e deil' Egitto restaron© abbandonati 
ad un tiranno incl hiato per natura e per edu-

opprTttie ca2Íone acl esercitar l* uffizio di persecutore; ma 
A k s s a n . cgli oppresse con mano imparziale tutti. i varj 
d v i a , ei 'abitanti della sua estesa Diócesi . I I Primate 
E g m o . a e i r Egitto assunse la pompa e l'insolenze dell' 

alto suo posto; ma sempre fece conoscere i v i 
al della sua bassa e servil' estraaione. S' impo-
verirono i mercanti d'Alessandria per X ingiu-
sto e quasi universal monopolio, ch'egli acqui-
stó del ni tro, e del sale, della carta, de'fune
ral i ec.5 ed i l padre spirituale d' un gran po
pólo s'abbassava a praticar le vil i e perniciose 
arti di delatóte. G i l Alessandrini non poterono 
mal dimenticare o perdonargli la tassa , ch' el 
suggert sopra tutte le case della ci t ta, sotto V 
antiquato pretesto che i l real fbndatore di essa 
avea trasferito ne' Tolomel e ne' Cesad suoi suc-

CCS—-

C I ) Dopo l* liccisíonc di Gio ig io 1 ' í m p e r a t o r G!u 
1-iano p iu volre o r d i n a , che se ne conservasse la l i b r e r í a 
per uso s u o , c che si torturassero gli s c h i a v i , cise poíe&se-
10 es ser sospetti d'aver oceultato qualche l i b r o , F.i loda 
11 m é r i t o della co l lez ione , da cu i avea prese in preftito e 
trascr i t te mol te opere , o, u as do frceva i suoi studj in C a p 
p a d o c i a . Avrebbc in vero dcsiderato , che peiissero le o-
pere d e ' G a l ü e i j ma richiese un esatto como anche di 
«íueí Tco log i c i V o l u m i , affinchc ron si peidesser con oss í 
a l t r i pr.egevoti t r a t t a t i . Ju¿ian. E f f i , I X . - X X X V u 
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cessori la perpetua proprietá del suolo. I Pa-
gani, che s'erano lusingati con la speranza di 
liberta e di tolkranza, eccitaron la sua devota 
avarizia, ed i ricchi tempj d' Alessandria fu ro
ño o saccheggiati o insnlstati dalP altero Prela-
to , ch'esclamava con alta e minacciante voce. 
„ E fino a quando si permetterá ,che questi se-
„ polcri sussistano? „ Sotío i l regno di Costan, 
zo fu scacciato dal furore o piuttosto dalla giu-
stizia del popólo; e non senza un violento con
trasto la forza civile e militare dello stato po
té ristabilire i'autorita5 e soddisfare la sua ven
detta. 11 corriere, che promulgó in Alessandria 
r avvenimento di Giuliano al trono , annunzio 
anche la caduta dell' Arcivescovo. Giorgio insie- A n . j í 2 . 

me con due de'suoi ossequiosi ministri, i l conté Dio- I0- Nov' 
doro e Draconzio soprintendente del la zecca 
furonó-ignominiosamente condotti in catene nel-
le pubbliche carceri. A l termine di ventiquat-V 
tro giorni fu a per ta per forza la prigione dal craTadai' 
furore d'una superstiziosa moititudine impazi- p o p ó l o , 

ente delle nojose formalitá delleprocessuregiu-
diciali. I nemici degli D e l , e degli uomlni 
spirarono ira'loro crudeli. insulti; i mort i corpi 25. D c c 
dell'Arcivescovo e de'suoi compagni fu ron por-. 
tati in trionfo per le strade sal dorso d' un 
cammello; e i ' inattivita del pattito d' Atanasio 
( i ) f u stimata uno splendido esempio d'Eva ri

ge-

Ci) Fi lostorgio c o a cauta niaIi z¡a indica la loro colpa i 
* X i Tií A9-3tvx¡r!B "ivuu.'m TpoCTnytrxi TV.; Trpoclíw? e cht 
U consigUv d'tAtanaslo díresse q u d fatte , i . V U - C., j . 
Goiofred . p. 2S7. 

T o m o V I . X 
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gelica pazíenza. Gli avanzi di questi reí mlíe-
rabil i furon gettati nel mare; ed i capí , del po-
polar tumulto dichiararono i l loro disegno d5 
impedir la devozione de' Cristiani ed i futan 
onori di questi mafthi , ch' erano stati pu-
n i t i , come i loro predeeessori , da' nemici di 
lor reiigíone ( 1 ) . I t i mor i de'Pagani eran giu-
s t i , e non servirono íe lor precauzioni • La me-
ritata mor te del I ' Arcivescovo cancelló la me--
moria della sua v i ta . I I rival d' Atanasio era 
caro e sacro agli A r r i a n i , e i ' apparenté lor 
conversione introdusse i l culto di lu i nel seno 
della ChiesaCattolica ( 2 ) . L'odioso straniero5 
dissimulata ogni clrcostanza di tempo e di luo-
f̂ o, assunse la maschera di martire, di santo , 
c d'eroe Cristiano ( 3 ) , e 1'infame Giorgio di 

Cap-

( i ) C l n e r é i f fo) icH ih mare id metutns , ut c U m á b t t , 
m coUetfi} tufrtmit *tdes ¡ll i$ t x t r u c r t n t ; ut reliquis , qm 
¿ t v t a r t A nUgtene comfulsl f t r t tder t crut ia í ' t l es f tenas adu i -
que gUrUftn* Tntrttpi'jnttfneratn fide fragress l , & nnnc Mar. 
tyres a f f » Í U n t t í t , Ammian .xxíí. 11. Epif^nio prova agü 
Aí í iani , che Giorgio non fu martire, 

( a > Alcuni Donat i s t i (Optat. M'Hev. p. 6o. J 0 7 . Md* 
D u f i n . e Tillemont Mem.. I f d e s . t » m , V j . f . 7 1 J . iá 
4 . ) c Priseiitiniiistj ( Tillcmofit T . VIII . 51 <s. > hanno irt 
s ími l guisa usúrpate gil onoii di inartiri e di sanci Cat, 
so l ic i . 

( I ) I San ti de lía Cappadocia Basilio ed i Gregorjf 
tion furono informa ti del Santo loro compagao. 11 Papa 
Gdasio, i l primo fra' Cattolici, che riconosca S. Giorgio 
r e í r an. 494. lo pone fra' mártir! „ qui Des magls quam 
htmlnlliut noti f n n t , Kigctta i suol atti, come opera d* 
Erctici . Tuttayia sussistonu alcuni, forsc non i piu antí-
chi degli atti spurj , ed a traverso una nuvola di finzio-
« i possiamo anrhe scorgere il combattímento che S. Gior
gio di Cappadoria sostenne in presenxa della R e g i n a 
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Cappadocia fu trasformato ( 1 ) nel celebre S. 
Giorgio d'Inghilterra avvocato de i ra rmi , della 
caralleria e dell'ordine della giarettiera( 2 ) • 

Verso quel tempo stesso^he Gluliano sep- Iatoe co. 
pe 11 tumulto d' Alessandria, ebbe iiotizia da me un 
Edessa,che la superba e ricca fazione degli Ar- s; mar-
riani aveva insultato la debolezza de1 Valenti- nrc* 
niani, e commesso tal i dír :ámi , che non si 
do vean o impunemente soffrire i 11 uno stato ben 
regolato. Senz' aspettare le lente formal i ta. d i 
giustizia, F esacerbato Principe diresse i. suoi 
ordini a'Magistrati d'Edessa ( 3 ).,co'quali con-
fiscava tut t l i beni della Chiesaj i l danaro fu 
distribuito a' soldati, e le terre addette al fi
sco , e quest' atto d' oppressione fu aggravato 
dalla piu bassa ironía. „ lo mi dimostro (dice 
3} Gluliano) i l vero amico de'Galilei . L ' a m -
„ mirabile lor legge ha promesso i l regno de» 
3) Cieli al povero, ed essi potranno avanzarzi 
J; con maggior facilita nel cammino della vir -
„ tu e della sálate , qualora siano mediante la 
55 mía assi§tenza sollevati dal peso de' beni tem-
„ porali. Guárdate bene „ prosegue i l Monar-
; , , • . ea - - • 

( 1 ) Non si da questa trssformazione come assoluta-
mente certa , ma com* estremamente probabilc , Ved, £ ,»»-
gueruann T o m . I . p. 194. 

C 2 ) Si potrebbe n a r r e una curiosa storia del c u í c o 
di S. Giorgio fino dal sesio s e c ó l o ( in c u i era g i á v g n e » 
rato nella Palestina c ncll* A r m e n i a , in R o m a , ed a T i c -
ver i nel la G a l ü a ) dal Dottor H e y l i n I s t i r . di S . G h r g * 
a . Edt^. L o n d . X S J J , i » 4. p. 429. c da' Bol landist i iA¿f. 
•W- Mens. ^Aprlh T e m . l i l . v . I O O - I Í J . L a sua fama c jpo. 
polar i ta in E u r o p a , c spcc ia lmcntc in I n g h i l t e r r a , pro-
venne dalle C r o e iare 

( J ) j u l i a » , IBfnt , 43. 

X 2 
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ca in un tuono plü serlo \ , guárdate bene di 
„ non provocar la mía pazienza e placevolez-
„ za. Se continúan questi disordini , lo vendi-
„ cheró i delitti del popólo sui Magistrati; e 
„ voi avrete motivo dí temeré non solo coii-
„ fiscazione ed esilio, ma eziandio ferro efuo-

co, . I tumuíti d'Alessandria eran senza dub-
blo d'una plu atroce e perlcolosa natura; ma 
era stato ucciso un Vescovo Cristiano per I f 
mani de'Pagani, e la pnbblica lettera di Giu-
llano somministra una viva prova del lo spirlto 
parziale del suo governo. Le sue riprensioniai 
Cittadinld'Alessandria son mescolate con espres-
sioni di stima e di teñerezza; e si duole che 
in questa occáslorte si fossero allontanatl dalle 
gen t i l i e generóse maniere, che indicano lalor 
Greca origine. Gravemente censura la colpa s 
che a ve van commessa contro le leggi di glusti-
zia e di umanitá ; ma ricapitola con visibils 
compiacenza le intollerabili provocazioni che 
a ve van si lungamente sofferte daU'empia tiran- ' 
nia di Giorgio di Cappadocia. Giuliano aminer
te ií principio, che un saggio e vigoroso gover
no dovrebbe gastigar Pinsoíenza de!, popólo ;pu-
re in considerazione del lor Ibndatore Alessan-
dro e di Serapide lor Divinitá tutelare, conce
de un libero e grazloso perdono alia colpevol 
c i r t á , per la quale di nuovo senté raífezion di 

A t a n a s f o . Qnetato che fu 11 tumulto d' Alessandria , 
A n . 362. Ata-

(. 1 ) l u l i a n . É¡>. X. E g l i p c t m e t t e v á agli a m i c i di 
ahmx Ja fka co l l era , A w m i a n , XX.il. t u 
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Atanasio in wezzo alie pnbbliche acdamasloni 
s assise sulla cattedra , dalla míale 11 suo inde-
gno competitore l'aveva precipitato ; e siccome 
10 zelo del Arcimcovo era temperatodalla di-
screzione, 1 esercizio deíía sua autoritá tendeva 
Jion ad accendere, ma a ricondliare le mentí 
del popólo . Le sue pastoral! fatiche non si 11-
mitavano agli angustí confini deli ' Egitto . Era 
presente all 'attivo e capare suo spirito lo stato 
del mondo Cristiano- e Teta, 11 mérito , la n -
putazione d'Atanasio l'abilitarono a prendere in 
mi momento di pencólo i l posto d'Ecclesiastico 
Ditcatore ( i ) . Non erano ancor passati tre an-
m , da che la maggior parte de! Vescovi dell' 
Occidente aveva per ignoranza o contro voglia 
soscnttoja confessione di R l m i n l , Se ne penti-
vano essi, credevano 5 ma temevan l'inopportu-
noj igore del loro ortodossi fratelli; e se la va-
mta fosse stata in essi piü forte delía fede pe. 
teyano anche gettarsi in hraccio agli Arrianiper 
evitare r indegnitá d/una pubblica penitenza che 
gli avrebbe ridotti alio stato d'oscuri l a i c i N e i 
tempo stesso agitavansi con qualche calore fra i 
dottori Cattolici le doraestjche differenze intor-
no all'unione e distinzione del le persone D i v i -
ne; e pareva, che i l progresso di tal metafísica 
disputa minacciasse una pubblica e costante di 
visione deiíe Chiese Greca e Latina. Dalla sa-

viez-

( i ) Vedasi Aranasip Rufin. T t m . ] I . p 40 
e Greg . Naz innz . Qrat . I I I . p, J 9 5 . 5, «j. che « í p ^ l 
mente stabi l isce , che fu i l m o á s r a t o z d o del Pr imate piu 
« l e r u o n o d e l l é siie preghic;e , d - i n n i , j e r c e s i ó n i ccT 
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vicaza 4'uno scelto sínodo, a cui la presenzaéd 
íl no me d' Atanasio diede 1' autoritá d' un Con
cilio Genérale , i Vescovi cha erano impruden
temente deviati neli'errore furono ammessi alia 
comunión del i a Chiesa con la facile condizione 
di soscrivere i l símbolo Niceno, senza prendere 
aicuna formal cognizione del la passata loroman-
canza , o d' aicuna minuta definizione del loro 
scolastici sentimcnti • L ' avviso del Primate d' E-
gltto avea giá preparato i l clero della Gallía e 
del [a Spagna, dell'Italia e della Grecia ad am-
metter questo salutevolé regolamento ; e nono-
stante l'opposizione di alcimi fervidi spiriti ( i ) , 
i l t i more del comvme nemico promosse la pace 

.. , e 1'armonía dei Gristiani ( 2 ) . 
• -segui- L'abilitá e la diligenza del Primate d'Egit-
mo, cd í0 avea pfofittato del tempo di tranquillita , a-
« > p u i s o vanti che fosse interrotto daglí ostili editti dell' 
i l l o'"' ^niPeratore ( 3 ) ' Gluliano, che disprezzava i Cri-
A " . 3^2. stta" 

f 1 ) lo non fio tempo di s e g u i r é Ja c í c c a os t inaz io-
di L u c í f e r o di Cagl ier i . Vedansi le sue a v v é s t m e ne l 

T í l l c m o n t Mem. E c c h Te»». V ! I . p. 900-92.6 , ) c sí osscr-
*•» , come insensibi'lmente cangia i l colore de l la n a r r a z i o -
•c , finattantoclie i l Confessore diventa uno scisrnatico . 

( a ) íAsst tn Ui est hule fenttnti.t Occldcnt , & per t 
n # t t i s ñ r i u m eondlium f a t a n a t fauclbus fnvndus ereptus . í l 

i v ivo cd art i f ic ioso dialogo di G i r o l s m o contro i Lnci fe - , 
n'aní ( T o m . I I . p 155-155.) presenta un* or ig ina l p i t eu» 
xa del la p o l í t i c a Ecc lcs ias t i ca d i quei te ni p i . ' 

( j ) 11 T i l l e m o n t che suppone , che Giorgio fosse 
massacrato r c l mese d 'Agosto , accsmula in uno stretto 
s p a z í o le az ion i d 'Atanas io ( M e m . Eecles. T » m . V I I I . f . 
•5So. U n frammento o i i g i n a l e , che pubbl'ró i l M á r c h e s e 
l l s f f c i d a l l ' antica L i b r c i i a Capito lare di Verona ( O s s t w . 
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stiani, onorava Atanasio del sincero e partice-
lare sao odio. Solo per causa di luí intródusse 
una distinzione arbitraria, che ripugnava alme
no alio spirito delle sue precedenti dichiarazio-
n i . Sostenne, che i Galilei, che avea nchiama-
t i dall 'esilio, non venivano ristabiliti mediante 
quella genérale induígenza nel possesso delle re
spective lor Chiesei e si dimostró sorpreso, che 
un reo, che era stato piü volte condannato dal 
giudizio degl'Imperatori , ardisse d* insultare la 
maestá delle leggi, ed insolentemente usurpare 
la sede Archiepiscopale d' Alessandria , senz* as-
pettar gil ordini del suo Sovrano. I n pena delP 
inimagirtario delitto bandi Atanasio di nuovo dal
la c i t tá , e si compiacque di supporre, che que* 
st' atto di giustizia sarebbe stato sommamente 
grato ai devoti- suoi sudditi . Le vive sollecita-
zioni del popólo tostó lo convinsero, che la mag-
gior parte degli Alessandrini eran Cristiani e 
che la massima parte del Cristiani erano staMl-
mente attaccati alia causa dell' oppresso loro Pri
mate . Ma la cognizione dei v lor sentimend in -
vece di persuaderlo a revocare i l decreto, lo pro-
vocarono ad estendere a tutto i 'Egitto i l termi
ne dell ' esilio d' Atanasio . Lo zelo della molt i -
tudine rende Gluliano sempre piu inesorabile ; 
lo mise in agitazione i l pericolo di lasciare al
ia testa d' una tumultuosa cittá un capo intra-
prendente e popolare, ed i l linguaggio della sua 
collera scuopre i ' opinione, che egli aveva del 

co-
L e t t t r . T » m . I l j . f . 60.92. ) sommini s tra molte importan-
t i date , che s o n ó autcn^bste dal computo de i tnesi JEgi-
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coragglo e deU'abilita d'Atanasio . Era tuttavk 
diííerita l'esecuzione della sentenza dalla caute
la o negligenza d'Hedido Prefetto delí' Egitto 
che finalmente fu svegliato dal suo letrsgo con 
una severa riprenslone. „ Quantunque voi tra-
5, scurlate ( dice Giuliano ) di scrivermi sopra 
3, qualunque altro soggetto, almeno é vostro do-
„ yere d' informarmi della vostra condotta yersq 

Atanasio nemico degli D e i . V i é statadagrari 
„ topo comimicata la mía intenzione . Giurq 
„ peí gran Serapide, che se alie calende di De« 
„ cemtre Atanasio non é partito da Aiessandria, 
„ anzi dal}'Egitto,, i ministri del yostso governo 
„ pagheranno una pena di cento libre •d ' o ro . 
„ Voi conoscete i l mió naturale: io son lento a 
„ condannare, ma sempre piu lento a perdona-
„ r e „ . A questa letrera s' aggiunse vigore con 
„ tai breve postscritto di carattere-dell'Impera-
„ tere medesímo. „ 11 disprezzo , che si dimo-
M stra verso tut t i gl i Dei , mi riempie di dis-
3J placeré e di sdegno . Non Y é cosa , che io. 
5, icdessi, o ascoltassi con maggior piacere', che 

1' espúlsion d' Atanasio da tutto 1' Egitto. L ' 
„ ábominevole scelerato / Nel mió regno le sue 
„ persecuzioni han cagiqEvato i l battesimodi piu 
„ dame Greche del piü 'alto rango ( 1 ) . Non 
fu espressamenté comandata la morte d'Átanasio% 
ma ií Prefetto delE Egitto comprese , che era 

p i u 

( 1 ) t o v fj.i-*(iov , oc,. íTo>f+vcrív EKXní'iíag ETT' (jun , 
ywoilHcig ruiv £7rt5Hywwy fixvT'.g-ai Síuxfird-xi . Ho con-_ 
servato r ambiguo senso di ques t 'u l t ima v o c e , afnbi-
guita d* un " lanoo che biaróa di t r ó v a t e o di aea'r d c l « 
le colp e . I 
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piu sicuro per luí l'eccedere che i l trascurare i ^ 
comandi d'uno sdégñato Signare. L'Arcivescovo 
prudentemente si ritiró ai monasteri del deser
to ; el use con la sólita sua destrezza i iacci del 
hemicoj e visse per trionfar ^sulle ceiiexi di un 
Principe, che irt termini di formldabil trasporto 
avea dichiarato di bramare, che tutto i l veieno 
de!la scuolá Galilea si riunissé nella sola persona 
d'Atanasio ( 2 ) . ^ 

Ho procurato di rappresentar fedelmente V jmpm. 
artificioso sistema , con cui Giuliano si propose denzade4 

d'ottenere gli effetü delta persecuzione senza in-c.nst1a" 
córreme la colpa, o la tácela ; Ma se mi mor- n1' 
tale spirito di fanatismo pervertí i l cuore e la 
mente d 'mi Principe virtuoso, bisognanel tem-
po stesio confessare , che i patimenti reali dei 
Cristiani furono promossi ed accresciuti dalle pas-
sioni umane e dal religioso entusiasmo. Laman-
suetudine e rassegnazione , che avea distinto i 
primi discepoli del Vangelo, era 1' oggetto dell' 
applauso piuttosto che dell' imitazione dei loro 
successori. 1 Cristiani, che in quel tempo a vea-
no posseduto piü di quarant' anni i i governo ci
vil e ed ecclesiastico dell' Impero , ave vano con. 

trat-

C 1 j L e tre lettete d i G i u l i a n o , che spiegano la 
sua í n t e n z i o n e c condotta i ntorno ad Atan&sio, s i do-
vrcbbero disporre nel seguente ordine c r o n o l ó g i c o X X V Í . 
X . V I . Ved. anche G r c g . N a z . X X I . p. j 9 j - Sozoracn. 
I i V . c. t $ . Socrate 1. I I I . c . 14. T é o d o r c t o 3. H I . c . 
3. e T i l l e m o n t M s m , E c c l . f o m . V I I I . J Í I - } 6 S , 
che si e servito d' aiquni mate t ia l i preparati da i Bollan -
d i s t í . 
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tratto gli insolenti vizj del la prosperitá ( i ) t V 
abito di credere, che i sol i Santi avessero dirit-
to di regnare sopra la térra . Appena I ' inimici-
zia di Giuliano spoglio i l Clero dei privileg) , 
che gli erano stati concessi dal favore di Co. 
stantlno , si lamentarono della piü crudeíe op-
pressionej e la libera tolleranza degl' Idolatri e 
degli Eretici fu un motivo di dolore e ái sean-
dalo per i i partito ortodosso ( 2 ) . Gl i atti di 
violenza, che non erano piü favoriti dal Magi-
strati, si commettevan sempre dallo zelo del po
pólo . A Pessino fu rovesciato quasi in presenza 
deirimperatore l ' altare di Gíbele ; e nella cit-
ta di Cesare nella Cappadociafu distrutto il tem
plo della Fortuna, che era Túnico luogo di cul
to lasciato, ai Pagani. In queste occasionl un Prin
cipe, che era sensibile per l'onordegli De i , non 
era disposto ad interrompere i l corso della giu-
stizia ; ed i l suo spirito era sempre piü forte-
mente inasprito, allorché vedeva che i fanatici, 
i quali avevan meritata e súbito ía pena^ degl' 
incendrarj, venivan premiad con gl i onori del 
tnartirio ( 3 ) . I sudditi Cristiani di Giuliano e-

r a n 

( 1 ) v e d . la bella c o ñ f e s s i o n c di Gregorio , O r a t . H í , 

? ' * ( a / s i oda l ' a s p r o lamento d'Ottato D e scism. D o . 

nat . I . U . t . j 6 . 17. 
( 3 ) C r e g o r . N a z . O r a t . I I L f- 9^. W . P- ' ? . ? • 

E i loda i t u m u l n i a n t i d i Cesárea 5 T * ™ * ¿ í •*<"•' " I " * ' 

^entl n e l U f l e t Á . Ved. Sozomen . l . V . 4 . l ! T U I c m o n t 
Mem. Eedes . Tom. v i l . p. H J - ^ o . confessa che Ja iof 
c o n á o t t z nen f u dans V trdre commnn : ma resta p c r í c r t a „ 

, m e n -
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ran slcuri degll ostili disegni del loro Princlps; 
éd ogni circostatiza del suo governo potea som-
ministrare alia gelosa loro apprensione qualche 
fondamento di disgusto e di sospetto- N e ü ' a m -
miniscrazlone ordinaria delta gíastizia i Cristia-. 
n i , che formavano una porzione si grande del 
popólo, dovevano esser frequentemente condan-
nat i ; ma i loro indulgenti fratelli setiz esamina-
re i l mérito delle cause , l i supponevano inno-
centi , ne accordavano le pretensioni, ed impu-
tavan la severitá del lor guidice alia parzial nía-
lizia d'una religiosa persecuzione ( 1 ) . I trava-
gli presentí per quanto parer potessero intollera-
b i ü , si rappresentavano come un leggiero prelu
dio delle imminenti calamita- ICristianlrisguar-. 
davan Giuliano come un crudele ed artificioso 
tiranno , che sospendeva V esecuzione della sua 
vendetta 3 finché fosse tornato vittorioso dalla 
guerra Persiana. Essi aspettavano che tostó che 

' avesse trionfato degli esteri di Roma, si sareb-
be tolta dal viso la molesta maschera della dis-
simulazionej che gíi anfiteatri si sarebber vedu-
t i inondati di sangue di Eremití e di Vescovi ; 
e che i Cristlañi , che avessero perseverato neU 
la professíon della fede, si sarebber privati del 
comuni vantaggi di natura e disocietá ( 2 ) . O-

mente s ó d d i s f a t i o , perche i l gran S. Bas i l io c d e b i o sem-
f te la fcsra d i qnest i hencdctti M a r t i r i . 

C » ) Giu l iano d c c í s e una l i te conrro la nuova c í t t i 
Cr i s t iana di M a í u m a , porto di G a z a } c quantunque l a 
í u a fenter.za potesse imputats i a b í g o t t i s m o , non fu maf 
revocata dai suoi s u c c e s s o r i . Sozoirten. I . V. c . 3. R o U n d . 
PAIISÍ , Tom. I I , p. 7 9 Í . 

( 3 . ) G r e g o r i o ( O r a f . 111. p, 9 J , 94. f S . Q r a t . I V . p . 
114-) ptetenje di par laresccondo le informazioni avatc dai 
eonfidenti d i q i u l i , , vhe Orfc-iio^VjI.J*'.) non pote avei vedut®, 

: (1 ) Gtc-



£3 s Jjtór¡4 dtf/a decmema ec, 
gni calunnia ( i ) , che ferir potesse ía rlpiita. "Jf'! 
zm\e deir Apostata • Veniva súbito creduta dal \ A 
timore e daU'odio dei suoi avversarj; ed i loro m/| 
indiscreti clamori provocavano Tindole d'un S o - « i 
yrano, che era loro dovere di rlscettare, eloro f|| 
interesse di addolcire . Continuavano in vero a I I 
protestare che le preghiere e le bcrime erano ' i 
le uniche loro armi contro Templo tíranno , i! 1 
capo del quale rilasciavano alia glusti^ia del Cíe- I 
10 oltraggiato. Ma con torva risohitezza facean 
capire3 che la lor sommissione non era piú i5 
effetto de!la debolezza, e che nello statoimper-
fetto del ruma na v i r tú , ía pazienza, che solo é 
fondata sopra le massitr e, poteva esaurirsi dalla w j 
persecuzione. Non púa determinarsi fino a qual 
segno lo zelo di Giuliano ne avrebbe superato 
11 buon senso* e Tumarn tá , nía se riflettiam se- j 
riamente aHa forza ed allosplrlto del la Chiesa, reste- M 
remo convinti, che prima di poter estinguexe' la re- 1 
iigione di Cr i s to Impera to re avrebbe dovuto ge 
tar lo stato negli orrori d' una guerra dv l l e ( 2 ) , 

C r ) Gregot io O r a t . I I I . p. 91. sccns^ l ' Apostata 
d i segreti sacrifizj di fanc iu l i i e di f a n c i u l l e , e pos i t iva
mente afferma , che n'erano, « e t t a r í i corpi n c l í ' Qrontc . 
Ved. Teodovcto 1. l l l . c . 26 27. e 1' equivoco candorc 
d e ' I ' A b . de la Eleter ie Fia de J ti lien, p. 351. 352. Pu 
re la mal i z ia dai contemporanei non pote imputare a 
G ' u l i a r o k truppc di M a r t i n , speciahnente n e l T O r c i d c n . 
t e , che i) Earonio si. á v i d a m e n t e mo l t ip l i ca , ed i l T i l i e m , 
debolmcnte tigetta ; Mem. EccZ. T ^ m , VI2. s i - p . 129 5-1 j 1 s. 

C 2 > L a rassegnazione di Gregor io c veramente e d í , 
f. can te Orat , I V . p. 1 2 ] . 124.. Nondimcno quando un ufi-
z í a l di G i u l i a n o t e n t ó d' í r a p a d r o n i r s i de l la C h í e s a d i 
N a z i a n z o , egli avrebbe perduta Ja v i t a , se non avesse ce-
duro a l io zelo del Vcscovo e del p o p ó l o O r a t . X I X , p, 
308, ved , le rifiessioni di Grisostomo a l l é g a t e dai T i ' l c » 
mont M ¡ m , Eccles. Tom, V I I . p, 575. 
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