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I S T O R I A 
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M 

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

liesldenza di G'miiano m jLnúochia : süa felice 
spedhhne contra i Verslam: passaggio del Tt-
g r i : rkirata e mor te di Giuliano : eleziom di 
Gioviano: egli salva t armata Romana per mez-
zo d'un vsrgognoso trattato. 

LA favola filosófica, che Giuiiano compo-c-cíf.ridi 
se col títolo de'^esari ( i ) , é una delle ^ 

piú piacevoli ed u t i l i produzioni de i ran t í co sa-
pere 

( i > Vcdafi qucña favola o fatira a p. 3 0 6 . 3 } 6 . delle o-
fsre di Ctuliar.o d d l " edizionc di Lipl ia . La t iaduzion 



4. ís torta della decadenza 
pere ( i ) . Nel tempo della liberta cd ngua-
glianza , che sommmistravanq i Satumali ^ 
Romolo pr.epacó un cpnvito per !e Div in i -
ta deir Olimpo , che i ' ave vano stimato ^clegrio 
della ior, societa, e peí Principi Romani , che 
aveaa regnato sopra i l marziale suo popólo © 
le soggíogate nagionl della terx^ . & \ i Del e-
ran distribuiti in huon ordine sii magnifici lo-
fo troni ; e sotto la lun^ era apparecchiata la 
tavola peí Cesari nella piü alta regione dell ' 
aria » i Tiranni , che disonorato ayrebkep 
la compagnia deglí nomini e degli D e i , dail-
Inesorabile Neraesi venivan precipitatl giü neliS; 
abisso tartáreo . Gi l altr i Gesari s avanza vano. 
1' pn dopo P | l t r o verso i lor posti ; e mentre 
passavano, i l vecchio Sileno, giocoso moralista 
che sotto la maschera d' un baccanale cuopriv^ 
" ' ' * • ' " ' " • ! la 

fxancefe del dptto. Ezechielc Spancmio ( P a r - p i í 8 j . ) e 
piaris, lánguida e corretta ; e v i fono am mafia te tan re no , 
"te, ptove ed í l luf t razioni , che formano una mole di SS7» 
pagine in quano di minuta ftawpa, L • Abbate de la l i l e . 
teiie v l t . di G i o v U n . T s m , I . p. 2+i '393- ha efprcflo pm 
felicemente lo fp i r i to non meho che i l fenfo de l l ' of ígi-
nalc , cK'e da cíTo é Uluftra?o con alcune brevi e curio» 
fe note. , 

(.1) Lp spanemio nella fuá Prefajione ha molto erudita-
ícente difeuffo V e t imología , 1' o r ig ine , la íbraigÜanza fra 
loro e la diverfita delle f a i í r e Gr?che ( drammatici com-
poni tnenr í , che l i xapprefcntavan dopo le tragedle) e delle 
t i t ( í -at iae ( c o s í dette da S a t t t t a } cqmpofizioni mift? in 
piofa e in fc i f t . ' Ma i Cefati d i Giulianofono d ' una fpc. 
cíe cost origínale , che i l Cr i t ico refía dubbidfo in qual 
el i fie debbano eol íocs i f i» 



DtlV Inpz/ú tomano. Cap. XXIF- 5 

ia savisÉza d 'un filosofo, maíiziosamente nota-
va i viz) 5 1 difetti é ie tnacchle de' respettivl 
ioro caratceri ( 1 ) . Qaando fa terminatoil con
v i to , Mercurio promulgó i l decreto di Giove , 
che una corona celeste foise i l premio del me» 
r i to plü sublime • Furono sceíti come i piú i l -
lustri candidati Gialio Cesare , Augusto, Tra* 
jano, e Marco Antomno; non fu escluso 1' ef-
femminato Costantino ( 2 ) da talonorevolecon-
correnza, e fu invitato Alessaiidro Magno a dis
putare 11 glorioso premio a' Romani E r o i . Fu 
permesso a' ciaschedim candidato d' esporrg Ü 
mérito de!le proprie gesta; ma stícortdo i l g lu-
dizio degli Déi i l modesto silenzio di Marco 
peroró con maggior eííicacia, che 1'elabórate 0 -
raziord de'superbi ñ ra l l di lut^ édapparvesem-
pre pin decisiva e cospicua la superioritá delío 
stolco Imperiale , allorché i Giudici di que!la 
terribll contesa procederono adesara inare l icuó-
re ed a scrutlnare i motivi d'agiré (3 ) . Ales-

san-

(«> Queíld iriiQo carát tefe di éí leno c de l i ca támes te c-
fpreíio nell 'Ecloga fcíla di. V i r g i l i o . 

(2) Ogni letrore imp^rziale deve conofcere e condanna. 
í e la p a r z i a ü r a di Giuliano centro Coflantino fuo zio , 
C corittd la reügioii Cr iá iana . i n cjueft' ocCafione g l ' ín» 
terprct i vengono aftretti da un piíi facro inrerefle a í i c u -
fare i l ]or ' omaggio a l l ' Autore , e ad abbandonarnc la 
caufa. 

( j ) Giuüario cía fegretaríienté íncliriato a pifeferlfe un 
Gíeco a un Romano. JVIa quando fer iámeate confrorttava 
un Eroe cotí un fil^fofo, feíitifa che i l genere Umano ave. 
va obbligazioní moho maggiori á Sécráte che ad AleJOTan» 
d i o ; O r a t , * d T h t m l f i , p. 16^. 

* A ^ 



Rííblve 

6 Istoria deüa decadenza 
Sandro, e Cesare, Augusto, Trajano e Costan-
tino confessarono con rossore, che 1' iraportaiv 
te oggetto de'loro travagU era stato la fama , 
' h potenza o i i piacere: nía gi l Del medeslmi 
risguardarono con rispetto ed amore un virtuo
so mortale , che sal trono avea posto in prati-
ca gl' insegnamenti del la filosofía , e che nello 
stato dell' imperfezione umana aveva aspirato ad 
imitare i morali attribati della Divinitá . 11 gra
do dell' Autore fa crescer di pregio questa pía-
cevoF opera de'Cesari di Giuliano . U n Princi
pe, che dipinge con liberta i vizj e le virtú 
de' suoi predecessori , sottoscrive ad ogni verso 
la censura o 1'approvazione della propria con-
dotta. 

Ne' freddi momenti della rlflessione Giulia, 
ciare no aiueponeva a qualunque altra le u t i l i e be-
contro i nefiche virtu d'Antonino ; ma l ' ambizloso sao 
^enríl3a5"'spiritó era infiammato dalia gloria d' Alessan-

* dro; e desiderava con uguale ardore la stima 
de' savj e 1' applauso della raoltitudine. I n quel 
tratto della vita umana, in cu i le facoita ¿el
la vita umana , in cu i le facoitá della mente 
e del corpa godono i l vigore piu attivo, l ' I m -
peratore istruito daU'esperienza edanimato dal 
buon successo della guerra Germánica risolvé 
di segnalare i l sao regno con qaalche piu splen-
dida e memorabile impresa . Gl i Ambasciato-
r i dell'Oriente fino dal Continente dell' India 
e dalFIsola di Ceiían ( i ) , avean salutato ris-

)Ma>giw«iwiiáii^¿giMsaía»a^ 

( i ) Inde nutionibus Indlc'is certatlm cum donis O í d m a t e t 
nUtentibus . . . <s& ftfque D i v i s & S e r e n d i v í s , Ammian. 

• • XX. 



Dcirimpero Romano. Cap. XXIV. 7 
pettosamente la porpora Romana ( 1 ) . Le na-
zioni Occidentali stimavano e temevano le per
sonal i v i r tu di Giuliano tanto in pace che i n 
guerra. EgU disprezzava i trofei d'ima vittoria 
Gótica ( 2 ) , ed era persuaso che i rapad Bar
ban del Danubio si sarebber guardad da ogni 
futura violazione della fede de' trattati peí ter
ror del suo nome , e per le fortificazioni che 
aveva aggiunto alie frontiere della Tracia e del-
1' l l l i r ico . I I successore di Ciro e d' Artaserse 
era 1'único rivale, che stimava degno dellesue 
armij e riso!ve di castigare mediante 1' intera 
conquista della Persia quelTaltiera Nazlone, che 
avea per tanto tempo resistito e fatto insulto 

r alia 

XX. 7. Q u e ñ ' i f o l a , a cuí fi fon dati fucceílivamcnte i no-
m i di TApA-obana, d i Seréndlo e di Qei lan , dimoíira , quan-
to imperfettamente fi conofrefleto da Romani i mari e le 
terre a Levante del Capo Comorin . l a pr imo luogo nel 
xegno d i Claudio un l iber to , che aveva in affitto la doga-
ne del mar R o í l o , fu accidentalmente trafportato da'ven-
t i fu quell'eftranca c feonofeiuta cofta; converso per fei 
mefi con g l i abitanti di eíTa i ed i l Re d i Ceilan , che 
per !a prima volca udi parlare dfl 'a potenza c della g iu -
ftizia di Roma , s'induffe a mandare Ambafciatori a l l ' I m -
jetatore , P l in . H í / . N a t . V I . 2+. Secondariamente i Geo. 
grafi ( e Tolomeo fteíTo ) hanno fatto p in d i quindic i v o l -
te piíi grande qutfto nuovo mondo, che fu da' medeí imi 
cftefo fino all 'Eauatore ? ed alie vicinanze della China . 

(1) Erano ñate mándate a Coftanzo tal i ambafceric . A m . 
m i a ñ o , che fenz'accorgeifene difeende ad una baífa adu-
lazione, doveva eíTeríi dimenticato della lunghe?.za del 
viaggio, e della breve durata del Regno d i Giul iano. 

(2) Gothos faefe fa l laces & pérfidas ¡ hoftes ejititrere fe 
meliorcs a]ebat í l i l is en Ir» fufficere mercatsres Galatas , per 

A 4 j » * ' 



Istor'ui delta decadcnzd 
aiía Romaria Maestá ( i ) . Appena seppe íl 
Monarca Persiano, che i l trono di Cos tanzo era 
occupato da un Principe di carattere assaí d i 
verso , coíidiscese a fare akune artifi cióse , o 
forse anche sincere aperture per un trattato di 
pace. Ma restó sorpreso l'orgoglrodi SaporedaL 
la fermezza di Giuliáno , che altamente dichiafó 
d i non voler mai acconsentire a tenere alcuna pa
cifica conferenza fra gl'incendj e le rovine deí-
le cittá del la M esopotamia ; e che soggiunse 
con un disprezzante sorriso , ch' era inntile di 
trattare per mezzodi Ambasdatori, mentre ave-
Va detenninato di visitar da se stesso in breve 
la corte di Persía. L ' impazienza deiP Impera-
tore sollecitó la diligenza de' militari preparati-
v i . Furono eletti ! General i • fu destínata per 
quest' importante impresa una formidabile ar4 

Giul íano niata > e GiulianO da Costantinopoli marciando 
paña da Per ^ le Provincie delí' Asia minore giünse ad 
coftanti- Antiochia circa ot tó mesí dopo del suo prede-
adPAn. cessore * L'ardente suo desiderio d'intemarsinel 
í íoch ia ' . Cuor ¿ella Persia venne raffrenato daU'indispen-
a § o í o , sa_ 

5««Í ubique fine condltUnls dlfcrlmltte venundantur . I n me, 
no di quindici anni quefti fehiavi Goti minacciaronoe v io , 
fero i loro p a d r ó n ! , 

( O Aleflandro rammenta a Cefare facr r iva le , che d i -
fprezzava la fama cd i l m é r i t o d' una vittoria A fia tica , 
che Crafló ed Antonio avevan fentjti i datdi Perfiani, e 
che i Roirvani in uúa guerra d i trecento anrti non aveva-
no ancor foggtogato la fola Provincia dcíla Mcfopotaraia , 
© dc l l 'Af l l l i a , C a e f a r . f . j a ^ . 



t e i r ímpéro Tiomano* Cap. X.XIF. $ 
sabíl dovere di regolare lo stato d d l ' Impero , 
dallo zelo di far risorgere 11 culto degli Dei e 
dal consiglio de' piü saggi suoi amici , che gli 
rappresentarono la necessitá d' interpofre 11 sa
la ta re iñtervallo de'quartierl d' invernó per íU 
storare Tesausta fbrza delle Legión! della Gal-
lia, e la disciplina e lo spiHto delle truppe O-
riental i . Giuliano s'indusse a stabilire fino alia 
primavera seguente la sua residenza In Antio-
chia in mezzo ad un popólo maíiziosamente di
sposto a derider la fretta, ed a censurare ledi-
iazioni del suo Sovrano ( i ) . 

Se Giuliano si fosse lusirtgato, che la per- ¿ ^ t c ^ 
so nal sua dimora nella capital delT Oriente do- ftami del 
vesse produrre una vicendevol soddisfazione al popólo 
Principe ed al Popólo , avrebbe formato una f^™0' 
ben falsa idea del proprlo carattere e de' costu-
m l d'Antiochlá ( 2 ) . I I calore dei clima dis-
poneva gil abitanti ai piü sfrenati placen che 
nascono dalla tranquil lita e dall'opulenza, ed In 
essi rlunlvasi la vlvace liberta del Greci all ' 
eredltarla mollezza de'Sirj. La moda era Túni
ca legge, 11 placeré Túnico scopo s e lo splen-

dar 

(1) Si cfpsSne i l difégno della guérrá Perfi'ána da Arn -
miano XXÍI. 7- 12. , da Libanio Orat . f a r e n t . c, 79. 80. 
p. 3os. j o í . , da Zofimo í. Í I I . />. 158-. e da Socrate I . 
I I I . c. 19. ' . . . . 

(2) Tanto la Catira d i Giul iano, che le O m ü i e di S. Cjio. 
Giífoflomo fanno 1' iñeíía ptttura d 'Ant iochia . La minia
tura , che qaindi ha rieratto 1' Ab . de la Bleteiie Vlt , di 
GitiUan, f . | j a . e corretta d Q S , m t i ? 



i © Is torta de ¡¡a decadenza 
dor delle vesti e degli arredi 1'única distiiizio-
ne de'cittadini d' Antiochia. Si onoravan le ar-
t i di lusso , le vir tu serie e v i r i l i eran poste 
in ridicolo, ed i l disprezzo per ia modestia fem-
miniíe e per ia venerabil vecchiezza annunzia-
va 1'universal corruzione deiia capitaíe deli' O-
riente. L'amore degli spettacoli formava i l gu
sto, o piuttosto la passione de' Sirj ; si chiaina-
vano dalle vicine cittá ( i ) i piu bravi artefi-
c i ; si consumava in pubblici di vertí mentí una 
considerabil porzione d 'éntrate ; e la magnifi-
cenza de'giuochi del teatro e del circo risguar-
davasi come la felicita e la gloria d' Antiochia. 
1 rozzi costuml d'un Principe, che sdegnavatal 
gloria, ed era sensibile ad una felicita di tal 
sorta, disgustaron ben presto la del icatezza de' 
proprj sudditi; e gli effemminad Orientali non 
poteroao nc imitare né ammirar la severa sem-
plicitá, che sempre si usa va, ed alie volte af-
fettavasi da Giuliano. I giorni di solennitá con-
sacrati dall'antlco rito all'onor degli Dei som-
ministravan ad esso le solé occasioni di rilascia-
re la filosófica severitá; e questi appunto erano 
i soli giorni, ne'quali astener si potevano i Si-
rj d'Antiochia dalle lusinghe del placeré . La 

/ ' mag--

( O Lsodicea fonimínifirava i c o r c h i e r i ; T i r o e Bcriro 
i commedisnrt y Ccfarea i pantomimi >• Eliopoli i cantor!} 
Gaza i gladiatoi i Aicalona i l o t t a t o r i ; c ¿aftabala i bal-
le r in i d i corda . Ved. Expófit . totius fmdrdj p, 6, nel terzjn 
tomo d i Gesgrafi minerl di Hudfs.n , 



Di?/ / ' Impero Romano. C¿/? . XXIF. 1 1 

wiaggior parte del popólo sosteneva la gloria del 
nome Cristiano, che era stato per la prima vol
ts inventato da' loro maggiori ( i ) : essi non si 
face vano ser upólo di trasgrediré i precetti mo
ral i , ma erano scrupolosamente attaccati alie 
dottrine speculative dellalorreligione. La Chie-
sa Antiochena era Iacerata dall' eresia e dallo 
scisma; ma negli Arriani e negll Atanasiani , 
tanto nei seguaci di Melezlo che in quelii d i 
Paolino ( 2 ) aglva 11 medesimo devoto odio del 
comune loro avversario. 

Si nutriva i l plu forte pregiudizio contro ^eífio*^ 
i l carattere d' un apostata nemico e successo- a g í a l i a 
re d' un Principe , che s era conciliato 1' affet- no • 
to d i una setta assai numerosa ; e la traslazlo-
ne di S. Babila eccito un implacabile odio con
tro la persona di Giuliano. I sudditi d i l u i si 
lagnavano con superstiziosa indignazione, che 
la carestia avea seguitato i passidell' Imperato-
re da Costantinopoli ad Antiochia ; e fu esacer, 
bata la malcontentezza d' un affamato popólo dal-

1' i m -

A'.gc, , amando voi Crlfio , tenetela ptr tutelare ¡nvece di 
G'm-ve , l l popólo d 'Antiochia ingegnofamente piofcüava i l 
fue attaccamento al C b l ( . C h x i i l o ) , ed al K^tppa ( C o l b n . 
ftanzo ) Giu'iano »"» M'ifopog. p. 357. 

(2) Lo fcifma d' Antiorh 'a , che duro ottatiíacinque^ an. 
ni ( dal 3 50. al 4 1 5 . ) , s'accefe nel tempo , che Giuliano 
l i ícdcva in quella c i t ta per 1' imprudente ordtnazione d i 
Paol ino. Ved. TÜIemont M e m . E c d . T o m . V I L ? . 803. 
delV edli*. In ynarto Par ig . 1701. ec. dd la (Jliale ÍO m i i'cr. 
•viio da qui avanti n c l k c i t a s ion i . 



i i ístónd della decádehzá 

careñia ^inipradente sforzo di sollevarne íe angustie', 
df^ano- L'inciemensa della scagione avea danneggiato 
e iínaí- le raccolte della Siria, e ne'ínefcati d' Antid-
conten* ch\2L i l prezzo del parte ( i ) era naturalmente 
f ubbii* crescluto 'Ln pfoporzioné della scarsezzia del gra
t a . no, Ma la giusta e raglonevole propofzione fu 

tostó tloiata da'fapaciartifizj del monopolio. l í t 
questa disugual contesa 5 in cui da una parte 11 
prodotto della térra si pretende che sia ne! 
proprio esclusivo dominio da uñ ' aitra si fís-
guarda come un oggetto iucrativo di commer-
cio, e si ricerca da una terza parte peí quo-
tidiano e necessario mantenimento della v i 
ta 9 tu t t i i guadagni degli agenti iritermedj 
vanrto a posarsi suí capío de' miseri consuma-
t o r i . La durezza della loro situazione veni-
va esageratá ed accresciuta dalla loro impazieiT-
za ed inquietudine , ed ií t imóte della scar-
sita produsse appoco appoeo t'apparenza d'uñá 

éa-

( r ) GÍuliano ftabilifce tre diverfe propoxzíoni d i cinque, 
d i d'.eci, o di quíndié i iñ'odi di frumento per una mone» 
ta d 'oro fecondo i | r a d i d'abbondanza, o di fcaíf i ta in 
M e f ó f o g o n . f. Da quefto fatto e da a í t r í efeínpj del 
medcfinio tempo xíle'vo, che fofto i fucceífori di Coílan^ 
t ino il^ píezzo moderato del grano era di circa trenra due 
ícc l l ín i i l facco Ingtefe, che e ugualé al p í ezzo medio 
de' p r imi feíTantaquatcro a ti ni del prefcnté fecol'o . Ved. 
Arbuthnot Ta-vola di munete , jiefi e tñ'ifure />. 88. &9. P l in , 
Wjtor . N a t . X V I I L i i . Mem. de V o í c a d . des Infcrlpt . Tom. 
X X V i n . y . 7 i8 , -72 i . Smith. Rleerca fulla, natura, e le can* 
fe della ricchez&a delle N á & e n l vol. I , p . 24.6, l o mi fo 
pregio d i citar queft' ul t ima come Topera d ' un dotto c d* 
un ag i í co , 



fidt ImperQ Pkmano, Cap. XXlV. 15 
carestía. Qiiando i iussuríosi cittadmi d'Antio-, 
chia si lamentarano del caro prezzo dei poli i e 
del pesce. Giuliano pubblicamente dichiaró che 
«na cltta frugale avrebbe dovuto contentarsi d i 
una regoiar quantitá di vino, d''olio e di pane; 
riconosceva pero esso ch' era dover diunSovra-
tío i l provvedere alia sussistenza del popólo . 
Gon questo salutevole fine V Imperatore arris-
cblossi ad un passo roolto perico!oso ed incer-
to a fissare cioé cbn légale autoritá i l valore 
dei grano. Egli ordinó , che in un tempo d! 
scarsitá si vendesse ad un prezzo, che rarevol-
jte aveva avuto luogo negli anni di maggiore 
abbondanza; ed affinché i l proprio esempio des-
se vigore alia legge, mando al mercato quat-
trocento ventidue mil a moggi o. misare, .che si 
trassero per ordine di lui da' grana) di Jerapo-
l i , d i Calcide ed anche d'Egitto. Se ne pote-
yan prevedere le conseguenze, e ben presto eb-
bero effetto. SI compró da ricchi mercanti il gra
no Imperiale; i propiietarj di terre o di frumen
to non ne mandarono pin alia clttá la sólita 
dose, e le piccole quantita di grano, che com-
parivano in mercato, eranQ segretamente vei?? 
dute ad un anticipato ed illegittimp prezzo « 
Giuliano continuó serapre a gloriarsi della sua 
política, risguardó i lamenti del popólo conie 
van i ed ingrati romori , e convinse Antiochia 5 
ch" esso aveva eredítato se non la crudeka, al
meno rostinazione di Gallo fratello di i u i ( i ) ? 

Le 

(1) ¿Jumauii*» $ frsppjiti d t c l í n a l / a t , G a l l t / ¡ m i l i s f r u . 



1 4 Istorla dslla dscadenza 
Le rimostranze del Senato inunicipale non ser-
vlrono che ad ínasprire l'inflessibil suo spirito . 
Egli era persuaso che i Senatori stessi d" A n -
tiochia, i quali possedevano de' terreni, ed era-
no inreressati nel commérelo , avesser contri-
buito alie calamita del lor paese j ed attribui-
va l'incivile ardire, che usavano , ad un sen-
timento non giá di pubblico dovere, mad ip r i -
vato vantagglo. Tutto quel corpo composto d i 
dugento d e p i ü nobili e ricchi cittadini fu man
dato sotto custodia dal palazzo i n prigione ; e 
sebbene, avanti che fínisse la sera , fosse loro 
accordato di tornare alie respettive' lor case , 
( i ) 1' Imperatore non pote ad essi ottenere ií 
perdono, ch'egli aveva loro si fácilmente con-
cesso. I medesimi pesi erano continuamente i l 
soggetto delle medesime querele, che si faceva^ 
no ad arte circolare dalí' astuzia e leggerezza 
de'Greci delía Siria, Ne'lrcenziosi giorni de'Sa-
turnali risonaran le strade d'Antiochia di can-
zo.ni insolenti, che deridevan le leggi , la re l i -
gione, la personal condotta e fino ¡a barba del, 
i 'Imperatore; e la connivenza de'Magistratinon 
meno che l'applauso delía moltitudine manife-

sta-

t r l s , l lctt I n c u i o i t u s . Ammían , X X I I . 14. L ' ígnoranza de' 
p i u i l lurninat i Pxincipi puó ammettere qualche feufa ; ma 
npn poffiamo effer foddisfatti dd la difefa propria d i c i u -
hs.no in Mifrpogon. p. 368. 369. o dell'elaborara apolo. 
§>a di Libanio O r a t . fa tent . c. X C V I L p. 321. 

O ) Líbanio tocca gentilmente i l loro breve e mite ar. 
icfto O r a t . f t r e n t , e, X C V U l . ( , 322, 32J. 



Deir Impero Romano. Cap. XXIV, i 5 
stavail lo spirito d'Antiochia ( 1 ) . I I discepolo 
di Socrate fu profondamente toccato, da tal i. m-
sulti popolari ; ma i l Monarca dotato di viva 
sensibilitá, e che possedeva un assoluto potere, 
negó alie sue passioni la soddisfazione della ven
detta . U n tiranno avrebbe senza distinzione 
proscritto le, vite ed i beni del cittadinl d' An-
tiochia; i deboli Sirj avrebber dovuto pazien-
teniente soctoporsi alia brutalita ed alia rapace 
barbarie del le tedeli Legión! della Gallia ; una 
sentenza piu dolce avrebbe potuto privare la 
capitale dell'Oriente de'suoi onori e privilegi; ed 
i cortigiani e forse anche tu t t i i sodditi di Giu-
liano avrebbero applaudito ad un atto di giusti-
zla, che sosteneva ladignitádel Magistrato .supre
mo della Repubblica ( 2 ) . Ma invece d'abusare Glu]ía£5o 

. , 11, . v > m 1 compone 
o di far pompa dell autonta dell Impero per una ^ t ; , 
vendicare le personal i sue ingiurie, Giuliano si ra con-
contento di una innocente maniera di vendetta, ^ ^•n-
che pochi Principi sarebbero in grado di poter c la * 
usare. Esso era stato insultato con satire e con 
l ibe l l i ; compose dunque ancora egli un' irónica 
confessione dei proprj difetti ed una severa sá

tira 

(1) Libanio ad <A>it'óchenos de Imperatorls I r a c. 17. 18. 
19. ap. F a b r l c . Biblloth. G r a c . Tom. V I I . p. 2.21 - 223, a 
guifa d i abüe Awocato feveramente cenfura la fol l ia del 
popólo, 'che- foffrivav peí delitto d i pochi ofeuri ed cbxj 
miferabi l i . 

(2) Libanio ad ^Antíechen. c. V I L p. 21 j . rammenta ad 
Antiochia i l recente gañigo di Cebare ; e Giuliano fteíTo 
in Mifopog. p. j l s . accenna con quanto rigore Taranto 
aveva efpiato l ' infalto fatto agli Ambaíc ia to i i Romani . 



16 Istcrm dsi/a dscadenz4 
tira dei licenziosi ed efFemminati costuml d 
Antlochia cal ticolo diTs^emico della barba. Fu 
pubblicamente esposta quesea replica Imperiale 
avanti alie porte del palaazo; e tuttayia sussi-. 
ste i l Misopogon ( i ) coma un singolar monu-
mento dell' ira , del!" ingegno , deil' umanitá e 
deir indiscretezza di Giuüano. Quantunque eglí 
affettasse di ridere , non poté perdonare ( 2 ) . 
Espresse i l sao disprezzo , e poté soddisfare la 
sua vende tta col nominare un Governatore (3) 
degno solo di tal i soggetti ; e rinunziaiido V 
¡mperatore per sempre al l ' ingrata cittá , pub-
biicó la sua risoluzione di passare i l prossima 
invernó a Tarso nella Cicilia ( 4 ) , 

Con-

<i) Quinto al Mifopogon vedali Ammiano XX//. 14. L f - , 
banio C,-„f, p a r « » t . c. X C I X . p. 323. GregorioN.^ianzeno ' 
P r a t . j v . p. í j j . e la Crónica d" Amiodua di Gio. Malal^ 
T m . / / , ¡?. 15, j ó . n o delle grandi obbligazioní alia tra^ 
duzione e alie note dell* A b . de k Blctciie v i t . di G i o v l a n ^ 
T s n t . I I . p. j g . 

(2) Ammiano avverte aflai giuftamente, che coaejus dlf . 
fimulare pro témpora Ira, fuff labatur :nt,rn.t . L ' i ron iae la . 
borata d i Giuliano alia ñnc proiopipe in ferie e diiette 
í nve t e ive . 

O ) fyfe autem ^ n t h e H a m egretfurus Ihl'.tpoliten quem-
4a,Vt ^ l exandrum-Syr lucaJur i fd i c i i on i p r a f e d t turbulenmm 
tT f t v u m ; dieebatque non i l lum mertíijfe , fed ^intlochenfi. 
l>us a v a r l s ¿r « ¡n tumel io f i s hujufmodi Judicem- ctnvenlre . 
Ammian. X X I I I . z. L í b r a l o Epift. 722. p. 345, 347., che 
fonieíla a Giubsno medeí l rao, che aveva e ñ b incontrato 
l i difguño genérale , pretende, che Aleflandro foíle un u-
t i l e , quantunque auftero, riformatore de* coaumi e della 
.religión d 'Ant lochia . 

C+) Jul ián , in Mlfopog. p . 354. Ammian. X X I I I . 2 e Valef. 
ib. Libanio in un* orazione appofía T invita a tornar^ alía 
iua Icale c pen t í t a citra 4* Ant iochia , 



hdP Impero Romano. Cap, XXIF. i y 
Contuttocio in Antiochia trovavasi un cit-

tadino, i ! genio e le virtú del quale neli' opí- Libanio 
nione di Giuliano potevan purgare i vizj e la Z * 
íoíüa dalla patria di l u i . I I Sofista Libanio era 390. 
nato nella capital dell' Oriente ; professó pub
licamente le srti di retore e di declamatore 
m Nicea , in Nicomedia , in Costantinopoli 
in Atene, e passo i l resto della sua vita in A n ! 
tiochia . La scuola di lu i era continuamente 
irequentan dalla gioventu della Grecia - i suol 
scolari, che alie volte passarono i l numero di 
ottanta , celebravano P incomparabil loro mae
stro ; e la gelosia de'suoi r i v a l i , che lo per-
seguitava da una cittá in un' altra, confermó 
1'opinión favorevole , che Libanio ostentava 
del sublime suo mér i to . I pxecettori di Giulial 
no avevano estorto da esso una imprudente ma 
solenne promessa, ch'ei non avrebbe mal letto 
gíi scntti del loro adversario ; la curiositá del 
giovine reale repressa vie piu s' accese ; cercó 
segretamente le opere di quel pericoloso Sofi
sta , ed appoco appoco sorpassó nella perfetta 
imitazion del suo stile i piu laboriosi fra'do-
mestici uditori di lu i ( 1 ) . Allorche Giuliano 
sali sul trono, dichiaró l'impazienza, che ave-
va, d'abbracciare e di premiare i l Sofista della • 
Siria, che in un secólo corrotto avea conserva-
10 ia punta del gusto, de1 costumi e della re-

I L 

( i ) Liban. O r a t . parent, c. V I I I . p, 2 j0 . a - j . 

Tomo V I L B 



iS Is torta della decadenza 
ligione della Grecia . La prevenzione deíl' I n i -
peratore fu accresciuta e giustificata dal pru
dente orgoglio del suo favorito. Libanio in luo-
go d'aíírettarsi co'primi del popólo al palazzo 
di Costantinopoli, tranquillainente ne attese 1' 
arrivo in Antíochia; si ritiró dalla corte a 'pri-
m i sintomi di freddezza e d' indiñerenza; per 
ogni visita esigeva un invito fórmale , e diede 
al suo Sovrano 1'importante lezione, che eipo-
teva comandar l'ubbidienza ad un suddito, ma 
che bisognava meritar 1'attaccamento d'unami-
co • I Sofisti d'ogni'tempo sprezzando , o af-
fettando di sprezzare le accidental^ distinzioni 
della nasclta e della fortuna ( i ) riservan la 
propria stima per le superior! qualitá del lo spi-
ri to , delle quali sonó essi abbondantemente 
dotad. Ginliano potea non curare le acclama-
zioni di una corte venaie , che adorava V I m 
perial porpora; ma era som mam ente allettato 
dalla lode, dagíi avvertimenti , dalla liberta e 
dall'invidia d'un indipendente filosofo, che r i -
cusava í suoi favor!, amava la sua persona, ne 
celebrava la fama, e proteggevane la memoria. 
Tuttavia sussistono le voluminóse opere di L i 
banio, che per la maggior parte son vani ed 

ozio-

( i ) Eunapio riferifce che Libanio r icusó 1'onorevole gra-
do di Prefetto del Pretorio come meno illuftre del tirólo 
Hi Sofifta v i t . Sofifi. p. 135. I . C r i t i c i hannooflervatoun 
f;ntimento fimile in un" cpiñola i X Y l M . d z W Ed¡x . , yVo l f . ) 
di I /banio me de l imo , 



Deir Impero B^mano. Cap.. XXIV. 15; 
oziosi componimenti d'un oratore, che cok iva-
va la scienza del le parole, e produzíoni d'uno 
studioso ritirato , la mente del quale disprez-
zando i suoi contemporanei era sempre fissa 
nella guerra Trojana e nella Repubblica Ate. 
niese. Puré i l Sofista d1 Antiochia discese alie' 
volte da tale immaginana elevazione; tenue una 
moltiplice ed esatta corrlspondenza ( 1 ) • lodo 
le virtü dei suoi temoi • ardí ta mente attacco 
gli abusi del la vita pubblica e privata; ed elo-
quentemente difese la causa d'Antiochia contro 
la giusta collera di Giuliano edi Teodosio. La 
vecchiezza conninemente ha la disgrazia ( 2 ) d i 
perderé tutto c ió , che avrebbe potuto renderia 
desiderabüe 5 ma Libanio provó i l particol ar 
displaceré di sopravvivere alia rellgione ed alie 
scienze, alie quali consacrato aveva i l sno ge
nio. L'amico di Giuliano dovc con isde^no es-
seré spettatore del trionfo del Cristianesimo ; 

ed 

1 CP,, r r imaft£ ' e gia pubblica te quafi due m í . 
la delle fue lectere ,- fpecie di compofizione. in cui L i -
ban.o fi reputara e r rc lkntc . PoíTeno i Cr i t ic l lodar la fot 
nle ed elegante lor b revi ni ; ma i l D . Bendey C D l f e r t . 
Jopra F a U r . p. ^87. ) pote p iu í lan ieme, quantiuiouc con 
dügrazia j o ñ c r v a r e , che,, fi feote dal voto e dalla man, 
" " n z a a anima, che l i t rova, che fi convcrfa con un pe-
" í e d r a ' ^ liua'e v ^ ^ g n a n d o appoggiato fulla fuá car. 

(2) Si pone la fuá nafcita nell 'anno 314, e í fa menzio, 
^ del fettanrefímo fefto anno della fuá et^, an. 39o. | 
_embra Che alluda ad alcuni avvenimenti d' una data exian, 

«ío po í te i ioxe , , f 



2© IstOYtA i d l a decadenza 
ed i l bigottismo di esso , che oscura va i l pro-
soetto del mondo visibile non inspiró a Liba-
nio alcuna viva speranza deila felicita e della 

. gloria celeste ( i ) . 
Marda ^ a m^z\&[e impazienza di Gluliano 1 m-

f L o Í U " dnsss a mettersi in campagna al principio deU 
verfo r la primavera ; e licenzio con disprezzo e con 
Eufratc. rimnrov8rl i l Senato d' Antiochia , che accom-
Án-jáJ' pa^no 1' Irnoeratore al di la dei conftni del suo 
5'MarZO terri torio, nel quale aveva egli risoluto di non 

tornare mal p iu . Dopo una faticosa raarcia úi 
due giornl ( 2 ) si íermó i l terzo a Berea, ov-
vero Aleppo , dov ebbe la mortlficazione di 
trovare un Senato quasi tatto Cristiano , ^ che 
riceve con fredde e forma!i dimostrazioni di 
rispetto l'eloquente discorso dell' Apostólo del 
pianesimo. 11 figUo ¿ í m o ^ piu il lustrl cit-
tadini di Berea, e che per interese o per co-

scien^ 

(1) Libanio ha fatta la vana c p r o l i l f t , ma cunoCa nar» 

- a l e c i ha lafcia-to Eunapio P. V - r ^ : ^ ^ ¿ t * 

Emper, tJ*^?. ^ ^ * F a b r i c ó B ^ ^ . T ^ . 

Vií P 178.414., e Lardner T c f l l m . P a g a n . T , m . I V . f . 

celebre Soíifta. % . , _ r r : r r , r ; 0 d i 
(2) Le ftrada da Antiochia a Lnarhc nel t e r m o o oí 

e a l c L pet monti e per paludt era ^ ^ ^ ^ 
e le pietre s iente non avevano altro cemento ia lab 
bia . Jul ián. Ea>jh. X X V I L Egli e m o l r o ^ n o ^ 
man, t rafcuraí icro la gran eomu-aicazlone fra A>n och a e 
>' Eufxate. Ved. VVeflesing. J t í m r . p. 290. Eer.,ier. 
i t , grands Chemins Tom. I I . f. 200. 



Deif Impero Qmano, Cap. XXIP. a i 
scienza aveva abbracciato la religión dell' I m -
pei'atore, fu diseredato d al Ti rato su o genitore . 
Tanto i l padre che i l figlio furono invitati al
ia ta vola Imperlalé . Giuiiano postosi m mezzo 
fra loro procuró ma inútilmente d'inculcare in-
segnamenti ed esemp) di tolleranza; soíFri con 
affettata tranquil!itá i ' indiscreto zelo del vec-
chio Cristiano, che parve dimenticare i senti-
menti del la natura ed i l dovere di suddito ; e 
finalmente rivolto all'affiitto giovane: „ giacché 
3, avete perduto un padre ( gli disse ) per mia 
„ cagione, a me tocca i l suppüre in sua ve-
,, ce „ ( i ) . L ' Imperatore fu accolto in un 
modo assai piü conforme ai suoi desiderj a 
Batne, piccolo l'uogo deliziosamente sitúate in un 
bosco di cipressi distante circa venti migliadal
la cltta di Jerapoli. Gl i abitanti di Batne, che 
sembravano attaccati al culto di Apollo e di 
Giove loro tutelan Divini tá , decentemente pre-
pararono i r i t i soíenni del saerifizio.; ma rima-
se oíFesa la seria divozion di Giuiiano dal tu 
multo del loro applauso, e troppo chiaramente 
s accorse che i l fumo , che alzavasi dai loro ai-
tari , era piuttosto un incensó d' adulazione che 
di p ie tá . Non esisteva piiü T antico e magnifi

co 

_a)_GiuIiano allude a qneí! 'accidente fítll'íptfi. 2.7. che 
piíi d iñ in tamente vien xiferito da Teodorcto h I I I . r . 2 . 
Applaudifce alio fpfritó in to lkran te d t l pad íe i l T ü l e -
itiont mfi. des fyn^jffjr, p. 53^.,, ed afiche la Bleterie 

B 5 



2,2. Lstoria della decadenza 
co templo, che aveva per tanti secoli santifica-
to la cittá ál Jerapoli ( i ) j e forse i be ni sa-
c r i , che somminlstravano un abbondante man-
tenímento a piu di trecento SacerHoti, ne acce-
lerarono la rovina. Giuiiano pero cbbe la sod-
disíazione di abbracciare un filosofo ed un ami-
co, la religiosa fermezza del quale avea resL 
stito alie pressanti e replícate sollecitazioni di 
Costanzo e di Gallo tutte le volte che que' 
Principi neli passar da Jerapoli avean preso al-
loggio nella sua casa , Tanto nella confusione 
de'preparativi m i l i t a n , che nella traiiquilla con-
fidenza d' una famigliare amicizia sembra che 
lo zelo di Giuiiano fosse vivo ed uniforme . 
Aveva egli allora intrapreso un' importante e 
difficile guerra; e l ' incertezzza dell ' evento re-
seto sempre piú attento neli' osservare e nota
re i piú minuti presag), da'quali secondo le re
góle della divinazione potesse trarsi qualche co-
gnizion del futuro ( 2 ) ; ne lascio d' informar 
Libanio del suo avanzamento fino a Jerapoli 

/ con 

(1) Ved. i l curiofo trattato de Dea. S y r í a inferíto frale 
opere di Luciano T o m . I I I . p . 451-450. E d h . ReltK- La 
fin gol are denominazione d i Ninus vetus ( Ammian. X l V . 
3.) p^otrebbe far folpettare , che Jerapoli foífe la fede xealc 

j ic l i 'Áf í i r ia . 
(2,) Giuiiano E f . f t . 28. tenne un cfatto cento di t u t t l 

g l i augur} fo r tunan , ma foppreJfe g P i n f c l i c i , che fono 
d i l í gen t cnu r t s rammentati da Ammisno X X I I I . 2, 



Dell''Impero Homano, Cap. XXIV. 23 
con una elegante lettera ( i ) , che spiega la fe
licita del su o genio e la teñera amicizia che a-
veva peí Sofista Antiocheno. 

Si era destinata Jerapoü posta quasi sulla ^ ^ j . ' . ^ " 
rive dell'Eufrate ( 2 ) per la genérale rlunio- faderTa' 
ne deüe truppe Romane, che immediatamente reriia. 
passarono quel gran fiume sopra un ponte di 
barche, ch'era stato precedentemente prepára
te ( 3 ) . Se le inclinazioni di Giuliano fosse^ 
ro state simili a quel le del sao predecessore 
avrebbe consumato l'attiva ed importante sta! 
gione delP anuo nel circo di Samosata o nelíe 
Chiese d1 Edessa . Ma siccome i l guerriero I m -
peratore avea preso per suo modello Alessan-
dro piuttosto che Costanzo, s" avanzó im media
tamente verso Garre ( 4 ) , cittá molto anti-
ca della Mesopotamia distante ottanta miglia 
da Jerapoli . I I templo della Luna richiamó 
la devozion di Giuliano, ma la fermata di po-

chi 

Ca) Julián. X X V H . f, 399.402. 
(3) lo prendo la prima occaíione che mi íl prefenta d i 

confefTarc !e míe obbligazioni verfo M . d*Aoville per la 
recente fuá geografía dell 'Eufrate e del Tigxi ( P^r. 1780. 
in 4 , ) che pait-icolaniiente i i íuñra la fpedízione di fíhi-
iiano . 

V i fono tre paiTaggi diílanti peche migl ia i ' uno daU' 
a l t ro ; 1. zeugma celebre preflo gl i a n t i c h i ^ 2. Bir fre-
quentato da' moderni: e 3. i l ponte di MenBigz , o fia Je-
rapoli alia diftanza di quattro parafanghe dalla c í t ta . 

(2) H a r á n , o C a r r e fu Tantica rcíidenza de'Sabci e d' 
Abramo. Vcdaíl 1'Indice Geográfico di Schulttn d a d cale, 
•vit. S a U d l n l ) , opera da cui ho ticavato mol te notizie 
Orientali interno aH'antica e moderna Geografía della si
tia e degli adjacetui paeíl , 

B 4. 



2 4 Istoría delta decadenza 
chi giorni s'impiegó principalmente irr compí-
pire grimmensi preparativi del la guerra Persia
na. Fin qui aveva egli tenuto celato i l segreto 
della disposizione; ma essendo Carre 11 punto 
é i separazione deíle due grandi strade, non po
té piú nascondere se meditava d'attaccare i d o . 
jnlnj di Sapore dalla parte del Tigr i , o da 
quella deU'Eufrate. L'Imperatore distacco un' 
armara di trenta mi!a uomini sotto i l coman
do di Procopio suo congiunto e di Sebastiano , 
ch'era stato Duce dell'Egitto; ed ordinó loro, 
che dirigesser la marcia verso Nisibi per assi-
curar le frontiere dalle improvvise scorreriedei 
nemico avanti di tentare i l passaggio del T i 
gri . Le seguenti loro operazioni rimesse furo-
m alia discrezlone de'Generali medesimi ; ma 
Giuliano sperava, che dopo d'aver posto afer
ró e fuoco i fértil! distretti de1 la Mediare dell* 
•Adiabene , avrebber potuto giungere sotto le 
mura di Ctesifonte verso i l medesimo tempo s 
in cui egli avanzandosi con ugual passo Jungo 

A l i c i a . ]e Sp0ncie deii'Eufrate avrebbe assediato la ca-
dei Re P*Itâ e della Monarchia Persiana. I I buon su cees-
di Arme, so di questo ben concertato disegnodipendeva in 
032 • gran parte dairefficace e pronto ajuto del Red' 

Armenia, che poteva senza esporre ad alcun r i -
schio la sicurezza de' suoi stati fare un distac-
camento di quattro mila cavalli e di ventimila 
fanti per assistere i Romani ( i ) . Ma i l de-

Cx) Ved, Senoflnte C t r é g ú , l . I i f . p , z $ 9 . E d i t . Hutchln. 
f a n . 



Delt Impero Romano, Cap, XXIF. 25 
bole Arsace Tirano ( 1 ) Re d' Armenia ave-
va degenerato vie pu\ vergognosamente chesuo 
padre Cosroe dalle vi r t l i vir tu del gran T i r i -
date ; e sircóme l ' imbecille Monarca era con
trario ad ogni impresa di pericolo e di gloria, 
poté mascherare la timida sua indolenza con 
le piíí decenti scuse di religione e di gratitu-
dine . Dichiaró un devoto attaccamento alia 
memoria di Costando, dalle mani del quale 
avea ricevuto per moglie Olimpiade figüa del 
Prefetto Ablavio , e la congmnzione d* una 
donita , la quale si era educata per esser mo
glie deirimperator Costante, esaltava la digni-
tá d' un Re Bárbaro ( 2 ) . Tirano profes-
sava la Religione Cristiana ; regnava sopra un 
popólo di Cristiani , ed ogni principio di co-
scienza e d'interesse lo riteneva dal contribui
ré alia vittoria , che avrebbe portato seco la 
rovina della Chiesa. Lo spirlto giá alienato di 
Tirano fu inasprito dall'indiscretezza di Grulia-
no j che tratto i l Re d' Armenia come sao 

schia-

iiilliiiiiiiBii imMmfttltm~rr~r~~'—-rr-r-ii. 

fon. Artavafde avrebbe potmo íbccorrere Marco Antonio 
con 16000. cavalli armati e difciplinati í'ecoildo la rnanie-
ra dei P a r t í , Plutarc «« M . ¡Antonio Tom. V. p, 117. 

(2) Mese di Corcne ( Hi/f. f i r m e n . 1, I t l . c. 11. p. 242. 
pone i i fuo innalzamento al trono nell'anno 354. décimo 
iettimo di Coftanzo. 

(1) Ammian. XX. 11. Atanaílo Tom. I . p, 8><5. dice in 
termini generali, che Coftanzo diede la vedova del fuo fra-
tello t»;- gxpfixpitc. , » B a r b a r l í cfprcfiíone p iu confenien-
í e a un Romano che ad unCri f t iano. 



rí6 Istorta della decadema 
schiavo e come i l nemico degli Del . i l su-
perbo^ e minacdosQ tuono degl' Imperial i co-
mandi ( i ) eccitó i l segreto sdegno d' un 
Principe, che nell'umiliante stato di dipenden-
za tuttavia ricordavasi della su a real discenden-

prepara. Ea dag.U A r s a c i d i > V ^ Q ^ una volta dell'Orien-
t i v i m i . te e rivali della potenza Romana, 
l i ta r i . Le militari disposizioni di Giuliano furono 

artificiosamente prese in maniera da ingannara 
le spie, e divertir l'attenzione diSapore. Pare-
va che le Legioni dirigesser la loro marcia verso 
N i d b i ed i l T i g r i . Ad un tratto si voltarono a 
destra; attraversarono Puguaíe e nuda pianuradi 
Garre e giunsero i l terzo giorno alie rive dell ' 
Eufrate, dove i Re Macedoni avean fabbricato la 
forte citta di Niceforio o Cal Unico . Qnindi P 
Imperatore proseguí la sua marcia per piú di no-
vanta miglia lungo j l tortuoso corso dell'Eufrate, 
finché circa un mese dopo la sua partenza da 
Antiochia scuopri finalmente le torr i di Circesio 
ultimo limite del dominio Romano. L'armata 
di Giullano piu numerosa di qualunque altra 
che alcun Imperatore avesse condotto contro i 
Persianí, consisteva in sessantacinque mila effe-
t iv i e ben disciplinati soldati. Erano state scelte 

da 

( i ) Ammiano X X I I I . 2. H ferve d' un termine troppo 
mire i n qucii ' occailonc , monuerat . I l Fabricio Blbllotb. 
Grac.^ Tom. V i l , p. 85, ha pubblicato una lettera fct i t ta 
da Giuliano ai Satrapo Arface impetuofa, baila , e ( fcb-
bene abbia potuto ingannare Sozomeno 1 , ' v i , c . \ . ) mol
ió probabürncnrc fpuria.. La Bleteric ( h , ' / . d e j o v l c n . T , m , 
I I . p. j j s O la traduce e la rigctra . 
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áa varié Provincíe le truppe veterane di caval-
leria e d'infantería, d i Romani e di Barban; 
ed i valorosi Gal l i , che guardavano 11 trono e 
la persona deli5 amato loro Principe, arrogavan-
4 una giusta preemineuza di fedek^ e di valo
re. Si era trasportato da un altro clima e qua-
si da un altro mondo un formidabile corpo di 
Sciti auslliarj per lavadere un lontano paese, 
di cu i non sapevano essi la situazione, né i l 
nome. L'amere della rapiña e della guerra t i ro 
agí' Imperiali stendardi piCi tribu di Saracini 
0 di Arabi vagabondi ? che Giuliano facea m i 
litare nel tempo che fortemente ricusava di 
pagare loro i consucti sussidj , Era oceupato 
i l largo canal dell' £ufrate ( 1 ) da una flotta di 
mille e cento navi destínate a seguitar i movi-
menti , ed a supplire a' bisogni dell' armara Ro
mana. La forza militare della flotta era com
posta di clnquanta galere ármate j ^d a qvieste 
s'univa un ugual numero di barche piatte, che " 
alie occorrenze si potevan connettere insieme in 
forma di mobili ponti . Le altre navi parte co-

strut-

Ci) LAti / j imum fiumen E u f r t t s m a r t a i a t . Ammian, XX1ÍI. 
3. U n poco al di fopra del guado d i Tapfaco i l fiurne é 
largo quattro ñadj , ovvero 800. 'oracciaj quafi mezzo m i . 
glio Inglcfe ( Xenof. ¡ A n a U J . 1. I , p, 4 l> Ed i t^Hutch . col. 
l i ojfsrv. di Fojfer. p. j ,8 , ec. nel fecando njelume della T r a -
duzjone di Speiman ) . Se la larghezza dell 'Enfrate a Bir 
?d a Zeugma non e maggiore di 130. braccia ( V!ag. de 
Miebuhr T o m . I I . p. 3 3 5 . ) , tal enorme differenza deve 
fpecialmente nafcese dalla profondita delcanale. 
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strutte di tavole, e parte coperte di pellí era, 
de eran cariche d'una quasi infinita quantitá di 
armi e di macchine, di utensiíi e diprovvisio-
n i - La vigilante umanitá di Giuliano aveva fat-
to imbarcare una grandissima dose diaceto edi 
biscotto per uso de'soldati, ma proibi la mol-
lezza del vino; e rigorosamente arrestó una luni 
ga serie di cammelli superflui, cheincomincia-
vano a seguitare la retroguardia deli'esercito. 
11 fiume Cabora si getta nelí 'Eufrate a Circe-

o i u i í a n o ?i0 ed aPPena la tromba diede íl segno, 
entra * Romani passarono quel piccol torrente, che 
nei ter- separava i due potenti ed ostili Imper j . Uuso 
Pedíano deí1, anti.ca disciplina eslgeva nn' orazion mil i ta-

" A p r ! r e ' e G,luíiano prendeva ogni occasione di far 
pompa della sua eioquenza. Egli animó íe i m -
pazienti ed attente Legioni coll' esempio deíl' 
inflessibil coraggio e dei gloriosr trionfi del loro 
maggiori; eccitonne lo sdegno con una vlvace 
pittura deíl' insolenza del Persiani; e 1'esortó 
ad imitare la sua ferina risoluzione o di estir-
pare quella pérfida razza ; o di sacrificare la 
propria vita in vantaggio della Repubblica. Fu 
invlgorita 1" eioquenza di Giuliano da un dona
tivo di cento trenta monete d' argento per soí-
datoj ed immediatamente fu rotto i l ponte di 

Ca-

ixy Monumentum futrjfitnum , & fabrepotltum , eu]us ma
nía. lAhora, ( g l i Ór ienta l i l'afpixano dicendo Cabora o O* 
¿ u r ) & E u p h r a t e s ambiunt flumlna Vtlttt ffAtlp.r» in fuUrt 
{ingentes AtUDlian, X X I I I , %, 
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Cabora per convincer le truppe, che non dove ^ 
van coüocar íe speranze d i salvezza , che nei 
successo delíe loro a rmi . Puré la pmdenza dell' 
Imperatore I'indusse ad assicurare una distante 
frontiera esposta di continuo aile scorrerie de-
g l i Arabi nemici. Lasció a Circeslo un distar, 
camentó di quattromila uoraini che con quel i i , 
che glá v'er.ano, compiva i l numero di diecimi-
la soldati, regolar guarnígione di quelia impor
tante fortezza ( 1 ) . 

Súbito che i Romani entrarono nel paese ^ m"° 
( 2 ) d' un attivo ed artificioso nemico , fu dis- defeno" 
posto in tre colonne ( 5 ) í 'ordine del!a mar- deiiaMe-
cia. Fu posta nel centro la forza dell' infante- 5?-0ía' 
ría , e per conseguenza di tutta I - armata, sot-
to i l particolar comando di Vittore Genérale 
di essa . A destra i l valoro-so Nevitta con-
dkiceva una colonna di varié legioni 1 ungo le 
sponde dell'Eufrate e quasi sempre In vista del-
la flotta , e la colonna del la cavalleria proteg-
geva i l fianco sialstro dell' esercito . Ormlsda 

ed 

mía 

(1) Si ccfcrivoro I ' ímprefa e 1'armamento di Giuliano 
da lu i fteílb E f i j t . X X V í l . , da Ammiano M a r r d í i n o X X I I I , 
J,« 4-. 5., da I>!banio O r a t . parent. ,c. TO8. 109. p. 333, 
3 33- , da Z o ü m o I . I I I . p. K s c . I<5I. 162. da Sozomeno 1, 
V I , C. I . e da Cío . Malalá Tom, I I . p. 17. 

(2) Prinia d 'entrar nella Per lia , Ammiano defcrive SJK-
P'iamente ( X X I I I . 6. p. 369.419. E d l t , G r u n n v . m ) 
le ptto gran Satrapie o Provinci? ( fino alie frontíere Sê  
l i che , o Cbineli ) che eranp fottopofte ai Sal íanidi . 

í ; ) Ammiano XXIV. 1. c ^ofimo i . I ¡ I . p. 164, I Í 3. han» 
no accuratamente eíjjofto tal ordine , 



3© , Istoria delta, dscadenza 
ed Arinteo furono eletti Generali deila caval. 
lena; e le singolarí avventure del primo di es. 
si merítano la ilostra atteiizione ( i ) . Egli 
era un Principe Persiarto deila stirpe reale de" 
Sassanidi , che nelle turbolenze deila minoritá 
di Sapore dalla prigione erasi rifugiato all ' os-
pitaí _ corte di Costantino Magno . A principio 
eccito egli la compassione , ed ín seguito ac 
quistó la stima dei suoí nuovi Signori ^ i l va
lore e la fedeltá l'innalzarono agí i onori m i l L 
tari del Romano Impero ; e quantunque Cri
stiano i esso nutriva i l segreto placeré di con-
vincer 1'ingrata sua patria, che unsuddito op-
presso puó divenire iii piu pericoloso nemlco 
Tal era la disposizíone del le tre principali co-
lonne . La fronte ed i fianrhi dell'armata ve-
ni van coperti da Luciliano con un corpo vo. 
lante di mille cinquecento soldati di leggera 
armatura , l 'att iva vigilanza dei quali osserva. 
va i segni piCi remoti , e portava le piüoppor-
tune notizie d'ogni avvicínamento nemico. Da-
galaifo e Secondino Duce d' Osroena comanda-
van le truppe nella retroguardia j U bagaglio 
marciava con sicurezza negíi Intervalli delleco-

lon-

( i ) Si raccontano le avventure d 'Ormifda con qualche 
rnifcuglm di favola Zofirn. /. / / . p. i o d o * . Ti l lemont 
H t f . d t s Emper T . I V . p . I 9 8 . . Egli e ímpofllbilc , che 
el faffe l i fratc]lo_C f r a t c r g e r „ a n u 0 d i un primogénito 
pofiumoj ne 10 m ucordo che Ammiano g l i abbia m ú 
dato quel t i ró lo ^ " 



Üeir Impero Homam. Cap, X X I K 31 
lonne; e .le file o sia per usó , ó per ostenta-
zione eran disposte in tal ordiiie, che tutta la 
linea della marcia estendevasi a quasi dleci mi -
glia . V ordinario posto di Giuliano era alia 
testa della colonna céntrale | ma siccome esso 
preferí va i doveri di Genérale alio stató d i Mo-
narca, rápidamente correva con una piccola 
scorta di cavaüeggieri alia fronte 5 alia retro-
guardia , a' fianchi y e dovanque la Sua presen-
za poteva animare o proteggere la marcia del-
Farm ata Romana . I I paese , che traversarono 
dal Cabora fino alie terre coltivate dell' Assi-
ria , puó considerarsi come una parte del de
serto dell ' Arabia, vale a diré un árido e nu
do terreno, che non poté rnai coltivarsi dalle 
arti piü efficaci dell'umana industria. Giuliano 
marció sulla medesima strada, che era stata 
fatta intorno a settecento anni prima da Ciro 
i l Giovane, e che vieil descritta dal saggio ed 
eroico Senofonte , uno del compagni della sua 
spedizione ( 1 ) . „ I I terreno era tutto piano 
„ fino al mare , e pieno di piante d' assenzio 

e se v i nasceva qualche altra specie di ar-
„ boscelli o di canne } avevano tutt i un odore 

« aro-. 

Cl) Ved. U primo libro dell' ^étiabaji p. ^ . ^6. queñapia^ 
cevole opera e orioinaie ed autentica i puré Ja memoria 
di Senofonte, forfe molt i anni dopo la fpedizione, qual
che volta l ' ha t r ad i t o ; e le diftanze, cli ' ei nota , fono 
fpefio maggiori d i quel che polla accordarc un foldato o 
un geógrafo. 
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„ aromático , ma non v i si vede vano alberi . 
„ Pareva che i soli abitatori di quel deserto 
„ fassero struzzi ed ottarde (specie di oche det-

te granajols ) gazzelle ed asini selvaggi ( i ) , 
„ e le fatiche della marela eran mitígate dai 
„ divertimenti della cácela „ . Frequentemen-
te dal vento era sollevata la minuta sabbia del de
serto in nuvole di polvere; ed una gran parte 
dei soldad di Giuiiano insieme con le lor ten-
de venivano ad un tratto gettati a térra dalla 
violenza d' improvvisi uragani. 

^j^110 Le arenóse pianure della Mesopotamla e-
rano abbandonate alie gazzelle ed agli asini seL 

v -vaggi del deserto; ma salle rive dell 'Eaírate e 
nelle Isole accidentalmente fórmate da quel fiu-
me trovavasi una qnantita di popolate cittá e 
villaggi assai piacevolmente situati. La cittá di 
lAnnah o pinato ( 2 ) , attual residenza d' un 
Emir Arabo , é composta di due lunghe stra-
de, che chiudono in una fortezza natural e una 
piccola isola nel mezzo e due fertili pezzi da 
claschedun lato deli'Eufrate. I guerrieri abitan., 
t i di Anato mostrarono della disposizione ad 

. ar-

Suo 

Ci) M . Spelman traduttore inglefe á t \ V *An&hafi Vol. j , 
p. 51. confonde la gazz.ella col ,caprio!o, e l 'a f ino feivag-
gio eolio zebra. 

O ; Ved, Viag. dí Ta-vern ier . P . I . I . I I I , p. ¿ j g , 
e piu fpecialmente i Víaggi di Pletro della Va^e Tom, J . 
iet, X V I I . f . 671. EgH- non fapeva Tantico nomeelacon-
dizionc di Annah, I ciechi noí t i i viaggiatori hanno lare 
volte alcuna previa notizia dei pacfi che vifitano . M c r i -
t'áno p t i ó un' onotcvol cccczione Sha?? e Touxnefort . 



Detf Impero Romano. Cap. XXIV. 53 
agestare i l progresso di un Romano Impera-
tore, finattanto che non furono disto!ti da quel-
la fatal presunzione mediante le dolci esorta 
2i01li del Principe Ormlsda ed i prossimi ter
rón della flotta e delí' armata . Implorarono 
essi ed esperimentarono ía clemenza di Ginlh'-
no, che trasferi i l popólo in un luogo vantag-
gioso vicino a Calcide nella Siria , e diede a 
i useo loro Governatore un posto onorevole nel 
la sua milizia e confidenza . Ma 1' inespugnabil 
íortezza di Ti!uta poté disprezzar la minaccia 
d un assedio, e i'Imperatore si dové contentare 
dell insultante promessa, che quandoegli avreb-
be soggiogato le Interne Provincie delía Persia 
Tiluta non avrebbe pii\ ricusato di onorare ií 
tnonfo del conquistatore. Gíi abiíatori dei luo-
ghi aperti esendo incapaci di resístete e non 
yolendo cederé ; precipitosamente fuggiVano ; e 
ie loro case piene di spoglie e di provvisloni 
erano occupate dai soldati di GluÜano, che sen. 
za nmorso ed impunemente massacravano deU 
le deboli donne. Durante la marcia , i l Sum 
ñas o Genérale Persiano , e Maíek Rodosace, 
famoso Emir della tribCi di Gassan ( 1 ) con. 

t i -

feo fot.o u n f rv; a \ - r e ^ 0 tempo in Dama-
S v o Z Z L ^ trenrUn Re' 0 E m i ^ ^ rern^o 
OrlnTT^T l qUe.1!0 del Calíf O m a r . D ' M e r b e l o t ^ / . 

J P círi non fl trova 11 norae di Rodoface. 
Tomo V I i . q 
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tinuaniente andavan girando intorno a ü ' a r m a -
ta ; s'intercettava chiunque scostavasi dall'eser-
cito; ogni dlstaccamento era attaccato ; ed i l 
valente Ormisda con qualche difficolta poté l i -
berarsi dalle lor maní . Ma i Bafbari furono 
finalmente respinti ; i l paese dlveniva sempre 
meno favorevole alie operazioni delia ca val le
na • e quandQ i Román i gmnsero a Maceprat-
ta osservafono le rovine della muraglia , che 
era stata costrutta dagli antichi Re deir Assi^ 
ría per assicurare i loro stati dalle scorrerie 
dei Medí . Questi preliminad della spedizloni 
di Giuliano par che occupassero circa quindicl 
giorni ; e possiam computare quasi trecento 
miglia dalla fortezza di Clrcesio alie mura di 

. . Macepratta ( i ^ ) • " -
?eícn" La fértile Provincia dell'Assma ( 2 ) , che 

d d i ^ A f . s'estendeva al di la del T igr i fino alie monta-
l i x i a . gne della Media ( 3 ) , conteneva circa quattro-

cen-

(1) Ved. Ammian. XXIV. I . 2. Libanio O r a t . parent. C 
n o . n i . r - 3J4-., Z o f i m o J . I I I . p. 16+.168. 

(2> Ci vicn fomminiftrata la defcrizione dell A Ainada 
Eiodoto 1. I . c. 192., che ora ferive p e ' f a n t í u l h , ed ora 
pe ' f i lo fof i , da Strabone J. X V I . p. 1070, io8a. e da Am-
ir.iano ] . X X I I I . c. <5. Fra'modetni viaggiatorl 1 migl ior i 
fono Tavcrnier P a n . I . 1. I L p. 226,258. CKtei Tom. I I . 
p, 172.288.. Nondimeno mi nnc re í ce aflai che non iia 
ftato tradotto i'Ira2c ^ i r a b ¡ di Alnilftda _ _ 

(?) Ammiano offerva , che 1'Afllna p n m u i v a , la quale 
romprendeva N:no ( Ninive ) ed Arbela, aveva píe lo la pía 
moderna e fpecial denominazione d' Adiabene, e íembra 
che ponga Teredone, Vologefia , ed Apollonia come le ul-, 
time c i t ta d d l ' a t t u a l Provincia dcU'Aflíria . 
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cento miglia dall'antica muragüa di Maceprat 
V1,,?"0/1' territorio di Basra, dove le acque 
del! Eufrate e del T igr i vanno insieme a sea 
ricarsi nel golfo Pérsico ( 1 ) . A tutto miel 
tratto potrebbe darsi i l particolar nome diMe-
sopotamia; mentre i due fimni , che non son 
mai piü distanti di cinquanta miglia fra loro 
ira Bagdad e Babilonia si avvicinanoalla distan
za di venticlnque . Una quantitá di canal i sca-
vati senza moka fatica i n un suolo molle e ce-
dente congiungevano i fiumi, ed interseca vano 
i \ piano deir Assiria . Gl i usi di questi artifi-
ciali canah eran varj ed importanti : servivano 
a scaricare le acque superflue da un fiume nel-
l^altro al tempo delle respettive loro innonda-
zioni: suddividendosi in sempre piú piccoli ra-
mi rinfrescavano le aride terre, e suppllvano al
ia mancanza delía pioggia; facilitavano la co-
municazione ed i l commercio in tempo di pa
ce , e siccome potevano prestamente rompersi 
le cateratte, somministrayano alia disperazion 
degli Assirj i mezzi di opporre un subitáneo di
luvio al progresso d'un'armata che gl'invadesse. 
La natura negato aveva al suolo ed al clima del-

l'As-

( r ) _ I due fiumi fi unifeono ad Apamca , o coma (cen. 
to mlglIa diftatne dal go]fo Perílco ) nel largo canale del 
ra / t t ¡¿r i s , o S h a n t i í ' i A r a b . L'Eufrare anticamente arriva-
va al mare per una bocea feparata, che fu chiufa, e de. 
ITl™? í í 0 / ' 0 d a , c , t t ^ ; " » di Orcoe, circa venti mig l ia 
ai Sud.eft delía moderna Basra : £>' A n v i l le neí le mtmor. 
4,11 ^ " d . delle l ú f s r h , , T e m . X X X . p, 170.151, 

C 2 
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1' Assiria akuni dei suoi piu scelti doni , come 
la vite , 1' uUvq , i l fico ec. 5 ma v i nasceva 
con inesautibil fertillta i l cibo che sostiene la 
vita urnana, e specialmente i l grano e l 'orzo; 
e T Agricoltore , che gettava in térra i l sao 
seme veniva spesso premiato coa una raccol-
ta di 'due e. fino di trecento volte maggiore . 
La superficie del paese era ornata di boschi d' 
innumerabili palme ( 1 ) 5 ed i diligenti abi-
tatori celebravano tanto in versi che in prosa 
i trecento sessanta usi , che potevano cómoda
mente íarsi del tronco, de5 rami, delle foglie, 
del sugo edel frutto di esse. Varié manifatture, 
in specle di enojo e di l ino , impiegavan 1'in
dustria d' un numeroso popólo , e sommini-
stravano dei pregevoli ra atería! i peí commei% 
cío straniero, i l quale per altro seinbra , che 
fosse fatto dai forestleri . Babilonia era stata 
ndotta ad un parco reaíe ; ma presso le rovi-
ne deir antica capitale erano m diversi tempi 
sorte delle uuove citta , e la popolazione del 
paese s' era diffusa in una moltitudine di tér
ra e di villaggi, che erano fabbricati di mat-
toni seccati al solé e fortemente collegati in-. 
sieme con bitume, che é un naturale e special 
prodotto del suolo di Babilonia. Quando isuc-
cessori di Ciro dominavan sull5 Asia , la sola 
Provincia dell' Assiria manteneva per la terza 

par-

(1) 11 dotto Eaempfer ha efaurito come botánico , com 
antiquario, e cdne víaggiatore i l Toggetto delle palme 
tAmodiU, e x ó t i c a F a f c í c u ! , p. 6Co-674. 
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parte dell' anno la Iiissurlosa abbondanza dells 
ta vola e delia casa dei gran Re , Erano asse-
gnati quattro considerabili villaggi per la sussU 
stenza dei cani Indiani, ottocento stalloni ese-
dici mila cavalle continuamente si manteneva-
no a spese del paese per le staíle rea! i ; e sic-
come i l tributo quotidiano, che pagavasi al Satra
po , ascendeva ad uno stajo Inglese d' argen
to , possiam valutare 1' annua rendita dell' As-
siria piü di un milione e dugento mila lire 
sterline ( 1 ) . 

Le campagne dell* Assiria furono condan- Invsfio: 
nate da Giuliano alia calamita delía guerra , Afllrlfí 
ed i l filosofo vendico sopra un innocente popólo' A n . 
gl i atti di rapiña e di crudelta, che i l loro su- ^Sá50' 
perbo Siguore avea commessi nelie Provincia 
Romane. I tremanti Assirj chiamarono inloro 
ajuto i fiumi, e con le proprie mani finiron d! 

ro-

(1) L Afl i i ia , pagava ogni glofno al Satfdbo della P e í . 
fia un a r taha d'argento. La noca proporzioile de' oefi e 
delle mitare < Ved. 1' elaborara ricerca del Vefcovo Hoo, 
per ) 1í gravita fpecifica deli'acque e del l 'argento, ed i l 
valore di quefto mecallo dopo un breve conteggio dara«no 
1 annua rendita da me fiflata. Puré i l gras Re non rice-
veva dall A í í i ru pm di mille talenti Euboici o T i r i (asacoo. 
l i re fterl.). I l paragone di due paffi d 'Erodoto ( 1 . I . c 
192. 1. I H . c. 8^55. ) dimoftra un'imporrante differenza 
Ira 1 entrara h r d a c nttt* della Pcrfia ,• fra Icfomme pa. 
gate^ dalle Provmcie, e i ' o r o o F a r g e n t o c M entrava nel 
Regio Era r io . Dei dicíalTette o diciotto m i l i o n i , che íi 
ehgevan dal popó lo , i l Monarca avr'a realizzati annualmeo-
te folo tre snihoni feicento m ü a l i r e , 

C 5 



- 5 ̂  Istoria deüa decadente 
rovlnarc i l loro paese. Le strade si rendettero 
Impraticabili; si portó nel campo un diluvio d i 
acque; e per piu giorni le truppe di Giuliano 
faron costrette g. combattere coi travagli • piu 
iutollerabili. Ma sormontossi ogni ostacolo da!. 
la perseveranza dei legionarj, che erano indu-
rati alia fatica ed al pericolo, e che si sentiva-
no animati dallo spirlto del loro Capo. IIdan-
no era di- mano in mano riparato j le acque r i -
dotte a' loro canaüj furono tagliati degi ' interl 
boschi di palme, e posti lungo le rotture deU 
le strade ; e 1' armata passava dai larghi emol-
to profondi canali su ponti formati di fíuttuan-
t i zattere , ch' erano sostenute per mezzo d i 
vescichs . Due cittá dell' Agir la pretesero di 
resistere alie armi dell' Imperatore Romano ; 
ed ambedue pagarono severamente la pena del-
la loro temeritá . Alia distanza di cinquanta 
miglia dalla residenza reale di Ctesifonte tene-

^Per*^ va ^ secondo grado nel la Provincia Perisabor 
l a b o r . " o Anbar , cittá grande , popolata e ben forti-

ficata con un doppio recinto' di mura , quasi 
circondata da un ramo dell' Eutrate , e difesa 
dal valore di una numerosa guarnigioue . Si 
rigettarono con dlsprezzo Tesortazloni d 'Ormi-
sda j e i l Principe Persiano dové udire coi pro-
prj qrecchj i l giusto rimprovero, che dimenti-
catosi della reale sua nascita conduce va un eser-
cito di stranieri contro i l proprlo Sovrano e la 
patria. Gl i Assirj mantennero la lor fedeitá me
diante una ben intesa e vigorosa difesa, finattan-
to che avendo un forte colpo d* ariete apefto 
una larga breccla con aver dannsggiato uno de-
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gli angoli della muraglia, essi precipitosamente 
si ritirarono nelie fortíficazioni della cittadella in
teriore. 1 soldad di Ginliano si gettarono i m 
periosamente nella c i t tá , e dopo d'aver appie-
no soddisfatto ogni militare appetlto, Perisabor 
fu ridotta in cenere; e fu ron o piantatesulle ro-
vine delle case fumanti le macchine direte con-
tro la cittadella. Si continuó i l combattimento 
per mezzo di perpetué vlcendevoli scariche di 
dardii e la superioritá, che i Romani potevano 
trare dalla meccanica forza delle loro balestre 
e catapulte, venlva contrabbilanciata dal van-
taggio del suolo dalla parte degli assediati. Ma 
tostó che fu eretta xm'ekpo/i, che potevaattac-
care ad ugual 11 vello i piu alti baloardi, 11 tre
mendo aspetto di una moblle torre, che non 
lasciava speranza venina di resistenza o di pie-
t á , ridusse gli spavencati difensori della rocca 
ad un'umile sommissione; e la piazza si rendé 
dopo due soli giorni che Ginliano s* era presen-
tato alie mura di Perisabor. Fu permesso adue-
mila cinquecento persone d' ambedue i sessi , 
deboli residui d' un florido popólo, di rltirarsi • 
le abbondanti provvisioni di grano, di armi e 
di splendide spoglie fu roño in parte distribuite 
fra le truppe , e In parte riservate per uso 
pubblico; gli arnesi inútil i distrutti furono dal 
fuoco, o gettati nelP Entrate; e restó vendicata 
la caduta d 'Amida dalla, total tovina di Peri
sabor . 

Sembra che la citta o piuttosto la fortez- di Mao; 
za di Maogamalca , che era dlfesa da sedici &amalc»-
grosse torri , da un profondo fossato e da dne 

C 4 for-
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íbrti e sol id í recintl di mura , fosse fabbrka-
ta alia distanza di undici miglia , come una 
salvaguardia del la capital del la Pers'ia . L ' I m -
peratore non arrischiandosi a lasciarsi dietro al
ie spalle tale importante fortezza pose imme
diatamente 1' assedio a Maogamalcd ; ed a ta-
le oggetto F armata Romana fu distrlbuíta in 
tre d i v i s i o n i V i t t o r e alia testa del la ca valle-
ría e di un distaccamento di fanti di grave ai-
matura fu destínato a purgare la strada fino 
alie' rive del Tigr i ed ai sobborghi di Ctesi-
fonte . Assunse la condotta deli' attacco Giu-
íiano in persona, i l quaíe pareva che lo faces-
se turto consistere nelle marchine mi l i t an , che 
csso costruiva contro le mura , nel tempo che 
segretaraente immaginava un mezzo piá effica-
ce d'introdur le sue truppe nel cuore dalla cit-
tá . Furono apcrte le trincee sotto la direzion 
d i Nevitta e di Dagalaifo ad una considerabil 
distanza , ed appoco appoco fu ron promúlgate 
fino all ' orlo del fosso . Qnesto fu speditamen
te rlpieno di térra 5 e mediante i l lavoro con
tinuo del le truppe si fece una mina sotto i 
fundamenti delle mura sostenuíe a sufficienti 
distanze da punteili di iegno . Avanzandosi in 
una sola fila tre coorti scelte , tácitamente es-
ploravano 1'oscuro e pericoloso passaggio , fi-
nattanto che 1' intrépido lor condottiero fece 
sapere a quelli che lo seguivano, che era vicino 
a sortire da quelie angustie nelle strade del la 
nemica cittá • Giuliano frenó i l loro ardore per 
assicurarne 1'evento j ed immediatamente divertí 
I ' attenzione del presidio col tumulto ed 11 cía. 

mor 
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mor d'uu assaito genérale. I Persiani, che dal
le loro mura guardavano con disprezzo \\ pro-
gresso d' un impotente attacco, celebra vano con 
cantici di t nonio la gloria di Sapo re; ed ardí-
vano assicurare F Iniperatore, che egli avrebbe 
potuto sal iré alia stellata magioned'Órmusd pri
ma di potere sperar di prendere V inespugnabil 
ci t tá di Maogamalca. Ma essa era giá presa . 
V istoria el ha conservato i l nome di un sem-
plice soldato , che fu i l primo ad uscir dalla 
mina in una torre abbandonata j fu slargato i l 
passo dai suoi compagni, che progredivano con 
impaziente valore; ed ©rano giá nel mezzodel-
la cittá mille cinquecento nemici . La guarni-
gione stupefatta abbandono le mura, única lo
ro speranza di saivezza ; fu roño súbito spalan-
cate le porte j e si sazió con una tumultuaria 
strage la furia militare, dovunque non era sos
pesa dall' incontinenza e dall' avarizia i 11 Go-
vernatore} che aveva ceduta sulla promessa di 
pietá , fu pochi giorni dopo abbruciato vivo per 
essere stato accusato di aver dette al cune poco 
rispettose parole contro Tonore del Principe d' 
Onnisda. Furono gettate a térra le fortihcazio-
ni ; e non restó alcun vestiglo che v i fossemai 
stata la cittá di Maogamaíca . Le adjacenze 
delía capitale del la Persia eran órnate di tre 
sontuosi palazzi magníficamente arricdhiti d-ogni 
produzione, che soddisfar potesse i l lusso e la 
vanitá d' un Monarca Oriéntale . La piacevol 
sítuazione de' giardini lungo le sponde del T l -
gri era migliorata secondo i l gusto Persiano 
dalla simmetria de' fiori delle fontane e degli 

cm-
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ombrosi v i a l i ; ed eran chiusi di mura de' va- É( 
sti parchi per ottenere degli o r s i , de' leoni e j . 
de'cignali mantenuti con notabiíe spesa pelpia- a 
cere del la cácela reala , Qnesti recinti fu roña 
aperti, fu abbandonata la cacciagione ai dardi fí 
de" soldad, e per ordine del Romano Impera- u 
tore si ridussero in cenere i palazzl di Sapore. g 
Giuíiano di mostró i n quest'occasione di non sa-
pere , o di disprezzare le leggi della civil ta , b 
che la prudenza e coltura de' secoli civilizzati p 
hanno stabiliti fra' Principi nemici . Puré que- S1 
ste capricclose devastazioni eccitar non debbo-1 s í 
no alcun forte m o vi mentó di compassione o di t i 
sdegno ne' nostri petti • Una sola statua nuda se 
perfezionata dalla mano d' un Greco artefice g 
é di maggior valore che tutt i que' rozzi e di - q 
spendiosi monumenti di bárbaro lavoro ; e se c 
c i sentiamo piit toccati dalla rovina d' un pa- u 
lazzo che dall' incendio d' una capanna , la no- d 
stra umanitá dee aver formato un ben falso 

fon j giudizio. delle miserie della vita amana ( i ) . 
condót - Ginliano fu pei Persiani un oggetto diter-
ta disiu- rore e di odio ; ed i pittori di quella Nazio-
l í a n o . h q rappresentavano l'invasore del lor paese sot-

to 

( i ) Sonó c i reo íl a nzi.ua me n re r í f e m e le operazioni deí-
la guerra d' AÍl ína da Ammiano X X I V . 2. j , 4. 5. > da 
Libanio O r a t , Parent . c . 112-123. f . 3JS-j+7., daZofímo 
I* H j . f . 168.180., e da Gregorio Nazianzeno Orat . I V . f\ 
n j - 144.. La critica militare del Santo e devotamente 
cooiata dal x i l lemont fedele fuo feguace, 
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10 la figura di furioso leone, che vomitava dal
ia bocea un fuoco divoratore ( 1 ) . A ' proprj 
amici e soldati pero compariva 11 filosofo Eroe 

' in un aspetto piu amabile 1 né furon mai con 
• maggior pompa spiegate le sue v i r tu , che nell" 
• ultimo e piú attivo periodo della sua vita . E-
• gli praticaya senza sforzo e quasi senza mérito 
• le abituali qualitá delia temperanza e delía so-
> brietá . Secondo i dettami di queü'artificialesa-
i pienza , che s' attribuisce un assoluto dominio 
- sulla mente e sul corpo . fortemente negava a 
; se stesso la soddisfazione dei piik naturali appe-
i t i t i ( 2 ) . Nel caldo clima deli'Assiria, che 
1 sollecitava un popólo lussurioso a soddisfare 0 -
2 gni sensual desiderio ( 3 ) , un giovane con-
- quistatore mantenne pura ed inviolata la sua 
i castitá j né Giuliano fu mai tentato neppure da 
- un motivo di curioritá a visitar le sue schiave 
- íli squiska bellezza ( 4 ) , che invece di resi-
" l ster-

(1) Liban, de ulclfcenda Jul 'mnl nece c, i } . p, 162, 
(2) I fa moíi efempj di C i r o , di AlcíTandro, e d i Scí-

pione furono at t i di giuftizía ; ma la caftita di Giuliano 
era volontaria, e fecondo la fuá opinione mer i tor ia . 

( j ) Salluftio vet. Scholiafi. J u v e n a L S a t . 1. 104.. o í -
ferva , che nlhil cormptlus morlbus. Le matroneele ver-
gini di Babilonia fi mefcolavan liberamente c o n g l i u o m i -
m in licenziofi bancheí t i , e quando l l fenrivan roccate 
dalla forza del vino e dall*amorc, appocoappoco íi fpo-
gliavano quaíi interamente dcll* incomodo delle veftí ; ad 
ultimam ¡ma corporum velumenta pmjiclunt Q̂ . Cur t . V. I , . 

(•i) E x v í r r i v i i f t s Autem , j « « fpeciof<e furtt captx , & 
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stergli avrebber disputato fra loro 1' onore cfei 
suoi abbracciamenti . Con queüa stessa fermez-
za , con cui resisteva agli allettamend d d í ' a-
inore, sosteneva le fatiche della guerra. Allor-
ché i Romani marciavano per quella bassa e 
innondata pianura, i i loro Sovrano a piedi al
ia testa delle Legioni era partecipe dei loro 
t.ravagli 3 e ne animava la diligenza . Ad ogni 
útil iavoro la mano di Giuliano era pronta e 
vigorosa j e la porpora Imperiale era imrnola-
ía o coperta di fango ngual mente che la ve
ste ordinaria deli'Ínfimo soldato. I due assedj 
gü presentarono delle considerabili occasioni di 
segnalare i l suo personal valore , che nel píu 
perfetto stato dell'arte militare rare voíte puo 
dimostrarsi da un prudente Capitano . Stava V 
Imperatore avanti la dttadelía di Perlsabornon 
curando V estremo suo rischio , ed incoraggiva 
le truppe a gettar giü le porte di ferro , fino 
a[ semo di esser quasi oppresso da un nuvolo 
di dardi e di grosse pletre , ch'eran dírette con
tra la sua persona . Nel tempo che esamina-
va le fortificazioni esterne di Maogamalca, due 
Persiani sacrificandosi alia loro patria ad un trat-

Perfids> »l>' fceminarum pulchr í tudo e x c d l l t , ncc contrt. 
¿tare a l . q u a r » nolult , nec -vldere : Ammian. XXIV 4. La 
lazza naturaje de'Perfiani e piceola e brutta ,- ma íí c 
nughorata per Ja perpetua mefcolanza deí fanguc Circaf. 
f o ; Here4. I . 111. c. 97 , B u f o ! ¡ n!figrt T ^ ; 
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¿o gíi corsero addosso con le scimitarre nude : 
1 ' Imperatore alzato lo sendo ríparo destramen-
te i lor coipi , e con un costante e ben inteso 
coraggio stese rnorto al suoi piedi uno degliav-
versarj . La stima di un Príncipe, che possie-
de le vir tu che approva negli a k r l , é la piw 
nobile ricompensa di un meritevole suddito 5 e 
V autoritá , che Giuliano trae va dal personale 
suo mér i to , lo r en dea capace di restaurare ed 
invigorire i l rigore delT antica disciplina . E! 

r pañi colla morte o coll' ignominia la cattíva 
"! condotta di tre iruppe di cavalieria, che inuna 
J scaramuccia col Sureñas avevan perduto 1' ono-
" re ed uno dei loro stendardl; e con corone ob~ 
p sidionali ( 1 ) disrinse i l valore dei primi 'sol -

dati, che sallrono sulla cittá di Maogamaica . 
Dopo F assedio di Perisabor fu esercitata la 
fermezza dell" Imperatore dail' insolente a vari . 
zia dell'esercito, i l quale altamente lagnavasi 
che fosser premiati i suoi servigj con un pie-
coi donativo di cento moaete d" argento . S* 
espresse i l ginsto suo sdegno nel grave e v i r i l 
Unguaggio (V un Romano . L'oggetto di vo-
„ stre brame son le ricchezze Si trovan que-
w ste nelle maní dei Persiani, e le spoglie di 

„ que-

U y Qbjidlenallbus coronls d s a á t l . Ammian, X X I I . 2. O 
Giuliano, p 1' l í lor ico era un imperito antiquario . Avreb-
be dovuto dar corone m u r a l i . L ' obfídio/iale exa i l premio 
á Un Genérale , che liberaro a ve fie una c i t t á a (Tediara . 
"tul. Q d i . N o í h v 4 i t k . V. 6. 

I 
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questo fértil paese sonó i l premio del vostro 
valore e disciplina . Crediatemi ( continuó 
Giuliano ) che la Repubblica Romana , la 
quale prima possedeva tanti immensi tesori s 
é presentemente ridotta al bisogno ed alia 
miseria, da che i nostri Principi si son la-
sciati persuadere da deboli ed interessati mi-
nistri a comprare coll'oro la pace dei Barba-
r i - Esausto é 1'erario, le cittá rovinate, spo-
polate le provincie. Quanto a me , V única 
ereditá, che ho ricevuto dai miel reali antena-
t i , é un animo incapace di t imore; e finattan-
to che io saró convinto, che ogni real van-
taggio consiste nello spirito , non mi vergo-
gneró di confessare un' onorevoíe povertá , 
che nei tempi dell' antica virtü era conside-
rata come la gloria di Fabricio , Vostra puó 
esser tal gloria e tal virtCi , se presterete o-
recchio alia voce del Cielo e del vostro Ge
nérale . Ma se temerariamente volete per-
sistere, se siete risoluti di rinnuovare i ver-
gognosi e colpevoli esempj delle antiche se-
dizioni, prosega i te puré . . . Come convie
ne ad un Imperatore, che ha ten uto i l pri-

, mo grado fra gli uomini io son pronto a mo-4 
rire da forte , ed a sprezzare una vita pre-

, caria , che puó ad ogni momento dipendere 
, da un'accidental maíattia . Se mi tróvate in-
, degno del comando , v i sonó adesso fra voi 
, ( io lo dico con ambizione e con placeré ) 
, v i sonó molti capi , i l mérito e Tesperienza 
( dei quali é capace di regolare una guerra 
, della maggiore importarla . La natura del 

„ mío 
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„ mió regno é stata di tal sorta , che io posso 
„ ritirarmi senza displaceré e senza t imóte nel-
5) I ' oscuritá di uno stato privato „ ( 1 ) . A l 
ia modesta risoluzion di Giuliano ' córrispose 1* 
unánime applauso e la voionterosa ubbidienza, 
del Romani, che espressero la fiducia, che ave-
vano, del!a vittoria, mentre combattevano sot-
to le bandiere dell ero ico lor Principe . Si ac-
cendeva i l loro coraggio dai frequenti e fami-
gliari detti di lui , giacché in tal! voti consi-
stevano i giuramenti di Giuliano. „ Cosi possa 
„ io ridurre i Persiani sotto i l giogo „ cosí 
3, possa io restaurare la forza e lo splendore, 
¿ della Repubblica „ . L ' amor della fama era 
í' afdente passione dell' animo suo : ma non 
prima d' aver posto i l piede sulle rovine di 
Maogamalca si credé permesso di diré , che al-
„ lora egliera preparato qualche materíale peí 
„ Sofista d'Antiochia ( 2 ) . 

I I Fortunato valor di Giuliano aveva trion- Tr3fp0r 
tato di tu t t i gil ostacoll , che si opponevano ta h ü m 
alia sua marela fino alie porte di Ctesifonte . fl!otra 
Ma era tuttavia lontana la presa o anche 1' f ^1^" ] 
assedlo della capital della Persla ; né puo chía- T i g r i 
ramente vedersl la militar condotta dell' Impe-

ra-

nna 
(1) lo reputo quefta difeorío origínale e genuino. A m -

_ iano pote averio udito e t raferi t to , ed era incapace á' 
inventtrlo . M i fon prefo alcune piccole í iber ta , e lo con, 
dudo coa la pi i i vigorofa fentenza . 

(2) Ammian. XXIV", 3. Liban. O r a t . f a r t n t . t , J i z . f . 
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ratore senza una cognizione del paese, che fu 
ií teatro dellc ardite e ben dirette sue opera-
zioni ( 1 ) . Venti miglía al mezzodi di Ba
gdad e sulla sponda Oriéntale del Tigr i la cu-
riositá del viagglatorl ha notato le rovine de! 
palazzl di Cteslfonte , che al tempo di Glulla-
no era una grande e popolata c l t tá . Era total
mente estlnto i l nome e la gloria della vicina 
Seleucia ; e 1 único quartiere , che rimane-
va di quella Greca colonia, aveva rlpreso insle-
me col llnguagglo e co' costa mi dell* Asslrla 
i l primitivo nome di Coche . Questa era sl-
tuata sulla parte occldentale del T i g r l ; ma na
turalmente conslderavasl come un sobborgho di 
Cteslfonte , con cui posslam supporre, che fos-
se imita per mezzo d'un ponte permanente d i 
"barche . Le connesse partí contrlbuirono a for
mare i l común epíteto d i al Moda'm , k citta ̂  
che gil Orientali hanno dato alia resldenza In
veníale del Sassanidi ; e tutta la clrcoferenza 
della capltale Persiana era tortera ente dlfesa 
dalle acque del fiume , da alte mura e da la, 
gime Impratlcablli. I I campo di Giullano fu 

pian-

O ) M , d ' A n v i l l c Mem. de l ' ^ c a d . dss Infer . Tom. X X V I I I . 
p. 2.f(í->5 9, ha díterm.inato la vera poilzione e diftanZa 
fra loto d i Babilonia, d i Seleucia, e Cte í i fonte , d i Bag. 
dad ec. I l viaggiatore Romano pietro della Valle T t m ^ l . 
l i t t . i 7 , p. (550-780. fembra 1'oflervatore piu. diligente di 
quella famofa Provincia . E g ü e un gcntiluomo erudi to , 
ma intollerabilmente vano e prolifio . 
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plantato vicino alie revine di Seíeucia ed as 
sicurato da un fosso e da un muro c o n t r o l 
sortite de la numerosa ed intraprendente guar 
mgione di Coche . In questo fertile e p L e " 
t r J ^ v 1 R0man5 fHrono ^boadantemente 
ío r t i , che avrebber potuto imbarazzare i muo 
viment deiresercito, si sottomisaco dopoquat 
che r e s í s t e l a agli sforzi del loro valore La 
^ 1 1 * 7 ' daU; Íí Un' ar£ifidale dirá 
impone di quel fiume , che versa una copiosa 
e navigabil quantitá d'acqua nel T k r i ad una 
piccola distanza sotto la gran títtá. Se avessero 
Í T m T ^ f 1 .Cailale Che Si ^ l a m a " iiar_Malcha ( t ) , Pintermedia situazione di Co 

ciie avrebbe separato la flotta e 1'aroiata di 
Umíiano i e la temeraria impresa di dirkers? 
contr0 a corrente del Tigri1, e di f o r j e n 
passo in mezzo alia capitaíe nemica avrebbe 
dovuto produrre la total distruzbne d e l i r í b " 
u Romana La prudenza del í ' Imperatore pre 
vKieil p e r n i o , e viposerimedio/siccomea^ 
ja egh mmutamente studiato le operazíoni faí-
Lento c h ^ 11611 Í?eSS0 IUOg0' t0Stó si mentó 5 che n guernero suo predecessore ave-̂  

va 

TOMO V i l . " ' ' " ^ EuftatefottocteCftn.c. 
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va scavato un miovo e navigabil canale , che 
lasciando Coche a díritta portava le acque del 
Nahar-Malcha nel fiume Tigr i a qualche di
stanza sopra la citta . Presa iníbrmazione dai 
contadini , Giuliano ritrovó i vestigi di quell' 
opera antica, ch'erano quasi cancel latí o a bel
la posta o per accidente . V istancabil trava-
glio dei soldad prestamente scavó un largo e 
profondo canale per ricever 1' Eufrate . Fu co-
strutta una forte caterrata per interromper V 
ordinario corso del Nahar - Maícha ; si gettó 
impetuosamente nel nuovo letto un diluvio di 
acque ; e la flotta Romana dirigendo 11 trion-
fante suo corso nel T ig r i del use le vane ed 
inefficaci barricate , che avevano erette i Per-
siani di Ctesifonte per opporsi al loro pas-
saggio. 

Jo del Siccome bisognava trasportar l'armataRo-
T i g r i emana di ladal T i g r i , sirendeanecessariounaltro 
vi t tor ia lavoro di minor fatica, ma di maggior pericolo 

del precedente. I I fiume era largo e rápido;la 
salita scoscesa e diffidle; e le trinciere fatte 
sull'opposta riva eran occupate da una copiosa 
armata di gravi corazze, di destri arcieri e di 
grossi elefanti, che (secoiido la stravagante l 
per bol e di Libanio) coH'istessa facilita cal pestar 
potevano un capo di grano ed una legión di 
Romani ( i ) • A fronte di tal nemico era im-

pos-

maní 
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possibile la costruzione d'un ponte; e í ' in t rép i 
do Principe, che immediatamente vide 1'único 
espediente che potea prendersi, celó fino ai mo
mento deiresecuzione ií sao dlsegno allacogni-
zione de' Barbari, delle sue proprie truppg e fi
no de' General i medesimi . Sotto lo specioso 
pretesto d'esaminar lo stato de'magazzlni fu ro
ño appoco appoco scaricati ottanta vascelii • e 
fu dato ordine ad uno scelto distaccamento', in 
apparenza destinato per una segreta spedizione , 
a star pronto sull 'armi ad ognicenno. Giniiano 
cuopriva l'occulta agitazion del suo spifito con 

- sorrisi di fiducía e di gioja; e divertiva le ne-
miche nazioni con lo spettacolo di giuochi mj-
l i t a r i , ch'ei cele brava insultando sotto le mu. 
ra di Coche. I I giorno fu destinato al placeré; 
ma tostó che fu passata i 'ora di cena, l ' Imoe-
ratore convocó i General! nella sua tenda ^Ve
ce loro sapere che ave a fissato di passare U 
Tigri quella notte medesima. Fu nono essi sor-
presi da un tácito e rispetto stupore; maquan-
do i l venerabil Sallustlo fece uso del privilegio , 
che gli dava la sua etá ed esperienza, g l i a l t r i 
capitani sostennero liberaraente il peso delle pru-
denti sue riraostranze ( 1 ) . Gíulianosi contentó 

os-

Xvvv i X $ i i ' v , xoc? Qccxdyysg; e d! gr and: ei e fant l , pe ' t jua-
í< e l Ifteffo cnmmlnare fopra le fp:ghe , <, fapra un;l f a l a n . 

I ' : " f l z . n V , beau tlue vrai ^ . - m a í H m a c h e d o v u b b * 
elicie ferit ta fulla cattedra d" ogni re tore . 

Ci) Libanio indica i l p i i i potente fía" Generali , 10 mi 
f o . 
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^ 2 Istoría delía decadmza 
d'osservare che áz tal tentativo dipendealacón-. 
quista e la salute; che i l numero dei nemici 
in vece di scemare sarebbe cresciuto per causa 
dei successivi rinforzi; e che una maggior dila. 
zione non avrebbe diminuica la larghezza del 
fiume, né spianata l'altezza del la sponda . Fu 
immediatamente dato i l segno, ed eseguito : i 
suo impazienti frai legionar) saltaron su caique 
vascelli, ch' erano pÁü vicini alia riva; q slcco. 
me con intrépida velocita maneggiavano _ i loro 
remi, si perderono. dopo po.chi momenti nell ' 
oscurita della nocte. Si vide suIT opposto lato 
una fiarama, e Guüiano , i l qual chlaramente 
conobbe, che i suoi primi vascelli ncl tentare 
di prender térra erano incendiati dal nemico, de
strámente canglo 1' estremo loro pericolo in un 
presagio di vittoria. „ I nostri eompagni (^es-
„ clamó con ardore ) sonó gia padroni deU'al-
V ta sponda ; védete . , . . danno i l segno f h 
M noi convenuto : aíTrettiamoci ad emulare, e 
„ ad assistere U loro coragglo „ . L ' unito e 
rápido moto d' una gran flotta ruppe la vio-
íenza della corrente , ed arrivarono in tempo 
all' Oriental parte del T igr i da po.ter estin-
guere le fiamme e liberare l fortunati loro 
eompagni. Le difficoltá d' una rlpida ed alta sa
leta erano accresciute dal peso delle armiedaL 
1'oscurita delta notte. Continuamente slscarica-

va 

ÍHo a r r i f e h i a t o a n o m i n a r SfcUttfth . A m m i a r i O aflerifee 
di t u t t i i Copdot t i c r i , <¡uod acr i metn t t r r i t l d u c a es»' 
cardi frecmtu fisrl ftth'tbste tentartnt , 



t)eIP Impero Ra/napo. Cap, X t l P . 55 
Va sulla testa degli assalitori una pioggia di 
pietre, di dardi e di tueco; essí pero dopoun 
aspro combattimento si rampicaronosulla r iva, e 
vittoriosi posero i l piede su! muro. Tostó che si 
trovarono in un campo piCiuguaíe, Giuliano, che 
conlasua infantería leggiera avea condotto l 'at-
tacco getto un occhio perito e sperimenta-

to lungo le file: secondo i precetti d' Omero 
( 2 ) furon distribuid nella fronte e nella re-
troguardia i soldati piu bravi , e tutte le t rom-
be dall'esercito Imperiale intuonarono la batta-
glia . I Romani, gettato un grido militare , 
avanzarono con passi misurati sulle animóse no
te della marziale lor música 5 lanciarono i lor 
formidabili giavellotti, e coísero avanti con le 
spade nude per privare i Barbari mediante uno 
stretto combattimento del vantaggio delle armi 
da scagliare . Tutto l'attacco duró piü di do-
dici^ore, finattanto che la gradual ritirata de' 
Persiani si mutó in disordinata fuga , di cui 
diedero vergognoso esempio i primi Duci ed i l 
Sureñas medesimo . Furono essi perseguitati fi-
110 alie porté di Ctesifonte , ed i vincitori a-

vreb-

(1) H>nc imperator . . . . ( dice Ammiano ) Iffe cum 
' V n a r m a * « r t . aux lUH per prima f r f r t m t q u c dlfcurrtns . 

Contuttodo zo í imo fuo amko dice, che non pafsó i l ñ u . 
^ íe non due giorni dopo la battaglia . 

Cz) Secundum Homerlcam di fpofitionem . Si atttibuifce tal 
«Utnbuzione al favio Neííore nel quarto libxo del l ' Ulia-
liaco 0mC'0 non cra 11131 iontaní> dalla mente di G iu . 
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54 Ustoria della decadenza 
rebber potuto entrare nella sconcertata cittá . 
( i se ií ior Genérale Vittore, ch'era raor-
talmente ferito da un dardo , non gil avesse 
scongiurati a desiste re una temeraria impresa , 
che avrebbe dovuto riuscir fatale , se non an-
dava felicemente . Dalla ior parte i Romani 
non trovaron che la perdita di settantacinque 
soldad ; mentre asserivan che i Barbari avean 
lasciato sul campo due mil a cinquecento o an
che seimila del loro pin valenti gaerrieri . La 
preda fu quale poteva aspettarsi dalla ricchez-
za e dal íusso di un campo Oriéntale 5 una 
gran quantitá d' oro e d' argento, splendide ar-
m i e fornimenti di cavalli, letti e ta volé ¿ 'ar
gento massiccio . 11 vittorioso Imperatore di 
stribuí come premj di valore diversi doni e 
delle corone civiche, mural i e n a v a l i , ch' egli 
( e forse era i l solo ) stimava piu preziose del
le rkchezze dell' Asia . Fu offerto un solenne 
sacrifizio al Dio della guerra , ma dalle osser-
vazioni delle vittime si minacciaroao i piu in-
felici successi; e Giuliano tostó rilevo da i me-
110 equivoci segni 3 ch'esso allora era giunto al 
termine della sua prosperitá ( 2 ) . 

I I 

(1) Perfas terrore fub'tto mlfcnemnt*, -verfifqut agmlnlbus 
totius gentis , apereai Ctefiahontis ¡>artís.s victor miles í n t r a f . 
fet , ni major pradarum-accaf i i fuijTet , íjttam cura v l f io-
r ¡ * ( S e d . l l u f . ;íe Provine, c. 3.Z- ) La l o r o avarizia pote 
d i f p o r l i a d a r é orecchio al c o n f i g l i o d i V i t t o r e . 
(2) I I lasvoro del canalc , i l paflaggio del T i g r i e la v i t . 

t o . 



Deii'Impero Romano» Cap. XXIV. 55" 
I I giorno dopo la battagíia le guardie do-

mestiche, i Gioviani e gli Erculei , ed i l resto sitim?' 
della truppe, che compongan qaelli due ter- i w C 
zl d i tu t ta l'armata, furon trasferki slcuramen- & Giu . 
te di la dal Tigr i ( 1 ) . Mentre i Persiani dal- Iiano' 
le mura, di Ctesifonte miravano la desolazioiie fjfnc 
deli' adjacente gampagna, Giuliano spesso gettava 
un ansioso sguaMo verso UNord , aspettando che 
siccome aveva egli vittoriosamente penetrato fi
no alia capital e di Sapore, cos¡ la marcia e 1' 
iinione di Sebastiano e di Procopio suoi luogo-
tenenti sarebbesi eseguita con ugual dlligenza e 
coraggio . Restó delusa la sua espettatíva dal 
tradimento del Re d1 Armenia , che permíse e 
piü probabil mente ordinó la diserzione del le 
ausiliarie sue truppe dal campo Romano ( 2 ) e 

dal-

o Z fcr,VOn da Ammiano X X I V . 5. 5. , da Libanio 
0 Í 1 2 + - 1 ^ - ? - r ^ ' ^ Gregorio N l z ¡ a n , . 
l o í - f o L P L 5 ; : l - h ti se 

(1) La flocta c l ' a rnnta era difpofta in tre d iv i f ioni 
X X l í a / ; l l e q a a I Í / r a ^ ndla n0"e f A Ü n : 
r V )̂ 7ra7>1 ¿ W W * i tuno ! l f e g u í t e ) , che Zo-
fimo fa pallare ,1 tc r .o giorno l . H J . p. rS : . pot¿va ef 

vln rZl :odÍPr0teUOrÍ' fra'-qlialÍ - - f b ^ e S i t 
van 1 l l l onco Ammiano e Giovuno futuro Imperatore 
di alcune truppe di domeñ ic i , e forfe de' Gioviar i T t 
gh Ercule,, che fpefia f a c í a n 1 'ufi . io di Z j r d t 

U ) Mose di Corene Htf i . f irmen. ¡. 77/. c „ I , ^ 
c« fommimftra una tradizíone del paefe ed "una hn t ' 
puna l o non ho ammelib che Ja Pprincipal ci coianza 

¿ Z f a eoGOerente alia v e i i t a ' ^ v e r i L i g l i a n z a cd a Wbamo; O ^ r . farsnt. c. i j i . t>. 355. 
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5̂  Istcna deila decadenza 
dalle dlssenskmi dei due General! , che erano 
incapaci di formare o d' eseguire alcuno piano 
per pubblico vantaggio . Quando ebbe 1' Irnpe-
ratore perduta la speranza di quest' importante 
rinforzo , condiscese a tenere un1 consiglio di 
guerra , eíPapprovó dopo un lungo dibattimen-
to i l parere di quei Generali , che dissuadevan 
1' assedio di Ctesifonte come un* impresa inutile 
e perniciosa . Non é facile per noi i l concept-
re , per mezzo di quaii atti difortificazione una 
cltta , ch' era stata tre volte assediata e presa 
dai predecessori di Giuliano, si fosse potuta 
tendere inespugnabile a fronte d i un'armafca di 
sessantamila Romani sotto i l comando d' un bra
vo ed esperto Genérale , ed abbondantemente 
íbrnita di navi, di nrovvisioni, di macchineper 
assedio e di arnesi militari . Ma possiamo assi-
curarci, atteso l'amor della gloria edil disprez-
zo del pericolo che formavano i l carattere di 
Giuliano, ch'ei non fu certamentescoraggitoda 
ostacoli di piccola importanza o immaginar; . 
( i ) Nel tempo stesso , in cui rinunzi© all' as
sedio di Ctesifonte, rigettó con ostinazione e 
con isdegno le piü lusinghiere offerte d'untrat-

ta-

í i ) C lv i tas tncxpugaahttis , faclnus a u d a * & ímpartunuMS 
Ammian, XXIV. 7. Eutropío collega di l u i nella milizla 
evita la difficolrá , .AjfirUntque populatus caflra apudcte-
Jiphontem Jtativa, a l í q u a n d l u habu'it i remeanfaue vl&sr 
& t . X . 16, Zoíimo é arrificiofo o ignorante , e Socrats 
i re fa t to . 



peí? Impero Komam, Cap, X X I K 57 
tato di pace. Sapore, ch'era stato silungamen
te assuefatto alia tarda ostentazione di Costan-
zo, restó sorpreso dall' intrépida diligenza del 
suo successore. Fu ordinato ai Satrapi del l e di-
stanti Provincie sino ai Confini del!' India edel-
la Scizia d' uniré le loro truppe, e di rnarciare 
senza dilazione in ajüto del proprio Monarca . 
Ma se ne pfolungarono i preparativi , e lenti 
furono i lot muovimenti; e prima che Sapore 
potesse condurre in campo un' arma ta, ebbe la t r i -
sta novel la della devastazion déll' Assiria del la 
rovina dei suoi palazzi e della strage de'lle píú 
valenti sue trnppe, che difendevano i l passodel 
T i g r i . Fu umiliato I'orgoglio della real dlgnita 
fino alia polvere; egli si cibó sulla nuda t é r r a ; 
e lo scafmigliata su a chloma espíimeva i l dolo-
re e Tagitazion dello spirito. Forse non avreb-
be ricusato di comprare con la meta del suo 
regno la sicurezza dei resto; e volentieri si sa-
rebbe dichiarato in un trattato di pace fedele 
e dipendente alicato del Romano conquistatore. 
Sotto pretesto di affari privati fu segretamente 
Ipedito un ministro di qualitá e di conEdenza 
ai piedi d'Ormlsda "per pregarlo coli* espressio-
ni d' un supplichevole di poter essere introdotto 
alia presenza deU'Iinperatore. O sia che i l Prin
cipe Sassanide prestasse ofecchio alia voce del-
l'orgoglio o de i ruman i t á , o sia che consultasse 
i sentimenti della sua náscita o i doveri della 
situazione, egli era per ogni parte inclinato a 
promuovere un salutevole método per termina
re le calamita della Persia, ed assicurare 11 t r i -
onfo di Roma.., Restó sorpreso dall5 inflessibil 

fer-



58 Istorta del/a decadmza 
íermezza d'un Eroe, che per disgrazia di se 
medesimo e del suoi rammentavasi 3che Ales-
sandro avea 11 gualmente rtgettato ie proposizio-
ni di Dario. Ma siccomeGiuliano conoscevache 
la speranza d' una sicura ed onorevol paceavreb-
be potuto raffreddar l'ardore del le sue truppe3 
instantemente richiese che Ormisda licenzias-
se privatamente i l ministro di Sapore per toglier 
questa pericolosa tentazione alia cognizion deli* 

,. esercito ( 1 ) . 
Incendia » , » i , . 
la ñotta. L onore non meno che i mteresse di GIu-

IJ&no lo distoglievano dal consumare i l tempo 
sotto le inespugnabili mura di Ctesifonte; ed 
ogni volta ch'egli sfidava i Barbari, che difen-
devano la c i t tá , a venirgü contro incampo aper-
to , essi prudentemente rispondevano, che se de-
siderava d' esercitare i l proprio valore , potreb-
be andaré in cerca del 1'esercito del gran Re . 
El fu sensibile all ' insulto, ed accettó i l consi-
gl io . Invece di limitare servilmente lasuamar-
cia alie rive delí 'Eufrate e del T ig r i , risolvé 
d*imitare i l rischioso coraggio d' Alessandro, e d* 
arditamente avanzarsi nelle Provincie interiori 
finattanto che potesse forzare i l nemico a com-

bat-

(1) Liban. Orat . parent. c, i jo» p. 55^.. c. 139. p. 
Soaate /. H L c. 21 . L ' íftorico Eccleíkft ico attribuifcé 
al configlio d i Maffimo i l 1 i ñ u t o della pace. Tal cortil , 
glio era indegno d ' u n filofofoj ma i l filofofo era anch ¡ 
un incantatore, che luílngava le fperanze c h paffioni 
del fuo Signoic. 



De i r Impero Romano. Cap. X X I K 59 
battere seco forse nelíe pianure d' Arbeía per 
l" Impero de!i' Asia . La magnanimitá di Giu-
lia no fu approvata ed applaudita dagli artifiz i 
d 'un nobil Persiano , che per amor del la pa
tria erasi generosamente indotto a fare una par
te piena di pericolo s di falsitá e di vergogna 
( 1 ) . Con una truppa di fedeli seguaci por-
tossi al campo Imperiale ; espose in un artifi
cioso discorso le ingiurle che avea sofferte ; 
esageró la crudelta d i Sapore, la malcontentez-
za del popólo e la debolezza del regno; e con
fidentemente oífri se stesso per ostaggio e per 
guida della marcia Romana . Dalí ' accortezza 
e dall' esperienza d' Ormisda si rappresentarono 
inútilmente i motivi piú ragionevoll di sospet-
to ; ed i l crédulo Giuliano ammettendo i l tra-
ditore alia sua confidenza, si lasció persuadere 
a daré precipitosamente un ordine , che nelF 
opinlone del mondo parve che fosse contrario 
alia prudenza , e ponesse in rischio la sua sa-
lute . Distrusse in un'ora tutta la flotta , ch' 
erasi trasportara per piú di cinquecento miglia 
a spese di tanti travagli, di tanto danaro e di 

tan-

(1) Le ar t í d i queño nuovo Zopiro ( Greg. Nazianz. 
Orar. I V . f . 115. 15 í . ) poflon meritare qualche creden, 
za per la teftimonianza dr 'due abbreviatori ( Seíía Rufo 
e vi t tore ) e peí cenni che accidentalmente ne danno L L 
bardo O r a t . parent. c. 134.. p. 157. ed Ammiano X X I V . 
7. Viene interrotto i l corfo del l ' iftoiia genuina da una 
moho inopportuna mancanza ncl t eño d' Ammiano rae. 
defimo . 



6 o Is torta delíd decade/iza 
tanto sangue . Si serbarono dodici o al p i i 
^-entidue piccole barche per seguítare sn carri 
ta marcia deU'éserdto , e formare alié occor-
renze de' ponti peí passaggio de' fiumi . Fu 
consérvala la provvislone di venti giorni pe' sol-
dati ; e per assoluto comando dell' Imperatore 
i l resto de' magazzini con una fíotta di milla 
cento vasceili, che stavano all'ancora sul T i g r i , 
abbandonossi alie fiamme . í Vescovi Cristlani 
Gregorio ed Agostino insuítano la pazzia dell' 
Apostata , ch' eseguiva con le proprie maní [la 
sentenza^della divina giustizia. La loro autori-
ta , che in una qnestione militare potrebbe re-
putarsi per avventura di piccolopeso, vieñcon-
fermata dal freddo giudizio d' un esperto sol-
dato , che fu spettatore di quell' incendio , e 
che non poté disapprovare íl repugnante mor-
Morio del le truppe ( í ) . Ció non ostante non 
mancano deile speciose, e forse anche sode ra-
g ion i , che potrebber giustificare la risoluzion 
di Giuliano , L ' Eufrate non era navigabile ai 
di la di Babilonia , né i l T igr i oltre Opis . 
( 2 ) La distanza di quest'ultima citta dal cam-

CO Ved. Ammian. X X l v . 7. Libanio O r a t . parenr. c. 
x j a . I J J . p . 556, 357., z o í i m o l . I I I . p. 185., Zona ra 
T t m . n . 1. x i l l . p. a5., Gregorio O r a * . JV. p. I Í 5 . , A -
goftlBO de d v . D e i 1. IV. c. 25. 1. V . c. 21. Fra queftí 
Libania folo ten ta di fare una debele apología peí fuo 
Eroe , che fecondo Ammiano pronunzio la ptopria con. 
danna mediante un tardo ed cfficace tentativo d'eftineuer 
le hamme. 

(2) Ved. Erodoto !, I . c. j ^ . , Strabone 1. XIV.p . Í O ? * . 
« Tavernier p. I . I . u . p , l32t r 



Be//' Imp0r0 Xlomam, Cap. XXIV. 61 
po Romano non era molto grande; e Gluliano 
avrebbe dovuto ben presto rinunziare alia va
na ecl ineseguibile impresa di condurre a for-
za una gran flotta contro la corrente d'uu rá
pido fiume ( i ) , che in mol t i luoghi era i m -
pedito da cateratte o natural i o fatte ad arte 
( 2 ) . Non potea serviré la forza delie vele e 
del remi ; bisognava rimburchiar le navi con
tro i l corso del fiume ; si sarebbe impiegata I ' 
opera di ventimila soldad in quel tedioso e 
servil travaglio ; e se i Romani contínuavano 
a marciar iungo le sponde del T I g r i , potevan 
solo aspettarsi di tornare alie lor case senza 
aver fatto alcuna impresa degna del genio o 
della fortuna del lor capitaíio , Se per l ' op-
posto era buon progetto quello d' avanzarsi 
neli' interno del paese, la distruzion della flot
ta e dei magazzini era 1* único mezzo di to-
gliere queila valutabile preda dalle man i delle 
copióse ed attive truppe t che potevano improv-
visamente sor ti r dalle porte di Ctesifonte . Se 
ie armi di Gluliano fossero state vittoriose 
adesso npi ammíreremmo la condotta non men 

che 

( i ) ¡A celeritate T igr i s ineiflt vacar í , ¡ ta aopellant Ms* 
di fag l t tam : f l l n . Ulfior. nat. V I . j j . 

( i ) Una di cjiicl.'e dighe , che produce una caica ta o 
cateratca ar t i f ic iá i s , vien defcritta dal Tavernicr p, I . 1. 
I I , p. 226. e dal Tevcnot P, I I . 1. I . p. 193, I Pcrliani 
o g l i Affir j procuxarono d' interrompere la navigazione del 
fiutne; Scrabone 1. XV, p, 1075, D ' A a y i l l e ^ S ú f r a t e & 
le Tigre p. 58. 55», 



é$ Istoria delta decade%za 
che i l coragglo ds un Eroe , che privando i 
soldati del la speranza di ritirarsi 5 non iascio 
ioro che 1' alternativa fra la morte e la con-

. quista ( i ) . 
e marcia 1 u i 
c o n t r o U grave bagaglio dell 'artigíierla e deicar-
sapoie . r i , che ritarda le operazioni delíe ármate mo-

derne, era in gran parte incógnito in un cam
po di Romani ( 2 ) . Pare in ogni tempo i l 
manteuimento di sessantamila uomini deveessere 
stato uno dei piú importanti pensieri d5 un pru
dente Genérale j e tal sussistenza non potea 
trarsi che o dal proprlo paese o da quel del 
nemico . Quando anche Giuliano avesse po-
tuto mantenere un ponte di comunicazione sul 
T igr i s e conservar le piazze glá conquístate 
dell' Assiria , non poteva una desolata Provin
cia somministrare alcun abbondante e regolato 
soccorso in una stagione , in cui la térra era 
coperta dall'inondazion dell'Eufrate (3 ) , e V 
aria malsana oscurata da sciami d' innumerabi-

U 

( r ) Rammentiamoci la felice ed applaudita t emer i t i d* 
Agatocle e di Cortefe , che abbruciarono le loro navi f u l 
la cofta dell* Africa e del Meffico. 

O ) Ved. le gíudíziofe riflcíTioni del l 'Autore del fagoio 
fulla Tatcica Tom. n . p. 2.87.354. e ]e dotte óflervazio. 
ni di M . Guichardt Nouveaux memslr . mi l i tar . Tom. I . 
p. 551-382. ful bagaglio e la fuflllknza del íe ármate Ro". 
mane. 

(3) 11 T i g r i forge al mezzodi , 1'Eufrate al Nord del , 
le montagne d' Armenia. I I primo da fuor i nel Marzr , 
ed i l fecondo nel mefe d i L u g l i o . Tari circoftanze ven-
gon bene fpiegate nella dif le í tazione Geográfica di Fo, 
ftsr inferirá Relia S i * d l \ h n di Ciro di Spciman Vol I I . 
p. 2S , - • 



DelP Impero Romano 4 Cap. XXIF. tí; 
l i insetti ( 1 ) . L'apparenza d' un paese nemi-
co era piu atta ad invitare, L*estesa reglone , 
che giace tra i l fíame Tigr i ed i monti del la 
Media, era plena di cittá e di villaggi ; ed i l 
fertile suolo era per la massima parte i 11 uno 
stato di coldvazione assai buono. Giuliano po
lea sperare che un conquistatore, i l quale pos-
sede va i due potenti strumenti di persuádete , 
i l ferro e Toro, sarebbesi fácilmente procaccia-
ta una copiosa susslstenza dal terrore o dali' 
avarizia degli abitanti . Ma all ' avvicinarsl dei 
Romani svani ad un tratto questo rlcco e r i -
dente prospetto • Dovunque egli andava , gil 
abitatori abbandonavano i villaggi aperti, e r i -
fugiavansi dentro alie fortifícate cittá ; era cae-
ciato via i l bestiame; e l'erbaggio ed i l gra
no maturo consumato dal fuoco ; e quando e-
ran cessate le fiamme , che interrompevano la 
marcia di Giuliano, non gli si presentava che 
i l tristo aspetto d'un nudo e fumante deserto. 
Questo disperato ma eíficace sistema di difesa 
ñon puó eseguirsl che o dall' entusiasmo d' un 
popólo che preferisce i'indipendenza a'suoibe-
n i , o dal rigore d' un governo arbitrario , che 

prov-

(O Ammiano XXIV. 8. defenve, come fenti egli íkf-
10 r incomodo deH'acqua, del caldo e degli infetti . I 
terteni d e i r A f f i n a fotto 1'oppteífione de 'Turchi e la de^ 
vaftaxione de'Curdi o Arabi moltiplican dieci , quindici 
e vents vokc i l f e m é , che un miferabile ed imperito a^rl-
coltore v i getta , viag. d i Niebuhr Tom. I I . p . 27. 
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provvede alia salvezza pubblica senza sottopor-
re all ' inclinazion de' privad la liberta del!a 
sceka . Nel l ' occasione presente lo zelo e 1' ub-
bidienza de' PersianI secondo gli ordini di Sa
po re $ e 1' Imperatore fu in breve rídotto ad 
una tenue quantitá di provvisioni , che gli an
da va continuamente mancando fra mano . Pri . 
ma che fossero interamente consúmate , avreb-
be potuto condursi alie dovlziose e deboli cit-
tá di Ecbatana o di Susa mediante lo sforzo 
d' una marcia rápida e ben diretta ( i ) ; ma 
resto privo anche di ¡quest' ultima risorsa per 
1' ignoranza delie strade e per la perfidia delle 
sue guide . I PvOmani andaron vagando piu 
giorni all' Oriente di Bagdad; i l disertóte Per-
siano 5 che artificiosamente condotti gli avea 
nella rete, si sottrasse al loro sdegno; ed i se-
guacl di esso posti alia tortura confessarono i l 
segreto della cospirazione. Le immaginarle con
quiste dell' Ircania e dell' India , che per tanto 
tempo avean lusingato 1' animo di Giuliano 
adesso lo tormentavano . Consapevole , che la 
propria imprudenza era la causa del pubblico 
male , stava con perplesská bilanciando le spe« 

ran-

( i ) l í ídoro d i Carax M a n fien. Parthlc . p. 5. e .ap .Hud. 
fon. Geogr. m'in. T o m . I I . computa 129 . icheni da Seleu, 
c í a , e Tevenot. P a r . L í. I I . p. 209.2^.5. un cammino 
di ore 128, da Bagdad ad Ecbatana, o Hamadam. Qnefte 
m i f u r e non poffono eccedere una parafanga ordinaiia , 0 
rrc miglia Romane. 
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ranze di salute o di successo senza potere ot-
tenere alcana soddisfacente risposta né dadi uo-
mini ne dagli Dei . Finalmente non essendovi 
akro^compenso da prendere, si risoivé di vol-
tare i snoi passi verso le rive del Tigr i adog 
getto di salvare 1' armata per mezzo d' una 
precipitosa marcia verso i confini di Corduena 
íertile^ed árnica Provincia, che riconosceva i i 
dominio di Roma . Le scoraggite truppe ob- G h í 
bedirono al segnale della ritirata non pió che Sno • 
sectanta giorni dopo d' aver passato i l Cabora 
con un' ardente fidacia di rovesciare i l trono 
della Persia ( i ) . 

Finattanto che parve , che i Romani s' a-
vanzassero nel paese era osservata ed insulta- Riltlrata 
ta da lontano la loro marcia da varj corpi di 
cayallena Persiana , che facendosi vedere alie ^ i r ar-
volte m ordine pió stretto, faceva deiíe píceo- ,n:ira 
le scaramuccie con le guardie avánzate . Que, K0™mi 
s i l distaccamenti pero venivan sastenuti da una 
íorza moíto maggiore j ed appena i capí delle 
colonne si diressero verso i l Tigr i che solle 
vossi un nuvol di polvere sul piano. I RODK J 
ni, che alíora non aspiravano che alia permis-

sio-

. 3 7- 8- L é a n l o O r a í . parent. r . i . . . n 

cTe i l8^GlÍ Far el!: i l n o M l 
aamente Jo l imi ta alie foonde del T í ^ r i 

TOMO V I / . " F 
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sione di una sicura e pronta ritirata , voleva^ 
no persnadersi che tal formidabile apparenza 
nasceva da una truppa di asini selvaggi, oda l f 
avvicinarsi di Arabi amici . Si arrestafono , 
piantarono le tende, fortificaronó i l campo , 
passaron tutta la notte in continué agitazioní , 
ed alio spuntar del giorno s' avvidero ch' eran 
circondati da un esercito di Pe rsiani. Quest' ar-
mata, che potea solo riguardarsi come la van
guardia de' Barbad, fu tostó seguitada ungros* 
so corpo di eorazze , di arcieri e di elefanti 
comandati da Merane, Genérale di riputazione 
e di qualitá. Era egli accompagnato da due fi-
gl i del Re e da molti de* primi Satrapi; e la-
fama e 1' aspettazione esageravan la grandezza 
delle altre forze , che lentamente s' avanzavano 
sotto la direzione di Sapore stesso. Continuan
do i Romani la marcia , la lunga loro ordi-
nanza, che si do ve va plegare , o dividere se-
condo le varieta del terreno, somministrava 
delle frequenti e favorevoli occasioni ai vigi-
lanti nemici . I Persiani piu volte gli attacca-
rono impetuosamente; piü volte furono rispin-
t i con fermezza, e 1' azione di Maronga , che 
mérito quasi i l norae di battaglia , fu notabile 
per una gran perdtta di Satrapi e di elefanti , 
che agli occhj del loro Monarca erano forse d' 
egual valore . Non si ottennero tali splendidi 
vantaggi senza una corrispondente strage dalla 
parte del Romani ; restarono uccisi o feria 
molti uffiziali di distinzione, e 1' Imperatore 
medesimo , che in ogni occasione del pericolo 
inspirava e regolava i l valor delle sue truppe, 

era 
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era costretto ad esporre la propría persom ed 
a Jar uso della rúa abiíitá . l i peso delle ami i 
ofFensive e difensíve, che formavano sempre la 
íorza^e sicurezza dei Remaní 3 l i rende va m_ 
capaci a perseguitar íungamente e con vigore 
i l nemico; laddove i cavalieri Orientali essen-
do assuefatti a laudare i giavelíottí , ed a sca-
gliare i dardi con somma velocitá e per qua-
iunque possibile direzione ( 1 ) , la cavalleria 
Persiana non riusciva mai piú íbrmidabile che 
nel momento di una disordinata e rápida fu
ga . Ma la piü certa ed irreparabií perdita del 
Romani era quella del tempo . 1 robusti ve 
terani avvezzati al freddo clima della Galíia e 
Germania languivano nel soffocante caldo d'un' 
estáte d' Assiria , s'esauriva i l loro vigore peí 
continui ordini di marciare e di combatiere e 
si sospendeva l'avanzamento dell'armata dalle 
precauzioni di una lenta e rischiosa ritirata i t i 
presenza d' un attivo nemlco . Ogni giorno ed 
ogni ora a misura che dlminuiva la quantita: 
4ei viveri nel campo Romano , crescevane la 
stima ed i l prezzo ( 2 ) . Giuliano , che solea 

con-

(1) Chardin , ch e i l pi í ; gíudízíofo tra* viaegmtoii m o . 
derm, defenve Tom, I I I . p. S7^%t ec. e d u , \ , ^ Vtáví, 
cazione e ]a deftrezza de'cavalieri Perf iani . Briffonio de 
f f , ? ' Fe.r(:. f ' ^ o - í S i . ce. ha raccolto le tefiimonianZe 
dell antichua . 

Cr) Nella ri t irata d i Ma re 'Antonio ana mifara Atf ica 
" Veníicva ciníjuanta drarome, o in a l t a rermini una l i b . 

bra 
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contentarsl di una dose di cibo , che non % 
vrebbe soddisfatto un affamato sol dato , distrl. 
bui per uso delle truppele provvisíoni delja ca
sa - Impe r í ak , etuttocio che potea risparpiiarsi á f \ 
cavalli da soma dei Tribimi e del Generali , 
Ma questo debol sollievo non serví che ad^ ag. 
gravare U sentimento della comune calamita , 
ed I Komani cominciarono ad av^r le piü te-
tre apprensioni , che avanti di poter giunge-
re alie frontiere dell ' Impero dovesser tut t i pe-
rire o di fame o per le maní de' Barba, 
r i ( i ) , 

Giuliano Mentre Giuliano eombatteva con le dithcol-
c feiito t^ qliasi insuperabili della suasituazione , imple-, 
ZVnt' gava sempre le quinte ore deil^ notte nello stu-

* dio e nella contemplazione . Qgni volta che 
chiudeva gil occhj in brevi ed interrottisonm s 
j l suo spirito era agitatoda penóse inquietudinij 
né dee recar maraviglia che una volta gli cora, 
parisse davanti i l Genio dell'ImperojCuopren 
dosi i l capo ed i l corno dell' Abbondanza con 

m 

bia d i farhia dodici o qua t to rd ic í f t e l H f i i j i l pane d or. 
zo era venduto per tanto argento quanto crane i l pelo . 
Non íi puó leggere 1'infereflante fiarraz,ione d i l U i t a r o 
T e m . V, p. I O 2 . I I Í , í e n z ' a c c o r g e r f i , che Marc' Antpnie 
e Giuliano eran perfeguitati dal l ' ifteflo ncmicp , ed invol-
t i nelíe medefitne snguftie. 

( i ) Ammian. X X I V . 3. XXV. i . Zofimo 1. 111. p. 
185. Í85, í^ibanio O r a t . parenf. C. i j4., ÍJ5. P- 357* i r ' 
359- 5embra che i l Sofiñ? d 'Ant ipchia ignorañe la fcfW 
dcllc t iuppe , 
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funéreo velo, e lentamente ritirandosi dalla 

tenda Imperial^, i l Monarca balzó ñjoridel Ieí> 
to , ed uscito dalla tenda per sollevare gli stan-
chi suoí spiriti con la íreschezza delFaria not-
torna, osservó un' ígnea meteora, chebalenóat-
traverso i l cielo , ed immediatamente sparl . 
Giulíano restó convinte d'aver veduto Ü minac-
cevole aspetto del Dio de!la g u e r r a ( i ) ! i l c o n -
siglio degli Aruspici Toscani ( i ) 5 ch'eiconvo* 
GÓ, disse tntto d' accordo, che si dovcva astener 
dal combatiere; ma i n tal congiunturalaneces-
sitá e la raglone prevalsero alia superstizione , 
e le trombe alio spuntar del giorno diedero i f 
segno. L'armata marciava p e t un paese mon
tuoso; e se n'erano segretamente 'occupate le 
alture dai Persiani. Giuüano, che conducevala 
fronte deU'esercito coll'abilitá e con ladiligen-
za d'un consumato Genérale, fu sorpreso dalla 
notizia, ch' era stata improvvisamente attaccata 
la sua retroguardia. 11 caldo della síagione l * 

ave-

( O Ammian, XXV. .3, Gmliano aveva qiurato ín punto 
di p i f í i o n e ^ n u n j i t a n fe M a r t í / a c r a f a t i u r u m X X I V . 6 
Non crano infrequenti que.ftt cafricciofe contefe fta - t i 

¿ l n ^ = n t i loro d ^ o t i , e fino i l prudente Aug^u, 
í t o , dopo che la fua flo^ta ebbe fatto due volte ñauf ra , 
gio efclufe Nertuno dagli onori delle pubblíchc f e ñ e . 
Ved, le filofofiche nfíeíTioní di Hume Sagg. Val I I p 418 

C2) Effi tutrávia cofifervarorio i l monopolio deíía van¡ 
ma lucrofa fcienía della divinazione , ch 'era fiara inven. 
IT 10 í " ^ 1 3 - ' C P í o t ^ v a n d i t ra r recogniz ione .che 
avevan de /egrti e degli augvirJ dagli annth i i i b r i di T W . 
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aveva tentato a spogliarsi delia corazza ; ma 
strappato di mano lo scudo a4unode'stioifami-
giiari , s affrettó con un sufficiente rlnforzo a 
soccorrer la retrpguardia. U n per icol o simile 
richiamó X intrépido Principe adifenderla fron
te ; e nel tempo che galoppava fra le colonne, 
fu attaccato e quasi rotto i i ceatro dellasinistra 
da una impetuosa irruzione di cavalleria Per
siana e di elefanti. Questo grosso corpo fu 
presto disfatto dalla ben intesaevoluzione della 
fanterla leggera , che diresse le proprie armi 
con destrezza ed effetto contra le spalle dei 
cavalli e le gambe degli elefanti. I Barbar! si 
diedero alia fuga; e Giuliano, che in ogni pe, 
ricolo era sempre i l primo, animava i suoi ad 
inseguirli con la voce e co'gesti. Le tremanti 
sae guardie disperse ed angustíate dalla disor-
dinata folla degli amici e de' nemici rammen-
tarono al i 'intrépido lor Sovrano , ch' egli^ era 
senza armatura, e lo scongiurarono ad evitare 
i l eolpo dell' immínente rovina . Nei^ tempo 
che cosí gridavano ( i ) , fa scaricatoda'faggiti-
v i squadroni un nuvol di dar di e di frecce; 
ed un giavellotto avendogñ raso la peí le del 
bracclo gli trafisse le coste, e si plantó nelU 
inferior parte del fegato. Giuliano tentó dUrar-
si la mortale arme dal fipnco, ma gli si ta

c o Ci tmnhant hlnc ¡nde cAndldtt l (Ved. la not. d i Va-
k ü o qms disiectrat t e r r o r , ut. fugentlum mtlem tan^uam 
• t m n t m ' m t U etv ipf i t i cuimlnis dec l inaret . Ammian. XXV.J« 
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-gliaron le dita dall'acutezza del ferro, ecadde 
privo di sensi da cavallo . Le guardie corsero 
in ajuto di esso , ed i l ferito Imperatore fu 
gentilmente alzato da té r ra , e trasportato íuor 
del tumulto della battaglia in una tenda v i d -
na. Passo di fila in fila la nuova del tristo 
caso; ma il-dolor de'Romani inspiró loro un 
invincibil valore e i l desiderio della vendetta . 
Continuó i l sanguinoso ed ostinato combatti-
mento fra le due á r m a t e , finattanto che non 
fu ron sepárate dalla totale oscuritá della not-
te. I Persiani riportarono qualche onore dai 
vantaggio che ottennero contro 1' ala sinlstra, 
dove Anatolio maestro degli Uffiz) fu ucciso s 
ed al Prefetto Sallustio appena riusci di scap-
pare. Ma 1'evento della giornata fu corfft-ario 
ai Barbari. Essi abbandonarono i l capo ; per-
derono i due lor Generali Merane e Noordate 
( 1 ) , cinquanta nobili o Satrapi, ed una gran 
quantitá del lor piú bravi soldati; ed i l buoti 
successo dei Romani, se Giuliano fosse soprav-
vlssuto, avrebbe potuto ridursi ad una decisiva 
ed útil vittoria. 

Le prime parole, che pronunzió Giuliano *I.0"edl 
1 i r - J 11 11 Gmhano, dopo che tu rmvenuto dalla mancanza 5 nella z á . G m * 

qua- 353. 

(1) Sapo re fteííb dichiarb a 'Romani , ch'era fao coñu , 
me di confortar le famiglie de'Satrapi defonti , mandan,, 
do loro come in dono le teftc delle guardie e degli i i f f i -
ziali , che non eran caduti al lato del fuo Signóte .Liban, 
De nece J u l l a n i ulcifc, c. X I I I . p . 

E 4 
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quale era caduco per la perdí ta del sangüe, 
servdilo ad esprimere i l marziale suo spirito . 
Egli chiese i l cavallo e le a rmi , ed era ira-
paziente di correré alia battaglia . SI esaurl la 
forza che gli restava peí penoso sforzo chefece, 
ed i chirurghi 5 ch' esaminavan la sua ferita , 
v i scuoprirono i sintomi d' una vicina mor te . 
Passó egli quei terribil i momenti col fermo 
contegno d' un saVio e d* un efoe; i filosofi, che 
1' avevaíio accornpagnato in quella fatale spe-
dizione, paragonavan la tenda di Gluliano alia 
prigione di Socrate; e gli spettatori, che per 
dovere, per amicizia o per curiositá si erano 
adunad attorno al suo letto , udivano con r i -
spettoso cordogiio l'orazion funérea del moren-
te loro Imperatore ( i ) . Amicl e miei m i l i 

tari compagni ( diss' egli ) é giunto adesso 
„ i l tempo opportuno di mía partenza , ed io 
h pago ció che do manda la natura con quella 
„ gioja che ha un buon debitore . Ho appreso 
M dalla filosofía , quanto i ' anima é piu eccel-
„ lente del corpo j e che la separazione della 
v sostanza piü nobile dovrebbe piuttosto esser 
\A motivo d* allegrezza che d* afflizione. Ho ap-

J, PRE-

(r> I I carattere e la í í tuaz ione di Gluliano potrebbcro 
copícrinare i l íofpetto, che egli avefle precedentemente coni-
pófia quelT ehborata or^zione , che íi u d l , e fi ttafcrifl? 
'tía Ammiano. t a tradazione d e l í ' A b . de la Bíeterie efe-
dele ed elegante. lo J'ho fegüi tá tó nell ' cfporrc V ide* 
Platónica del!" ertianazioni , che viene ofeurarnente indif íc 
ta n c l l ' o i i í ' i n a i c . 
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;", preso dalla reiigione che una presta morte 
„ spesso é stata i l premio del la pietá ( i ) ; ed 

accetto come un. favore degli Dei i l mortal5 
„ colpo, che mi libera dai pericolo d i disano-
„ rare un carattere , che fin qui é stato soste-
„ ñuto dalla virtu e dalla fortezza . Siccome 
5j son vissuto senza colpa, cosí muojo sénza r i -
„ mofso » lo mí compmccio nel pensare all ' 
„ innocenza della mía vita privata 5 e posso 
5 , affermafe con sicurezza , che 1' autoritá su-
5 , prema, quell'emanazione cioé del potere D i -
„ vino , si é conservata pera ed immacolata 
5, nelte míe maní . Detestando le corrotte e 

rovinose massiifie del dispotismo, ho risguar-
5, dato la felicita del popólo come lo scopo del 

governo * Sottoponendo le míe azioni alie 
55 leggi della prudenza, della giustizia e della 
„ moderazione , ne ho lasciato 1' evento alia 

cara della Provvidenza . Finattanto che la 
33 pace fu coerente al pubbllco bene 3 fu essa 
« l ' oggetto dei miel consigli , ma quando l ' 
„ imperiosa voce della patria m' invi to alie ar-
S5 m i , esposi la mia persona ai pericoli della 
s, guerra, chiaramente prevé deudo (comeaveva 
» conosciuto mediante la divinazione ) che era 

,s de-

( i ) Erodoto ha fpiegato 1. 1. c. 31. tal drtttrina i n u -
na piacevol novella . Giove pero , che nel llb. t 6 . ¿t i l1 
i l U d . piangc a lagrime di fatigue la morte di ^arpedone 
Í110 figlio , avcva un'idea molto imperfctta delia fe l ic i té 
o della gloria dopo i l fepokro . 
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„ destinato che io morissi per rnezzo dalla spa-
, j da . Offro adesso i miel rendimenti di gra. 
„ zle all 'Ente supremo, che non. ha permesso, 
„ che io perissi né per la crudeita d' un tiran-
» no, né per le segrete insidie d' una cospira, 
„ zione, né pei lenti tormentí d* una lánguida 
„ malattia . F i mi ha concesso una splendida 
„ e gloriosa partenza da questo mondo inmez-

20 ad una onorevol carriera , ed io stiino 
„ ugualmente assurdo cha vile i l sollecitare o 
„ fuggire i l colpo del fato. . . Io son contento 
j , d'aver detto fin qui , ma mi mancan le for-
„ ze, e sentó 1' approssimazion deiia morte . . . 
35 mi guarderó cautamente da ogni parola, che 
„ possa tendere ad influiré sui vostri voti nel. 
„ la scelta d' un Imperatore . La mia indica-
„ zione potrebb' essere imprudente o senza gi iu 
„ dizio, e se non venisse confermata dai con-
S) senso deli* esercito , potrebbe esser fatale a 
„ quello che avessi raccomandato • l o non fa-
„ ró ch' esprimere da buon cittadino i miei vo-
„ t i , che possano i Romani esser felici sotto 
„ i l governo cF un virtuoso Sovrano 3, . Dopo 
questo discorso, che Giuíiano pronunzió con 
un costante e fermo tuono di voce , distribuí 
mediante un testamento militare ( i ) i residui 

del-

íf ( r ) I foldat? > che facevano i l loro vexbale» o n u n c u p a » 
tor io teftamento nel tempo delPattual fcrvizio in p r e c i a , 
c í a , erano efenti dalle formalita del Gms Romano Ved. 
Reinecc. v4»»*f. ] u r . Rom, Tom. I . p, 504, Mantés quien 
Efpr» des La'tx I . 2.7, 
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delle sue facoltá prívale- e dimaijdando perché 
non si trovasse presente Anatolio, quando sep-
pe da SaIlu5tio che Anatolio era morto, pianse 
con un' ara'abile Incoerenza la perdlta del aml-
co . Nel tempo stesso ei biasimava lo smode-
rato dolore degli astantl, e gli scongiurava a 
non disonorare con deboli lagrime 11 destino d' 
un Principe, che in breve si sarebbe unito col 
cielo e con le stelle ( 1 ) . GU spettatori sta-
vano in silenzio; e Giuüano entró in una me
tafísica discussione Coi filosofi Prisco e Massimo 
sopra 'Ja natura dell" anima . GU sforzi, ch* 
ei fece di spirito non men che di corpo , pro-
babilmente ne aíFrettaron la morte . Incomin-
cio la sua ferita a versar sangue con maggior 
forza; dal gonliamento delle vene gli s' impe-
diva i l respiro, chiese un sorso di acqua fre
sca, e tostó che l'ebbe presa, spiró senza pe
na verso la mezza notte , Tale fu 11 termine 
di quest' uomo straordinario nel trentesimo se-
condo anno dell a sua etá dopo un regno di un 
anno e circa otto mesi dalla morte di Costan-
zo. Negli ul t imi suoi momenti fece mostra , 
forse con qy.aiche ostentazione deil'amore della 
( vir-

f i ) Queñ 'un ionq dell 'anima umana con la divina etérea 
íbíhnza del l 'univerfo é 1'antica doctrina d i pitagora e 
di Platone; raa fembra ch'efeluda ogni perlonale, opar-
ticolare irnmortalita . Ved. le dotte e ragionevoli oíTer-
vazioni di VVarburton D l v i n . legat.. Yol. 11, p. i p s - a i í . 
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virtü e della fama, ch' erano state íe passioní 

_ . don-iinanti della sua vita ( i ) . 
feivim* Possono iií cjuakhe modo attfiBuírsi aGiu-
peratore Hartó stésso i l tfionfo del Cristianesímo e íe ca-
Gíovia- lamitá deil' Impero per' ayer' tgl'i traícurato di 
ayGit! ass^curare 'm foturo 1* esecuzione dei suoi dise-
j í j . g' gni mediante un' opportuna e giudiaiosa scelta 

d'un óollega e successore . Ma la feale stirpe 
di Costanzo Cloro s' era ridotta aíía Sua sola 
persona ; e se gli passo per la mente qualche 
serio pensiero d' investir della porpora i l pm 
degno frai Romani , fu dístolto da tale risolu-
múm per la difficoltá della scelta , per ia ge-
losia delía potenza , peí t i more deil' ingratitud 
diñe e per ía natural presunzione di salute, di 
gioventíst e di ptosperkh . V inaspettata Sua 
morte lascio í' Impero senza signore e senza 
erede in uno stato di perplessítá e di pericolo, 
che non s' era provato per lo spazio d'ottant* 
anni dopo V elezione di Diocleziano ¿ I n un 
Governo, che aveva quasi dimeilticato la dL 
stinzione dei sangue puro e nobiíe , era di po
ca importanza la superiorItá delía nasclta j í 
d i r i t t i dei grado militare erano accidentad e 
precarj ; ed i candidati > che aspirar potevano 

a sal-

( i ) S\ fa turto i l rsrconto della morte di Giuliano da 
A m m i i n o XXV. j . che n'era flato diligente fpettatore , 
Libanio , ch'evita con orrore tale frena, ce ne fomminí-
ftra qualche circoftanza Orat . parent. c. í j 6 . x^o. £ . ^ o -
) 6 z . JLc calimnie di Gregorio, e le íeggendc de' Santi p i i 
m o d n n i fi poílon pacientemente paffare fotto ü l c n z i o . 
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a salir sul trono .yaGante , non potevano esscr 
sosteimW che dalla coscienza del loro mérito 
persónate , o dalle speranze del favore del po
pólo . Ma la situazion d'un esercito aífamato 
circondato da ogní parte 4a' Barbari abbrevió 
1 momentl del displaceré e del la deliberazio-
ne I n queilo spettacolo di terrore e d'an
gustia i l corpo del morto Principe fu secondo 
i suoi prüprj ordini decentemente imbalsama-
to j ed alio spuntar del giorno i General! adu-
naronsi in un Senato militare, a caifurono irt-
yitati i Coraandanti delle Legloni e gli Uffi-
ziali tanto di cavalleria che d* infantería • Non 
grano anche passate tre o quattr'ore della not-
fe, che s'era giá formata qualche segreta ca
bala, e qnando si propose la scelta d' un l m -
peratore , lo spirito di partito incominclo ad 
agitar l ' Assemblea' Vittore ed Arinteo r iuni-
rono l residui della corté di Costanzo ; gli a-
jnici di Giulhno s' attaccarono a Dagaiaifo e 
Nevitta capltani Gal 11; e potean temersi le pin 
fatali conseguenze dalla discordia di due fazio-
ni cosí opposte fra loro nel carattere ed inte-
resse, nelle massime di governo, e forse anche 
ne'principj di religione. Le solé sublimi virtu 
di Sallustio avrebber potuto conciliarne le di
visión! , ed uniré i lor v o t i , ed i l venerabíl 
Prefetto immediatamente sarebbe stato dlchia-
rato successor di Giuliano, se da se raedesimo 
con sincera e modesta fermezza non avesse ad-
dotto la sua etá e mancanza di salute , che lo 
rendeano incapace di sostenere i l peso del dia-

. I Generali ? che restaron sorpresl e 
per. 
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perplessi dal su o rifíuto, mostraron della díspo-
sizíone ad ammettere 11 salutar consiglio d' un 
nffiziale inferiore ( i ) 5 che agissero come av-
rebbero fatto nell" assenza deH'Imperatore; che 
dimostrasser la loro abílitá nello strigar l ' ar-
mata dalle presentí strettezze ; e se eran tanto 
feíici da gumgere a'confini della Mesopotamia , 
avrebbero allora potuto devenire con unanimi 
e maturi consigli ali ' elezione d' un legittlmo 
Sovrano . Mentre deliberavano , alcune poche 
voci salutaron Gioviano , che non era piü che 
i l Trimo de'domestici ( 2 ) , co' nomi d5 Impei 
ratore e d'Augusto * Fu immediatamente r i -
petuta quella tumultuaría acclamazíone dalle 
guardíe, che circondavan la tenda , c passó in 
pochi minutí fino all 'estremitá della fila. I I 
nuovo Principe attonito della sua fortuna fu 
precipitosamente vestito degli ornamenti Impe-
r ia l i^ e ricevé i l giuramento dí fedeltá da que' 
D u c i , de 'quaü tanto poco tempo avantl solle-
citava ií favore e la protezione . La piü for
te raccomandazion di Gioviano fu i l mérito del 
Conté Varroniano suo padre , che in onorato 

•/ r i -

(1) Honoratlor a t l q ú U mi les , fotfe Ammiano medefimo.. 
11 modelio e giudizioíb Iftorico defcrive la fccna d e l l ' e l e 
zione, alia quale fi t rovo fenza dubbio prefente XXV. 5, 

(3) I l Vrlmo o Primicerio godeva la dignita d i Scnato. 
r e , _e quantunque non fofle che t r i buno , aveva pofto fra' 
Duci m i l i t a r i . c«d. Teodos. 1. V I . T i t . XXIV. Qucñí p r i . 
vilcg) ion forfe di data piíi recente del tempo d i Gio» 
v í a n » . 
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ú ú í o godeva i l frutto de' suoi limghi servigj , 
Neü'oscura liberta d' una condizione prlvata i l 
figlio secondo 11 proprio genio per le- donne e 
peí vino ; ma sostenne con riputazione i l ca~ 
rattere di Cristiano ( 1 ) e di sol dato . Senza 
esser cospicuo per alcana di- quelle arabiziose 
qualitá, che risvegliayan i'ammirazione e l ' i nv i -
dia degli uomini, la persona ben fatta di Gio-
viano 5 i l piacevol temperamento ed i l fami-
gliare suo spirito avean guadagnato i'affetto dei 
suoi compagni , ed i Generali d' ambedue le 
partí acconsentirono ad un' elezion popolare 
che non era stata diretta dalle arti dei respet-
t iv i nemic i . La vanitá , che potea nascere da 
queáta inaspettata elevazione , veniva moderata 
dal giusto timore, che quell'istesso giorno po
tea finir la vita ed i l regno del nuovo Impe-
ratore. Sí obbedi senza dilazione alia voce im
periosa della necessitá , ed i primi ordini dad 
da Gioviano poche ore dopo ch' era spirato i l 
suo predecessore furono di continuare una mar

d a . 

Ci) Glí florici Ecclefiaftíci Socrate 1. I I I . c. 22. Sozo-
meno 1. V I . c. 5. c Teodoreto \. IV. c. 1. attribuifcono 
a Gioviano íl méri to di Confeflore neí precedente regno , 
e píamente fuppOngono , ch 'egl i ricufaiTe la porpora Ina t -
íanto che turto 1'efercito non ebbe concordemente efcla-
mato d'effcr Criftíano . Ammiano tranquillamente p r ó -
íeguendo b fuá narrazione diflrugge la leggenda con que-
fta fentenza : hoftlU prg J o v i a n » , «xflfcjue infpeí í i t pronun-
tlatum efi. XXV. 6. 
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da , che sola diárigar potea i Roma.ni dallé 
aítuaíi loro strettezze ( i ) . 

Pencó lo T , • . . . . 
e diíK- 1 tW10ri d tirí ftemico espnmono con la 
col ta maggior sinceritá la sua stima j e si puo esau 
della rj . tamente misurare i l grado del suó timore daL 
ÍV.GKIÓ, la gioÍa > con cui celebra la propria liberazione. 
i . L u g t La gradita nuova della morte di Giuliano, che 

un disertore portó al campo di Sapore, inspiró 
nel disanimato Monarca una subitánea fiducia 
di vincere • Immediatamente distaccó la regia 
cavalleria formata forse da'dieci mila Immona-
ü ( 2 ) per secondare e sostenere la cácela de' 
nemici, e scaricó tuteo 11 peso delleriunitesue 
forze sulla retroguardia Romana. Fu essaposta 
in disordine; le famose legioni, che portavano 
i i nome di Diocleziano e del guerriero col lega 
d i l u i , furono rotte e calpestate dagli elefanti ^ 

perderono la vita tre Tr ibun i , che tentavano 
di fermar la fuga de'loro soídati . La battaglii 
pero ln seguito fu rimessa dal costante valor 
de'PvOmani^ i Persiani furon rlspfnti con un 

' gran 1 

(1) Ammiano XXV. 10. ha levato dalla fuá vita un h r -
p a r z i a l n t r á t t o d i Gioviano, al quale v i t to re i i gioyane 
aggiunie alcuni notabili t r a t t i . L* A b . de la Bletetíe 1 / ; / . 
i e J o v U ñ . T. I . p. i -zjR, ha compoño un ' i f tor ia elabora-
ta peí breve regno di l u i , - opera confiderabilmentc d i l l i n -
ta per 1 eleganza dello ftíle, per le critiche offervazion! 
e peí pregmdizj di ic l ig ione . 

<2> R e g t u í e y u h a t u s . Si rilcva da Procopio, c h ' g l ' i » -
mtrta l i tanto celebri fotto Ciro cd i fuoi fuereífori r i . 
lor lcro , fe ci e permcffo d' ufare impropriamente tal ter. 
mine , fotto i Saí ianidi : BrlíTon de regn. I V / . ? , ¿6%. 
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gran macello di uomini e di elefanti; e V ar-
mata dopo aver marciato e combattutoper t u u 
ta una giornata d 'es tá te , arrr/6 la sera a Sa
mara sulie rive del Tigr i circa cento migiia 
sopra Ctesifonte ( i ) . 11 giorno seguente i Bar
ban, invece di sturbare la marcia, attaccarono 
i l campo di Gioviano, che s' era situato in una 
profonda e remota valíe. Gii arcieri Persiani in-
sultavano e molestavano dalle altezze gli stan» 
chi iegionarj; ed un corpo di cavalleria , che 
con disperato coraggio era penetrato nella' por
ta Pretoria, fu dopo un dtibbiosocombattirrfea-
to tagliato a pezzi vicino alia tenda Imperiale. 
Nelia notte di poi i l campo di Carche fu di te
so dalle alte dighe del fiume; e l'esercito Ro
mano, sebbene continuamente esposto al moles
to inseguimento de'Saracini , plantó lesuetende 
presso la cittá di Dura ( 2 ) quattro giorni do
po la morte di Giuliano. Esso aveva sempreil 
Tigr i a sinistra; erano quasi tutte consúmate 

le 

( D I no mi degli ofcuri villaggl del pacfe interiore fi 
tono ureparabilmcr.re perduti , re poífiam di ré m qua! 
luego pe r if le Gmliano: m í M . d 'Aov i l l e ha diraoftrato la 
precifa fituazione di Sumeic, di Carche e di Dura hxnso 
le fponde del TÍgri Geogr. Anc. Tom. I L p. 2+8.. L ' E u , 
phrat. & J e T i g r e p. 95. 97. Ncl nono fecolo Sumuie o 
Samara divennc con un pi rcol canglamento di nomc la 
íegia refidenza de 'Cal i f i deila cafa di Abbas. 

(2) D.ura era una p^zza forte nelle guerre d ' Ant ioro 
contro 1 nbel l i dellla Media e della Parfia ; PoÜb. 1. Y . 
C. 4-8. 52. p. 543. 5 S2. E d U . C a f a u h . ¡h 8. 

T O M O V I L F 

É 
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íe sue prowisioni e speranze; e gl'impazíenti 
soldati, che s'erano fortemente persuasi, chele 
frontiere dell' Impero non fosser moltodistanti, 
chíedevano al nuovo lor Principe lapennissione 
di tentare i l passo del fiume . Gioviano coll' 
ajuto de'suoi piCi savj Uffiziaíi procuró di fre. 
nare la temerita , rappresentando loro, che quan. 
do avessero avuto sufficiente abiiita e vigore da 
vincere l ' impetuosítá di una rápida e profonda 
corrente, non avrebber fatto al tro cha andaré 
a porsi nudi e senza difesa nelle maní de1 Bar. 
bar í , che avevano occupato Íe opposte rive, 
Cedendo pero finalmente alia clamorosa lorc 
importuni tá , acconsenti con ripugnanza, che cin-
quecento Galli e Germani assuefatti fin da fan. 
ciull i alie acque de!. Reno e del Danubio tea 
tassero l'ardita impresa, che sarebbe servita o' 
d'incoraggimento o d'avviso peí resto dell'arma, 
t a . Nel silenzio dell a notte passarono a nuoto 
i l T i g r i , sorpresero un posto non guardato d i 
nemico, e spiegarono alio spuntar del giornoil 
segno di lor risolutezza e fortuna. L ' evento di 
tale sperimento dispose l'Imperatore a prestare 
orecchio alie promesse de'suoi architetti , che 
proposero di costruire un mobile ponte di pelli 
gonfíate di pecore, di bovi e di capre coperte 
con uno strato di térra e di fascine ( i ) . Si 

con-

O ) F« p r o p o ñ o a' condottiexi de* dicciniila unefpedier. 
te 
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consumarono due importanti giornate in quell" 
inútil lavoro ; ed i Romani , che giá provaro-
no le miserie del la fame , gettavano sguardi di 
disperazione suí T igr i e su'Barbari, i l numero 
e l'ostinazione de 'quaíi andava crescendo coli* 
angustie deU'armata Imperiale ( i ) . 

I n questa disperata situazione i l norae di 
pace ravvivó gl ' indeboüti spiriti de' Romani . S ? 1 ' e 
lira gia svamta la transitoria presunzione diSa- t ra twto 
pore ; osservó egli con seria ponderazione che di Pace • 
replicando delle dubbiose battaglie , aveva' per- Lu§1ío ' 
duti i suoi piü fedeli ed intrepidi nobili , le 
truppe pití brave e la maggior parte degli ele-
íanti ; e 1' esperto Monarca temé di provocare 
la resistenza del la disperazione , le vicende del-
la fortuna e i ' inesausta potenza del Romano 
impero, che poteva in breve soccorrere o ven-
dicare i l successor di Giullano . Comparve nei 
eamp». di Gioviano i l Sureñas medesimo ac-

com-

yiMimMIlMliiiii» • i ^ J i i i w ^ m i i ' i n i . i B i m i i i ' i m i i M ^ 

te fimile e faviamente r iget ta to . Senof. ^Anah. l . / / / . p . 
2í5-_a5<í. 257- _Si rileya da¡ noñ t i moderni viaggiatori 
che i l commercio e la navigazion . del T i g r i l i fa fu t a . 
volati nuotanti fopra v e í c i c h e . 
. ( O Le prime azioni m i l i t a r ) del rcgno di Gioviano fon 

"fente da Ammiano XXV. 6. da LÍbanio O r a t . p a r m t . c . 
H«. p. 554.. e da Zolimo 1. I I I . p . 89. 190. 191. Quapu 
tunque poííiam diffidarci del!'ingenuita di L iban io , purc 
i ocular teftiraonianza d ' Eutropio ( «»a a Ftrf is a t q m 
altero pralio -vlclui X. 17.) cí fa i r c l inar a fofpettare , 
che¿Ammiano fia ftato t ioppo gelofo dci l 'ocor d e l k ar-
* ' Romane. 

F % 
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compagaato da un altro Satrapo ( i ) j ed espo, 
se che la clemenza de! SUQ SovraíÍQ; non eq 
aliena dail' indicare le condizioni 3 colle quali 
avrebbe acconsentito a rispar miare e iasciare iij 
liberta Cesare co' residui del disastrato suoeser, 
cito . La speranza di salute vinse la fermez. 
5ca del Romani ; V Imperatore fu costretto d i 
parere del sao consiglio e dai clainori dei sol 
dati ad ammetter 1' oíferta di pace j e fu im, 
mediatamente spedito 11 Prefetto Sallustio co! 
Genérale Arinteo pér intendere qual fosse la 
volontá del gran Re . L'astuto Persiana difíeri 
sotto varj pretesti la conclusión del trattato ¡ 
oppose delle difficolta, chiese degli schiarimen-
t i , suggeri degli espedienti , ristrinse quel "che 
aveva concesso , accrebbe le sue domande , e 
consumo quattro giorni negli artifizj del la n& 
goziazione, finattanto che fossero termínate le 
provvisioni s che restavano ancora nel campo 
Romano . Se Gioviano fosse stato capace d' é 
seguiré un piano ardito e prudente, avrebbe 
dovuto continuar la sua marcia con assidua di, 
iigenza ; i l progresso del tratfato avrebbe sos
peso gli attacchi dei Barbaria e prima che spi-
yasse i l quarto giorno, sarebbe giunto salvo al 
la fértil Provincia d i Confcena, che non era 

d i -

( i ) Sefto Rufo de Provine, c. 39. abbraccia un debole 
fuíterfugio di vanita nasionale. tanta, teverentia. nominit 
Jttmani fn i t , ut * P$rfis primuj di pace ferin» haíerttur, 
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distante piü di cento miglia ( 1 ) . L'irresoluto 
Imperatore, invece di romper le reti del ne-
rñico, aspettó con paziente rassegnazione i l suo 
fato3 ed accettó le umiiianti condizioni di pa
ce, le quali ñon era in suo potere di ricusare, 
Furon restituite alia monarchia Persiana le chi
que Provincie di la dal T i g r i , che dali' avo di 
Sapore erano state cedute . Per un artícelo se-
parato acqaisto egli anche 1' inespugnabile clttk 
di N i s i b i , che in tre successivi assedj aveva 
sostenuto lo sforzo delle sue a r m i . Singara ed 
i l castello di Moor , una delle piü forti piaz-
ge della Mesopotamia, si smembraronp pari-
mente dall' Impero . Fu considerata come una 
largita, che fosse permesso agiiabitanti diquel-
le fortezze di rltirarsi co' loro effetti j ma i l 
vincitore fortemente insiste, che i Romaili do-
vesser per sempre abbandonare i l Re ed i l Re-
gno deir Armenia . Stipulossi fra le nemiche 
Nazloni una pace o piuttosto una lunga tregua 
di trent' ann i ; con sofenni giuramenti 3 e con 
cerimonie religiose si ratificó la fede de'tratta-
í i j e reciprocamente si diede degli ostaggl d i 

gra-

(1) una vanita i l controvetterc I ' opínione d1 A m r n u -
tno íbldató ed attuak fpettatoie. Bglí e pero difScile a 
intcnderfi , come íi poteifero cftendere le montagnc d i 
Corduena ful piano dcll* A (liria fine alT unione del T i g r i 
e del grao 2 i h f o come un' armara di felíantamiia uomi* 

poteíle fax ccnta migl ia In « jmt t ro g i o m i , 
F i 
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grado distinto per assicurare V esecuzíone de' 
patti ( i ) . 

bcbolez. 11 Sofista d 'Antiochia, che vide con isde, 
r,acd¡fo-?¡10 ^ scettro del sao eroe ttelíé deboli maní 
nore^di d'un successore Cristiano 3 protesta d' ammirar 
^ovía. ja moderazione di Sapore in contentarsi d' una 

si piccola parte deU' Impero Romano . S' edi 
avesse esteso fino all ' Eufrate ie ambiziose sus 
pretensioni, sarebbe stato sicuro, dice Libanio" 
di non incontrare opposizione alcuna. S' egll 
avesse fissato per confini della Persia 1* Orente 
i l Cidno, i l Sangario, o anche 11 Bosforo Tra! 
ció, non sarebber mancati nella corte di Gio-
viano degli adulatori per convincere queí tími
do Principe, che le sue rimanenti Provlncie 
gíi avrebbero tuttavia somministrato i l modo 
d'ampiamente soddisfare la potenza ed i l lus-
so ( 2 ) . Senza interamente ammettere questa 
rnaliziosa osservazione dobbiam confbssare pe
r o , che la privata ambizion di Gloviano faci
l i tó la conclusione d' un trattato cosi vergogno-
so . U n oscuro domestico innalzato al trono 

dal-

Cr) Fanno menzione del trattato d i Dura con difpiace-
i e e con ifdegno Ammiano XXV- 7. Libanio O r A t . par 
c. 1+2. p. 264. Z o ñ m o I . I I I p i s o . i s i . G r c g o r . N a í i a n z . 
v r a t . IV. p. 117. 118. che atrribuifce a Giuliano Ja cala-
mita , e la hberazione di Gioviano , ed Eutropio X. 17. 
L u l t imo di qucíU f c r i t t o x i , che ü trovava prefente in 
un pofto mi l i t a re , chiama tal pace neccjrArlam quidem , 

(2) Liban. Qr&t, p*rtntt c. 143, p, ¡ s * . j g ^ 
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dalla fortuna piuttosto che dal mérito era i m -
pazlente di sottrarsi dalle mani deiPersiani per 
poter prevenire i disegni di Procopio , che co-
mandava 1' armata del la Mesopotamia , e stabi-
lire Ü dubbioso suo regno suile Legioni e Pro-
v'mcie , che tuttavia ignoravano la precipitosa 
e tumultuaria elezione fatta nei campo di la 
dal T i g r i ( 1 ) . I n vicinanza del medesimo 
fiume ad una distanza non molió grande dalla 
fatáie stazione di Dura ( 2 ) , i diecimila Gre-
ci restarono abbandonati senza Generali , senza 
guide e senza provvisioni , piu di dugento m i -
glia iontani dal loro paese , alio sdegno d' un 
vittorioro Monarca . La diíferenza della con-
dotta ed i l successo di essi é piu da imputarsi 
al loro carattere, che alia situazione m cui si 
trovarono. I n vece di ciecamente abbandonarsi 
alie deliberazioni segrete ed alie prívate ved l i 
te d' una sola persona , i consigli r iunit i del 

Gre-

(1) Condltionlbus . • . d'ifpendio/ts Iioma?ia Reiptiblic* l m ' 
fofitls . . • e¡u¡bus cupídlor regvi quam glorias Jovianas 
imperio rudis adquievlt . Señ. Rufo de P r o v . c, i p , la Ble-
terie ha efpofto in una lunga orazione fatta fu tal propo» 
l i to qucfti fpecioll rifleííi di pubblico e di privato van-
taggio: Hlft. de J o v í e n . Tom* h p. 39. ec. 

(z) I Generali fu roño uccifi alie rive dello Zabato ^íw«-
hafis 1, 111. p. z z ó . o del gran Zab , íiume d' Aflir ia largo 
400. p i e d i , che I I getta nel T i g r i quattordici ore di cara» 
mino fotto M o f u l . L ' errore de'Gteci a t t r ibul al maggior 
cd al minore Zab i nomi del lupo LJCHS e del capro C a . 
f r o s . E i l l adopeiaron qucfti animali per imitare i l T i g r i 
del l 'Oriente . 



88 Istüría del!a decadenzd 
Greci^ venlvano inspirati dal generoso entusía^ 
mo di una popolare assemblea , dove lo spirito 
a ogni cittadino é pleno d'amor della gloria 
d' orgoglio della liberta e di dlsprezzo della 
morte . Consapevoli della loro superiorita nel-
la disciplina e nelle armi sopra de' Barbari sde-
gnaron di cederé, e ricusarono dicapitoiare; fu 
sormontato qualunque ostacolo dalla pazienza 
del coraggio e dalla perizia militare che ave-
vano ; e la memorabile ri t i rata dei dieci mila 
espose agrinsuíti la debolezza della monarchia 
Persiana ( i ) . 

d n ú a ^ h . 1>TPer Pre2za fle!íe vergognose sue concessio-
l i t i r a ta nt ' Imperatore avrá íorse stipulato , che fosse 
f?f0Nf" y o n ( l a n t e m e n t e fornito di viveri ií campo de-

i affamati Romani ( 2 ) ; e che fosse loroper-
messo di passare ií Tigr i sul ponte ch' era sta^ 
to tatto dai Persiani . Ma se Gioviano ardiva 
di soilecitare i'osservanza di taíi eque conven-
z l o n i , altieramente si ricusavano dal superbo 
Tiranno d é l i ' O r i e n t e , la clemenza del quale 
avea perdonato agrinvasori delle sue terre . I 
Saracini alie volte intercettavano queíli che si 

stac 

( 1 ) La C'.ropedu h lánguida ed inceita i l ' ^ i n a ^ a j ; r i j -
coftanziata e vivace. T a l ' c fempre Ja diíFeíenza tta la fin-
a ione c Ja v e r i c i . 

. t * ) Secondo Ruffino m ftipulato re í trat-tato xm imme* 
diato foccorfo di provvifioní Í e Teodorcro afTcrma , che 
1 Pcrllam fedcimente mantennero Ja promeíTa . Ta l fatto 
«• probabile , m i indiibitatamcnte fa!fo . Ved. Tillemont: 
l í / / . 4 t i Emfer. Tsm. IV. p. 70a, 
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staccavano dalí* esercko • ma i General! ed i 
soldati di Sapore rispettavan la sospensione del-
ie armi ; e si tollero i che Gioviano esplorasse 
i l luogo piu cornado peí passaggio del fiume . 
Le piccole barche, che si eran sálvate dall' in 
cendio della fíotta, fu roño in quest'occasionedi 
grandissimo ajuto . Con esse fu traspórtate pr i 
ma 1' Imperatore ed i suoi cortigiani ; ed in 
seguito facendo molti viaggi successivamente , 
una gran parte dell' armata . Ma slccome o-
gnuno avea premura de]la propria personale sal-
vezza," e temeva di ésserc abbandonato sul i i -
do nemico, i soldad troppo impazienti d'aspet-
tare i l tardo r i torno del le barche, s' arrischia-
vano audacemente di passare sopra leggeri gra-
ticci o sopra pelli gonfiate di aria; e traendosí 
dietro i cavalli tentavano con vario successo d i 
attraversare quel fiume . Mol t i di questi arditi 
avventurieri fu roño ingojati dalle onde ; mole! 
altri trasportati via dalla violenza della corren-
te divennero una facile preda dell' avarizia o 
della crudeltá degli Arabi selvaggi j e ía per-
dita , che soffri 1' armata neí passaggio del T i -
g r i , non fu inferiora al macello d'.una giorna-
ta canipale . Quando i Romani ebber posto i l 
piede sulla riva Occidentale, restaron liberl dal-
T ostile inseguimento dei Barbari; ma in una 
laboriosa marcia di dugento miglia per le pia-
nure della Mesopotamia provarono le ultime 
estremitá della sete e della fame. Fu roño essi 
costretti a traversare urt arenoso deserto , che 
per lo spazio di settanta miglia non somminl-
strava neppure un filp d* erba da mangiare né 

al-
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alcuna sorgente d ' aequa ^ e nel rimatiente di 
queir inospita solitudine non vedevasi alcun ve
stigio nc di amici né di nemici . Se potea tro-
varsi nal campo una piccola dose di fariña , 
volentleri se ne compravan veati libre per die-
ci monete d'oro ( i ) ; furon uccise e divorate 
le bestie da soma ; ed i l deserto era sparso di 
armi e del bagaglio dei soldatí Romani , i la-
cerl vestimenti ed i magri aspetti dei quali di-
most rayano quel che avevan soíFerto , e la mi
seria in cui si tro va vano . tJn piccol convo-
glio di provvisioni s'avanzó incontro al 1'arma
ta fino al castello di ü r , e tal soccorso riusct 
tanto piü gradito , che dichiarava la fedeltá d' 
Sebastiano e di Procopio . A Tilsafata ( 2 ) l i 
Irnperatore accolse moito graziosamente i Ge

ne-

(i> Pofííam far ufo ín quefto luogo d i aícuni verfi d i 
Lucaao P h a r f a l . I v . 95. che dcfcrive un' an"ufti3 fimi]e 
del l armara d i Ccfare nella Spagna. 

S a v * fames aderat . , . 
Miles eget; teto cenfu non frod'igus entlt 
E x l g u a m cererem. Proh lucr; f a l l i d i tabes! 
Non deefi ¡¡rolato jejunus vcndltor a u r o . 

Ved. Guichardt. N o u v . mtmolr. mi i i t . T , m . I , p. r 9 ,g2 
l . ' analifi , ch ' ei fa delle due campagne in Ifpagna'e "ncll" 
Afr ica , e i l p m nobile monumento, che fia mai flato in -
nalzato alia fama d i Cefare. 

(2) M . d ' A n v i l l c (vedi le fue carta e 1' Euphr . & fe 
T i g r . p. 92, 93. ) deferive la loro marcia, e filia la vera 
fituazione di Habrá , di U r , e di TÜfabata , delle quali 
ha f a m menz!one Ammiano . E i non fi duoledel Samel 
cioe di quel mortal vento caldo si temiuo da Tcyeno í 
V>*g< P * r t . I I . i , I , p, i 9 2 . 
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neraíi della Mesopotamia * e finalmente i resi-
clui d* un esercito una volta si florido si riposa. 
roño sotto le mura di N i s i b i . I messaggi di 
Gioviano avevano giá pubblkato con le frasí 
dell' adulazione i'innaizamento , i l trattato ed 
ü ritorno di esso; ed i ! nuovo Principe aveva 
preso le piü efficaci misure per assicurarsi la fe-
delta delle ármate e delle Pnmncie dell'Euro
pa, dando i l comando militare a quegli UíHzia-
l i , che per motivo d'interesse o d ' índinazione 
avrebbero costantemente sostenuto la causa del 
loro benefattore ( 1 ) . , 

Gli amici di Giuliano avevano altamente Dlfap" 
annunziato i l felice successo della sua spedizio- VillTn. 
ne. Erano essi fortemente persuasi, che si sa- niverfaie 
rebbero arricchiti i tempj degli Del con le spo- dd tx^ ' 
glic dell'Oriente ; che la Persia si sarebbe r i - pace, 
dotta all ' umile stato di una Provincia tributa 
ria governata dalle leggi e dai Magistrati di 
Roma; che i Barbar! adottato avrebbero 1'abi
to, i costumi e la lingue dei loro ' conquistato-
r l j e che la gioventu di Ecbatana e di Susa 
venuta sarebbe a studiar la rettorica nellescuo-
le de' Greci ( a ) . I progressi delle armi di 
Giuliano interruppero la comunicazione di luí 

coir 

( 1 ) L a r í t i ra ta d i Giuliano e defcritta da Ammiano 
XXV. 9. da Libanio O r a s , ¡ a r e n t , c. 143. p. 355. e da Zo-
fimo i . I I I . p . 194., 

(2) Liban. O r a t . ¡ ¡arent . e, 145. p- 3«6. Ta1.i eiano le 
fpeianze e i defideij natuxali 4 ' u n {gtoxc. 
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cojí 'Impero j e dal njomento che passó ií T í -
g r i , gil afFezionati suoi suddki non sapevang» 
piu ía sorte e gli accidenti del loro Principe * 
i a contemplazione degl'imraaginati trionfi ven-
ne sturbata dalla trista fama deíla sua morte í 
e persisterono a dubicare del la veritá di queí 
fatala avvenimento anche dopo che non pote-
vano piu negarlo ( i ) . I messaggieri di Gio-
viano promulgarono la speciosa novel la di una 
prudente e necessaria pace: mala voce della faü 
ma piú alta e sincera manifestó i l disonor délF 
Imperatore e le condizioni dell'ignominioso trat-
tato , G l i animi del popólo si riempirono di 
stupore e di afFannodi sdegno e di terrore 
quando seppero che l'indegno successor di Giu-
liano abbandonava le cinque Provincie, che ac-
quistate avea la vittoria di Galerio; e che ver-
gognosamente rendeva ai Barbari 1' importante 
cittá di Nisibi , ch' era i l piü stabiíe baloardo 
deíle Provincie Oriental i ( 2 ) . Nelle popolarl 

eon-

<i) I I í o p o l o dr O r r e , , c i ñ a addetta aí íagánefimo f 
«•ppelll fotto uts mucciiio di' pietre 1» infeíicc apposthtor 
d i tal nüova CZolímo 1. I I I . p. i 9 6 . > . Libanío q u a n í o 
tit riceVe la fatal notizia , getto1 g l i occhj foprá la fpa. 
da: ma lí rammento-, ch-e Platone av'eva coadanna íó i l 
í iuc id io , e ch 'ei doveva vivere per cnmporre i l panegí r i 
co d i Giuliano Liban, de v i t a f u á Tom. I I . p. 45. ^5. 

f i > Poffono ammetterí i Ammiano ed Eutropio come bao-
a' e credibi l i teftirnoní des difcorfi e de' fentimenti pub* 
b i i c i . i l popólo d 'Ant iochia iñveiva contro un' igtjomí-
niofa paee, che l'efpoaeva i t t una nuda e non difefs f ío r . . 
tiera alie arrai Pctllanc r 
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conversazíoni agttavasí liberamente la profonda 
e pericalosa qu^stione, se la fede pubblica si 
dovesse osservare, quando essa é incompatibile 
con la pubblica sicurezza ; ed avevasi qualche 
speranza , che ,1! Imperatore avrebbe rimediato 
alia pusillanime sua condotta con uno splendi-
do atto di patriottica perfidia . Lo spirito in-
flessibile del Senato Romano aveva in altri 
tempi disapprovato le ingluste condizloni estor-
te dalle angustie delle oppresse sue ármate ; e 
se v i fosse stato bísogno di soddisfare all ' ono-
re della nazione con daré i ! Genérale colpe-
vole nelle maní de' Barbad, la maggíor par
te de' sadditi di Giovlano avrebbe volentieri 
acconsentito a seguiré i'esempio de'tempi anti-
C h i < 0 . Giovia. 

Ma 1 Imperatore, per quanto stretti fosse- no ab
ro i l i m i t i del la sua costitutiva autoritá , era bandotia 
padrone assoluto delie leggi e delle armi del lo 
statoj e gli stessi mot iv i , che i ' avevan forzato t u i s c e k 
a sOttoscrivere i l trattato di pace, loaffrettava- cinque 
no ad eseguirlo. Egli era impaziente d' assicu- .̂reov̂ '" 
rarsi un Impero a costo di poche Provincie; ed pers íaní , 
I nomi rispettabili di religione e d'onore cuo- Agosto1" 

pr i -

( r ) L 'Afa . de la Bleteríe fíi'/?. de Jovlen . p. 211 . 2^7* 
«juantunque rig^profo cafiña , decife che GÍoviano non era 
obbligato ad efeguire k faa promeíTa i poiche non poteva 
fmembrarc 1 'Impero, o alienare 1* omaggi» del fu o popo», 
lo fenza i l confeníb d i eíTo. lo non ho raai trovato gran 
düe t ío o ifttu£Íone in t a l i p o l i t i c i Mctafifici , 
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privano i tímori personaíi e i'ambizlQii di Gio-
viano. Non ostanti le umi l i soliecitazioni degli 
abitand, i l decoro ugualmente che la prudenza 
impediron 1* Imperatore da! prendere alíoggio 
nel palazzo di Nísibi ; ma la mattina dopo i l 
suo arrivo Bínese Ambasciatore di Persla entro 
nella piazza, spiegó dalla fortezza la bandiera 
del gran Re , e pubblicó in nome di esso la 
cmdele alternativa della servltu o dell ' esilio 
I principali cittadini di Nis ib i , che fino a quel 
fatal momento avevan confidato nella protezio-
ns del loro Sovrano, gli si gettarono a* p ied i . 
Lo scongiurarono a non abbandonare o almeno 
a nón consegnare una íedeíe colonia al furore 
d'un Bárbaro tiranno esacerbato da tre succes-
sive sconfitte avute sotto le mura di Nisibi . 
Essi avevano ancora armi e coraggio per rispin-
gere grinvasori della patria; chiedevanosoltan-
to la permissione di servirsene in loro difesa 5 
e tostó che avessero assicurata la prooria ind i -
pendenza, avrebbero implorato i l favore di es. 
seré nuovamente ammessi nel numero dei suoi 
sudditi. Gli argomenti, l'eloquenza e le lacri
me loro furono inefficaci. Gioviano conqualche 
rossore allegó la santitá de'giuramenti; e sic-
come la ripugnanza, con cui accettó i l dono 
d'una corona d'oro, convinse i cittadini del di» 
sperato lor caso. I ' avvocato Silvano proruppe 
m tal esclamazlone. „ O Imperatore, cosí pos» 
„ siate voi essere incoronato da tutte le citta 
í5 de'vostri stati „ / A Gioviano, che inpoche 
settimane areva preso le abitudini di Principe 
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( 1 ) , dispiacque la liberta, e si offese del ve
r o ; e poiché a ragione suppose che la malcon-
tentezza del popólo potesse farlo inclinare a 
sottomettersi ai governo Persiano, pubblicó un 
editto, che nel termine di tre giorni dovessero 
tutt i sotto pena di morte lasciar la c i t d . A m -
miano ha descritto con vivac! colori la scena 
dalla disperazione universale , di cui sembra 
essere stato spettatore con occhio di compassio-
ne ( 2 ) . La vigorosa gloventü abbandonavacon 
isdegnoso cordoglio le mura, che aveva si glo
riosamente difese; lo sconsolato congiunto spar-
geva le ultime lagrime sulla tomba del figlio 
o del m arito, che in breve do ve va essere pro-
fanata dalle rozze mani d' un Bárbaro possesso-
re; ed i vecch) cittadini baciavan le soglie , 
e stavano attaccati alie porte delle case , dove 
passato avevano le care e liete ore della pue-
rlzia . Eran piene le pubbliche straded'una tre
mante moltitudine; e nell' universale calamita 
non si faceva distinzione al cu na di rango , d i 
sesso e di e t á . Ognuno procurava di portar via 
qualche frammento dal naufragio de* proprj be-
ni 'y e siccome non era possibile d' aver súbito 
un sufficiente numero di cavalli o di carri 

fu-

( O A Nif ibi cgli fece un atto da Re • U n 'bravo U f f i -
zialc, che avcndo i l fuo fteíTo nome , era ñato crcduto 
degno della poxpora , fu tratto da cena , gettato in un ptíat» 
20'. e lapidato lenza alcana forma d i proceífo o prova d i 
delitto , Ammian. XXV. 8. 

<*) Ve4, XXV. ^ c Zolítno 1. I I I . p . i9$, 195. 
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fu roño costretti a lasciarsi dietro la massima 
parte de'lor valutabiíi efFetti. La dura insensL 
bilita di Gioviano sembra che aggravasse i tra-
vagli di quegli esuíi sfortimati. Fu ron posti pe
ro in un quartiere nuovamente fabbrlcato d' 
Amida ; e quelía rinascente cittá coi rinforzo 
d'una considerabile colonia presto ricupero i l 
suo antico splendore, e divenne la capitale del-
la Mesopotamia ( i ) . Si mandarono simili or-
dini daU'Imperatore per l'evacuazione di Singa
ra e del castello di Moor e per la restituzione 
delle cinque Provincie al di lá del Tigr i . Sa-
pore godé la gloria ed i frutti della sua vitto-
r iaj e questa ignominiosa pace si é giustamen. 
te risguardata come un'época memorabile nella 
decadenza e rovina del Romano Impero . 1 pre-
decessori di Gioviano avevano alie volteabban-
donato i l domiRÍo di lontane inutil i Provincie ; 
ma dalla fondazione della cittá i l Genio di 
Roma , i l Dio Termine 5 che guardava i con-
fini della Repubblica , non si era mai ritirato 
in faccia alia spada di un vittorioso nemico 
( 2 ) . 

Do-

(1) Chron. Pafekal . p. 300. Pol lón confultarfi le No t í . 
zie Ecclefiafi-iche. 

(2) Zofira. 1. H I . p. 192. 193. Sefto Rufo de Pro-vine. c. 
29. Agoftin. De C i v . Del 1. I V . c. 29. si dee > e r ó appli. 
care ed intcrpctrarc quefta £ ént ra le proaofizior.e con qual-
che cautela. 
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Dopo che Gioviano ebbe ademplto quelle RífleíHo, 

obbligazioni, che la voce del suo popólo avreb- ni foí>r3 
be potuto tentarlo a violare, aífrettó di sot- redSu' 
trarsi alia scena di sua vergogna, e passo con Haho. 
tutta la corte a godere le delizie d' Antiochia 
( 1 ) . Senza consultare i dettami di un religio
so zelo, egli fu indotto dall'umanita e dalla 
gratitudine a prestar gli ultimi onorl al corpo 
del suo defonto Sovrano ( t ) ; e Procopio che 
sinceramente piangeva la perdíta del suo'con. 
giunto, fu rimosso dal comando dell'armata 
sotto 11 decente pretesto di aver cura de'fune
ral!. Fu trasportato i l cadavere di Giuíiano da 
Nisibi a Tarso in una lenta marcia di quindid 
giorni; e nel passare che fece per la cittá dell* 
Oriente, veniva salutato dalle fra loro contra
ríe fazioni o con luttuosi lamenti o con insuiJ 
t i tumultuarj. I Pagani giá coi loca vano i l loro 
diletto Eroe nel grado di quegli Dei , de'qua-
H aveva restaurato 11 culto; mentre le invet-
úve de' Cristiani perseguitavan l'anima dell' A-

po-

( D Ammian X X V . 9. zofimo 1. m . p. l 9 6 i f c í 
-e egil íolle e d a x & v i n a v e n e r l j u e l - U t i l ^ n s , i o ronvcn-
iP con la Bleterie T o m . I . p, 148,15^. in"rigettarc íl p i Z -
zo racconto d 'un baccanak difordine ( <A? . S u í d ) fat 
to in Antiochia da l l ' Impera to ie , dalla fuá moolse e da 
«na truppa di concubine. 0 

(2) L ' A b . de la Bleterie T o m . I . p . IS<Í, 209. ef.,one 
ieggudiamente i l brutal defiderio del Earonio ,c í ie ayreb-
t»e vo!uro che Giullano fofle gcttato ai can i ; ne c e f p U i P i * 
1 « « i e m n i t u r a. d i g i m s . 

TOMO VIL G 
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postata fino all'inferno ed i l corpo d) esso fi
no al sepolcro. ( i ) Gli uni compiangevano 1' 
imminente rovina del loro altan; ,gU altri ce-
lebravan o la maravígliosa liberazion della Chie, 
sa. I Cristianí applaudivano con alti ed ambi
gú! cantrci al colpo della divina vendetta , ch" 
era statá si kmgo tempo sospesa sopra i l reo 
capo diGiuliano. Assicuravano, cheneiristantey 
in cux Giuliano spiró di la dal T igr i , era stata 
rivelata la morte deltiranno a' Santidell'Egkto, 
della Siria e della Cappádocia (2); ed in vece di 
accordare che fosse perito per mezzo de-' dardt 
Persianí, la loro indiscretezza attribniva TeroL 
co fatto all'oscura mano di quaíche mortale o 
immortale campion della fede (3 ) . Tali impru-
denti díchiarazioni íurono ardentemente adot-
tate dalla malizia o dalla credulitá de' loro av-

(1) s i confronti i l Sofífta r o l Santo ( Libanio M e n e d . 
T o m . I I . p. a s i . & O r a t . p a r e n t . c . 145* p. j ^ y . c. 15^ 

p. 377 ) con Gregorio Nazianz. O r a t . I V . p. 125. t j m 
L ' oiatore Crifliano infirua qualche debo!' efortazione alia 
modeftia ed aí perdono i ma egli e beri contento, che i 
reali patimenti d i Giuliano liano moho maggiori de" toi« 
ment í favoloíi d' Ifllone ó di Tánta lo . 

(2) Til lemont H ' f i . des E m p e r . T o m . I V . p. 5<}-9. i k C 
coito queflo d iv í i l on i . Fu oflervato, che quakhe íanto d 
angelo era aíTente nella qotte per una fegrcta fpedi-
ZÍOHC ec, 

(3) Sozomeno 1. V I . 3. fa applanfo alia domina Greca 
del tirannicidio >• ma tutto quel paffo, che un Gefuira vo. 
Jenticri avrebbe t radot to , c prudentemente íbpprcfl'o dal 
Prefidentc Coujln -
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versan ( i ) , che oscuramente insiiiuavano , o 
con sicurezza asserivano 3 che i Moderaron del-
la Chiesa avevano instigato e diretto i l fana
tismo di un assassmo domestico ( 2 ) . Piü di 
sedici anni dopo la morte di Giuliano tale ac-
cusa fu solennemente e con ardore sostenutaln 
una pubblica orazione diretta da Libanio all* 
Imperatore Teodosio. I suoi sospetíi non sonó 
appoggiati su fatto o argomento ver uno;, e non' 
possiamo fra altro che stimare i l generoso zelo 
del Sofista d' Antiochia per le fredde e neglette 
ceneri del suo amico (3 ) , 

V e-

(1) Súbito dopo la morte d i Gmiíano íl fparfc un i n . 
cerro romo re, c h ' e í í b t e h ' c e e t d . f e X o n a n o . A lcun id i fe r -
ton Jo portarono fino al campo Per ("uno ; ed i R e m a n í 
íuron tacciati come aíTaíüni del! ' Imperscore da Sapore e 
da f 1101 Sudd iu : Ammian. XXV. 6. L i b a n . ds u l c . J u l U n . 

c Xl l í , p. i£?2. i s j . Addacevali come «na decifiva 
F o v a , che nciTun Per fu no erafi prefentato per chiedere 
H pro me ño p remio : Libán. O r a r . f a r A n t . c. 14.1. p. 36?. 
Maj l_ cava l íe re , che fcaglio fag-endo i l fatal giavellotro 
pote ignorar 1' cffetto d i e l l o , o nella medefima azionc 
« « a r e uccifo . Ammiano , non ne da indizio , ncinfpira 
lolpetto veruno. f 

(2) O; t í ' ? í v T o X m T X v p u v TU r y u v OOITUV c t p x o v r i ' } c i U 
u n 1 ' " / « che a c l e m p i U c o m m l f i o n e r i c e v u t * d a ch i p r e f e -
í : v f h r o • Tale ofCura e dubbíofa efpreffione puó r i fe r i r -
l Atanafio, ch. era fenza rivale i l primo del clero 
Ctiíbano ( L i b a n . d s u l d f c . J u l U n i i nece c. S.p. j+o. La 
B le t ene^ ; / . de J o v l e n . T o * . I . p. I79 . * ™ 

( j ) L'oratore ( ap. Fabric. B l b l i o t h , G r x c . Torn. V I I , 
P. HS-ryg. ; l'parge de ' fo fpc t t i , demanda un proreífo , 

Jníinua che pottebbero tuttavia trovarfene delle prove 
tgl i atteibuifee i progrefll-Jegli Unni alia colpeyole n t . 
s^genza di vendicar la morte di Giul iano. 

G 2 
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x a » ínc r ía Mcla decadenza 
V era un costume antíco ne" funerali non 

meno che neí trionfi de'Romani, che la voce 
degii encomj venisse corretta da quella del la 
sátira e del ridicolo; e che in mezzoalíesplen-
dide pompe, che spiegavan la gloria del viven, 
te o del defonto non fosser nascoste agí i occhj 
del mondo Le sue imperfezioni ( i ) . Tale uso 
fu praticato anche neU' esequie di Gluliano . I 
Gomici , ch' erano irritati dal disprezzo ed av-
verslone di lui peí teatro, rappresentarono con 
applauso del!* udietiza Cristiana la viva ed esa-
gerata pittura delle íollie e de'difetti del mor-
to Imperatore . I I vario carattere ed i singola-
ri costumi di esso fornirono ampia materia di 
piacevolezze e di ridicolo ( 2 ) . NeU' esercizio 
de' proprj non ordinarj talenti spesse volte ab-
bassava la maestá del suo posto , Alessandro 
trasformavasi in Diogene , i l Filosofo diveniva 
Sacerdote. La purita delía sua virtu era mac-
chiata da un' eccessiva vanitá 5 la sua supersti-
zione disturbo la pace5 e pose in rischio la sa, 

lu-

Ci) Nel fiinersle d i Vefpaílano i l cómico , che rapprefen, 
taya quel f ragüe Imperatore, domando aníiofamentequaB-
to coftava tal funzione , . , Ottanta mila V t i c i c e n t l e s ) 
,5 Da tcmi , lifpofe , la décima paite d i queña fomma , - « 
3, gettate i l mió corpo nel Tcvcre , , . Sveton. í« Ve . 
f f z f a n . c , 19, con le note, del Cafaubono e del Gro. 
nov io . 

(2) Gregorio O r a t . I V . p. 120. patagona tal íhp. 
j o í l a ignominia e ridicolezza agli onoi i funebíi d i Co-
ftanzo, i l corpo del qaale fu p ó r t a t e ful monte Tamo da 
an coro di Anse l i . 



1)3 impero Komam, Cap, XXIV, IOÍ 
late d'un vasto Impero ; e gl' irregolari tras-
porti di luí tanto metió eran degni d'indulgen-
2a, che sembravano íaboriosi sforzi dell* arte o 
deH'affettazione . J l cadavere di Gluliano fu 
sepolto a Tarso nella Ciciüa ; ma 11 magnifico 
sepolcro , che gli fu innalzato in queiía cittá 
salle rive del fresco e límpido Cidno ( i ) , 
dispiacque agli amici fedeli, che amavano e ris-
pettavano la memoria di qaeir uomo straordi
ñado . I I filosofo dimostró un desiderio assal 
ragionevoíe, che i l discepolo di Platone ripo-
sasse in mezzo a'giardini dell'Accademia ( 2 ) ; 
mentre i l soldato esclamo in piu forti accenti, 
che le ceneri di Giuliano dorevano unifsi a 
qaelle di Cesare nel campo di Marte, e fra 
gli antichl monumentl del Romano valore ( 5 ) . 
V istoria de' Principi non somministra frequente-
tnente esemp) di tal contrasto. 

O ) Q: C u r ¿ i o I . l i i . c. 4 . s i k ccnfurata piíi volte F 
ampiezza^ deíle fue defcr iz ioni . Era peid quaí l un dovere 
dell ' Iftorico ü defcrivcre un fiuine, íe acqúe del quale 
érand í l á te quaíl fatali ad Áleffándio, 

Ca) Liban. Ú r a t . p a r e n t . C j j í i . ^ . ¿ j j , RÍtdflofíre pe
ló con gratitudine la l iberal i tk dei dUe reali fratellí nel 
decórate ¡a tomba d i Giuliano ; D e u l c l f c . J u l i a n a n e c . c , 
f , p. 152^ 

(3) C u j u s f t t p f e m a & c i ñ e r e s , fi q u t t u n e juf te con f u l e * 

f í í , non C j d n t í s v i d ere d e b e r e t , quafn-v'xs g r a t í j f i m u s a m n h 

& U q u l d u s x f e d a d p e r p e p u a n d a m g l o t í a m r e ñ e f a ñ o r a r » 

f T a t e r l a m b e r e T i b e t i l s i n t t r f e c a n s u r h e m a t e r n a m d i v e r u m p 

q » t • v t t t r u m m m u n t n t a f t r f i f í ñ g t n s S Ariuviano XXV. ze* 
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C A P I T O L O X X V . 

Gomrm e morte di Gioviam: ekzione di Valen* 
tiniano che associa i l fratello Váleme dT Im~ 
psro7 e fa la final divisione degl' Imper] delP 
Oriente e delf Occidente : ñhdHon di Troco-, 
f io : amministrazim cimle ed eccksiastlca: la 
Germama : la gran Brettagna : f A f r i c a : /' 
Oriente : i l Danubio : morte di Valentiniano : 
i due smi figli Graziano e Valentiniano I I , 
succedúm alf Impeto Occidentales 

stat© J A morte di Giuliano a ve va íasclato m una 
¿ k i d a , J w situazione molto dubbia e pericolosa gli 
A n . 36*3. aff^ri del!'Impero . S' era salvato i l Romano 

esercito per mezzo d' un ignoroIniosQ e forse 
necessario trattato ( 1 ) ; ed i primi momentl 
di pace dei pietoso Gioviano destitiati fu roño a 
restaurare la domestica tranquillitá della Chie. 
sa e dello Stato. L' indiscretezza dei suo pre-
decessore invece di coaciliare aveva fomentato 
ad arte ,1a'guerra di reiigione , e la bilancia , 
che afletto di mantenere fra le ostiii fazioni 
non serví che a perpetuar la contesa con levL 

. cende di speranza e di t i more, e con le red-
pro

c o Le jriedaglie di Gioviano Y adornaro di v i t to r í e , 
di corone di lauro e d i fchiavi proftrati , D u Cange FÍS-
m i l . B i x , a , n t ¡ n . p. 52. L'adulazionc é uno ftoito fuicidio; 
d iümgge fe ñeí la con le proprie m a n í . 



BeirImpero Bjmctno. Cap. XXV. 105 
proche pretensión i di antico possesso e di attua-
le favore . I Cristiani avean dimenticato lo 
spirito del' Vangelo j éd i Pagan! s' eran imbe-
vuti di quel deila Chiesa. Nelie famiglie priva-
te si erano estinti i sentí menti del la natura dal 
cieco furore dello zelo e della vendetta , era 
violata ía; maestá delle leggi, o se ne abusa va; 
le cittá deir Oriente venivan tnacchiate di sau-
gue; ed i piu implacabili nemici de'Romani 
si trovarono in seno al loro paese ; Gioviano 
era stato cducato nella professlone del Cristia-
nesimo ; e nella marela 3 che fece da Nisibiad 
Antiochia 3 lo stendardo della croce , i l Lábaro 
di Costantino, che fu di nuovo spiegato alia te
sta delle Legioni 3 annunzio al popólo la fede 
del nuovo Imperatore . Apnena salito sul tro
no rr.andó una circolare a tutti i Governatori 
delle Provincie 5 in ctii confessava la divina ve
nta , ed assicurava i l iegittimo stabilimento del
la religione Cristiana , Furono aboliíi gl' insi-
diosi editti di Giuliano, le immunita Ecclesia-
sciche fu ron restltuite ed amplíate 5 e Giovia
no condiscesc sino a dolersi, che le angustie 
de'tempi l'obbligavano a diminuir la dose del
le caritatevoli distribuzioni ( 1 ) . I Cristiani 

eran 

(1) Gioviano r c ñ i u u alia Chicfa TCV oípx«iov n o i r M o í , f 
antico decoro ¡ efpreffione forte e llgnjficanre ; Fi loftorg. 
• ' • V I I I . c. S. c o n le d l j f e r t a z j o n l d e l G o t o f r e d o p-329. S0« 
zomen. I , V I . c. 3. Si efagexa da Sozomeno la nuova leg» 
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1 0 4 ístorta della ds ía jenzd 
éran tutti concordi nell'altoe sincero applausc- ; 
che davano al pío successore di Gluliauo . Ma 
tuttavia Ignoravano qual formóla di fede o quaí 
sínodo avrebbe scelto per norma dell' ortodos-
siaj e la pace della Chiesa fece immediatamen
te risorgere le ardenti dispute , che si eran sos-
pnte nel tempo della persecuzione . I Vescovl 
capi delle sette contraríe fra loro convlnti dall" 
esperienza, che la lor sorte moltissimo dipen-
deva dalle prime impressioni, che si sarebbero 
fatte nel la mente d'un franco soldato , si af-
frettarono di giungere alia corte d' Edessa o d' 
Antiochia . Eran piene le pubbliche vie dell' 
Oriente di Vescovi Omous) , Arrlani, Semiar-
riañi ed Eunomiani, che procuravarto di sor-
parsarsí V un i ' altro nella santa carriera y gil 
appartamenti del palazzo risuonavan dei loro 
damori ; e le orecchie del Principe venivano 
assalite, e forse rendute attonite peí singolar 
inescuglio di argomertti metafíslci e di appassio-
nate invettive ( i ) . La modefazion di Giovia-
nos che raccomandava la concordia e la cari
ta 5 e rimetteva I contendenti alia decisione d' 

un 

ge , che c o n d a n n ó i l ratto o i l matrimonio del lc Mona, 
c h e : C o a . T h e o d o f . 1. I X . t ü . X X V . leg. 2 . cd i l mede. 
i imo luppone , che d M ' !• vanqelico LegisJatofc ano í g u a r . 
4o a m o r o í o o F adul ter io del cuore foffe p u n í t o con 
i a m o i t e . 

( O Si confronti Socrate 1. I I I . c. 25, e F i l o ñ o r g i o I . 
V I H . c. 6. t t n le d l j f t r t ^ U n i d t l G t t e f r e d o n J J O . 



t)e!t Imperé Komano: Cap, XXK 1 0 5 
yn futuro Concilio , era interpxetata coiné mi 
Síntoma d' índlííerenxa 5 ma finalmente si scuo-
pn e dichlaró i l sao attaccamento alia fede 
JSJicena dalla i-ivei'enza ch* ei dimostro per le 
virtü celestiali del grande Atanasio ( 1 ) . V 
intrépido veterano della fede al primo avviso 
della morte del tiranno era sortito ali' etá di 
settanta anni dal suo ritiro . Le acclamazioni 
del popólo un1 altra volta lo collocarono sulla 
sede Archiepiscopale; ed egli saviamente accet-
to o prevenne 1' invito di Gioviano . 11 vene-
rabile áspetto , i l tranquillo coraggio e l ' insi
nuante eloquenza d' Atanasio sostennero la r i -
putazione ch'erasi giá acquistato nelle corti di 
quattro successivi Principi ( 2 ) . Tostó che 
ebbe guadagnato lo confidenza, ed assicurata la 
fede del Cristiano Imperatore torno in trionfo 

alia 

(1) L a parola c c l e f i l a U efprime d e b o l m e ñ t e V empia e 
cavábante a d u l a z i o n é del",' Imperatore verfo 1' Arc ivc fcovo 

TM Trpo? S-ioy TO o y u v o/*o' í<a7í6iq J figura d i D i o en i i ipo* 
t e n t e . Ved. la k t t e r a o r i g í n a l e appvcíTo Atanafio T o m . I L 
p. 33;, Gregor io Nazian^eno O f a t , X K t . p. 393. celebra 
1' amiciz ia d i Giov iano é d i Atanafio . I M o n a c i d' E g i t -
to configliarono i l Primate a far que l v iagg io : T i l l emonE 
M e m . É c c l . f é m . V I H . p. 221. 

( a ) D a l la Bleterie í i rapprefenta ptaccvolmente Atana
fio alia corre d ' A n t i o c h i a H l f t . de J a v ' a n . T > m , i . p¿ 131. 
1+8. E g l i traduce le fingolari ed ot igi i ial i conferenzedel l* 
Imperatore , del P r i m a t e d ' É g i t t o , e d é ' Deputaci A r r i a -
n i . Non e contento di r i fguardate la p a r z i a l i d dell* I m 
peratore per Atanafio come un atto di femplice ^ piacevo-
lczzas ma prenda a' f a o í oci«hj i l c á m t e r e di g i u á i a i a . 



l o é Istoria de 11 a decadenza • / , . 
alia propria Diócesi, e continuó per altri dieci 
anni ( i ) a regolar con prudenti consigli econ 
instancabil vigore 1' Ecclesiastico governo di A-
lessandria , deli' Egitto e deiia Chiesa Catto-
lica . Avanti di partir d1 Antiochia assicuró 
Giovlano, che fortodossa sua devozloné sareb-
be stata premiata con un lungo e pacifico re-
gno. Atanasio avea motivo di sperare , ch'egli 
avrebbe ottenuto o i l mérito d' una predizione 
adempíta © la scusa d' una grata , quantunque 
inefficace preghiera ( 2 ) . 

? o 0 p u L ^ a fovzn piü tenue, quando é applicataad 
bl ica u . ajutare e dirigere la naturale inclinazione del' 
«a to i ie- suo oggetto, opera con irresistibile peso; e Gio-
nive f fak v i a n 0 ebt,e Ja buona fortuna d' abbracciar le 

opinioni religiose , che erano sossenute dallo 
spirito di quel tempo e dallo zelo e dal nume
ro del piíi potente partito (3 ) . Sotto 11 regno 

di 

(1) I I vero tempo dcl la fuá morre é ofcurato da v a r í e 
difficolta : T i l l e m o n t M e r a , E c d . T o m . V I I I , p . 719.723. 
Ma Ja data del 2. Maggio 3 7 3 . / c h e fembra p i í i coeren--
te a l l ' i ñ o r i a cd al ia ragione , v ien confermata d a l l ' au
tent ica v i ta di lui : Matfci O f f e r v a \ , L e t t e r a r . T o r a . I I I . 
p. 8 i t 

( a ) Ved. le o ñ e r v a z i o r i de l Valel lo e l o n i n R l f l e f . f u l C 
I f t o r . E c c l e f . y o l . l y . p . 38. fopra la lettera o r i g í n a l e d' 
A t a n a í i o confervataci da Teodoreto I . I V . c . 3. I n a l c u -
ni nianofcritt i vien tralafciata que l l ' imprudente promelia 
forfe d a ' C a t t o l i c i g e l o í i del la fama profetica del loro 
c a p o , . ;tjg/ss*C si 21*) tjR : - . 

<j> A t a n a í i o ap. T e o d o r e t , 1. I V . c. .3. roagr.ifica 51 n u . 
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é ' i l i ú i i Cristianesimo ottenne una fácile e du.. 
revolé vittoria; ed appena cesso il favore de!la 
real protezione, i l genio del Paganesxmo , che 
ardentemente si era innalzato e favorito dagll 
ardfizj di Giuliano , cadde irreparabilmente a 
térra, In molte cittá i tempj fu roño chlusi o 
abbandonati; i filosofi, che aveano abusato deí-
la passegglera loro potenza, stimaron prudente 
consiglio quello di radersi la barba, e di mas-
cherare la lor professione ; ed i Cristiani gode-
vano d'essere in grado al lora di perdonare o di 
vendicare le ingiurie, che avean sofferte nel re-
gno antecedente ( 1 ) . Fu dissipata pero la eos-
ternazione del mondo Pagano mediante mi sa-
vio e grazioso editto di toileranza , in cui Gio-
viano espressamente dichiaró, che sebbene a-
vrebbe severamente punito i sacrileghi r i t i della 
magia , puré i suoi sudditi potevan liberamente 
e con sicurezza esercitare le cerimonie dell' 
antico culto. Ci si é conservata la memoria di 
questa legge dall' oratore Temistio , che dal 
Senato di Costantinopoli fu deputato ad espor-
re i l suo fedele omaggio al nuovo Imperatore. 
Temistio si diftonde sulla clemenza della Natura 

D i -

mero degl i Ortodof i l , che l í e m p í v a n o tutto i i mondo 5 
Tntpt'í ¿ x i ' y u v T U V TC¿ Apí í ' a (fpovavTíTv > e c c e t t u e t i ^ a l c u n i 
pachl f e g u a e l d e l l a d o t t r l n a . d ' ^ A r r U . Quc í t ' a í f e i a í o n e ftt 
vetificata nel lo fpazio d i 30, o 3.0. anni , 

( i ) Socrate i , I I I . c . a^. Gregorio Nazianzeno , Q r a t . 
I V . p. 131. e L i b a n i o O r a t . p a r e n t . c . 148. p . J í p . e f p n -
mono i v i v í fent iment i deile icfpettive loro f a z i o n i . 
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O t totee, 

i o t Istoría ddla décadeMa 
Divina, sulla facilita degli errori umani, su* di 
rit t i della coscienza,. i e snU' indipendenza del lo spi 
rito; ed inculca eloquentemeníei principjd'una 
filosófica tolleranza, di cu i la superstizione me-
desima non ha rossore d' implorar i ' ajufo net 
tempo della sua calamita . Egli osservá giusta. 
mente, che «elle recenti mutazioñi ambe le re-
ligoni erano state alternativamente disortorate 
dagli apparent* acquistí d' iiidegni proseliti 
di que' devoti della regnante porpora, che pas-
savano senza ragione e senza vergogna dalla chie* 
sa al templo, e dagli altari di Giove aíla sacra 
mensa de' Cristiani ( i ) . 

Nelio spazio di sette mes! le truppe Ro
mane , che alíora eran tórnate ad Antiochia ¿ 
avean fatto una marcia di millecinquecento mu 
glia, neila quaie avevan soffefto tutti i trava-
gli della guerra, della fame e del clima. Non 
ostanti i loro servigi, íe loro fatiche e 1' ap-
jprossimazione deíl'invernó, i í tíimdd ed impa-
siente Gioviano non accordó agti uomini ed a! 
cavalli che un riposo di sei settimane . V ImJ 

( t ) T c m i f t . O r a t . V . p . é ^ . y t . e d l t . H a r d t n n . P a f ' u v S t q , 

L ' A b . de la Bletcrfe g i u d í z i o f a m e n t e o í l c i v a tíifi, de "¡o. 
v l e n . T o m . I I , p, i ^ p . Sozomeno' che ha tralafciato la s e . 
n c r a l t o l l e r a n z a , e T e r ñ i í l i o !o í l a b i l i m e n t o d e l l a re l ig io-
ÍIC C a t t o l i c a . C í á f c h e d u r i ó d i effl ha v o í t a t o l ' o c c h i o f a i v 
g i da quell* oggetto, clie non g l i pisceva 5 ed ha proc tu 
lato di fopprfmere quel la paite d e l l ' e d i t t o , che fccosdo 
H ProI ,na opjGÍ0ncs c í a meno cnorcvole d e í l ' I n i p s n m 



Dsl't Impero Romano. Cap, XXF. l oy 
ueratore non pote softrire ie indiscrete emaliziose 
satire del popólo d*Aiitiochia ( i ) . Era eglian
sioso di occupare i l palazzo di Costantinopoli e 
di prevenir 1* ambizione di qualche competito-
re, che avrebbepotuto aspirare al vacante o-
maggio deli'Europa. Ma ricevé ben presto la 
grata notizia, che si riconosceva la sua sovra, 
nitá dai Bosforo Ti.icio fino al mare Atlántico. 
C p n . le prime lettere, che spedi dal campo del-
la Mesopotamiá, egii avea delegato i l comando 
militare della Gallia e dell' lüirico a Malárico 
bravo e fedele uffiziale delta nazione dei Fran-
chi; ed al Conté Luciüano suo suocero che ave-
va gia distinto i l proprio coraggio e la propria 
condotta. nella difesa di Nisibi , Malárico avea 
ricusato un impiego, di cui non si credeva ca
paes , e Luciliano era stato massacrato a Reiras 
18 un accidéntale ammutinamento del le coortt 
Batave ( 2 ) . Ma la moderazion di Gioviano, 
che avea perdonato i l disegno della sua disgra» 

zla. 

<i ) OÍ ¿ i A . V T i ' « \ í i g v x « í í w c i i i K t i ' v r o irpcg OCUTOV , 

%XK' éyci'crKtiyi'rOV ocvrov wJat'g K X I TracpciJí'a/í Jta'1 H0i^aA,£» 
Wq C&otAtwa-o!; : B Q U e l U d ' l A n t l o c h l a . non / i p o r t a v a n f i a c e . 
v i l m e n t e v e r f o d i ejfo : m a V ¡ n f u l t a v a n o co¡> eitn%,oni •> con 
m o t t l f a t i r i c i , e con q u e l l l che c h l a m a n U b e l l l f a m o f i t G ' o -
vinni A n t i o c h . in E x c e r p t . V a l e f i a n , f . 845. Pofl'ono a m « 
m e t t e r í i le fat irc d' Ant iochia anche fu d e b o l i í f i m e p r o -
ve , 

Cz) Si paragoni A m m i a n o X X V . 10. che omefte i l n o . 
me dei B a t a v i , con z o í i m o I . I I I . p. 197, che t i a s f e r í f í c 
ia Ceena deli5 azione da R e i m s a S i n n i o , 



no- Is torio, delta decadema 
zia, presto quieto il tumulto , e confermó i 
dubbíosi animi dei soldati. Fu dato e preso con 
liete acclamazioni ií giuramento di fedeltá; ed 
i deputatl delle ármate Occidental i ( i ) saluta-
rono íl nuovo loro Sovrano, quando scendeva 
dal monte Tauro verso la cittá di Tiana nella 
Cappadocia . Da Tiana continuó la sua fret-

i . G e n a . t^üs.a sarcia verso Ancira, capitale del la pro-
deU' an . vincia diGaíazía, dove Giovíano assunse insierae 
i H ' col piccol suo figlio i l nome e le insegne del 

Consol ato ( a ) . Dadastana ( 3 ) , oscura citta 
quasi ad ugual distanza tra Ancira e Nicea , 
era destinata per fatal termine del víaggio e 

M ü n e d i c i e l l a vita di esso • Dopo una copiosa e forse 
G i o v i a n c intemPerante cena ando a riposare, e la raat-
i / .rebb . t ina seguente Tlmperaror Gioviano fu trovato 

morto nel letto . In diverse maníePe fu espos
ta la causa di quest'improvvisa morte . Al cu n i 
la riguardaron come i'efFetto d'una indigestión 

ca-

Ci') Suos caplte f cho lurumordú caRrenfi: a p p d í á t , AmmirTi 
X X V . 10. e Valef . «¿, 

C2) C u j i t s v a g l t t i s p e r t l n a c l t e f r e l u ñ a n t U , ne ! n c u r u l l 
fdla . veheretw- ex more, id tjuod mox a c c í d l t , protendebat . 
A u g u ñ o ed i SuccelTori d i lu í avevan chiefta l i fpetrofa, 
mertte k difpenfa delis eta per » fíglíuoii o n i p ó n , che 
avevano innalzat i a l Confo ia to . M a non era mai ftata d i 
fono rata Ja fella_ c u m i e del pr imo Bruto da un infante . 

( j > L ' I t i n e r a r i o d* Antonino pone Dadaftana diftante 
125- migl ia da Nicea . e 117, da A n c i r a . V V c f l e l i r a . m . 
n e r a r . p. 1^2. I I Pel iegrino di Bourdeaux tralafciando a l -
cane fermate n d u c e tutto quello fpazio da 242. a 181. 
m i g h a ; W c í T e J i n g . f . 574. 
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cnglonata o dalla qnantita del vino , o dalla 
qualitá del funghi ch' egli aveva mangiati la 
sera * Secondo altri fu sofFocato nel sonno dal 
vapore del carbone, che trasse dalle mnraglie 
della camera la dannosa umiditk d'un intonaco 
fresco ( i ) . Ma la mancanza di una regolare 
inquisizione intorno alia mor te di un Principe, 
11 regno e la persona del quale andaron presto 
in obblio , sembra che fosse la sola circostanza. 
che sostenesse i maliziosi susurri di veleno e 
di domestico trádlmento ( 2 ) . 11 corpo di Gio-
viano fu mandato a Costantínopoli per esser 
sepolto coi SLIOÍ predecessori j ed incontrossl per 
vía la mesta processione da Carito sua moglie 
tiglla del Conté Luciliano, che tuttavia piange-
va la recente morte del padre, e s' affrettava 
ad asciugare le lacrime fra gil abbracciamenti 
dell'Imperiale marito * Amaregglavasi lo scon-
certo ed i l dolore di essa dall' ansietá della te-
nerezza materna . Sel settimane avanti la'mor-

te 

<i ) Ved. A m m í a n . X X V . i c Eutropio X . 18. , che pote 
per avventUta trovarf i . prefcnte , Giro lamo T o m . 1. p. a^ , 

H e l l o d o r u m , Orofio V i l . J i * , S ó z o m e n o 1. V I . c . <S. , 
2o fimo l ib. I I I . p. 197. 198. e zona ra T o m . I I . 1. X I I I . 
p. 28, 29. Non p u ó fperar í i un perferto accordo fra lo
ro , ne ftaremo a difcutere le minute differenze che 
vi fi trovano . 

(2) A m m i a ñ o dimenticatofi del folleo fuo candore e buon 
fenfo paiagona la morte de l l ' innocente Giov iano a que l la 
del fecondo A f r i c a n o , che aveva eccitato i t imori c lo 
fdegno della fazioa popolatc-



1 1 2 , Is-torla ddla dzcadenza 
te di Gioviano il piccolo suo figUo era stato 
posto nelia sella enrule adornato del titolo di 
THobtHssimo ̂  e del le vane insegne del Consol a-
to . Non essendo i l real fanciullo , che avea 
preso dall' avo i l norae i l Varroniano consape-
vole di sua fortuna, la sola gelosia del gover-
no si ram menta va ch'egli era figlio d' un Im-
peratore . Sedici anni dopo viveva ancora, ma 
era gia stato privato d'im occhío; el'afflitta sua 
madre ad ogni momento aspettava, che le fos-
se trappata quelF innocente vittima dalle braccia 
per quietare col proprio sangue i sospetti del 
regnante Sovrano ( i ) . 

Tl.ORO Dopo la morte di Gioviano rimase i l tro-
vacantc no Romano per dieci giorni ( 2 ) senza Signo-

re * * Mmton ed i Generali continuarono ad 
1"z * unirsi in consiglio , ad eserettare le respettive 

loro funzioni, a mantener 1' ordine pubblico , 
ed 

( O C i i f o í l o m . T o m . I . p. 335. 344. E d ' t . M o n f a u c o n . 
"L" oratore Crif t iano ptnc iaa di r o n í o r t a i e la vedova con 
efempj d' iJJufiri avver f i t i ¡ ed olferva che ñ a nove I i n -
perator i ( inc ludendovi Gal lo Cefare ) che avevan regna» 
to al fu o tempo , due foli { C o ñ a n t i n o e C o ñ a n z o ) eran 
iTt&rti di morte naturale . T a l i vaghe confolazioni non han-
no m a í fervito ad afciugare una lacrima . 

(2) Sembra , che dieci g iorni d i f f i c ü m e n t e p o t e í í e r o ef-
fer fiiiticienti per ¡a raarcia c per 1' e lexione. Ma poí l ía-
mo o l l c i vare in primo luego , che i General) potevano or
dinal' T u f o fpeditivo del'e pabhl iche pofte, p e í loro ftef» 

, per i loro f a m i g l i a r í e per i mef laggi; fecondariamen-
te , che le truppe marciavano per c ó m o d o delie c i t ta in p í a 
divif ioni i e che la fronte del la colonna pote v a e í f ere a 
N i c e a , quap.do la retroguardia t t o v a v a ü ad A n c i r » . 

n i 
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ed a condurrc pacificamente i ' armata verso la 
cittá di Nicea nella Bitinia , che si era scelta 
per luogo del la nuova elezione ( i ) . In una so-
íenne adunanza deiie forze civil i e militan del I ' 
Impero fu di nuovo concordemente offertoil dia
dema al Prefetto Sallustio . Egli ebbe la glo
ria di farne un secondo rifiuto; e quándo allé
gate fu roño le virtú del padre in favore delfi-
glio, 11 Prefetto con la fermezza d'un disinte-
ressato patriottismo dichiaróagliElettori5 chela 
debole vecchiezza dell' uno, el'inesperta 'gioven-
tü dell'altro erano ugualmente incapaci del la-
boriosi doveri del governo. Si proposero diver-
si candidati: e dopo d'aver ponderato leobble-
zioni del carattere o della situazione di essi 
furono l'un dopo 1'al tro rigettati; ma tostó che 
fu pronunziato i l nome di Valeminiano i i mé
rito di quest' uffiziale riuni i sufFraggj di rutta 
I'assemblea, ed ottenne la sincera approvazio-
ne di Sallustio medesimo . Valentiniano { ^ ) 

era 

( O A m m i a n . X X V I . i . Zof im. !. n i . p, T98. F i lo f tor? . 
* V,111- c- 8- e Gotofred. d l j f e r t . p. F i lo f tor- io , i l 

quale pare che ave He delle important i ed antiche n o t i z i e , 
a tnbuifce la fcelta di Valentiniano al pcefetto Saüuf t io 
a Genérale A n n t e o , a Dagalaifo C o n t é dei d o m e ñ i c i ed 

i patnz io Daziano , le preflanti raccomandazioni del q u r -
1 da Anc ira ebbero una grande influenza n e l l ' e l e z i o n e . 

Ammiano X X X . 7 / 9. e Vi t tore i l t^iovane c i h m -
"0 í o ™ m i n i f t r a t o i l trattato di Valent iniano , che dee 
^ u u a l m e n t e p r e c e d e r é ed i l luftrare 1' i l l c r i a dei fuo 

TOMO V I L H 
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era figlmold del Conté Graziano, nativo di CL 

í " i ^ l bali nella Pannonia v che da un' oscura condi-

n o . 

i c di v a . zione si era innalzato mediante un incompara. 
l ent in ia - ^ - j destrezza e vigore al comando militare dell' 

Africa e della Gran Brettagna , da eui era¿ 
ritirato con ampie ricchezze e con sospetta in-
tegritá. 11 rango pero ed i servigj di Graziano 
contribuirono a favorire i prími passi della pro-
moziort di suo fíglio j e gli somministrarono un' 
opportuna ocCasione di spiegar quelle sode ed 
utili qualitá, che ne sollevarono i l carattere so-
pra 1' ordinario livello dei suoi compagni sol
dad. Valentiniano era alto di statura, grazioso 
e maestoso . 11 viriíe suo aspetto 3 che aveva 
Impressí al t i segni di sentí mentó e di spirito , 
inspirava fiducia agíí amíci , ed ai nemici t i 
more ; e per secondare gli sforzi dell'indómito 
suo coraggio, i l fíglio di Graziano aveva eredi-
tato i vantaggí di una forte e sana costituzio-
he . Coll' abltudíne della castita e temperan-
za, che raffrena gli appetiti ed invigorisce le 
íbrze , Valentiniano si mantenne la propria e 
la pubblica stímá . Le occupazioni di una vi
ta militare avean distratto la sua gioventudall' 
eleganti ricerche delía letteratura , era ignoran
te deila lingua Greca e del le arel della Retto 
tica : ma siccome lo spirito dell' oratore non 
era mai seoncertato da timida perplessit^ , egli 
era capace ogni volta che 1' occasione lo richie-
deva, d' esporre i precisi suoi sentimenti con 
facile ed ardita eloquenza . Le uniche ieggi , 
che esso aveva studiato, eran quelle della mar-
zial disciplina j e presto si distinse per la Is-

bo-
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boriosa diligenza e i'inflessibil severltá, con cui 
adempiva e sosteneva i do ver i del campo . AI 
tempo di Giuüano si espose al pencólo deila 
disgrazia peí disprezzo , che dimostró in pub-
blico, della religión dominante ( 1 ) ; ma dalia 
successiva condotta di luí parrebbe, che 1'indi
screta ed inopportima liberta di Vaíentiniano fos-
se stata í'eíFetto di uno spirito militare piutto-
sto che di uno zelo Cristiano. N ' ebbe per al-
tro i l perdono , e fu sempre impiegato da un 
Principe che stimava ií suo mérito ( 2 ) ; e nel 
varj successi della guerra Persiana eglí acerebbe 
guella rlputazione, che eras! giá acquistato sal
le rive del Reno . La prestezza e felicita 
con cal esegui uíi' importante commissione, gli, 
aprl l'adito al favor di Gioviano ed all' onore-
vol comando della seconda scuola, o compagnla 
dei Targettkri, o sia delle guardle domestiche, 
Nel marelar che faceva da Antíochia era giun
to ai suoi quartieri d' Ancira 3 quando gli fu 
inaspettatamente intimato senz' arte o intrigo 

ve-

(1) l n A n t í o c h i a , dove era o b b l í g a t o a f e g u í r e T l m p c , 
ratore nel t e m p i o , e ¡ p e r c o l l é un facerdote, che avea p r c -
»efe di purif icarlo c o l T a c q u á hiftrale . Sozonicn. 1. v i . c» 
5. Teodoret. 1. I t l . c . 15. T a l pubblka provocazione pote, 
va convenire a V a í e n t i n i a n o | ma eíTa non da luogo aU' in -
degna aecufa de l filofofo Maflimo , che fuppone qual thc p iu 
privara ingiur ia . x o í i m , 1. Í V . p. 200. 201, 

(2) Socrate 1. I V . D a Sozomeno 1. V I . c . 6 . e da F i lo» 
ftoigio 1. V I I . c. 7, con le D l j f e r t ^ i a n i d e l G e t o f r e d o p . a p j . 
*' fi interpone un precedente efilio a M c l k e c c o ocl la T e -
blide. ( i l pr imo potrebbe darfi ) . 



l i é htorio, della decadenza 
verano cT assamere nel quarantesimo íerzo aiv 
no delta sua etá Tassoluto governo del Romano 
Impero, . 

E n c o n o , L ' invito dei Miniscri e dei General i a N U 
d a U ' 0 ar-cea sarebbe stato di poco rilievo, se non sifos. 
mara. se confermato dalla voce delT esercito . I I vec 
i f i .Febbr . c W o Sallustio, che aveva frequentemente osser. 
15+8 vate le irregolari fluttuazioni delle adunanze po. 

polari, propose che nessuna di quelle persone 5 
i l rango railitari deile quali poteva eccitare un 
partito in loro favore s comparisse in pubblico 
sotto pena di morte nei giorno dell' inaugura, 
zíone . Puré tanto preval se 1' antica supersti-
zlone, che a questo perieoloso intervallo volon. 
tarlamente s' agglunse tutto un giorno , perche 
in esso appunto cadde 1'intercalazione dell'anuo 
blsestile ( i ) . Finalmente quando si suppose j 
che Tora fosse propizia , Valentiniano compar-
ve sopra un altro Tribunale ; fu applaudita la 
giudiziosa elezione ; ed i l nuevo Principe k 
solennemente adornato del diadema e dellapor. 
pora jn mezzo alie acclamazionl delle truppe , 

- _ • : . „U. . J . . JLJ . . . ;I !L: . ' . „C c h f i . i ! 

( i ) Ammiano in una langa ed í n o p p o r t u n a digreífione 
X X V I . i . e V a l e f . i v . inconfideratamente fuppone a' Ínter, 
de i egli una queftione aftronomica , de 11 a quale i fuoi léf» 
t o r i l iano a l T o feuro . E f l a é tratrata con p i u giudis io , 
ed a propofito da Cenfor ino D e d ie N a t a l , c . 20 c da Ma
crobio S a t u r n a l , h I . c . I l no me di b i íTeüUe , che 
indica l 'anno di cattivo augurio ( Agoftino a d J a n u f -
E f f i . 119. ) c nato dal la i l p e t i z i o n e de! giorno f e fio a van, 
t i l e calende di M a r a o . 
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che eran disposte in ordine di guerra intorno ai 
Trlbsnaie. Ma stendendo egli la mano per par
lare aü' armara moltitudine, ad un tratto eccitos-
si un ansioso mormorio nelle file , che appoco 
appoco scoppio in un alto ed imperioso grido , 
che ei nominasse immediatamente un collega 
neir Impero. L ' intrépida tranquil! i ta di Valen-
tiniano ottenne silenzio , ed impose rispetto . 
Egli cosi parló alF assembleat Pochi momen-
53 t i fa , o miei compagni soldati, era in vostro 
„ potere di iasciarmi neU'oscuritá di una con-
3, dizione privata . Giudicando dalla testirao-
„ nianza del la passata mia vita , che lo meri-
„ tassi di regnare , mi avete posto sul trono . 
„ Adesso é mió dovere di proVvedere alia sa-
„ lute ed al vantaggio della Repubblica . I I 
„ peso dell'universo é troppo grande senzadub-
„ bio per le maní d' un debol mortale . lo so 
„ quali sonó i limiti delle míe forze e l'incer-
„ tezza della mia vita ; e lungi dallo sfuggi-
„ re, io sonó ansioso di soliecitare 1*ajuto di 
„ un degno collega . Ma dove la discordia puó 
„ esser íatale, la scelta di un fedele amico r l -
„ chiede una matura e seria deliberazlone . D i 
„ questo io avró cura . La vostra condotta sía 
„ fedele e costante. Ritiratevi ai vostri quar-
3, tieri i rlnfrescate gli spírltl ed i corpi ; ed 
„ atiéndete i l sólito donativo in occasione dell" 
„ innalzamento al trono d' un nuovo Impera-
„ tere ( 1 ) „ . Le attonite truppe con una 

di-

O ) I l primo d í f e o r f o di V a k n t í n i a n o é p í c o o in A t n -
Piiano X X V I , a. t cnc i fo c fentenziofo in F i l o í t o r g i o 1. V l l l . 
C 8, H i 
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mescolanza d' orgoglio, di soddisfazione e di ter. 
rore ubbidirtího alia voce del loro Signore. Le 
ardenti lor grida si convertirono in una tacita 
rlverenza ; e Valentiniano circondato dalle a. 
quile delle legión i e dalle diverse bandiere del 
la cavalleria e del!'infantería í\x condotto coii 
pompa militare al palazzo di Nicea . Siccome 
pero conosceva l'impostanza di prevenire qual 
che imprudente dichiarazion dei soldati , con-
saltó 1* assemblea dei saoi capitani , e furono 
brevemente espressi i veri lor jentimenti dalla 
generosa liberta di Dagalaifo : Ottimo Prind 
„ pe „ ( dlsse quésto uffiziale ) se avete r l 

guardo solo alia vostra famiglia , voi avet? 
J} un fratello ^ ma se amate la Repubblica, 
„ cércate i l piú merltevole fra i Riamáni ( i ) , 
L'Imperatore, che soppresse i l displaceré senza 
alterare la sua intenzibne, s* avanzo lentamente 

e d a ü o c í â ^ce^ vers0 Nicomedia e Costantinopoli. Iti 
aii'impc!. un0 ^ subborghi di quella capitale ( 2 ) ? tre^ 
ro í i f r a . ta giorni dopo la sua promozione , diede i l tu 
t e ü o v a - tolo di Augusto a Valente suo fratello; e poi-
/ s !Marzo 1 P^1 ^rditi fautori del patriottismo eran 

per* 

(1) S i tuos A m a s , I t o p e r A t o r o p t í m e , l a b e s f r a t r e m '. 

J R t m p u h l i c a r n , ( j v , a r e q n e m v-ef i ias ; An imian . X X V I . Nci" 

la divif ion del)' Impero Valentiniano rirenne per fe ^uell' 
ingenuo Conf ig l i erc c . 6 , 

(2) I n S a b u r l r t n o A m m i a n . X X V I . ^, U famofo Hehdo-
f » o n , o campo d i M a r t e , era diftante ferte fiad), o ferte 
m i s l i a da Cof tant inopo l i . \ e d . Valef, ed i l i"uo F i a t e l i . ^ ' 
e Ducangc C o n f i , 1, I I , f , 140. 1^1, 172. i 7 j . 
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persuasi, che ía loro oppoilzíone , senza esser 
giovevole alia patria, sarebbe stata fatale a lo
ro medesimi , fu rlcevuta la dichiarazione dell' 
assoluta su a volontá con una tacita sommissio-
ne . Valente alio ra trovavasl nell' anno trente-
simo sesto dell' etá sua; ma non ave va inai e-
sercitata la sua abilitá in alcun i rapiego mili
tare o civil e; ed i l suo carattere non avevaec 
citato nel mondo al cuna viva espettazione. A-
veva per© una qualitá , che molto si val uta va 
da Valentiniano , e che mantenne la pace do
mestica dell'Impero j vale a diré un grato eri-
spettoso attaccamento al suo benefattore, dicui 
Valente umlímente e di buona vogliariconobbe 
la superioritá si nel genio, che nel potete inognl 
azione dell a sua vita ( 1 ) . 

Prima di divldere leProvincie deü'Impero, F|JlaI ^ 
Valentiniano volle r i fórmame ramministrazione. ¿ e g i ' i m . 

Furono invitati ad intentar pubblicamente le per i d'o-
loro acense i sudditi di ogni rans¡o, che erano ^cn"ed 
stati oppressi o mgmnati nel, regno di Giuhano, te. 
II silenzio universale atiesto 1' irreprensibile in- Giug.3<He 

tegritá del prefetto Sallustio (2); e Valentiniano 
con le piu onorevoli espressioni d'amicizia e di 

(1) P a r t i c l p e m q u l d e m { e g l t l m u m potef tat ts i f e d I n m o d a m 
* p p a r t t o r í s m o r i g e r t i m , ttp f r o g r e d i e n s a p e r i e t t e x t u s • A m -
mian. X X V I . 4. 

(2) Nonoftante l a t e ñ i m o n i a n z a di Zona r a , d i Suida , g 
della C r ó n i c a Pal'qualc, M . de T i l l e m o n t H l j í . des E m p e r . 
Toro . y . p . 6 7 ! . brama di non dar fede a <]ucfti r a c c o n t i s ; 
vantaggio í i per un Pagano. 

F 4 



l i o htor'ía deüa depadenza 
stima rigetto le pressanti sollecitazloni (11 luí ] 
che gli fosse accordato di ritirarsi dall'amminL 
strazion dello stato . Ma tra i favcrití dell' 
ultimo Imperatore se lie trovarono mol t i , che 
ayevano abusato dell a sua credulitá o superstL 
zione; e che non potevano piú sperafe di essef 
protetti dal favore o dalla giustizia ( i ) . Per 
la maggior parte i Ministri del Palazzo e i 
Governatori delie provincia furon rimossi dai 
rispettivi lor posti; ma i i mérito sublime di 
alcuni Uffiziaíi fu distinto dalla folla deicol pe-1 
v o l i ; e non ostanti le grida in contrario dellp 
zelo e dello sdegno, sembra che tutte le partí 
di questo delieato processo fossero eseguite con 
una ragionevol dose di saviezza e moderazio- , 
ne (2). La gioja del nnovo regno ebbe un bre
ve e sospetto interrompimento dalla ,.improvvisa 
malattia dei due Principi; ma tostó che si furo-
110 essi ristabiJiti in salute, lasciaron Costantino-
poli al principio di primavera, e nel castello, o 
nel palazzo di Mediana distante da Naisso tre 
miglia eseguirono la solenne e final divisione delí' 
Impero Romano ( 3 ) . Valentiniano cede al 

fra-

(1) Eunapio celebra ed efageia i p a t í m e á t i di Maffim.o 
$. 82. 8 j . , conviene pero che q u e ñ o sofifta o m a s o , 
reo favorito di G i u í í a n o e perfonal hemico di Valertfinia» 
n o , fu ri lafciato l ibero mediante i l pagamento d' una píe. 
cola p e n a . * 

(2) I I T i l l e m o n t T o m . V. p, 2 i . ha efaminato e con fu-
tato quelle i l H m í t a t e a í l e r z i o n i di general difgrazia che íí 
trovano app, Zoí irao 1. i v , p. 2a i . 

CJ) A m m i a n . X X V I . 5. 



hd!1 Impero Kománo', Cap, X X K í i í 
fratelío la ricca prefettura dell'Oriente dal has-
so Danubio sino ai confini del la Persia ; riser-
vandosi peí proprlo Immediaco goyerno legueíí 
riere Prefetture dell 'Jlíirico, dell' Italia e del la 
Gallia dall* estremitá della Grecia fino al muro 
Caledonio, 6 da qüestó fino al pié del monte At 
lante . L'amministrazione del le Provincie restó 
suli'antico piede; ma vi fu bisogno d'una dop-
pla dose di General i e di Magistratiperdue con-
sigli per due corti : se ne fe ce la distribuzione, 
avuto un giusto riguardo al mérito particolare ed 
alia situazione di ciascheduno 3 e fu ron o tostó 
creati sette generali si di cavalleria che d ' i n 
fantería » Terminato che fu amichevolmente 
qnest' importante aíFare , Valentiano e Valente 
s abbracciaron per 1'ultima volta » L ' Impcra-
tor d' Occidente fissó la sua residenza per un 
tempo a Milanos e l'Imperatore d' Oriente tor
no a Costantinopoli peí assumere i l dominio di 
cinquanta Provincie, i l linguagglo delle quali 
erali del tutto ignoto ( i ) . ^* • 

Presto fu disturbata la tranquillita dell' ¿Yíroco-
Oriente dalla ribellione; e fu minacciato i l tro- pió. 
no di Valente dagli audaci attentati di un r i - Set-

( i ) A m m i a t í o d ice }h t ermin i generali , f u h a g r e f l u I n g e -
" ¡ I , n e c b e l l t c i s , n e c l í b e r a l l b u s fiudlis e r u d i t a s : A m m í a n . 
X X X I . 14. L ' o r a t o r e Temif t io cotí 1 ' i m p e r t i n e n í a p iopt ia 
di un Greco d c í l d e r ó a l í o f a per la prima volta di parlar 

Ü n g u a L a t i n a , dialetto del fuo Sovrano, T«V P t ' x x í K T c * 
*?*'t*Qrxv , d U l t t t o r>up*ri*,U : O r a t . V i . pag. 71-
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vale, che non aveva akro mérito che una pa
rentela coirimperator Giuliano ( i ) , e questa 
era stata i ' único suo delitto . Procopio era 
stato ad un tratto promosso dall' oscuro posto 
di Tribuno o di Notaro al comando di tutto 
1' esercito della Mesopotamia; la pubblica opi-
nione lo dichiarava giá successore di un Prin
cipe privo d i eredi naturali; ed i suoi amici o 
av versar) propagavano un vano rom ore , che 
Giuliano avanti 1'altar della Luna a Garre avea 
priratamente investito Procopio della porpora 
Imperiale ( 2 ) . Egli procuro mediante la sua 
léale e sommessa condotta di disarmare la ge-
losia di GiovianOj senza estacólo dimesse i l co
mando mil i tare; e con la sua moglie e¡ famiglia 
si ritiró a coltivare V ampio patrimonio , che 
possedeva nella provincia della Cappadocia . 
Furono interrotte queste útil i ed innocenti occu-
pazioni dali'arrivo di un uffiziale, che a no me 

dei 

C i ) L a parola ^ i - i ^ C o f c o g n a t u s t o n f e h r i n u s , c fpxírne un 
grado inccrto di parcnte lr , o d i coafanguini ta . V e d , V a l e f . 
&d l A m m i a n . X X I i i . 3. Forfe Ja niadie d i Procop'o eia 
í o r e l l a d i Eal í l ina msdrc del l ' A p o í l a i a e del C o n t é G i u . 
l ian o z io del n u de fimo , D u Cangc F a m . B y ^ e n t i n . 
p . 49-

( z ) A m m i a n . X X 1 1 L j . X X I V , 6 , EÍ fa mencione di tal 
voce con molta dubbiezza . S u f u r r a v i t o b f c u r i a r f a m a 5 
nenio t n l m d ¡ S i a u c l t r e x t i t v e r u s . Giova pe 10 F oflervs-
i c , che Procopio era Pagano j quantunque la fuá xeligio. 
¡nc fembra che non apponaffc favoxe nc danno alie "fue 
pietenf ioni , > 
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áei nuovi Sovrani Valentiniano e Valente fu 
spedito con una trnppa di soldati per condurre 
l'infeüce Procopio o ad una prígione perpetua 
o ad una ignominiosa morca , La sua presen-
sa di spirito gli procuro una maggior dilazione, 
o un destino piü splendido . Senza mostrare 
di porre in dubblo i l mandato reale, chiese la 
grazia di pochi momenti per abbracciare la sua 
dolente famiglia; e mentre una copiosa mensa 
tratteneva la vigilanza del le sue guardie , esso 
destrámente si rifugió nelle coste marittimedeir 
Eussino , dalle quali passo uella regiohe del 
Bosforo . I I quel remoto paese dimoró mol t i 
raesi esposto ai travagli dell' esilío, della solitu-
ne e del bisogno; mentre i l malinconico tem
peramento di lu i fomentava le sue xiisgrazie , 
ed aveva agitata la mente dal giusto litnore , 
che se qualche accidente scoperto avesse i l suo 
nome, i Barbad senza grande scrupolo avreb-
bero infedelmente viólate le leggi dell' ospitali-
tá . I n un puntó d' irapazienza e .di dispera-
zione Procopio s'imbarcQ in un vascello mer
cantil e che facea vela per Costantinopoli y ed 
aspiró arditamente al grado di Sovrano,' giacche 
non gli era permesso di godere con sicurezza 
quello d i suddito . Da principio si nascose nei 
villaggi della Bitinia, continuamente cangiando 
d'abitazione e di vesti ( 1 ) . Appoco appoco si 

ar-

< i ) V n a d e l k fue l i t i i a r e fu una cafa d i campagna del l ' 
c íe -
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arrischió ad entrare nella Capitale , affido h 
propria vita e fortuna alia fedelíá di due amU 
c i , uno Senatore e 1' altro eunuco , e concepi 
qualche speranza di buon successo dalla noti
cia che ebbe dello stato attuale degli affari 
pubblici . 11 corpo del popólo era infetto da 
uno spirito di inalcontentezza , che gli faceva 
desiderar la giustizia e V abilitá di Sallustio , 
che era stato imprudentemente dimesso dalla 
Prefettura deil* Oriente. Si disprezzava 11 ca-
rattere di Valente, che era rozzo senza vigo
re, e debole senza dolcezza . Temevasi 1'in
fluenza del patrizio Petronio suo suocero , cru-
dele e rapace ministro í che rigorosamente esi-
geva i tributi che eran rimasti arretratl findal 
regno dell'Imperatore Aureliano. Le circostan-
ze eran propizie ai disegni di un usurpatore . 
La condotta ostile del Perstanl richiedeva la 
presenza di Valente nella Siria j dat Danubio 
air Eufrate le truppe erano in moto , e la Ca
péale in tale occasione era plena di soldad che 
passavano e ripassavano 11 Bosforo Tracio . Fu-
rono indotte due coorti di Galll a daré oree, 
chio alie segrete proposizioni del cospiratori so-
stenute dalia promessa d' un liberal donativo ; e 

slc-

cret ico E u n o m í o , i ! padrone di cíTa era loqtano, innocen-
t e , e non confapevole del fatto j p u r é appena evitar p o t é 
l a fentenza di m o r t e , e fu bandito ne l l c r e m ó t e r e g í o n i 
dsl la Mat tx í tá t l l a : F i l o ñ O r g . 1. Í X . c . j . 3. e Gotofred© 
j y . j f ' r t . p . j í p . 378. 



Deir Impero liomam \ Cap. XXV. 125 
slccome veneravaao ancora la memoria di Giu-
üano , fácilmente acconsentirono a difender T 
credkaria pretensione del proscritto párente d i 
l uí . AUo spuntajr del giorno fu ron condotti 
vicino ai Bagni d' Anastasia ; e Procopio vesti-
to di un abito di porpora piu conveniente ad 
un cómmediante che a un Principe comparve 
come se fosse risusdtato da morte in mezzo a 
Costantinopoli . I soldad, che erano prepara-
t i a riceverlo , sal atarono i l tremante lor Prin
cipe con acclaraazioni di gioja e con voti di 
fedeltá . Fu tostó accresciuto i l lor numero 
da un' insolente truppa di villani raccolti nell* 
adjacente campagna, e Procopio difeso dalle ar-
nü dei suoi aderenti fu successivamente con-
dotto al Tribunale , al Senato ed al Palazzo . 
Nei pr imi momenti del tumultuario suo regno 
egli resto attonito e spaventato dal brusco si-
lenzlo del popólo; che o non sapeva la causa 
di tal novlta o temea dell' evento . Ma la 
sua forza militare fu superiore ad ogni attual 
reslstenza \ i raalcontenti correvano in folla al
io stendafdo della ribellione; i poveri erano ec-
citati dalle speranze, ed i ricchi int imorl t i dal 
pericolo di un saccheggio universale \ e P osti-
nata credulita della moltitudine fu ingannata 
un' altra volta dai promessi vantaggi della r i 
bellione . S' arrestarono i Magistrati ; si apri-
rono con diligenza le porte della cltta e 1' en-
tratara del porto ; ed in poche ore Procopio 
divenne assoluto , quantunque precario , padro
ñe della citta Imperiale . L ' usurpatore sosten-
ne quest' inaspettato successo con qualche spe-

cle 



t i é Istorla- deüa decftdema 
de di coraggio e di destrezza . Egli propago 
ad arte i rumori e íe opinioni piü favorevoü 
aí suo interesse ^ nei tempo che deludeva la 
plebe coí daré udienza ai frequentl ma imma, 
ginarj ambasciatori delle remote nazioni. Re. 
starono appoco appoco invoítí nella colpa del la 
ribeilione i grcssi corpí di truppe , che si tro-
vavano nelíe cittá della Tracia e nelle fortez. 
ze del basso Danubio ; ed i Prikcipi Gotí ac-
consentirono d* ajutare ií Sovrano di Costanti-
tiopoli con ía formidabile forza di piu di mi -
gliaja dí ausiliarj .• í General i di esso passaro-
fio ií Bosforo e sottomisero senza fatica le di-
sarmate, ma ricche Provincie della Bitinia e 
dell 'Asia. Le cittá e l'isola dí Cízico dopo mu 
na onorevol difesa cede aí suo potere ; le fa-
mose legioni dei Gíoviani e degli Erculei ab-
fcracciaron la causa dellv usurpatore, che essí a-
vevano avuto ordine d'opprímere ; e perché i 
veteran! venivano continuamente aumentad da 
nuove leve, in poco tempo eí sí vide alia te, 
sta d'un'armata, i l valore ed ií numero della 
quale corrísponcíeva all'importanza della c o n t é , 
sa . 11 figlio d'Ormlsda ( i ) , giovan dí spiri-

to 

C i ) H t r m l f d a m a t u r o j t i v e n i , H o r m ' J d a r e g a l i s l l l l u s fil'.fi 
p o t e f i x t e m P r a c t n f u l i s d e t u l i t , & c l v U i a m o r e v e t e r u m & ' b e ! . 
l a r e s t i r o : A m m i a n , X X V I . 8. I I Pr inc ipeFer f iano í¡ traf-
í e f u o n da tai pet icolo con onore e f icurezza , e d i f o l 
C 1* anuo 38s>, > g ü f » « f t i m i t o i l medeiimo ftraordinarío 

nff i . 
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to e di ábllitá , lo condusse a trarre la spads 
contro i l legittimo Imperatore deil' Oriente, ed 
i l Principe Persiano fu immediatamente itive-
stito dell antico e straoidinario potere di Ro
manó Próconsole . La parentela di Faustina 
vedova dell5 Imperator Costanzo, che pose nel-
le maní dell ' usurpatore se stessa e la propria 
figlia, aggiunse alia causa di lui dignita e re-
putazione . La Principessa Costanzar che allo-
ra aveva circa cinque anni , accompagaava 111 
una lettiga la marcia dell' esercito . Esso mo-
stravasi al popólo neíle braccia dell'adottlvosuo 
padre; ed ogni voltá che passava per le file , 
accendevasi la tenerezza del soldati in furore 
marziale ( 1 ) ; si ra ni menta vano essi le glorie 
della casa di Costantino i e dichiaravarto con 
sincere acclamazioñi, che avrebbero sparso i * 
ultima gócela del loro sangue in difesa della 
fanciulla reale ( 2 ) . 

Frattanto Valentiniano trovavasi agitato é 
Sua dis . 

P e r - fatta e 
m o r t e . 
a8 , M . 

uffizio d i Proconfolc del la B in 'n ia . T i l l e m o n t H ' f l . d e s E m * 
H T . T o m . V . p. ¿04. l o nOrt fo l é lá xazzad i Saífari l i pro„ 
pagafíe * T r o v o neU'ar.no 514. un Papa O r m i f d a 5 ma egl i 
era nativo d i F r u l i n o n c l l ' I t a l i a : í a g i B r e v , B o n t l f . T . I . 

F » i H 7 ' ' . . . 
( O Q u e ñ a ribelle fanciul la fu in fegulto moglie d e U ' I m -

_perator Graz iano j ma m o r í giovr.ne e fenza figli. V e d . D u 
Cange F a n . B y ^ a n t . p . 48. 59« 

(2) S e q u ' t m i n i c u l m l n l s f u m m l p r o f a p í a m . T a l e era i l l i n -

guaggio di Procopio , che affettava di fprezzare 1' ofeura 
nafeita e la fortuita cleaione de l l ' ignobii Paunonio A m » 
mían. X X V I . 7. 



Istorta delta decadenza 
perplesso per la dubbiosa notizia delta ribellio-
ne del!' Oriente . Le difficoltá d' una guerra 
nella Germania lo costringevano ad impiegar le 
immedíate sue cure nella salvezza del proprj 
stati j e slccome ven i va impedito o corrotto o-
gni canale di comunicazione, dava orecchio con 
dubbiosa ansieta ai romori che si andavano ar
tificiosamente spargendo 3 che la disfatta e la 
morte di Valente avesse lasciato Procopio solo 
Signore delle Provincie Orientali . Valente non 
era morto; ma alia nuova della ribellione, ch' 
ei rice vé in Cesárea , dinero vilmente della 
sua vita e del lo stato ; propose d' entrare in 
trattato colí' usurpatore , e scuopri una segreta 
inclinazione a deporre la porpora Imperiale . 
La fermezza del snoi ministri salvó i l timido 
Monarca dal disonore e dalla rovina , e V abi-
lita loro tostó decise in suo favore 1" evento 
della guerra civile . I n un tempo di tranquil-
lita Sallustio si era dimesso dal suo posto sen-
za parlare ; ma appena fu attaccata la sicurez-
,za pubblica} egli ambiziosamente sollecitó la 
preminenza nella fatica e nel pericolo ; e la 
restituzione della Prefettura dell'Oriente a quel 
virtuoso ministro fu 11 primo passo, che Indicó 
i l pentimento- di Valente , e soddisfece gli ani-
rni del popólo . I I regno di Procopio in ap-
parenza era sostenuto da poderose ármate e da 
ubbidienti provincie; ma molt i del primi uffi-
ziali si mll i tari che civll i si erano indotti o 
per motivi di dovere, o d* interesse a sottrarsi 
da quella rea sccna, o a spiare 1' occásione di 
tradire o di abbandonare la causa dell' usurpa-

to-
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tore. Luplcino con marcie affrettate s'avanzo a 
condurre le legloni della Siria ín ajuto di Va-
lente. Arinteo, che in forza, in beltá ed in 
valore superava tutt i gli Eroi di quei 'tempo 
eon una piccola truppa attacco un corpo supe! 
nore di n b e l l i . Quando egli si vide a fronte 
di quei soldad, che avean militato sotto le sue 
bandiere, ad alta voce comandó loro d'arresta
re e consegnarli nelle mani i l preteso lor con-
dottierej e tale fu 1'ascendente del suo genio 
che un ordine si straordinario fu immediata! 
mente obbedito ( 1 ) . Arbezione ríspettabile 
veterano di Costantino Magno, che era stato 
distinto con gli onori del Consolato fu per-
ŝ aso a iasciare i l suo r i t i ro , ed a condurre un 
altra volta l esercito in campo. Nei calor deil' 
azione, trattosi l 'eímo tranquillamente di capo 
mostró la canizie ed i l suo venerabile asoetto : 
sa uto i soldati di Procoplo coi teneri nomi di 
hgh e di compagni; e gli esortó a non piü so-
§tenere la causa disperota di un disprezzabil t i 

ran-

J ' A rfreo . L a xobul lczza e la b e i t á 

riie fa ^ U"eie H í l u fiSura; g l i ftorici nel r i fer i /c 

X v Í T v ' a l e V ^ " ^ ^ 1UÍ5 ferabran0 ^ o I o f ^ A m J L : 

TOMO V i l . j 



130 ístoria della decadenza 
raimo, ma seguir piuttosto i l vecchlo loro ca-
pitano , che gli ave a tante volte condotti al
ia victoria e all ' onore . Nelle due battaglie 
di Tiatira ( 1 ) e di Nacosia 1' infelice Procopio 
fu abbandonato dalle sue truppe , che resta
ron sedotte dalle istruzioni e dall' esempio dei 

-perfidi loro uffiziali : Dopo d'aver vagato per 
qwalche tempo nei boschi e nelle montagne 
della Frigia , fu tradito dai t imidi suoi segua-
ci , condotto al campo Impénale , ed imme
diadamente decapitato . Egli ebbe la sorte or
dinaria degli usurpatori, a cui mal succedono 
le loro imprese; ma gli atti di crudeltá , eser-
citati dai vincitore sotto 1' ombra di legittima 
giustizia, eccitaron la corapassione e lo sdegno 

. s7;ra dell"universo ( 2 ) . 
z i ó n e c o n , In vero tali sonó 1 frutti comimi e natu-
n o i l de . i-aIi del dlspotismo e della ribellione . Ma 1' 
lilto d.1 inqaisizione contro i l dclitto di magia, che nel 
R o m a n d A t " 
ín A n t i o . 
rh ia . an . 

( O I I naedefimo campo di battaglia fi pone ín L i c i a di 
A m m i i n o , e da Z o í i m o a T i a t i r a , che fono alia d i í b r z i 
di 150. m i g ü a fra l o r o . Ma T i a t i r a a i l a l t u r L y c o : Plin. 
H l f i o r . Ñ a u V . 31. C e l l a r . G e o g r . *s4ntl<j. T o r n . i ( . p. 79.1 

cd i copifti f á c i l m e n t e poteron cangiare un ignoto fimnt 
in una ben o o ta p r o v i n c i a . 

(a) L e avvcnturc , i 'u furpaz ione e la cáduta di Procopia 
fi riferifcon regolarraente da Ammiano X X V I . 6 . 7. 8. 
10. e da Z o í i m o 3, I V . p, a o j - z r o . Speflc volte i U u ñ u 
ñ o , e d i rado 1: contraddicono fra loro . Tcmif t io O r i t -
V I I . p . 91 . 92. v i aggiunge qualche v i l p a n e g i r i c e , ed £«• 
r a p i o p. 8 j . 8«j.. cjuakhe maligna fat ira . 
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regno dei due fratelli fu si rigorosamente per . 
seguitato si in Roma che ¡11 Anttochia, s'inter-
petró come un fatal síntoma o deí i ' i ra del cie
lo o .della depravazione degli uominl ( 1 ) . 
Non dubitiamo di generosamente appiaudirci 
che nel secólo presente la parte piúilluminata 
deir Europa ha toito di mtzzo ( 2 ) un odioso 
e crudele pregiudizio, che regnáva in ogni c l i 
ma del ^ globo , ed era ínerente ad ogni si
stema di religlose opinioni ( 3 ) , Le nazioni 
e le sette del mondo Romano ammettevano 
con ugual credulitá e abborrimento I'esistenza di 
quell'arte infernale ( 4 ) , che si credeva capare 
di sowertire 1* ordine eterno dei pianeti e le 

vo-

(1) L i b a n , D e u l c l f c . J u l i á n , n e c é c . I X . p. 158. i^o. J l 
Sofifta deploia la pubbl ica freneíTa, ma non accufa c r c p . 
pur dopo la loro morte ) la g i u ñ i z i a degli I m p e r a r o n 

(2) I Guirecottfttlti Francefi ed í n g k f i dé i n o í t r í t empi 
accordano la t e o r í a , e negan la f r u t e a d e l T a r t e maoica • 
Demfart R e c u i t l de d e d f . de J u r ' i f p r . V e d . S o r c l e r s T . I V 

5 5 j . Blac^ftone C o m m e n t . V o l . I V . p. 6 0 . P o i c h é la r a l 
gione privata femprc fuol prevenire o avanzare i l faper'-
pabbltco , i l P r e í i d e n t c di Montefquieu ( E f p r i t deS U l x 
l- X f l , c . 5. 6 . ) ngetta l'cfiftenza della. m a g i a , 
. ( ] ) Ved. le opere di Bayle t c w . 177. p, s ^ - s B ? . L o S c c r 

"co di Rotterdam prefenra fecondo i l fue coftume uno' 
«rano mefcugho al vaghe cogm^ioni e di v ivare í n ^ n o . 

(4) 1 Roroam d i í h n g u e v a n la magia buena dalla c a t t í v a 
a teurgica dal la goctica H i f t . de V o l c a d , ec. T . V I I p 

Ma non avrebber potuco d i f e f t d e í e tale ofeura d i f í i n z i o n e 
wntro 1 acuta l ó g i c a de! Bay le : Ne l fiftema G Í u d a i c o e neU 
: r ltI.ano í , í í f í 3 demonj fono f p i n t i in f trnal i 5 cd c o m . 
^erao con efli fe i d o l a t r í a , apoñafi» ec. che mcrita morte 

I a 



132 hioría M í a decafanza 
volontarie operazioni delio splrito umano . Te
me vano i l misterioso potere dei caratteri magl 
ci e delle incantazioni, di potenti ei be e di ese, 
crabili r i t i , che pote van togliere o richiamare 
la v i ta , infiammar le passioni dell*animo, gua, 
star le opere della creazione , ed estorcere dai 
ripugnanti demonj i segreti del fufuro. Crede. 
vano con la piü .'.trana incoerenza , che questo 
soprannatural dominio dell' aria , della térra e 
deir inferno si esercitasse pei bassi motivi di ma. 
lizia ó di lucro da grinzose vecchie, o da vaga, 
bondi stregoni, che passavano le oscure lor vi. 
te nella miseria e nel diprezzo ( 1 ) . Le arti 
della magia eran eondannate ugualmente da!la 
pubblica opinione e delle ieggi di Roma ; ma 
siccome tendevano a soddisfare le piü imperios 
passioni del ciiore umano, eranocontinuamenti 
proscritte e continuamente praticate ( 2 ) . Una 
causa immagmana é cgpace di produrre i jpia 

se

co L a Can id ia d' O r a z i o d t r m . I . V . od. 5. le i l í* 
J f r a x . p n l d i D a e U r e d i S a n d d o n S una í l rega vo lgare , í 
E i l t t ^ n c di L u c í no Pharfal. V I . 430 830. c molefta e di(. 
guftofa, ixia qualche vo'ta fublirr.e , EíTa nprendc la leu-
t c z z á delle furic i e minacc ia con tremenda'ofcurita di jpi| 
fiunziaie i ver i lor nomi , di fcuoprire i l vero infemak 
afpetto d i Ecate , c d' invocar 1c fegrete potefta che fos' 
f s t t o T inferno ec . 

(2) G e n u s h n m i n u n t p o t e n t i h u s t n f l d u m , f u t r a . n t i b m f a U * ' * 
q u e d I n c l v i t A t e m f i r a & v e t a h í t u r f t m p e " & r t t i n e b i t v f '• 
T a r i t . H f f i , 1. 33. V e d . Agí^ñin . de C i v , D e i 1, V I I I . r. if! 
ed i l C c i . T e o á o f . I . I X . T l f . X X V I . c a l C c m m e n t . del G»-
tofxedO. 
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ser) e daimosi effetti. Le oseare predizionl déí-
la morte d'un Imperatore o del buon successo 
d' una cospirazione non si dirigevano , che a 
stimolar le speranze deirambizione o ascioglie-
re i vincoli della fedelta; ed i i delitto, che in 
se stessa conteneva la magia, veniva aggravato 
dagli attuali reati del tradimento e del sacrile
gio ( 1 ) . Questi vani terrori disturbavano la pa
ce della societá e la felicita degi' indívidui ; e 
1'innocente fiamma, che appoco appoco strug-
geva un'immagin di cera, dalla spaventatafan
tasía della persona, che si voleyamaliziosamen-
te rappresentare , potea trarre una potente e 
perniciosa energía ( 2 ) . Dalí'infusione di quell ' 
erbe, che si supponeva che avessero una forza 
soprannaturale, si potea fácilmente passare a l l ' 

uso 

( í ) L a p e r í e c u z i o r i e d 'Ant ioco fu tagionata dauna c o l . 
pevole confu l taz ione . Si pofero le v e n t í q u a t t r o lettere deU" 
alfabeto iatdrno ad un t r í p o d a m á g i c o ; ed un mobiie a-
g n e H ó , elle era flato c d l í o c a t o n é l c e n t i o , i n d i c ó ne l n o . 
me del futuro Imperatore le quattro pr ime lettere © , £ 
O , A . Teodora C forfe con molt i a l tr i che avevan que l i e 
fttali fillabe > nel loro rióme fu condannato a m o r t c . T e o . 
dofio fucce íTe nel trono . L á r d n e r T e j i l m . P a g a n , V o l . i r . 
f ' 35Í-J72. ha e f a m í n a t d copinfamente é benc q u c l V o f c u r a 
fatto del regno d i v a l e n t e , 

W L i m u s u t h l c d ü r e f c l t , & h * c u t c e r a l l q u e f c l s 
U n o eodernque Ign t . . . 

V i r g i l . É u c o l . V I I I . 8c , 
D e v o v t t a b f e n t e s , fir/mlacraque c é r e a f i g í s ; 

_ . . . O v . i n É f t f i , Hl¡if i> a d J á f o n . . 91 . 

Tali vane incantazioni poteron eommuovere lo f p i r i t o , ed 
'ccrefcei la m a l a t t i » di G e r m á n i c o . T a c i t . * A n n é U I I . 6 9 . 

I 3 
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uso di veleni' piú sostanziali ; e la' follia degll 
uomini divenne alie volte 1' istrumento e la 
maschera del piu átroci del i t t l . Súbito che dai 
ministri di Valentiniano e di Val ente s' Incorag. 
giva lo zelo degll accusatori, non pote vano essi 
ricasare di prestare orecchlo ad un altra accu. 
sa, che troppo spesso avea parte nelle scene di 
domestiche colpe; acensa d' una plu míte e me. 
no cattiva natura, per la quale i l pio5 ma ec 
cesslvo rigore di Costantino avea recentemente 
stabilita la pena di mor te ( i ) . Questa fatal eed 
incoerente mescolanza di tradimento e di magia, 
di veleno e di adulterio somministrava infíniíi 
gradi di delitto e d'innocenza, di scusa e di ag-
gravio, che in queste processure pare che fos. 
sero confusi dalle ardenti o corrotte passioni 
dei g iudic i . Essi fácilmente s* accorsero , chs 
tanto piu si stimava dalla Corte Impeñale 1' 
industria ed i l discernimento loro, quantomag. 
giore era i l numero deli'esecuzione che si face-
vano pe' d^creti dei respettivi loro Tribunali . 
Non senza un estrema ripngnanza pronunziava-
no qualche sentenza d' assoluzione ma conar-
dore ammettevano testimonianze anche macchia-
te da spergiuri ed estorte per via di tormentí 
a provare le piu improbabili acense centro le 
persone piu rispettabili . 11 progresso deli' in-

qui-

( i ) V e d . He inecc . ^ A n t l / j . J u r . R o m . T o m . 11 . p . j s j . e t ' 

C s d t T e e d , i , I X , T i t , V I H . co l C t m m t n t , d e l C o t o f r e d , 
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quisizione apriva sempre nuova materia dipro-
cessi criminali; l'audace del ato re, di cui slfos-
se scoperta la falsitá, si ritirava impunemente; 
nía alia misera vi t t ima, che pal esa va dei reali 
o supposti complici, rade volte accordavasi pre
mio delía sua infamia . Dalí ' estremitá del!' 
Italia e deU'Asla eran tratti giovani e vecchj 
in catene ai Tribunal i di Roma e d'Antiochia. 
Senatori, Matrone e Filosofi splrarono in mez-
zo ad ignomlniosi e crudeli tormenti. I soldad 
destinati alia guardia delle prigioni dichiararo-
110 con voci di compassione di sdegno, che 11 
loro numero non era suffidente ad impediré la 
fuga o la resistenza della moltitudine dei pri-
gionieri . Le famiglie piu ricche si rovinarono 
dalle confiscazioni ed emende; i piu innocenti 
cittadini tremavano per la loro salute ; e pos-
siam formare qualche idea dell' estensione del 
male dalla stravagante asserzione d' un antico 
Scrittore, che nelle soggette Provincie i prigió-
nieri , gli esuli ed i fuggitivi formavano la mag-
gior parte degli abitanti ( 1 ) . 

Quan-

(1) E ' de fcr i t ta , ed aíTai probabilment* efagerata la c r u . 
dele inquiliz,!one d i R o m a e d i Ant ioch ia da A m m i a n o 
X X V I I I . 1. X X I X . 1. 2 . , e da Zofimo I . iv. p. z i 6 , Z Í % . 
11 í i l o f o f o Mafllmo fu con qualche ragiosie i n v o l m nel de-
ü t t o di magia: Eunap. i n " j l t . Sophlf t . 8 8 . 8 9 . , e d i l g i o » 
vane Gri fof tomo, che accidentalmente aveva trovato uno 
dei l ibr i p r o f c r i t t i , fi crede perduto . T i l l ^ m o n t H í / f e r . 
á e t E m ^ e r , T o m , V . p. 340. 
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Gtüáeita Quando Tácito descrive le morti degíi fe 
di va, nocenti ed iílustri Román i , che furon sacrificati 
lentinia. alia crudeltá dei primi Cesarí, l'arte deü'Isto. 
'valeuit1. rico o 11 mérito dei pazienti cccita nei nostri 
A n . 50-4! Petti i p i^ vivi sentimenti» di terrore , d 'am. 
37s. mirazionc e di pieta . I I volgare ed indistinto 

penneíío d' Ammiaño ha dipinto queste sangur-
nose figure con tediosa e non piacevole esattez-
2a . Ma slccome non é piú impegnata lanos-
tra attenzione dal contrasto di liberta e servi-
t ü , d i recente grandezza e di attual miseria , 
dovremmo scansar con orrore le frequenti ese-
cuzioni, che disonorarono in Roma ed in An-
tiochia i l regno dei due frateili ( 1 ) . Val en te 
era timido ( 2) dinaturale, e ValentinianocoL 
lerico ( 3 ) . I I principio dominante deii' am-
ministrazione del primo era un ansioso riguardo 
per la sua personal sicurezza . Da prívate e-

gli 

( O Si confult ino g l i u l t iu i i fei l í b r i d ' A m m i a n o , e í p e . 
c ialmente 1 n t r a t t í des due fratei l i xeali X X X . 8. 9. X X X I , 
14. I I T i l i e m o n t T o m . V , p. 12.18. p. 127-133. ha raccol-
to da tutta 1 s m i c h i t a le v i n a ed i v i z j di effi. 

C2) V i t t o r e i l oiovane af l^i i fce , che egli era v a t d e t i . 
r n l d u s : p u r é a l ia tefta d ' u n ' a m a t a fi portava condecente 
fermezza , come avrcbbe f á t t o quaO qualunque nitro , I l me-
defimo I f tonco fi propone di pruvare che Ja fuá r ó l l e r á 
non era dannofa . A m m i a n o pero oíTerva con maggior can-
dore e g i u d i z i o , che I n d d e n t l a c r i m i n a , a i c o n t e m p t a m v e t 
U f a m P r i n c l p i s a m p l i t u d l n e m t r a h e n s i n f a v i e b a t f a v i e b a t . 

í 3 ) C u m ejpet a d a c t r b i t t t e m n a t u r a c a l o r e propenjtor . . . 
f e t n a i p . r i g n t t * v . g t k » T & ¡ ¡ a d l » t , Ammiano X X X . 8. ved. 
X X V H . 7, 
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gli avea con tremante rispetto baciato la mano 
dell'oppressorej e quando sali sul t rono , con 
ragione aspettava , che gl i stessi timorl , che 
avevano agito sul proprio spirito, dovesse assi-
curargli la paziente sommissione del popólo . 
I favoriti di Valente ottennero, mediante i l 
privilegio delía rapacitá e della confiscaziqjie , 
quella ricchezza, che non avrebber potuto otte-
nere dalla sua economía ( 1 ) . Gli insinúa vano 
essi con persuadente eloquenza ^ che in ogni ca
so di rebellione i l sospetto equivale alia prova 5 
che i l potere suppone i ' intenzione del delitto ; 
che 1'intenzione non é meno coipevole dell'at-
to \ e che un suddito non dee piu vivere 3 qua-
lora la sua vita puó minacciare la saluíe, o stur-
bare i l riposo del suoSovrano. Fu alie volte i n -
gannato i l giudizio di Valentiniano , e fu abusato 
delía sua confidenza, ma egli avrebbe con un 
sprezzante sorrisoimposto silenzioai delator!, se 
avesssero preteso di porre in agitazione la sua 
fortezza con rappresentare i l pericolo . Essi lo-
davano T inflessibile amore che aveva per la giu-
stizia; e neiresercizio di essa era l ' Imperatore 
fácilmente indotto a risguardar la clemenza co
me una debolezza, e la passione come una vir tü . 
Fmattanto che non ebbe a contedere che con 

gli 

(1) H ó trasfetito la t a c c í a (TaVariz ia da Valente a ftioí 
"v'.- Quefta paffione appartiene p i u p r o p r í a m e n t e ai m i . 

"'«í i che ai R e , nei a u a i i p e í © r d i n * r i o viene c ü i n t a da l 
«o i tun ioa íTo lu to , 
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gil uguali nei fieri incontri di una vita attiva 
ed ambiziosa, Valentlniano fu rare volte ingiiu 
riato, e non insultato mai impunemente, se at-
taccavasi la sua prudenza, s'applaudiva al sua 
spirito; ed i piü altieri e potenti Generali te-
mevano di pnovocar lo sdegno di un intrépido 
sol dato. Dopo esser divenuto S ignore del mon. 
do, gli uscl per disgrazia di mente, che dove 
non ha luogo la reslstenza, non puó esercitarsi 
coraggio; ed invece di consultare idettami del 
la ragloue , secondava i furlosi moti del suo 
temperamento in un tempo, m cui erano esa 
vergognosi per l u i , e fatali pe' miseri oggetti 
dell' ira sua . Tanto nel governo della propria 
casa che dell' Impe íó , piccole o anche immagi-
narie mancanze, una parola inconslderata , un' 
accidéntale omissione, un indugio involOntario si 
punivano con immediare sentenze di morte, 
L ' espressioni, che piü comunemente uscivaní 
di bocea air Imperator dell ' Occidente , eran 
queste : „ Gl i si tagli la testa : si a bruciatc 
„ vivo : sia battuto con vecghe fino alia mor-
5, te „ : ( i ) ed i piü favoriti ministrl presto 
impararono , che col temeriaramente procura 
4i sospendere o d' esaminare 1' esecuzione dei 
sanguinarj comañdi di l u i , potevano essi mede. 
simi restare involti nel la colpa e nel gastigo 

del-

( r ) E g l í c í p r i m e v a al ie volte una í c n t e n z a d i morte i» 
alia 
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¿ella disabbidienza . Le replícate soddifazio-
ni del la rozza giustizia di lui indurirono i l cuo-
ro di Valentiniano contro la compassione ed 
i l rimorso; ed i trasporti della passlone ven-
ñero confermati dalT abitudine della crudelta 
( 1 ) . Poteva egli mirare con fredda soddis-
fazione le convulsive agonie della tortura e 
della morte j accordava la sua amicjza a quei 
servi fedeli, 1'Índole dei quali era piücoerente 
alia propria . I I mérito di Massimino, che 
avea fatto strage delle piü nobili famigie di Ro
ma fu pr'emiatto con la real approvazione e con 
la Prefettura della Gailia . Non poterono aver 
la sorte di partecipare del favore di Massimino, 
che due feroci ed enormi orsi distinti coi no-
mi á' Innocenza, e di Mica áurea , Eransempre 
vicine alia camera di Valentiniano le gabbie di 
tali favorite gnardie; e spesso egli si dilettava 
del grato spettacolo di vedere sbranare e d i vo

tar 

a l i a di f cherzo . s 4 h l , c o m e s , & m u t a e i c a p u t , q u l f t b l m u -
t a r i P r o v i n c l a m c u f i t . U n ragazzo , che avea la fcbto trop-
po p r e í l o un can da caccia Spar tano ,un artefice che avea 
fatto una bella c o r a z z a , in cu i mancavano pochi g r a n i d e l 
giufto pefo ec . faron vitt ime del fuo f u r o r e . 

( i ) E r a n o innocenti tre apparitori ed un agente di M i 
lano , che Valent iniano c o n d a n n ó per aver indicato una le
gal c i t a z i o n e . A m m i a n o X X V I I . 7. ftranamenre fuppone 
che t u t u c o l o r o , i qual i erano ftati ingiuftamentecondan-
n a t i , fi venera ñ e r o come m a r t i r i dai C r i f t i a n i . L ' i m p a r -
ziale í i l e n z i o d i lu i non c i permette di c r e d e r e , che R ó 
dano gran Ciamberlano í o f f c bruciato vivo per un atto d* 
opprefl lone: C r o n . P a f q , f , 302. 
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rar da loro le palpitanti membra dei maífattotl 
abbandonati alia furia di esse . 11 Romano 
Imperatore prendevasi gran cura del loro cibo e 
dei loro esercizj) e quando Innccenza ebbe a-
dempito con una lunga serie di merkevoli ser-
vigj i l suo uffizio , al fedele anímale fu re-
•stituka la liberta dei natlvi suoi buschi ( s ) . 

j L o m Ma nei tranquilli momenti della riflessio-
Gogver.e ne' allorch¿ io spirifo di Valente non era agi
n o , ' tato dal t i more, o que) lo di Valentiniano dall' 

i ra, i l tiranno riassumeva i sentimenti o alme
no la condotta di padre della patria . Lo spas-
Sionato giudizio dell' Imperator d' Occidente era 
in grado di conoscer chiaramente e di procurar 
con ardore 11 bene proprio e del pubblico; ed 
i l Sovrano d' Orlente, che i mita va con ngual 
docilita i varj esempj, che riceveva dal suo fra-
tello maggiore i veniva alie volte guidato dalia 
saviezza e virtiVlel Prefetto Sallustio. Ambidue 
i Prlncipi áivariabilmente riten¡leronella porpo-
ra la modesta e regolata semplkitá , che ador-
nato ave vano ía privata lor ví ta ; esottoil regno 
di essi i placer! della corte non costarono mal 
aí popólo rossore o sospiri . Essi appocoappo-
co riíbrmarono molti abusi dei tempi di Co-
stanzo; adottarono giudiziosamente e míglíora-
rono í disegni di Gluliano c del suo Sucessore; 

e spie-

( O U> heme m e r i í a m í n f y l v a s i v & t e b i r e innoxiam ; A m -
m í a n . X X l x . ' j . c Valef . i b . 
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e splegarono un tuono ed uno spirito di legís-
lazione, che pao risvegüare nella postema l* 
opinione piü favorevole del carattere e del go-
verno loro . Non si sarebbe aspettato maidal 
padrone á* Innocenza quella teñera cura peí be-
ne dei sudditi, che mosse Valentmiano a con-
dannare i ' esposizlone dei barabifti nati di fre
sco ( 1 ) , ed a staMtire con stipendj e , privile-
gj quattordici abiii Medki nei quattordici quar-
tieri di Pvoma . 11 buón senso di un igno
rante soidato immaglnó un utile e libérale I n 
stituto per i ' educazione del!a gioventu e peí 
sostegno delle scienze ailor decadehti ( 2 ) . 
Era sua intenzione che s' insegnassero le arti d i 
rettorica e di grammatiea in lingua Greca e 
Latina nelle Metrópoli di ogni Provincia ; e 
poiché ordinariamente la grandezza e la digni-
íá della scuola era proporzipnata a quella del-

Í O Ved . C o d . J u j l í n . U h , V I I I . T l t . I I I . U g . 7 . U i i u f q n l f -
q u e fobolem f u / t m n u t r í a t . Q u o d fi e x p o t t e n d a m p u t a v e r l t , 
¿ n l m a d v e r j i o n l , qux. c o n f i í t u t a e f i , f u b j a c e h l t . l o non m í 
ftajro a mefcolare prefenrement^ nella difputa inforta fra 
Noodt e Byn^erfhoc^ , con qual i pene p o t é e per quanto 
tempe ta l pratica oppofta alia natura fi f o í i e c o n d a n n a t a ó 
tbolita dal le l egg i , dalia fílofofia e dalla m a g g i o í cu l tura 
dclla foc i e ta . 

(2) Qttefti falutari ftabilimentí fono jndicat i ne! c ó d i c e 
T e o d o í i a n o X I I I . T ¡ t . I H . D e P r o f e j f o r í b u s & M e d l c U , 
e U h : X I V ; T l f . I K . D e fiudiis U b e r a U b u s v r h h R o m * . O l . 
tfe i l Gotofredo , folita noftra guida , íi puo c o n í u l t a r c i l 
Giannonfi I f t v r , d í N a p o l l T o m . I . p , I O Í - I Í I . che ha t r a r . 
tato di q u e ñ ' i m p o r t a n t e í b g g e t t o con lo zelo c con- l a r u -
t í s f i t a d' un l e t t e m o che ñ i id ia r i ñ o i i a del fuo paefe . 
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la cktá , m cui si trovava , le Accademíe d i 
Roma e di Costantinopoli vaittavano una giu-
sta e singolar preeminenza . I frammenti deglí 
editti letterarj di Valentíniano rappresentano im~ 
perfertamente la scuola di Costantinopoli , che 
fu a grado a grado perfezionata dai successivi 
regolamenti . Era essa composta di trent' uno 
Professori distribuiti in diversi rami di scienze; 
vale a diré un filosofo e due legaíi, cinque so-
ílsti e dieci grammatici per la iingua Greca 
tre oratori ed altri dieci grammatici per la La
tina, okre sette scrivani, o come in qnel tem-
po si chiamavano antiquarj , le laboriose pen-
ne dei quali suppíivano alie pubbliche Biblio* 
teche con buone e corrette copie dei classicí 
Autor i . La regola di condotta , che fu alio-
ra prescritta sgli studenti , é tanto pití curiosa 
che somministra i primi sbozzi della forma e 
della disciplina di una moderna Universitá . Si 
richiedeva, che essi portassero gíi opportuni at-
testatí dei Magístrati del le native loro Provin-
cie. Ordinariamente si notavano in pubblici re-
gistri i n o m í , le professioni e le abitazioni lo
ro . Era severamente proibito alia studiosa gío-
ventü di perderé ií tempo in conviti o neitea-
t r i , ed era limitato i l termine di loro educa-
zlone all ' etá di vent' anni . 11 Prefetto della 
ck tá poteva gastigar glí oziosi ed i refratta-
r | con le verghe e colí'espulsionej ed avevaor-
dine di riferire ogni anno al Maestro degliUf-
fizj , quali scolari per le cognizioni ed abiíitá 
loro si potessero utilmente implegare in ser-
vizio pubblico . Gli instituti d i Valentíniano 

con-
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con tribuí roño ad assic tirare i vantaggi delta pa
ce e deU'abbondánza; e serví a guardar le clt-
tá lo stabilimento dei Difensóri ( 1 ) eletti 15-
beramente come Tribuni ed Avvocati del po
pólo per sostenere i di f l t t i , ed esporre g i l ag-
gravj di esso avanti ai Tribunall del Magistra-
t i c i v i l i , o anche a pié del Trono Irnperiale * 
Si amministra vano diligentemente le finanze 
da due Principi , che per tanto tempo erano 
stati assuefatti alia rigorosa economía di una 
condizione privara; ma nell'incassamento enoir 
Impiego della pubblica entrara un occhio di-
scernitore potrebbe osservare qualche differenza 
fra '1 governo d' Oriente e quel d' Occidente . 
Valente era persuaso che non si potesse soste
nere la liberal ita re ale che per mezzo della 
pubblica oppressione; é non ebbe mal 1'ambi-
zlone di aspirare ad assicurar, mediante le pre
sentí angustie, la futura forza e prosperltá del 
suo popólo. Invece di accrescere i l peso delle 
tasse, che nello spazio di quaranta anni a gra
do, a grado si erano raddoppiate , nel prlml 
quattro anni del suo regno diminuí la qaarta 
parte del tributo dell' Oriente ( 2 ) . Sembra , 

che 

( r ) C o d . T e o d o f . l i b . I . T i c X I . col P a r A t l t h del Goto-
ffedo , che diligentemente xiunifee tutto c i ó che fi trova 
nel refto del C ó d i c e . 

(2) T r e verfi d' A m m i a n a X X X I . i + . cquivalgono a t a r 
ta una O í a z i o n s d i Temift io V I I I . p. 101-120. piena di a4u-
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che Vaíentimano fosse raeno attento ed ansioso 
éi sollevare i pesi del suo popólo . Poté ín ve
ro riíbrmare gli abusi del!' amministrazione fi. 
scale,̂  ma esigeva senza scrupolo una gran par
te de' beni dei privati 3 essendo convinto , che 
le rendite, le quali soscenevano illusso degl'in. 
dividui , si sarebbero con molto maggior van-
taggio implegate nel difendere e migliorare lo 
stato. I suoi sudditi Orientali, che abitualmen. 
te godevano i l benefizio deíla condotta del lo 
ro Principe, appíaudivano alia beneficenza di es-
so, e la seguentegenerazione sentí e riconobbe 
i l solido, quantunquemenosplendido, mérito di 

-Valentiniano ( i ) . 
mano \ 
conferra Ma la piü onorevol particolaritá del carat-
l a t o i i c . tere di Valentiniano é quella costante e mode-
Í S g L . rata imparzialitá, che egli sempre mantennein 
n c * tempo di religlose contese. I I suo buonsen-
A n , j 6 4 , so non illuminato in vero; ma neppure corrotto 

375' dal10 studio evitava con rispettosa indifferenzz 
le sottili questioni Teoiogkhe.. i l governo del-

la 

l a z i o n e , c p e d a n t e r í a e di luoghi comuni d i Mora l" L ' 
eloquente M . Thomas T o m . I . p, 316.396. fi e dilettato 
nel celebrar le v i n a ed i l genio di Temiftio che non fu 
mdegno del fecolo , nel q a g í e v i lTe , 

Cr) Zof im. 1. l v . p. I O Í . xAmmian. X X X . 9. L a r i for-
ma che el f e c c , di difpendiofi abuf i , pote dargii diritto 
a l ia lode , i n p r o v i n c i a l e s a d m o d u m p a r c u s , t r l b ú t o r u m ubi
q u e n e l l i e n s f a r c i n o s . A k u n i chiamavano a v a d z i a la fus 
í x u g a l i t a ; G u o l a m . C r o n l c , p. í g í . 
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ía Terra esigeva ía sua vigilanza , e soddisfa-
ceane V ambizione; e nel tempo che si ram-
menta va d' esser discepolo del! a Chiesa, non si 
dimenticó mai che era Sovrano del Clero. Nel 
regno d ' un Apostata egü avea segnalato ilsuo 
zelo per 1' onore del Cristianesimo ; concesse 
dunque ai suoi sudditi 11 privilegio che aveva 
asstmto per se medesimo; ed essi accettar po
te vano con gratitudine e con fiducia la general 
tolleranza permessa da un Principe dominato 
dalle passloni, ma incapace di timore o di si
mal azione ( 1 ) . I Pagani, gli Ebrei e tutte le 
varié Sette, che ammettevano T autoritá divina 
di Cristo, eran protette dalle leggi contro i l 
potere arbitrario o i l popolare insulto j né v! 
era specie alcana di culto che fosse proibitada 
Valentiniano, eccettuate quelle segrete e ree 
pratiche, le quali abusavano del no me di reli-
gione per cuoprir g l i oscuri disegni del vizio e 
del disordine. L ' a r t e mágica siccome si puní va 
piu crudelmente, cosí ven iva proscritta con plú 
rigores nía l'Imperatore adottó una formal d i -

Still-

Ci) T e f l e s f u n t leges a m e i n e x o r d i o í m p e r t f m e ¡ ¿ ¿ t a -
q u b u s u n i c u l q u e quod a n i m o í m b i b l j f e t c o l e v d l l i b e r a f a c u l t a s 
t r l h u t a efi . C o i , T e o d o f . I W . I X . T i t . X V I . h g . 9 . A que-
"a d ichiaraz ione di Valentiniano p o í f i a m o aggiungere le va-
íie tefl imonianze di A m m i a n o X X X , 9. di Z o í l m o l i b . 
IV. p. 204., e d i Sozomeno 1. V I . c . 7. 27- H Baronio fa-
lebbe naturalmente indutto a b i a í l m a r e quefta ragionevo-
e to!leranza : ^ i n n a l . E c c l , &n . 370. n. 129. 132. an, 575. 

^ i ' 4-
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t ^ é Istorut défía Aecdienta 
stirizion.e per protegger gli antichi metodi di 
cüvinazione approvati dal Senato , ed esercitatl 
dagli Aruspici Toscani. Col consenso dei Paga-
ni piu ragionevoli avea condannato la licenza 
dei sacrifizj nottnrnl; ma immediatamente am. 
messe i'istanza di Pretestato Proconsole deli 'A. 
caja, i l quale rappresento che la vita dei Greci 
sarebbe divenuta misera e disgustosa , qualora 
fossero essi restati privi dell' insignificante van-
taggio dei misterj Eleusini. La sola filosofía puó 
vantarsi ( e forse non é piü che un semplice 
vanto della filosofía ) che la gentile sua mano 
é capace di sradicare dalia mente umana i se-
greti e fatal i principj del fanatismo. Ma questa 
tregua di dodici anni, che acquistó maggior for-
za dal saggio e vigoroso governo di Valentinia-
no, sospendendo la ripetlzione delle vicendeva 
ü ingiurie, contribuí ad addolcire i costumi, e 
ad abbattere i pregiudizj delle religiose fazioni. 

L ' amico della tolleranza trovavasi per di-
ft p r o ! s§ra2Ía distante dal teatro delle piu fiere con-

troversie. Appena i Cristiant dell' Occidente si 
d e i i A r . furon dlstrigati dal íacci della formóla di Rimi-
^anef i - felicemente ricaddero nell'assopimento dell' 
p e í fe- ortodossia; ed i piccoli residui del partito Ar-
g u í t a i riano, che tuttavia sussistevano in Milano e in 
C a t t o l i - Sirmio, potevano risguardarsi come oggetti pint
a n ! 357.tosto di disprezzo che di sdegno. Ma nelle pro-
378. vincie Oriental! dell'Eussino fino all ' estremita 

della Tebaide , la forza ed i l numero delle os-
t i l i fazioni si bilanciava con maggiore ugua-
glianza; e questa invece di secón daré i consigü 
di pace non serví va che; a perpetuar gli orrorl 

del-

Valcnte 



D¿IF Impero Romano. Cap. XXF. 147 
deila guerra di religione. I Monaci edi Vesco-. 
v i soscenevano i loro argoxnenti con invettive; e 
le loro invettivealle volee vejiivano accompagna-
te dalle percosse* /tanasio dominava semprein 
Alessandria ; le Sedi di Costantinopoíi e d'Antio-
chia erano oceupate dai Prelati Arr iani , ed og-
ni vacanza di Vescovato era 1' occasione di un 
tumulto popolare . Gli Homousiam furon fort i
ficad dalla ricouciliazione di cinquantanove Ves-
covi Macedoniani o Semiarrianij la segreta r i -
pugnanza^che avevano d'abbracciare ladivinítá 
dello ^ Spirito Santo , oscurava lo spendore d i 
tal̂  trionfo ; e la dichiarazion di Valente , che 
nei pr imi anni del suo regno aveva imitato 
1' imparzial condotta del fratelío , fu un' i m 
portante vittorla dalla parte del!' Arrianismo , 
I due fratelli avean passata la prlvata lor v i 
ta nello stato di cateenmeni ; ma La pletá 
di Valente lo mosse a chiedere i l Sacramen
to del Battesimo avanti ds esporsi ai pericoli 
deila guerra Gótica , S" Indirizzo naturalmente 
ad Eudosso ( 1 ) Vescovo della cittá Imperia-
je; e se Pignorante Monarca fu istruitodaquel-
l'Arriano Pastore nel princip] della Teología 

ete-

(1) Eudo íTo era d ' u n naturale t í m i d o e d o l c e . Quando 
battezzó Valente nell* armo J 6 7 . doveva eíTere m o h o v e c . 
Chlo, p o i c h é aveva ftudiato la t e o l o g í a c inquantacinque 
anni avanti fouo ¡1 dotto c p i ó mart i re L u c i a n o . F i l o -
«Oíg. 1„ I I . c . x^,%6. 1. iv. c. 4 , c o l Gotof ied. p. 
« - i o s . e T i l i cmoHt M e m . E c c U f , T o m , Y , p . 47+ . 
42o, ce, 

K % 
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eterodossa , i ' inevitabile G0nseguen2a tíell' er
rónea sua scelta in lui dee risguardarsi piuttos» 
to come una disgrazia che come un delitto . 
Quaíunque íbsse stata ía determinaztone deli-
Imperatore, dovea sempre disgustare una gran 
parte del Crisdani suoi sudditi; glacché i capí 
tanto degli Homousiani che degli Arrian! ere-
devano, che se non si lasciavano dominare, si 
facesse loro una crudele ingiuria ed oppressio-
Sie . Dopo aver fatto questo passo decisivo , 
era molto diíricile per esso i l conservare la vir
tió o la riputazione d'imparziale , Veramente 
non aspiro mai , come Costanzo, alia fama di 
profondo Teólogo; ma siccorne avea ricevuto 
con semplicitá e rispetto le opinioni di Eudos-
so. Val ente rimise la sua coscienza alladirezio-
íie deli'Ecclesiastiche sue guide, e coll' influen
za della propria autorita promosse la riunione 
degli eretici ^Atanasiant al corpo della Chiesa 
Cattolica i Da principio ebbe compassione di 
lor cecitá 1 in seguito appoco appoco fu provo-
cato dalla loro ostinazione; ed insensibilmente 
incomincip ad odiar quei Settarj, pei quali era 
egli stesso un oggetto di odio ( 1 ) . f,ra sem
pre dominato i l debole spirito di Valente dalle 
persone, colle quali famlgliarmente conversava 1 

e I ' esi-

(1) Gregorio N a z i a n z e n o Orut, X X V . p. 45?. infulta la 
í p i r i t o perfecutore degl i A r r i a n i , come U B ' infa l i ib i l fia» 
toma d ' e x í O £ e e <ls erefie ' 
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é Tesilio ó la prigioíiia d 'nn privato son favo-
che facilíssi mamen te si accordano in una n 

corte dispotica . Si davano tal! pene frequen-
temente ai Capi del partito Homousiano j e la 
disgrazia di ottanta Ecdesiastici di Costantino-
poli? Che forse per accidente bruciarono sopra 
una nave, imputossi alia crudele e premedita-
ta malizia de!!' Imperatore e dei snoi Arrian! 
Ulinistri . 111 ogiú contesá i Cattolicl ( se ci é 
permesso di anticipar questo nome ) eran co-
stretti a pagar la pena delle mancanze loro e 
di quelle degli avversarj . Ir i ogni elezione i l 
Candidato Arriano aveVa lapreferenza j e se gil 
si opponeva Ü maggior partito del popólo , era 
comuneníente sostenuto dall' autoritá del Magi-
strato civi le , o anche dal terrori di una lorza 
•militare. 1 nemici d' Atañasio tentarono di tur
bar gli ultimi anni della venerabil vecchiezza 
di lu í ; e la áua breve r i t i ra ta al sepolcfo del 
proprio padre si celebró come un quinto esi-
iio . Ma lo zelo di un gían popólo , che i m -
mediatamejite cofse alie armi , pose in timore 
11 Pfefetto , ed a l l ' Arcivescovo si lasció finir 
la vita irt pace ed la gloria dopo quarantasette 
anni di Vescovato. La morte d' Atanasio fu i l 
segnale della persecuzione deirEgittoj ed i l m i 
nistro Pagano di Val ente , che a forza colíocó 
Pindegno Lucio nella sede Archiepiscopale , si 
procuro i l ! favore del partito dominante per 
mezzo del sangue dei patimenti del Cristian! 
loro fratelíl. Amaramente dolevansi questi del
la libera tolleranza i n favore del culta Pagano 
e Giudaico, come d' una cifcostanza aggravante 
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la miseria del Cattol ici , e la reita delP empio 
Tiranno dell'Oriente ( i ) . 

V'ufíj , I I trionfo del partito ortodosso ha lascia. 
la fuá to nella memoria di Valente una proíonda raac-
perfeca- chía di pcrsecuzione ; ed i l carattere di un 
z i o n e . p^ncipe ^ che traeva le sue virtü ed i suoi vL 

z j da un debole intelletto e da un ' índole pusiL 
1 anime , appena merita , che ci prendiamo la 
pena di farne 1' apología . Non ostante i l can-
dore puó scuoprirci del motivi di sospettare , 
che i Ministri Ecclesiastici di Valente spesso 
eccedessero gi l ordini o anche le intenzioni del 
loro Signorej e che la veritá deifatti si é mol-
to magnificata dalla veemeate declamazione e 
dalla facile credulitá del suoi antagonisti ( 2 ) . 
I n primo luogo i l silenzio di Valentiniano puo 
suggerire un probabile argomento, che i parzia-
l i rigori esercitati nelle Provincie ed in nome 
del suo collega , soltanto si riducessero ad ai-
cune oscure ed inconsiderabili deviazioni dallo 
stahilito sistema di tolleranza religiosa ; e quel 
giudizioso Istorico, che ha lodato la temperata 
natura del fratello maggiore , non si é creduto 
in dovere di porre a contrasto la tranquillká 

dair 

C i ) Quefto f c h i z z o del governo E c c l e í i a í l í c o d i Valente 
. e t /atto da Socrate 1. I V . , da Sozomeno 1. V I . d a T e o d o -
leto 1. I V . , e dalle immenfe conipi laz ioni del T í l i e m o n t , 
fpecia!mente dal T o m . V I . V I I I . e I X . 

(2) I i _ D . J o r t ' n O J f e r v a z . . f u l t I f i o r . E c c l e f . Vol-. I V . f . 

78. ha g ia concepito ed i n í i n u a t o 1 ' i fteífo fofpctto, 
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daU' Occidente con la mídele persecuzione áell 
Oriente ( 1)'. Secondariamente per quanto vo-
güam prestar fede alie incerte e íontane reía-
zioni, si puó distintamente conoscere i l carat-
tere o almeno la condotta di Val ente negíi af-
fari che tratto personalmente colPeloquente Ba. 
silio Árcivescovo di Cesárea , che era succedu-
to ad Atanasio nel maneggio della causa spet-
tante a!la Trinitá ( 2 ) . Se ne fece la circostan-
ziata narrazione dagli amici ed ammiratori di 
Basilio y e spogliata che sia da un grossolano 
abbigliamento di rettorica e di miracoli, reste-
remo sorpresi daU' inaspettata dolcezza del t i -
ranno Arr iano, che ammiró la fermezza del 
suo carattere, o t e m é , facendogli violenza, una 
rivoluzione genérale nel la provincia della Cao-
padocla . L ' Arcivescovo, che sosteneva con in-

fles-

(1) Q i tcña rif le í f ione c c o s í ovv ia e forte , che O r o í l o 
1. V I L c. 32. 3 5. diffef ifee la perfecuzione fino al tempo 
pofteitore a l ia morte di Valentiniano , Socxate daU' a l tra 
parte fupponc ] . I I I . c . 21. che foffe quietara da una fi-
lofolira o r a z i o n e , che pronuazib Temiftio 1' anno 574.. 
( O r a t . X X I I . p . 154. fo lamente in L a t i n o ) . T a ¡i c o n -
traddiz ioni d iminuifeono l ' e v í d e n z a ed abbrcviano i ! ter
mine della perfecuzion di V a l e n t c . 

(2) I I T i l l e m o n t da me feguitato e c o m p e n d í a t o ha tra t 
to M e m . E c c l e f . T o m . V I H . p. 153-157. le p'u autentifhe 
circoftanze dai Panegir ic i dei due G t e g o r j , T u n o fratel ip 
c i ' a l t r ® amico di B a f i l i o . L e lettere d i B a í i l i o m e d e í l m o 
Dupin B' ib l , E c c l e f . T o m . I I . p. 155-180.) non prefentano 
1 immagine á ' una perfecuzione molto v i v a . 
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ílessibile akerigia ( 1 ) la verlta delle sué opí^ 
nioni e la dignitá del sito posto, fu lasciato net 
¡ibero possesso della suo coscienza e della sua 
sede . L ' ímperatore devotameilte assisté nella 
Cattedrale alia messa solenne : ed itivecc di üriaj 
sentenza di esiíio sottoscrisse la donazione di 
considerabili beni per uso di uno spedale , che 
Basilio aveva últimamente fondato nelíe vici-
nanze di Cesárea ( 2 ) . Jn terzo luogó non ho 
potuto trovare, che da Valente fosse fatía con-
tro gíi Atanasianí aicuna legge , come quella 
che in seguito fece Teodoslo contro gli Arria-
ni j e 1' editto , che suscitó i piü violenti cla-
m o r i , non sembra pol tanto degrio di ripren-
sione. L ' Imperatore aveva osservato, che moL 
t i dei suoi suddlti , seguitando la pigra lord 
inclinazione, si erano associati sotto pretesto di 
religione ai Monaci dell 'Egitto; e diede ordine 
al Conté dell'Oriente di traríi fuori della lor 
solitudine, e costringere que! disertori della so-

cie-

(1) B a f i l U i s C t f a r e n f i s E ' f i f c o p u s C a p p a d o d a c l a r a s h a h e . 
t u r . . , r j u i m u l t a a n t l n e n t l * CT í n g e n l l bono, uno f u p t r -
h;<e m a U p e r d i d l t . Queftó irrivexente paflo perfettamente 
combina con í o ñ ' ú e e col carattcrc di S, Giro lamo , Non 
11 trova n e l l ' E d i z i o n e Sca i íger íana della fuá C r ó n i c a j ma 
i facco Voltio I ' ha trovato in a lcuni ant ichi m a n o í c i í m 
che don erano ftatí corre t t i dai M o n a c i . 

( 2 ) Q u e ! ¡ a nobi lc e caritattvole fabbrica Cqua í l u n ' a í -
tra c i t t a ) forpaíTava in m é r i t o fe non in grandezza le 
p i r a m i d i o i r mura di Babilonia . Eífa era deftinata pr in . 
« p á l m e n t e a t ice ve re i Icbbiof i ; Greg . N a z í a n a c o o Orat, 
X X , p. ^x9. 
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cietá ad accettare la giusta alternativa , o di 
rinunziare al temporal i lor beni, o di adempi-
re i pubblici doveri degli uomini e del citta-
ditli ( 1 ) • Sembra che i Ministri di Val ente 
estendessero i l senso di questo pénale statuto , 
giacché s arrogarono i l diritto di arrolare nelle 
ármate Imperial i i Monaci giovani e di forte 
corporatura . Fu spedito da Alessandrla nel v i -
cino deserto di Nitr ia ( 2 ) popolato da cinque-
mila Monaci un distaccamento di cavalleria e 
d'infanteria consistente in tremila soldati. Era-
to essi guidati da Preti Arr iani , e si racconta, 
che fu fatta una considerabile strage neiMona-
jterj , nel quali non si ubbidlva ai comandl del 
Principe ( 3 , ) . 

G i l stretti regolamenti , che la saviezza 
del moderni Legislatori ha fatti per frenare la 
ricchezza e 1' avarizia del Clero , in origine si 
posson dedurrc dall' esempio dell' Imperatore Va-

len-

V a l e n t L 
niano 
raffrena 
T a v a r i . 
z ia d e ! 
C l e r o . 
an , 370» 

(1) C o d . T e o d o f . I . X l l . T i t . I . U g . <Sj. I l Gotofredo 
Tom, l v . p. 'J-os-^íJ. fa 1' u f f i z í o di Comentatore e d' A v -
vocaio . 11 T i l l e m o n t M e m . É c c l e / . T o m . V I I I . f . Z o S . f u p * 
pne una feconda legge per ifeufare g l i OrtodoíII f u o i a m i » 
c¡ , che avevano m a í e rapprefentato 1'editto d i V á l e m e c 
íoppref lo la l i b e r t é d e l l á fcelta * 

(2) Ved . d' A n v i l l e D e f c r l p t . de f É g y p t . f . 74" t a fc-
guico efatnineremo g l ' In f t i tu t i Monaftici . 

( j ) Socrate 1. I V . c . 24. 25. , Oxofio 1. V I L c . 3 j . G i ^ 
ÍO!. C r o n . p, 189 .^ T o m - l l . p. 212. I Monaci d e l l ' E g i t . 
to facevano molt i m í r a c o l i , che provafl la v e r i t a della 
loro fede . Bene , ( dice Jor t in . O f f c r v i * . V o l , I V , p . 75. } 
nía chi piova la v e r i t i di quefti mitacol i ? 
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lentiniano . I I suo editto ( i ) indirlzzato a 
Dámaso Vescovo di Roma fu pubblicamente 
letto nelle Chiese della d t t á . Egíi ammoniva 
gli Ecclesiastlci ed i Monaci a non frequentare 
ie case delie vedove e del le vergini, e ne mi. 
«acciava la disubbidienza con pene civií i . A l Di . 
rettore non fu piü permesso di ricevere akun 
donativo, legato , o ereditá dalle figíie spiri-
tua l i ; ogni testamento coatrario a quest* editto 
fu dichiarato mi l lo , e ció , che si fosse il legit 
timameate donato , dovea confiscarsi in benefi. 
zio del tesoro pubblico . Sembra, che con una 
successiva costituzione fossero stesi gli stessi 
provvedimenti alie Monache e ai Vescovi j e 
che tutte le persone deirordine Ecclesiastico si 
rendessero incapaci di ricevere alcuna donazio-
ne testamentaria, e rigorosamente fossero limi-
tati ai natural i e legittimi d i r i t t i della suecas-
sione . Valentiniano, come custode della do
mestica felicita e virtü , applicó al male na. 
scente questo rigoroso rimedio . Nella Capí-
tale dell'Impero le donne di case nobili e ric-

che 

( i ) C o d . T e e d o f . ú h , X V I . T l t I I . h g . z o , ¡J Gotofredo 
T o r a . V I . p. 49. fcuuitando T e f e m p i o del Baronio racco. 
gl ie fenza p a r z i a l i t a ñ u t o quc l lo che i padxi han no dct. 
to relativamente a quefta importante Jeggcs lo fpirito del
la quale m o h o tempo dopo fu fstto l i forgere da l l ' Im« 
perator Federigo I I , da Eduardo I . R e d ' Ingh i l t erra , e 
da a l t n P n n c i p i C r i f t i a n i , che icgnatono dopo i ] d u o d c 
c imo feco io . 
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che possedevano dei molto vasti e indipendent» 
patrimonj : e molte di quelle devote femmíne 
avevano abbracciato le dottrine del Crisdaiiesi-
mo non solamente col freddo assenso deU'inte!-
letto, ma eziandio col calore dell* afíezione , e 
íorse coir ardor della moda . Sírcrlficavano essl 
i piacerl della pompa e del íusso ; e rinunzia-
vano per amor della castitá alie dolci lusinghe 
della societá conjúgale. Si deputava qualcheEc-
clesiastico di reale o di apparente santitá per 
diriger la timorosa loro coscienza , e per occu-
par la tenerezza vacante del loro cuore; espes-
so qualche furbo o entusiasta, che dall'estremi-
ta dell' Oriente correva a godere in uno splen-
dido teatro i privilegj della professione Moná
stica , si abusava dell'iliimitata confidenza che 
esse precipitosamente accordavangli . Median
te 11 disprezzo , che questi avevan del mondo, 
insensibilmente acquistavano i piú desiderabilí 
vantaggi di esso, come i l vivo attaccamento di 
una forse giovane e bella donna , la delicata 
abbondanza d* una casa opulenta , ed i l rispet-
toso omaggio degli schiavi , dei liberti e del 
clienti d' una Senatoria famiglia . Le immen-
se ricchezze delle Dame Romane appoco appo-
co si consumavano in prodighe elemoslne ed in 
dispendiosi pellegrinaggi , e T artificioso Mona. 
co5 che aveva assegnato a se stesso i l primo 5 
e se era possibile, i l solo posto nel testamen
to della spirituale sua figlia , pretendeva sem-
pre di dichiarare con la dolce apparenza delP 
ipocrisia , che egli era i l solo strumento della 
carita e V amministratore dei beni dei pover i . 

Quel 
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Quel lucroso ma dlsonorevol commercio ( i ) , che 
si esercitava dal clero par defraudare i " espetta.. 
zione deglieredi natural!, avea provocato fino lo 
sdegnó d'un secólo superstizioso ; e due dei piü 
íispettabili Padri Latíni molto ingenuamente con 
íessano, che i'ignominioso edittodi Valenfiniano 
íu giusto e necessario; t che i Sacefdoti C r l 
stiani avean meriíato di perderé un privilegio, 
che tuttavia si godeva dai commedianti ? dai 
cocchieri e dai ministrl degl' ido!i . Ma ía sa. 
viezza e 1* autorita del legislatore di fado son 
vittoriose, quando combattono la vigilante de. 
strezza dell' interesse privato j e Girolamo o Ara. 
brogio potevano con pazienza aCquietarsi nella 
giustizia d i una íegge salutare, ma hiefficace. 
Se rañrenavansi gli Ecclesiastici negli acquisti 
d i personali eniolumentí , essi non lasdavano í 
esercitare una piü lodevole industria in acere-
scere la ricchezza corauíie delía Chiesa , ed % 
decorare la loro aviditá coi nomi speciosidi pi& 
ta e d i patriottismo (2)» 

D a -

(1 ) L * e f p f e f l l o n í , che ho adoperate , fon d e b o í i e mod» 
í a t c , fe íl paragonino con le veementi invett ive di Giro-
lamo T o m . I . p. i j . 45. 1^4,, Fá anche ad effo ririfaecia-
ía la colpa , che egli imputava af MonacI f í a t e ! ¡ i di luii 
c lo f c e l í e r a t & , í l v c r / t p e l l e fu pubblicamentcaecufato co
me amante del la vedova Paola T o m . I I . p . J6J . E l go-
d t y z fenza dubbio 1'afFezione s i d e í í a madre che de í la í -
g í ia j ma diehiara che non abuso m a i della fuá natoriu 
i n favoie di alcun fenfuale o a fe vantaggiofo difegno. 

( i ) P u d e t etictre S a c e r d o t e s J d o l o r t t m , n t \m 1, é f aurigt- , 
& f c a r ~ 
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Dámaso Vescovo di R o m a , che dové 

svergognare Tavarlzia del suo clero pubbllcando A 
z ione e 

la leggc di Valentiniano, ebbe i l buen sensoola lufso d i 

buena fortuna d' impeguare i n suo servizio lo D a m a í o 

zelo e rabi i i tá del dotto Girolamo ; e questo Yí™""' 
V ' 1 1 1 . . . , ^ . * d i R o m a 

grato banto ha celébrate i l mentó e la punta an. j^s. 
d'un carattere molto ambiguo ( i ) . Ma curio- 384. 
sámente ha osservato gil splendidi vizj delía 
Chiesa Romana sotto i l regno di Valentiniano 
e di Dámaso 1'istorico Ammiaño, che indicar 
imparziale suo sentimento in queste espressive 
„ parole, „ La Prefectura di Juvenzio godevail 
„ vantaggio della pace e dell'abbondanza ; ma 
M presto fu disturbata la tranquillita del suogo-
„ verno da una sanguinosa sedizlone del diviso 
3J popólo , ardore di Parnaso e di Orsino 
p per oceupare la sede Espiscopale sorpassó T 
„ ordinaria misura dell* ambisione umana . Essl 
j , eontendevano col furor di partito; era sostemu 
„ ta la disputa con leferite econ la morte del 
M loro seguaci; ed i l Prefetto incapaée d' impe-

di« 

f c o r t a i a r e d l t a t e s c a n l u n t : fol'ts C l e r i c l s a c M » n a c ¡ s h d c 
lí^e p r e h i b e t u r . E t »o» p r o h l b e t u r a p e r f e c u t o r l b u s , f e d 
« P r i n e l p i b u s C h r i f i í a n i s , N e c de lege q u a r e r , f e d doleo , 
car m e m e r i m u s h a n c l e g e m . G iro lamo T o n i . | . pag. 11 . 

pmdentemente indica la fegreta p o l í t i c a d i Damafo fuo 
avvocato . 
^(1) T r e parole di G i r o l a m o , S a n £ í & m t m o r U D a m a f u s , 
Torcí. I I . p . j o p . lavano t i m e le fue macchie ; ed abba» 
güano i devoti occhj 4e l T i l l c m o n t : M e m - E c d e f . T , V I H . 
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diré od'acquietare i l tumul to , fucostiettodau 
iaforzaraaggiore a ritirarsineisobborghi. Dá
maso prevalse: la vktorla molto contrastata fi. 
naimente rimase dalia parte della fazione di 
luí ; furon trovad nella Basílica di Sicmino { i ) , 
dove i Cristiani tenevano le religiose loro 
adunanze, centotreatasette corpi morti (2 ) ; 
e passó molto tempo avanti che gli animi 
riscaldati del popólo riprendessero la sólita 
loro tranquillitá . Considerando lo splendore 
della Capitale, non mi ta mará vigila, che un 
premio si valutabile accendesse le brame di 
uomini ambiziosi, e producesse le piü fiere 
edostinate contese. I I candidato, che ottiene 
1*intento, é sicuro d'esser arricchíto dalleof-
íerte delle matroné (3 ) ; che vestito con 

de-

<r) l a l a f i l i c a di S Í c i n i n o o di I / b e r i o e probabilmen. 
te l a C h i c f a di S. M a r í a M a g g í o r e f u l col le Efqu i l ino , 
Ü a r o n i o a n , 357. n . 3. e Donat . R o m . s A n t l q . i r n o v , í, 
I V . c , j . p . 462. 

(2) G iro lamo fie f ío e coftretto a confe íTare crudeUf f imu 
I n t e r f e ñ l o n e s d l v e r f i f e x u s p e r p a t r a t * . C r o n . p. i S í . Ma 
per ftrana combinazione c i é reftato un U h e l l a , o doman, 
da o r i g í n a l e d i due P i e t i de l partito contrario . Efl i aft'"' 
m a n o , che furon bruciate le porte del la B a f i l i c a , e feo. 
perchiatone i l tetto j che Damafo m a r c i ó alia t e ñ a del fuo 
C l e r o , di fcavatori di f e p o k r i , di cocch ier i e di gladia-
t o r i ftipendiati 5 che non fu ucc i fo veruno de l fuo part í , 
t o , ra a che v i furon t rovad c e n t o f e f í a n t a corp i m o r t i . 
T a l 11 bel lo fu pubblicato dal P . S irmondo nel pr imo To . 
mo delle fue o p e r e . 

( j ) I nemici di Damafo l o c h h m i v a n o ^ i u r i f c a l p i u s M t f 
t r a n a r u i » , fol lccitatoie degl i o i ecchj «íe l le m a t i o n e , 
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g decente cura ed eleganza puó passeggiar nel 
w suo cocchío per le strade di Roma ( 1 ) ; e 
n che la sontuoská deíla mensa Imperiale non 

i uguagliera í copiosi e deücati conviti appa-
; recchiati dal gusto ed a spese del Romatü 
J} Ponteficí . Con quanto pin di ragione (con-
5> tinua i l buon Pagano) provvederebbero questi 
5J Pontefici alia vera loro felicita , se i avece 
5) d'allegare la grandezza delia cittá come una 
}J scusa dei loro costa mi , imitasser la vita e-
3} semplare di alcuni Vescovi delle provincie, 
3J dei quali la sobrietá e temperanza, i l mode-
J5 rato equipaggio, e g l i umili sguardi rendono 
¿ la modesta e para loro virtft commendabile 
„ alia Divinitá ed ai veri adoratori di lei (2). 
Fu estinto lo scisma di Dámaso e di Orsino 
mediante l'esllio di quest' u l t imo; e la saviez* 
za del Prefetto Pretestato ( 5 ) restituí la cal

ma 

CO Gregorio N a z í a n z e n o Orat. X X X I I . p. 526. d e í c r i -
ve ia vani ta ed i ! luflb dei Pre lat i che prefcdevano al ie 
citta I m p e r í a ü j g l i a u r e i loro cocchP, i focof í deftriexi , 
ed i l numetofo feguito ec . L a turba dava luogo ad una 
beftia fe lvaggia . 

(2) A m m i a n . X X V I I . 5, P e r p e t u o N v m h ñ , v e t í f q u e e jus 
c u l t o r í h u s . c h e incomparabi l condifeendenza d' u n P o l i * 
teifta. 

( j ) A m m i a n o , che fa una bella narrazione della fuá 
Prefcttura X X V I I 9. , lo chiama p r a c U r a i n d o l l s g r a v i t a -
t ' f t ¡ue S e n a t o r : X X H - ? • e V a l e f . I b . U n a cur io fa I n f c r i -
zione ( ap. G r u t e r . M C I I . n . 2 . ) contiene i n d u e colonne 
gli onor i c i v i l i e rel igiofi d i effo. I n una v ien d i c h i a r a -
to fontefice dele S o l é e d i Yef ta , A u g u r e , Q u i n d e c e m v í -

jfb, 

m 
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ma alia citta. Pretestato era un Pagano filoso, 
fo, un nomo erudito, di buen gusto e culto, 
che cuopri sotto l'aria di scherzo unrimprove-
ro , allorché assicuro Dámaso, che avrebbe su. 
blto abbracciato egli stesso la religlone Cristia
na, se avesse ottenuto i l Vescovato di Roma 
( i ) ^ Qiiesta viva pittura della ricchezza e del 
lusso dei Papi nel quarto secólo tanto p'uí rieses 
curiosa, che ci rappresenta i l grado medio fra 
Tumile poverta del pescatore Apostólico , e la 
regia coitdizione d' un Principe temporale , í 
domin) del quale s' stendono dai confini di Na. 
poli fino alie rive del Po, 

Quando i l voto dei General! e dell' armata 
pose nelle maní di Valentiniano lo scettro del 

an . 3(54. Romano- Impero, la sua riputazione nelle ar. 
375' m i , la militar perizia ed esperienza cheaveva, 

ed i l rigido suo attaccamento ai custumi uguaíj 
mente che alio spirito deli'antka disciplina fu. 
roño i principal i motivi della giudlziosa loro 

ele-

G u erra 
di fu o. 
t i . 

> Jerofante ce. ce. N e l l ' a l t r a i . Queftore candidato , 
piu. probabilmente t i tolare , 2. Prc torc , j . Corret tore del. 
la Tofcana e dell" UTnbria , «f. Confolare d e ü a Lufirania , 
S. Proconfole dell* Acá ja , 6. Prefetto di R o m a , 7. Prefet, 
to del Pretorio d ' I t a l i a , 8. d e l l ' I l l i r i c o , 9. Confole elet. 
r o } ma^ egli m o n pr ima che c o m i n c i a í i e 1' anno 385, 
V e d . T Í l l e i u o n t H i f t . des E m f e r . T e m . V . p . 73<s. 

(1) F a c l t e me R o m a n a urh' is E f i f c o f u m , <¿r ere pre t lnus 
C h r i f t U n u s : G Í r o l a m . T o m . I I . p . i s ; . E g l i e p iu che pro-
bab i l e , che Damafo non avrebbe comprato a tai piezzo 
la converfione d i e f l o , 
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elezione . L'ardor delle truppe, chelocostriti-
sero a nominare un collega, fu giusdficato dal
la pericolosa situazione dei pubblici affari ; e 
Vaíentiniano medesimo sapeva, che le forze d i 
uno spirito anche i l piú attivo non servivano 
per difendere le remote frontiere di una Mo-
narchia ^sottoposta alie invasloni . Appena la 
morte di Giuliano ebbe liberato i Barban dal 
terrore dei suo nome, che le piCi vivesperanze 
di rapiñe e di conquiste eccitarono le nazioni 
deil Oriente , del Nord e del Sud . Le loro an= 5 «4* 
scorrerie furono spesso moleste ed alie volte 375' 
formidabili; nía nei dodici anni del renio di 
Valentiniano la sua fermezza e vigiíanza difese 
i proprj stati, e parve che i l vigoroso genio di 
luí mspirasse e dirigesse i deboli consigli del 
fratelío . I I método in forma di annali esprl. 
merebbe con piú forza le urgenti e divise cure 
dei due Imperatori; ma l'attenzione del letto-
re sarebbe ugualmente distratta da una tediosa 
ed incostante narrazione . Uua separata vedu-
ta dei cinque gran teatri. di guerra, cioé deila 
Germania, deila Britannia 3 dell' Africa deli' 
Oriente e del Danubio, dará un'idea pi'ü dis
olta dello stato militare deil'Impero nei regni 
di Valentiniano e di Valente. 

. í- Gi i Ambasciatori degli Alemanni erano n \ ¡ ? G \ i 

stati oftesi dalla dura ed altiera condotta di M e m a r . . 

Ursacio Maestro degli Uffizi ( i \ che oer un ni inva-
a t t O G a U i a . 

(O A m m i a n . x x y i . 5. Valefio 'aggiunge una l u ñ g a e 
mab,!e "ota fopra i ] Maeftto d e g í f u f f i z i . 

TOMO V I L L 
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atto d'inopportuna parsimonia avea diminulto ií 
valore e la quantítá de* presentí i ai quali essl 
avevan diritto o per uso ó per tfattáto nelí' in. 
nakamento al trono dei nuovi liüperatori s 
Espressero e comunicarono essi a'loro nazionali 
un forte sentimento dell8 afFrontd che facevasl 
alia nazione. GÍi anímí dei loro capí fadímente 
irritabilí furono inaspriti dal sospetto di esser 
disprezzati ; e la marziaí gíóventú corsé iri folla 
ú * loro stertdardi. Avantí che VaíehtiniaftO fos-
se in istato dí passaré le a lp i , í villaggi della 
Gallia furono in í i amme; e prima che ií s m 
general Dagaíaifo potesse andaré iricontro agli 
Alemanníi ^uesti avevano g ü posto í í i sicuro 
gi l schiavi e le spoglie nelle foreste delía Ger-
inania. Aí principio deH'añno seguerite la mi-
íltar forzá d i tutta íá nazione ruppé in profon-
de e sode colonne ií riparo del Reno in ínez-
zo aí rigore d'un inverna settentrionale. furofl 
disfattí e feriti mortaímente due Conti Roma-
fti; e íe bandiere degíi Eruli e de! Bataví cal
dero tíélíé mani dei víricitori , che spiegafono 
con insultánti clamori e minaccíe i l trofeo del
ía loro vittoria . Le bandiere fufono ficuperafe; 
roá i Batavi non si eran purgati dalla fnácehíá 
del dísonore e della fuga loro agli occhj deí seve» 
fo iof giudice. Vaíentiniano era d'opinione, cfie 
i suol soídati dovessero apprendere' a temeré ij 
íor comandante prima che potessero cessare ^ 
temeré ií nemico. Furono solennemente adúnate 
le truppe, ed í tremanti Bataví circondati daÜ 
armata Imperiale. Vaíentiniano allora sallito su! 
Tribunale quasi che sdegnasse di puniríacodardia 

con 
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con la morte, impresse una marca d* indeleblle 
ingominia negli uffiziali , la cattiva condotta e 
pusillanimitá de' qaali si trovó s che era .stata 
ía prima occasione della dísfatta . I Batavi 
furon deposti daí loro grado, spogllatidalle ar-
mi , e condannati ad esser venduti per ischia 
vi al maggiore offefente . A questa tremenda 
sentenza le truppe caddero prcstrate a térra : 
supplicarono che si quietasse lo sdegno del lo! 
ro Sovhmo; e si protestarono, che se egliaves-
se accordato loro di fare un'altra prova, si sa-
rebbero dimostrati non indegni del nome di 
Romani e di suoi soldad . Valentiniano , che 
affettava della ripugnanza. finalmente cede' alie 
loro istanze: i Batavi ripresero le armi e con 
essé 1' invincibil risoluzione di lavare i l ' l o r di-
sonore nel sangue degli Alemanni ( 1 ) . Daga-
íaifo nveva scansato i l principal comando 5 e 
que!!'esperto Genérale, che aveva rappresentato 
forse con trcppa prudenza 1' estreme difficoítá 
dell'impresa , ebbe la mortificazíone di vedere 
avanti ü termine della campagna , che i l suo 
rivale GloVino ridusse quegli ostacoli a decisivi 
vantaggi sopra le forze disperse del Barbar! . 
Alia testa d'un ben disciplinato esercito di ca-
valleria, d' infantería e di truppe leggiere Gio-

v i 

c o A m m i a n . X X V l I . í . Z o f i m . 1. I V . p. a s S . v i e n f « p , 
preíTa la vergogna dei Batavi da un í b l d a t o c o n t e m p o r » . 
?eo per un l iguardo s i r o h o r í n Ü i f & t e , e ñ e ñ o n potev* 
^otercíTarc un Retoxc Greco del feguentc f eco ie . 



1^4 Istorta della decadema 
Vino s' avanzó con cauti e rapidi passi fino 3 
Scarponna ( 1 ) , nel territorio di Metz^ dove 
sorprese una grossa divisione d' Alemanni^ prL 
ina che avessero tempo di prender le armi ; ed 
animó i suoi soldad con la fiducia^ di imana
dle e non sanguinosa vittoria . ü n altra divL 
sione o piuttosto armata nernica dopo una aní
dele e licenziosa devastazione dell'ajacente pae-
se si riposava salle orabrosa rive della Mosd, 
la . Giovino, che aveva osservato i l terrenocoU' 
occhio di Genérale , tácitamente si approssimo 
per mezzo d'una profonda e selvosa valle fino 
3 poter distintamente conoscere 1' indolente si-; 
curezza dei Germani . Alcuni stavan bagnan. 
do le robaste lor membra nel fíame: altri pet-
tinavano i langhi e biondi loro capel i i j ed al-
t r i bevevano gran quantita di prezioso e deli-
cato vino . Ad un tratto essx udirono i l suo-
no della tromba Romana ; e videro nel^ loro 
campo i l nemico . Lo stupore produsse i l di-
sordine; a qaesto saccesse la faga c 1' abbatti-
mento; e la confasa moltitudine dei piü bravi 
guerrieri fu trafitta dalle spade e dai giavelot-
t i dei legionarj e degli aasiliarj , 1 fuggitivi 
corséro al terzo e piu considerabile corpo , che 
si trovava nelle pianure Catalaunie vicino a 

Seis.*9 

( O Ved. d ' A n v i l l e Ñ o t , de f a » * . G A I I U p, 587- l1 
sne delia Mofel la , che non e fpccificato da Afiim'ano , 
viene indicato chiaranaente da M a í c o v v I f l o t , d e g l i ¿ n t . 
G e r m á m f / j . •• • • 
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Scialons tiella Sciaiiipagna 5 furono in fretta ñ -
chiamati i distaccamenti sparsi ai loro stendar-
d i , ed i Capí dei Bafbari ammoniti ed i r rka t i 
dal fato dei loro compagni si prepararon© ad 
incontrare in una decisiva battaglia le vittorio-
se forze del Luogotenente di Valentiniano . I I 
sanguinoso ed ostinato combattimentó duro tut-
ta una giornata d'estáte con egual valore econ 
dubbio successo . Ma prevalsero finalmente i 
Romani con la perdita di milledugento soldad. 
V i restarono morti seimila degli Alemanní , e 
quattromila feriti • ed. i l Valente Giovino dopo 
avere inseguito i fuggitivi residui del loroeser-
cito fino alie sponde del Reno, tornó a Parigi 
a ricever 1' applauso del sao Sovrano e le inse- LuS1?í5 • 
gne del Consolato peí seguentc anno ( 1 ) . 11 
trionfo dei Romani fu macchiato in vero dal 
trattamento che fecero al Re prigioniero, i l 
quale fu da essi appiccato ad un patibolo, sen-
za che lo sapesse lo sdegnato lor Genérale . 
Questo vergognoso atto di crudeka, che potreb-
be imputarsi al furor deíle truppe , fu seguito 
dalla dellberata uccisione di witicab figlio di 
Vadornáis, Principe Germano , di costituzione 
di corpo debole ed infermiccia , ma d' un co-
raggloso e formidabile spirito . I I domestico 
assassino di lui fu instigato e protetto da' Ro

ma- ' 

(1) Son d c f c r m e quefte B a t t a g ü e da A m m í a n - X X V H . 
a' e da Zof imo 1 I v , p. ¿09.- che f ü j p o n e che Vaient inia . 
"o v i ít txovaffe ptefente. 

É É 
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tnani ( i ) ; e la violazione delle leggi cT umav 
nltá e di giustizla dimostra |a segreta loro ap. 
prensione del la dolcezza del decadente Impero, 
Rade volte nei pubblici consigli si adotta 1' u. 
so del pugmíT traditore , finattanto che si con
serva qualche fiducia nella forza aperta della 

rí lno"' Mentre gli Alemannl sembravano-^mília. 
pafíi? e t i dalle recenti loro calamita, resto mortificato 
fiiuno3 ^orS0g'lio ¿i Valentiniano dall' inaspettata sor-
an. 368*, Presa di Mogunziaco o diMentz, cittáprincipa-

le dell'alta Gerraania . Nel tempo meno sos-
petto 4'«na solennitá Cristiana Rando arditoed 
ahile Capitano , che ayeva lungamente preme-
dltato l'attacco, passo improvisamente 11 Reno; 
entro nella non difesa c i t tá , e ritirossi con una 
gran quantita é\ schiayi d' ambedue i sessi . 
Valentiniano risoívé di prenéere una severa ven-
detta su tutto i l corpo della nazione . Fu ou 
dinato al Conté Sebastiano d' invadere i l loro 
paese con le truppe dell' Italia e dell' lllirico 
probabilmente dalla parte della Rezia „ L ' Irm 
peratqre in persona accompagnato da Graziano 
suo figlio passo i l Reno alia testa d'una for-
midabile armata , che era sestenuta da ambe 
le partí da Gioyiano e da Severo , Generali 
della cavalleria e dell'infanteria dell'Occidente-
Gl i Alemanni essendo incapaci d' impediré la 

de-

í i ) Studii felicitante nefirorum occubult ; Animiano . 
X X V I I . i c . 
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dcvastazione Hei loro villaggi fissarono i l cam
po sopra un'alta e quasi inaccesslbil montagna 
nel moderno dacato di Virtemberga, e con fer-
mezza aspettarono P approssiinazion dei Roma-
ni , Valentiniano espose la propria vita ad un 
xmrninente pericolo per V intrépida curiositá , 
con cui volle persistere ad esplorare un passo 
segreto e non guardato . Una truppa di Barí 
bari usci ad un tratfb da un' imboscata ; e Y 
Imperatore , che sprono fortemente ií cavallo 
verso una ripida e sdrucciolevole scesa , dové 
lasciarsi dietro 11 proprio scudiere, e F elmetto 
magníficamente ornato d' oro e di pletre pre
cióse , Al segno di un assalto genérale le 
truppe Romane circondarono e salirono da tre 
diverse partí la montagna di Solicinio . Ogni 
passo, che facevano a accresceva loro l* ardore s 
ed abbatteva la resistenza del nemico j e do-
po che le riunite lor forze ebbero occupata la 
sommita del monte , impetuosamente spinsero 
i Barbari verso i l declive settentrionale , dove 
era situato ¡il Conté Sebastiano per impedir lo
ro la rítirata . Dopo tal segnalata vittoria 
Valentiniano torno ai suoi quartieri d* invernó 
a Treveri j dove promosse la pubblica gioja 
colla rappresentazione di trionfali e splendidi 
giuochi ( i ) , Ma i l saggio Monarca invece 

d'as-

( i ) Qufta fpedizione vien r i f c r i t a da A m m i a n o X X V H , 
lo . e celebrara da A u f o n í o M o f e í h i l quaie ftolta-
menre fuppone, cl ie i R o m á n i i g n o r a l T a o le forgenti del 
D a n u b i o . 

L A 
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d'aspirare alia conquista della Germanía, l lnli t^ 
la sua attenzione ali'importante e labariosa dí-
fesa della frontiera Galiica conrro un nemico , 
la forza di cui era rinnovata da uno sciame di 
Éoraggiosi volontarj 5 che di continuo venivanó 
dalle piú lontane tribu del Settentrione ( i ) . 
Sulla rive del Reno dalla sua sorgente fino 
alio stretto dell' Océano s' eressero del le fre-
quenti e considerabili fortezze e delle opportu-
m torr i ; i ' ingegno d' un Principe abile nelle 
arti meccaniche invento delle nuove operazio-
ni e delíe nuove a rmi ; e le süe numeróse re-
dute di gioventü si Romana che Barbara ve
nivanó esercitate rigorosamente in tut t i gli eser-
cizj di guerra . I I progresso dell'impresa, al
ia quale si opposero ora le modeste rappresen-
tanze, ed ora gli attacchi dei nemici , assi-
curcf la tranquillitá della Gallia peí nove se-
guenti anni dell' amministrazion di Valentinia-

Bors<?- no ( 2 ) . 

an. 371, Questo prudente Imperatore, che diligen
te-

( i ) I m m u n u e n l m n a t í o j a m ¡ n d e a h i n c u n a b u l l s f r l m l s 
*dr te ta - t e c d f u u m í m n i t r n t i a , l i a f a p i u s a d o l e f c l t , i i t f w f f * 
lon^'n f a c u l l s a f i l m e t u r t n t a f t á : A m m h n . X X V I I . 5. I l C o n 
t é de Buat H l j l o r . des Peup les de V E u r o p . T o r a . V I . p . jyo» 
a t t n b u i í c e ía fecondit^ d e g ü A m m i a n i alia fac i l i ta , con 
c u i adottavano gli ftranien. 
^ (2) A m m i a n o X X v i l I . 2. Zof im. I . I V . p. 214. Vit tore 

g í a v a n e fá m e n z í o n e del genio meccafiico di Vaient i -
n i a n o : n o v a a r m a m t d l t a r i i fingere t é r r a f e u l imo J i m w 
l a c r a , 
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teniente praticava le savie massime di Diocle-
ziano, pfocurava di fomentare e d' aceitar le 
interne divisioni delle tribü della Germania , 
Verso la metá del qnarto secólo i l paese (pro-
hábilmente della Lusazia e della Turingia )da 
ambe le partí dell'Elba era oceupato dalP i n -
costante dominio del Borgognoni, guerríero e 
numeroso popólo della fazza dei Vandaíi ( | ) , 
i'oscuro nome del quale appoco appoco s' estese 
ad un potente regno, e finalmente é restatoad 
una florida Provincia. Sembra, che lacircostan-
za piú cortsiderabile negli antichi costumi dei 
Borgognoni fosse la diversitá della civile edEc-
ciesiastica loro costituzione . Si dava i l nome 
di lUndino ai Re o Genérale, e quello di Si-
nisto al sommo Sacerdote della nazione . La 
persona di quest'ultimo era sacra, e perpetua 
la sua dignita; ma i l governo temporale tene-
vasi con un titolo ínolto precario . Se i suc-
cessi della guerra attaccavano i l coraggio o la 
condotta del R e , egli era immediatamente de-
posto 1 e ringinstizia dei proprj sudditi lo face
ra responsabile della fertilitá della terre e del
la regolaritá delle stagioni, che pareva dovere 
piu propriamente spettare al dipartimento Sacer-

do-

(1) Be l l l cofos & p u b i s i m m e i í f a v l r l h u s a f f l u e n t e s , &"lde0 

r w u e n i n s finlt'imls n n i v e r f i s . A m m i a n , X X V l I I . S . 7 



i j o Istoria delta, decadenza 
dótale ( i ) . I I dibattuto possesso di alcune 
saline ( z ) impegnava gli Alemanni ed i Bor, 
gognoni, a frequenti cómese; questi secondi fa. 
Gilmente furon tentati dalle sollecitazioni segre. 
te e dalle generóse offerte dell' Imperatore ; e 
con vicendevol credulitá s' ammise la favolosa 
lor discendenzg dai soldati R,oman!, che erano 
stati anticamente laciati di guarnigione nelle 
fortez^e di Druso, essendo questa coerente al 
mutuo loro interesse ( 3 ) . Tosco comparve un' 
armata di ottantamila Borgognoni sulle rive del 
Reno ; e con impazienza chiedevan Tajutoed 
i sussidj, che Valentiniano avea loro promesso; 
ma lusingatl furono a forza di scuse o dilazio! 

l i o -

(1) l o fon fempre i n d i n a t o a fofpcttare, che gl'Iftoii , 
es e T v.aggiatori f á c i l m e n t e r idacano a leggi g e n e r a ü dci 
f á t t i í l r a o r d m a r j . A r a m i a n . a tu ibui fce un coftume fimile 
CÍÍ' Kgitro j ed í Chinef i Phanno att i ibuito a l T a p í i n o a U ' 
Impero R o m a n o ( D e Guigncs H : f i * r , d e s H u n s T o r a . II. 
? , h p. 

( 2 ) S a l l n a r r . m f i n l u m q u e c t u f a ^ l e n t a n n h f t p ? í a m . 
W r A m m i a n . X X V H I . P u ó eíTcr che fi difputafsexo 
si pofsefso della S ¿ U , ñ a m e che produceva del fa!e , e 
che era ftato 1' QggertQ di antiche p u g n e . T a c i t . M a h 
A l l í , 57. e L l p U O ib. 

( 3 ) J a m i n d e t e m p o r l h u s p r i f c U f o l o l e m f e ( f e R o m a n a n 
X u r g u n d l i f c i u n t i e tale incerta tradiz ione appoco appoco 
prefe un afpetto icgolare : Qrof . ] . v i l . c . % Ef$a é di-
i trutta dalla decifiva teftimonianza di F l i n i o , che fece 1' 
iftoria di Dxufo e mi l i to in Germania ; P l i n . S e c E»; / , 

s- dcntr9 i fefsant'anni dalla m o n c di queH'eioe ; 
Germa n or um gener* ^ m ^ e Vindili, aucrutn Á r s U n ^ 
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n i , finattanto che dopo ayere inútilmenteaspet-
tato, furon costretti al fine di ritirarsi. Le ar-
mi e le fortificazioni deila frontiera Galilea fre-
narono i l furore del giusro lorosdegno ; la stra-
ge . , che fecero dei prigionieri, serví ad inas-
prire l'odio eredltario del Borgognoni e degli 
Alemanni . Si puo spiegar forse 1" incostanza 
del savio Principe mediante qualche alterazione 
delle circostanze; e puó esser che i l primo di-
segno di Valentiniano fosse queilo di spaventa-
re piuttosto che di distruggere; giacché si sa-
rebbe tolto ugualmente requllibrio del po t s j i 
coirestirpazione si deir.una fhe dell'altranazio. 
ne Germánica . Fra i Príncipi Alemanni Ma-
crlano, che col nome Romano apprese avea 
le arti di soldato e d i político, méri to 1' odio 
e la stima dell" Imperatore . Questi s' indusse 
a passare in persona cou una leggera e spedita 
truppa j l Reno, s' avanzó percinquanta miglia 
neir interno-del paese, ed avrebbemfailibUmen-
te ottenuto l'oggetto di sue ricerche, se le giu-
diziose misure di luí non si fossero sconcertate 
dall' impazienza delle sue truppe • Macriano in 
seguito fu ammesso ali" pnore di una personal 
conferenza coll'Imperatore : ed i favori che 
ne ricevé, lo fissarono fino alia morte nellasin-
cera e costante amicizia della Repubblica ( i ) . 

Era 

. Z 0 , ^ P e r r e . e ic negoziazioni x e l a t í v e a' Borgognoni 
H agh A l e m a n n i ( 9 n dil l intaraente riferite da A r a m i a n o 

M a r . 



Safsoní 

17 2 htoría áella . d&Cadenta 
Era i l paese coperto dalle fortificazioni di 

Valentiniano; ma le coste marktime della Gal . 
lia e delía Britannia erano esposte alie depre-
dazioni del Sassoni . Qüestó celebre nome 5 
peí guale noi abbiamo un dolce e domestico 
interesse, sfuggi di vista a Tác i to ; e nellecar
te di Tolomeo appena indica Y anguseo col 
lo della penisola Cimbrica , e le tre piccole 
isole verso la bocea dell' Elba ( í ) > Queseo 
piccolo territorio corrispondente al moderno 
Dncato di Slevvig o forse d'Holsíein non era 
capace di produrre quegl' immensi sciami di 
Sassoni, che dominarono sull 'Océano, che em-
pirono ie isole Britanniche del proprio linguag-
gio, del le loro leggi e colon ie, e che per tan. 
to tempo difesero la liberta del Settentrione 
dalle armi di Cario Magno ( 2 ) . Fácilmente 
trarremo la soluzione di qaesía difficolta dalla 

so-

Marce l l ino i X V I l f . 5. Í X I X . 4.. X X X . 3. Q í o f i o 1. V i l . 
c . _ j 2 , e le c r o n i c h e di G i r o l á m o e di Caf f iodoró deten 
minato alcune date', ed aggiungotro d e ü e c i i c o ñ a n z e . 

( 1 ) ETTI TOV «I-XÍVSE TH5 E:At/í?/)('<« •xípff-oi'íe-» Sci^ovfg ; n<\ 
pl- i ftretto d e l C h e r f o n e f r C t m b r l c o i S a f a n t . A l l ' e f t r e m í t í 
Sctrentrionale della penifola f e h ' é i l p r o f n ó ñ t o r í b C i n t -
br ieo di P l in io I V . 27. ) Tolomeo pone i l reliante dei 
a m h r í ^ e i r c m p i . V i í i t t í n t í ó frá i S a f o n t ed i c í m b i f 
con fe? ofeure t r i b u , che etano unite infierne fino.dal 
fefio f e e o í o fotto Ta ríazional d e n O m i n a z í o n e d i D < í » i . V e d ( 
C l u v e r . G e r m á n . y A n t i y . 1. I I I . c. 21. 22. 2 j . 

(3.) M . d' A n v i l l e E t a h u ¡ j f e m . des e t a f s de V E r n u r o p e p. 
ha determinato g l i eftcfi l i m i ü di Safsonia al i cm. 

j o di C a r i o M a g n o , 
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sornigiianza dei costumi e dalla libera costitu-
zione delle tribu del la Germania, che si unirá-
no Tuna coirakra nelle pii\ minute occorrenze 
di amidzia o di guerra . La sf.tuazione dei 
primitivi Sassoni l i disponeva ad ábbracciar ie 
pericolose professioni di soldati e di p i r a t i , ed 
il buon successo delle prime loro avventure 
doveva eccitare naturalmente l ' emníazione dei 
loro piú bravi paesani, che erano disgustati deU 
la trista solitudine delle loro boscaglie e mon-
tagne. In ogni stagiohe-^correvano glú per l ' 
Elba intere flotte di barche piene di valoróse 
ed intrepide corapagnie, che aspira vano a vedere 
1'immenso aspetro del 1'Océano, ed a gustareis 
ricchezza ed i l lu-sso d' incognitl mondi . Sem* 
brerebbe pero verisimile, che i piu copiosi ?.u.-
siliarj dei Sassoni si fosser somministrati dalle 
nazioni, che abitavan 1 migo i l id i del Báltico , 
Avevano esse delle armi e delle nav i , V arte 
della navigazione e l'abitudine della guerra ma-
ritt ima; ma la diñicoltádi passar le colonne d' 
Ercole settentrionali ( i ) , le quali per piit 
mesi dell* anno eran chiuse dai ghiaccio, l i m i 
tara la loro perizia e i l loro coraggio dentro i 

con-

( O L a flotta di Drufo invano t e n t ó di pafsare © a n c h e 
d 'avy i c inar í i al S u n d ( chiamato per una faci le í b m i g l L 
anza l e ' c o l o n n e d ' E r c o l e ) e non í u í n a ! p iu intraprefa 
t l̂e ^ed iz ione nayale ; T a c i t . de r m r l h . G e r r r t . c . 34. J , Í 
cognizione, che i Romani acguiftatono del le forze mari i í -
"me del B á l t i c o c . 44. 45. r 'ot tcnnero per mezzo dei v iag . 
gi che facevano per terrá id c a c a d e i r a m b f a . 



174 htoria delta decad&nza 
confini d'un spazioso lago . La fama del hr í 
tunati successl di queliis. che navigavano dalla 
boccá deU'EIba, dovea ben presto incitar!i ad 
attraversare lo stretto istmo; di Slesvvig , ed a 
lanclare íe íoro navi nell'ampio mare. Levarle 
truppe di pirati e di avventurieri, che combat. 
tevano sotto 1'istesso steiidardo 3 appoco appoco 
s' unlrono irí una societá permanente a principio 
di ruberie, ed in seguíto di governo . D ' una 
confederazion militare a grado a grado formossi 
nn corpo di nazione medianti le dolci operazio. 
ní del matrimonio e della consanguineitá; e le 
.drconvicine t r ib í i , che ne sollecitavanol'allean. 
za presero ií nome e le leggi dei Sassoni .Se 
11 fatto non fosse renduto certo dalle piü indu. 
bitabill prove, párrebbe che noí ci abusassimo 
della credulitá dei nostrí le t tor i , descrivendo i 
vascelli, ñei quali i Sassoni piratí arrischiaron. 
si a scherzare coi ííutti deíl8océano Germánico 
del canale Britanníco s é della baja dí Bisca.' 
gha . La chigiia del le lor larghe © piatte bar-
che erá formata di leggiero íegname; ma i la-
t i e le opere morte non eran che di viminí 
con una coperta di forti pelli ( i ) . Nel corso 

del-

C O Q u l n & s A r e m o r k a s p h a t a m S a x o n a t r a ü u s . . - , 
S f e r a b a t | c ü l p e l l e f a l u m f u l c a r e S r l t a n n u m x 
L u d a s & a f u f o ¿ l a u c ú r » m a r e findere U m b o . 

Sjdon. i n P a n e g y r . ^ v ' i t . jffp, 
l í b e n l o d í Cefare í m i r a in una par t i ro lare orcafione qnei 
IOZZI ma legger! v a f c e l l i , che s' ufavano ancora dagí i afef-
tanti i e l h B n t a n n i a C u m m t n t . d$ S t í í s C i v . I , 51, e G e í -
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delle tarde loro e distan t i navigazioni dovette-
ro sempre trovarsl esposti a' pericoli 5 e moho 
spesso allá disgraziá del naufragio, e gíi annali 
marit t imi dei Sassoni fu ron senza dubbio r i -
pieni di raggiíagli delle perdite che essi fecero 
sulle costé della Britannia e della Gallia. Má 
l'audace spirlto dei pirati bravo i pericoli tan
to del mare che del lido ; la lor perizia fu 
confefrnata dall' abitudini delle imprese i 1' Ínfi
mo' déí loro marinan era ugnalmente capace 
di maneggiaré un r e m ó , e d'^alzare una vela , 
che di regolare urt vascello 3 ed i Sassoni ¡si 
rallegravano ai raspet tó d'una tempesta, che oc-
cultava i loro disegni, e dispergeva le flotte 
nemiche ( i ) . Dopo d'aver acquístato W esat-
ta cognizione delle Provincie maritt íme d' Oc
cidente', esterero | ) i i \ oltre le loro déptedazio-
ni , ed i luoghi plü remoti avean ragion di te
meré per la lof sicurezza e I navigli Sassoni 
pescavan si poco, che potevan fácilmente r i -
mdilíar quafañta o cerito miglla su pei graii 
fiumi; tanto piccold era i l loro peso , che tra> 
sportavansí sopra dei carri da un fiume al l ' al-

tro 

ciiardf í í a « r . M t m o i r . mü\t . f o m . I Í . p . '4.1. 42. : ,Íc na» 
vi B r i t á n n i c h e farebbeio a l prefentc ftupire i l genio d i 
Cefare. 

( 1 ; P o í f o n trovarfi le m i g l i o r i n o t i z í e o r í g í n a l i r i -
fpetto ai pirati SafToni a p p í e f f o S i d o n i o A p o l l i u a i e 1. V I I I . 
£P!f i - V I . p. 2 2 ] . e d i t . S i r m o n d , , ed i l raigliorj C o m m e n -
mentario apprcflo 1* A b b . du Eos H l f t . c r l t . d t i * M a n a r , 
t r a n . T o m , I , l , X. c. x í . p . t^t^t%%. V i d ¡ anche p a g . 
7« . 7 » . 



i y 6 Istorta deüd decadenza 
t ro ; ed i pírat i , che erano entrad nelPimboc-
catura del!a Senna o del Reno, potevandiscen-
dere peí rápido corso del Ródano giu nel Me
diterráneo . Le Provincie marittime della Gal 
lia furon moléstate dai Sassoni sotto i l regno 
di Valentiniano; fu posto un Conté militare a 
difesa della costa o del confine Armorico ; e 
quest' uffiziale che non trovó la sua forza o abi. 
l i ta sufficience all" impresa , imploró l'ajuto di 
Severo Genérale dell'infantería . I Sassoni cir-
condati ed oppressi dal numero 3 furon costret-
t i ad abbandonare le loro spoglie, ed a cederé 
«na scelta truppa dell" alta loro e robusta gio-

• ventú per militar nelle ármate Imperial i . Essl 
11011 stipularono che una sícura ed onorevole ri-
t i ra ta ; e fácilmente accordossi tal condizione 
dal Genérale Romano , che medí ta va un atto 
di perfidia ( i ) non meno inumano che impru-
dente, finché restava in vita ed In armi un so
lo Sassone , che vendicar potesse la sorte dei 
siioi nazionali . I I prematuro ardore dell' in-
fanteria , che era stata posta segretamente in 
«na prcfonda val le , manifestó F imboscata : e 
sarebbero forse restad vittime del lor tradi-
men tó , se un grosso corpo di corazze eccitato 
dallo strepito della pugna non si fosse veloce-

m í i . t i - AV w i i r '.-j ... men-í.h 

<i) A m m l a n o X X V I I I . s- g íuf t i f i ca tale mancanza di 
de ai p i r a t i e ladrón i ; ed Orofio I , V I I . c . 32. efprimc 

chiaramente la vera lor colpa , v h t u t e 4 $ q u e a ^ l i t & -
te t e r r i h l l e s . ' " 
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mente svanzato a trar d'intrigo i compagni e 
ad opprimer Findómito valore dei Sassoni . ' s i 
salvarono alcuni prigionieri dal furor della spa-
da per spargere i l sangue ne!!' anfiteatro ; e 1" 
oratore Simmaceo si duole , che ventinove d i 
quei disperati selvaggi , strangolandosi con le 
proprie mani avevano impedito i l divertimento 
del pubbíico. I filosofi pero e culti cittadini d i 
Koma concepirono un profondo orrore quando 
furono informad , che i Sassoni consacravano 
agii Dei la decima delle loro prede umans e 
che determina vano a sorte gli oggetti del bár
baro sacrificio ( 1 ) . 

I I . Le favolose colonie degíi Egizj e dei Bman. 
i rojam , degli Scandinavj e degli Spagnuoli nia • 
che lusingavano l 'ambizione, e . divertivano la p-°r?í,e 
creduhta dei nostri rozzi antenati, sonó insensi-
bilmente svanite nella luce della scienza e del
la filosofía ( 2 ) . I I presente secólo é persuaso 

del-

. W f í " - T 1<S- pretende d i f a r ^ « a v í a m e , 
•lone de, f a c n nomi di S o c r a í e e deIJa filofofia . s idonio 
^efeovo dr C l e r m o h r potea c o n d e n a r e I- V i n . ep]íi % 
ton m l n t r e incoerenza i f a c f í f i z j umani dei SaíToni ' ' 

(2; N c l pr inc ipio « e l fecolo paffirto i l dotto C a m b d e n 
^ coftretto a d ^ u g g e r e con rlfpettdfo fcetticifnno H R o ^ 
obhH -n B r t t t \ T ^ ^ ora l fepolto in una tacita 
obb v-.onc con S c o t * figlia di f a r a o n e f e la numerofa l o . 
ro difCendCnZa_. P u r é io i b , che fi trovano ancora fra PÍÍ 

ífi fm^r.1/ IíIrda deÍ Camí,Í0n5 del la colonia MÍL 
pr fe^Y c ' ^ / " / C o n t e n t o della propxi^ condiz ioae 
prefente s atracca ad ogoi vifione d i p a f l a u o futura f u á 

TOMO V I L M 



178 Istorta della decadenza 
del la sempllce e ragionevole opinione , che íe 
isole della Gran Brettagna e dell' Irlanda fosse-
ro appoco appoco popolate dal vicino continen, 
te della Gal l ia . Si é conservata ia distinta me. 
mona d' un' origine Céltica dalla costa di Kent 
fino a i res t remi tá di Catness e d ' ü l s t e r nelía 
costante somigliánza della lingua, della religio. 
íie a dei costumi; éd i caratteri particolaridel. 
le tribu Britanniche possono attribuiisi natural 
tóente airinfluenza di circostanze accidental! I 
local i ( 1 ) . La provincia Romana era ridotta 
alio stato di civil izzata e pacifica servitü; i di-
r i t t i della selvaggia liberta s' eran ristretti agli 
angustí confini della Caledonia. Gil abitanti di 
quelia Settentrionale regione fino dal regno di 
Costantino eran di vis i nelle due grandi triba 
degli Scoti e déi Pi t t i ( z ) , che dopo hanno 

avu-

(1) T á c i t o , o p i u t t o ñ o A g r í c o l a fuocero di l u í pote 
offervarc k carnagione G e r m á n i c a o Spagnuola d i alcunt 
t r ibu Bri tanniche j ma la p i u moderata e d ich iarata lo" 
opinione era quefta : J n u n l - v e r f u m t a m e n a j i l r a a n t i , Qui
los u i c l n u m f o l u m o c c u v a j f e , c r e d i b i l e e f t . E o r u m f a c v a , it1 
p r e b e n d a s . . . S e r m o h n u d m u l t u r n d í v e r f u s : I n v i t a ^Agrk 
c X I . Cefare ha oíTei vate la fomigl ianza di ior xeligiont 
C o m m . de B e l l . O a l l l c . V I . I J . ed a l fue tempo 1'eroig"-
z ione dalla G a l l i a Bé lg ica era un fatto xecente o almew 
í f t o r i c o V . 10. C a m b d e n , lo Strabone Britannico , ha no-
d e í t a m e n t e deteiminato le> noftreger.uine ant ichita ( B r l t i ^ 
V o l . I . I n t r . p . 11 . X X X I . ) 

f C O Negl i o feur i e dubbj fenticri de l l 'ant i ch i ta Caledo
nia ho prefo per i m i é i condotticri due dotti ed ingegitf' 
íi abitatoxi d i M c n t a g n e , che p e í la nafeita e per 1'educa, 
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avuto una sorte molto diversa . E' restata e-
stinta la potenza e quasi anche la memoria del 
Pitti da'fortunati loro r iva l i ; e gil Scoti dopo 
d'aver conservato per piii seco!.i la dignitá d' 
un regno indipendente , hanno mediante un' u-
guale e volontaria unione accresciuto V onore 
del nome Inglese . La mano della natura ave-
va contribuito a fissare all ' antica distinzione 
degli Scoti e del Pi t t i .. I primi abitavan nei 
monti, ed i secondi nel piano. La costa orién
tale della Caledonia puo risguardarsl come un 
uguale e fertile paese, che anche in un rozzo 
stato d'agricoltura poteva produrre una quanti-
tá considerabile di grano ; e V epíteto di cmit-
mch, o mangiatori di frumento , esprimeva U 
disprezzo o l 'invidia del carnivori montagnuo-
l i . Puo la cultura della térra introdurre una 
separazione piu esatta di beni5 e 1' abitudine di 
una vita sedentaria ; ma la passion dominante 
dei P i t t i era sempre i'amore deíle armi e del-
ia rapiña ; ed i loro guerrieri 5 che nel tempo 
della battaglia solevan nudarsi 3 eran distinti a-

lione l o r o erano fpecialmente adattati a rale u í K z i o . V e d , 
le D l j f e r t a ^ i o m c r l t l c h e f u l l ' o r ig ine , a n t l c h ' t d ec. d e i C a l e -
don] d e l D o t t , G i o , M a c p h e r f o n L o a d r . 1768. i n 4 . e 1' I n -
t f o d u ü o n e a l í I f t o r U della, g r a n B r e t t a g n a , e d e l f I r l a n d a , d i 
G t c c o m » M a c p h e r f o n S c u d . L o n d r . 1,773. 4 . t e r ^ a e d l \ . l l 
Dott. Macpherfon era un min i l t ro dc l l ' i fola di Sk^y j ed 
e una circoftanza che fa onore al noftio fecolo , che n e l , 
3i remota fra l" E b t i d i fia í íata com^ofta an 'opera pie-
na d' crudiz ionc e di c r i t i c a . 
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l i ó Istoria ¿ella decadenzd 
gil occhj dei Róínaíii pér utío strafto costumeí 
che avevano , di coloriré i lor corpi con viví 
colori e con capricciose figure . La parte occi. 
dentale de!la Caledonia s'innalza irregolarmen-
te in selvagge e mulé montagne , che scarsa-
mente compensano i ! travaglio deiragricoltore, 
e sonó con maggior vantaggio impiegate nella 
pastura dei greggi . I montagnuoli si diedero 
dunqne alie occupazioni di pastori e di caccia. 
tor i i e siccome rade volte si fissavano in al 
cuna stabile abitazione , acquistaron i ' espressi-
vo nome di Scoú, che nella liñgua Céltica di-
cesi equivalere a qaello di ambulatori vagaban, 
di . G l i abitanti di uno steril terreno fu roo 
costretti a cercare un altro sussidiodi cibonell' 
acqua . I profondi laghi 3 e le baje , che vv 
tersecano i l loro paese , sonó abbondantemen-
te provvedute di pesce ; ed appoco appoco s1 
arrlschiarono a gettar le reti nell' Océano. 
La vicinanza dell 'Ebridi sparse in tanta copia 
lungo la costa occidentale della Scozia tentó la 
curiositá e miglioro la perizia loro ^ ed a grado 
a grado appresero l'arte o piuttosto l'abitudine 
di maneggiare le loro barche in un mar tem-
pestoso, e di regó!are i l notturno lor corso col 
lume delle ben note stelle . I due acuti pro-
montorj della Caledonia quasi toccano i iidi 
d i una spaziosa i sol a, a cu i per la sua lussiireg-
giante vegetazione fu dato i l nome di verde, 
ed ha conservato con una piccola diíferenza h 
denominazione d' Erin o Jeme, o Irlanda. Egü 
é probabik, che in qualche distante periodo d' 
antichitá 1« ferltili pianure d'Ulster ricevessero 

una 



DelP impero Romam. Cap. XXP*, 1S1 
tina cofonia di affamati Scoti} e che gil stfa-
nieri del Nord, che avevano ardko d* affrontare 
le armí delle legíoni5dilatassero le loro conqui
ste sopra i selraggi e non guerrieri abitanti 
d'im'isola solitaria . Egli é certo 5 che nelia 
decadenza del Romano impero la Caledonia 
1' Irlanda e 1'isola di Man erano abítate dagíi 
Scoti e che quelle congumte Tr ibu , che spes-
sO erano associate fra loro nelle imprese mi l i -
t a r i , erano altamente impegnate nei varj acci-
denti del la respettiva loro fortuna . Essl ten-
nero lungamente cara la forte tradizione de! 
comime lor nome ed origine ; ed i Missionarj 
dell" isola de' Santi, che sparser la luce del Cr i -
stianesirao nella Britannia Settentrionale, stabili-
ron ia vana opinierte, che gli Irlandés! lor na-
zionali fossero i padri natural! non meno che 
spirituali dell a stirpe Scozzese. Ci é stata con-
servata questa incerta ed oscura tradizione dal 
venarabile Beda , che sparse qualche raggio di 
luce sulle tenebre deli'ottavo secólo . Su ques-
to debole fondamemo a grado a grado s'eresse 
una grossa fabbrica di favole dai Monaci j due 
specie di persone , che ugualmente abusarono 
del privilegio di fingere . La nazione Scozzese 
con orgoglio male inteso adottó la sua Irían-
dése genealogía 5 e si sonó adornad gli annali 
di una lunga serie di Re immagmarj dalla 
fantasía di Boezio, e dalla dassica eleganza di 
Bucanano ( i ) , 

Sei 

d ) Si e á i t ta xiforgcre negli u l t i m i momenti di fuá t o . 
M j v i -



í S 2 h f o n a d d l a decadenza 

totóiñ Se* anni dopo la morte di Costantlno íe 
v á f i o n e ' Avínose irruzíoni degti Scoti e dei P i t t i richie-
d e i k sero la presenza del suo figlio minore, che re-
B n t a n * gnava nell' Impero occidentale. Costante visitó 
an! '34?. 1 suoi s t a t i Britannici ; ma possiam formare 
56$, " qualche giudizio dell'importanza deíle sueopera, 

zioni dal linguaggio del panegírico, che celebra 
soltanto i l suo trionfo sugli elemcnti, o in al. 
t r i termíni la buona fortuna d ' im salvo e feli.j 

ce 

v i n a , e vigorofamente fi e f o ñ e n u t a la difccr.denza Irían, 
dcfe degl i Scoti dal R e v , M . VVhita/^er I f i o J . d i M a n c k , 
fier v o l , I , p , 43 o. 431. ed I ¡ i o r l a g c n u l n a d e l B ' e t t o n i p>, 
v a t a t e . p . 154. 293. Puré con fe fía c g l f , 1. che g l i Scoti 
d ' A m m i a p o M a r c e l l i n o ( an . 340. ) erano g iaf labi l i t i reí. 
l a Caledonia , e che gli Scr i t tor i R o m a ni noa danno a!, 
enn i n d i z i o della loro emigrazione da un altro paele ja. 
che tut t i i racconti d i ta l i e m i g r a c i ó n i , che fi fon faíti 
o ammeí f i dai Eardi I r l a n d e i i , dagli I f tor ic i d i Scozia o 
dagl i ant i cuar ; Inglefi (Eucanano , C a m b d e n , U s h e r , Stil. 
l ingf leet e c . ) fono interamente í a v o l o f i j 3. che íreael le 
t r i b u I r l a n d e ñ mentovate da Tolomeo ( an. 15oO eran d' 
origine Caledonia j 4. che i l ramo Cadetto dei Princip' 
Caledonj della cafa di F inga l acqui f tó e poíTede i l regno 
d e l l ' l r l a n d a . Dopo q u e ñ e conceffioni la differenza che re-
fta frs M . VVhitaJ^ei ed i fuoi a v v e r f a r j , e piccola ed 
o feúra . J . ' iftc.ría g e n u l n n , che egli p r o d u c e , d 'unfergui 
rugino d ' O í f i a n , che si trasfer i ( n e i r j a n n o 320. > dall' 
I r landa ne l la Caledo nia , e fondata fopra un fupplemente 
conget turak alia poefia E r f a , e fopra la deboie teñimo« 
nianza di R i c a r d o d i Ciren< e ñ e r Monaco del Secó lo XIV. 
I I vivace fpirito de l l ' e rud i to ed ingegnofo Ant iqnar io f 
ha indotto a dimenticare la natura d' una queftione , che 
con tanta veemenza egli difeute, € tanto a j f e h t t a m c n v 
dec ide . 



DeIf Impero Ptornano, Cap. XXV. p.S | 
ce passaágiQ dai porto di Bologna a quello di San^ 
dvvick ( i ) . Le calamita, che i miseri Provin-
ciali continuavano a soíFrire per la guerra di fuo-
r i , e per la domestica tirannia , furono aggrava-
te' dalla debole e corrotta amministrazione de-
gli eunuchi di Costanzo; ed i l passeggiero sol-
lievo, che aver poterono dalle virtú di Giulia-
no, tostó svani per l'assenza e Ta morte del lo 
ro benefattore. Le somme d'argento e d' oro , 
che erano state a gran fatica raccolte o genero
samente trasmesse peí pagamento delle trnppe , 
furono intercettate dall'avarizia de'Comandan-
t i ; pubblicamente vendevansi le dimissioni, o al
iñen 1'esenzioni dal servizio mili tare; la mise
ria dei soldad, che erano ingiustamente spo-
gliati della legittima e scarsa lor sussistenza , 
gV induce va a spesse diserzioni ; erano rilasciati 
i nervi della disciplina; e le pubbliche strade 
inféstate dai ladroni ( 2 ) . L'oppressione dei 
buoni e l ' impunita dei malvagl contrlbuivano 
ugualmente a sparger neU'isola uno spirito d i 
malcontentezza e di ribellione; ed ogni suddito 
ambisioso, ogni esule disperato poteva concepi-

. re . 

( 1 ) H y e m t t u m e n t e s a c f a v k n t e s a n d a s c a l c a f i l s oceAnl 

¡ ü b r e m l s v e f t r i s . . . i n f p e r a m m I m p e r a t o r i s f a c í s m B r i t a n - ' . 

ñus e x f a v i t : J a l . F i r m i c . Matern . ¿ e e r r o r , f r o f . R e l i g i ó n . 

p. 454.. ed.it . G r n o v . a d c a l e M l n u c , f i i - c . V e d . T Ü k m o n C 

H i f i . des E ^ p e r . T a t n . I V . ¡>. j j í . ^ 

(2) L i b a n . O r a t - f a t e n t . c . X X X t k . p. z S * . Qaefto f U -

ivofo palTo i sfuggiro a l ia d i l igenza degli I n g U ü n o ü t i 

a n t i c u a r } , 

M 

Él 



284 Isioria delia decadenza 
r e una speranza ragionevole di sovvertire i l de-
bole e distratto governo della Britannia . Le 
fiemiche tribu Settentrionali, che detestavan f 
orgoglio e i l potere del Re del mondo, sospe
sare i domestici loro odj ; ed i Barban della 
térra e del mare, gli Scoti cioé, i Pi t t i ed i 
Sassoni} si difFuser con rápido ed irresistibil furo-
re dallamuraglia d'Antonino fino a ' l id idiKent . 
Nella ricca e fértil provincia della Britannia 
erasi accumulata ogni produzione della natura e 
delT arte, ogni oggetto di comoditá o di lusso > 
che quelli erano incapael di formar col trava-
gi io , o di procurarsi per via del coramercio 
( 1 ) . Un filosofo puó deplorare in vero 1' eter
na discordia del genere umano; ma dovrá con-
fessare, che la brama dalla preda é un eccita-
mento piú ragionevole che la vanitá della con
quista , Dal tempo di Costantino fino a queL 
lo de' Plantageneti questo rapace spirito conti
nuó ad agiré sui poveri e robusti Caledonj; ma 
quell'istesso popólo, la generosa umanita del 
quale pare, Che inspirasse i canti d'Ossian, fu 
disonorato da una selvaggia ignoranza delle vir-
tu della pace e delle leggi della guerra, l lo ro 
Meridional! vicini han provato e forse esage-
rato le crueleli depravazioni degli Scoti e de* 

Pit-

(1) I Ca lcdonj lodavano e defideravano l 'o to , i deftríe-
11, i lumi ec. dello firaniere , Vtá l a D l j f e r t , d e l D . B l a l r 
foprA OJJiAn V a l . I I , f . 343. e 1' I n t r t d i i ^ l e i H d i M . M a e f h i r . 
fon. p , a<fi.285. 



m i ? Impero licmam. Cap. X X K 1S5 
Pi t t i ( i ) j e gli Attacotti ( 2 ) , valorosa tribu 
¿ella Caledonia prima nemici e poi soldati di 
Valentiniano , da un testimone di ved uta sonó 
accusati di essersi deliziati nel gustare la carne 
umana. Si dice , che quandd andavano a cac-
cia nei boschi, attacc .vano plü i pastori che i ! 
bestiame, e che ávidamente sceglievano le píu 
deltcate e carnose parti si degli uomini che 
dalle donne, quali essi preparavano per -gli or-
ridi loro convlti ( 3 ) . Se realmente si é tro-
vata nelle vicinanze della commerciante e let-
terata cittá di Glascovia una razza di canniba
tí , si possono rawisare nel corso deli' istoria 
Scozzese gli opposti estremi d' una vita sel-
vaggia e civilizzata . Queste riflessioni tendo-

no 

f t ) L o r d L í t t l e t o n ha r i f e m o circoftanziaramente I f t o r . 
d ' ' B u r l e . í i i V o l . I . p. 182. ed i l Sig. David D a r y m p l e ha 
brevemente r a m m « n t a t o ^ A n n a U d i S c o x l a VÚI. J . p, «9. una 
barbara i r r u z i o n e degli Scoti in un tempo ( an. ( 1137. ) 
in cu i ¡a l egge , la r e í i g i o n e e la focicta doveva avere ad-
d o l c í t o gl i ant ichi loro c o í h m i . 

( z ) l A t t A c a t t i he l l i co fa , h o r a m u m n a t í o : A m m i a n . X X V I I . 
8. Cambden ha reftituito I n t r o d . p . C L I U . i l loro vero no» 
me nel tefto di Giro lamo . L e truppe degli Attacott i , che 
Girolamo aveva veduto ncl la G a l l i a , farono in feguito po-
fte n e l ! ' I t a l i a e n e U ' l l l i r i c o N o t l t . I . V l l j . X X X I X X L . 

(3) C u m tpfe a d o U J c e n t u t u s i n G a l l í a v i d e r l m ^ í t t a c t t t a s 
( » Sco los ) g e n t e m B r l t a n n l c a m h u m a n l s -vefet c u m l b u s i & 
cum p e r filmas p o r c o r u m g r e g e s & a r m e n t o r u m p e c u d u m q u e 
r e p e r ¡ ¿ n t , p a f i a r u m nates , & f e m l n a ' f u m p a p i l l a s f o l e r e a i -
faindere $ i r h a . f o l a s e l b o r u m d e l i c i a s a r b s t r a r l . Ta le e l a 
teftimonianza di G iro lamo T o m . I I . p . 75 , , di t u i non ho 
lagione di poxrc in dubbio la v e z a c i c á . 
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no ad ampliare i l giro delle nostre idee , ed 
a secondare la placevoís speranza , che la nuo-
va Zelanda in quakhe secólo futuro possa pro, 

. durre un Hume deU' emisfero Meridionale. 
Mzion*e Ogní messaggio, che attraversar poteva il 
de i iaBr i , canale Britaiinico , portava alie orecchle di Va-
tannia lentiniano le piu triste e terribili nuove ; e X 

í V á \ 1 ' per atore fu tostó informato , che i due mi-
T e o d o - litari Comandanti del la Provincia era no stati 
fl0« sorpresi e tagliati a pezzi dai Bar bar i . Fu 
*",o?ír7' spedito in fretta Severo Conté dei domestici , 

e con ugual ceíeritá richíamato dalla corte di 
T r eve r i . Le rappresentanze di Giovino non 
servirono che ad indicar la grandezza del ma-
le ; e dopo una lunga e seria deliberazione fu 
affidata la difesa o piuttosto la ricuperazione 
della Britannia al l * abilitá del valor oso Teodo-
sio . Le imprese di tal Genérale , che fu pa
dre d' una serie d'Imperatori , si son celébrate 
con particolar compiacenza dagli scrittori di 
quel tempo : era pero degno del loro applauso 
i l reale suo mér i to ; e fu ricevuta dall' esercito 
e dalla provincia la scelta di lui 3 come un si-
curo presagio di vicina vittoria . Ei prese il 
momento favorevole alia navigazione ; e pose 
in térra sicure le numeróse e veterane truppe 
degli Eruli e dei Batavi, de' Gioviani e dei 
V i t t o r i . Nella sua marcia di Sandwich a Lon-
dra Teodosio disfece varj corpi di Barbari , l i 
beró una moltitudine di schiavi, e dopo aver 
distribuito ai soldati una píceo!a parte delía pre
da acquistossi fia fama d'una disinteressata giu-
stizia con restituiré U rimanente ai iegittimt 

pro 



DsIP Impero Romano, Cap XXV. 1S7 
proprietarj . I dttadini di Londra , che ave-
van quasi dispefato della loro salute , spalartca-
ron le porte; ed appena Teodósio ebbe ottenu-
to dalla corte di Treveri T importante ajoto di 
urt Luogotenente militare, e d'urt Governatore 
civile, esegui con saviezza e vigore 11 laborio
so disegno di liberar la Britailñia . Si rlchia* 
marono ai loro stendardi i soldati vaganíi ; un 
editto di general perdono dissipo i pubblici t i -
mori , ed i l gradito suo esempio alleggeri i l 
rigore della marzial disciplina . I I variabile mé
todo di guerreggiare dei Barban , che divisi 
in piú corpi infestavan la térra ed i l mare , 
lo privó della gloria d' una segnalata vittoria j 
raa si conobbe i l prudente spirito e la consú
mala perizia d'un genérale Romano nelle ope- ^ ^ 
razioni di due campagne , che liberarono 1' una 
dopo T altra ogni parte della provincia dalle 
mani d'un crudele e ra pace nemico . Fu di
ligentemente restituito lo splendore alie citta e 
la sicurezza alie fbrtificazioni dalla paterna cu
ra di Teodosio , i l quale con la forte sua de-
stra confinó i Caledonj tremanti nel angoloset-
tentrionale dell' isola , e perpetuó col nome e 
con lo stabilimento della nuova provincia d i 
Vaknza le glorie del regno di Valentmiano(i) . 

La 

(1) A m m í a n o ha fuccintameate defcritto X X . 1 . X X V I . 
f. X X V I I , 8. X X V I I I . i , tat ta la fexic d«Ua g u e r r a B¿i -
t í n n i c a . 
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ta. voce della poesía e del panegírico puo ag. 
giunger forse con qualche grado di varita , che 
le incognite región), di Tule imbrattate turón 
dal sangue dei Pi t t i ; che i remi di Teodoslo 
percossero i flutti deU'Océano iperboreo; e che 
le remote Orcadi furon la scena della sua vit. 
tona navale sopra i pirati Sassoni ( i ) . Ei | 
scio la provincia con una buona e splendidare. 
pucazione , e fu im mediatamente promosso al 
posto di Genérale della cavalleria da un Prin
cipe, che appíaudir poteva senza invidia al me. 
rito dei proprj sudditi . Nell ' importante po. 
sto deíra í to Danubio i l conquistatore della Bd 
tannia represse, e disfece le ármate degli Ale-
manni, avanti d'esser destinato a sopprimerela 

A f r i c a . nbelhone deU'Africa. 
T i r a n m a 111. H Principe , che ricusa d' esser giudl 
m a n o . c ^ apprende al popólo a resguardarlo comecom. 
a n . j s í . plice del suoi ministri . Si era per lunso tem. 

po 

C O H o r r e f e l t . . . r a t l b u s . . . h n p e r v U T h u l e . 
U l e . . . nec f a l f o n o m i n e P i ó l o s 
B d o m u i t , S c o t u t n q u e v a g o m u c r o n e f e c u t u s 
F r e g i t H y p e r b z r e A s r e m i s a u d a c i b u s u n d a s . 

C l a u d i a n . in I I I . Conf . H o n o r i i v. 5 j . 
• - ° . M a d u e r u n t S a x o n » f u f o 
O r c a d e s ; i n c a l u i t P l f t o r u m f m g u l n e T h u l e , 

t _ „ S o t o r t i m c ú m u l o s fie v i t g l a c i a U s Jen¡e . 

Í V , 0tt/ ,^• ^ ' , í r - v- Vedal í •mche Pacato tn P¿. 
» e g v e t e * . X j i . 5. M a non é facile i l ñ f f a r c i l valore ín-

^ t t n ^ r r m e ^ o - si ^ " a g T n í o 
le v i t tonc B n u n n l c h e di Eolano S t a t . S V v . V 3 coi ve-



D&iP Impero Romano, Cap. XXF, í % ? 
po esercltato i l comando militare dell ' Africa 
dal Conté Romano , ed a quel posto non era 
inferiore la sua abilitá ; ma siccoine i i sórdido 
interesse era í'único motivo di sua condotta , 
egíi agiva in mol te occasioni come se fossesta-
to nemico delta provincia, ed amico dei barba-
ri del deserto . Le tre floride cittá di Oea , 
di Zeptis, e di Sabrata , che sotto i i nome di 
Trípoli ave vano gia da gran tempo stabiíita 
una unione federativa ( i )3 fu ron costrette per 
la prima volta a chiuder le porte contro un* 
estile invasione ; moíti dei loro piú onorevoli 
cittadini furon sorpresi e massacrati i saccheg-
glati i villaggi ed anche i sobborghi; ed estir-
pate le v i t i e gl i alberi fruttlferi di quel ricco 
territorio dai maíiziosl seívaggi di Getulia . I 
miseri Provinciali imploraron la protezion di 
Romano j ma presto s' accorsero che i l loro Go-
vernatore militare non era meno crudele e ra-
pace dei Barban . Poiché non erano essi ca
pad di somministrare i quattromila cammelli 5 
e l'csorbitante donativo , che egli esigeva pr i 
ma di marciare in soccorso di Trípoli , la sua 

do-

( i ) A m m i a n o fa fpeflo menzionc del loro conclllum an. 
n u u m , leg¡t¡mt,)n &c. L e p t i s e Sabrata fono da gran tempo 
d'ftrutte i ma la c i t ta di O e a , patr ia d ' A p u l e j o , fioriíce 
ancora foito la prov inc ia l denominazione di T r í p o l i .Ved. 
Cellar. Gsogr. a n t i q . Tom. I I . P. I I . p a g . 8. D ' A n v i l l e 
O»o¿-r. ^4nc¡«n, J t m , I I . p. 71, 73. C M a r m o l ^ i f r i q u t T o m . 

f , 5 « a . 



t$o Istoria della decadenza 
domancla equivaleva a un rifiuto , e poteva es-
ser giustamente accusato come í ' au tore della 
pubblica calamita. Nell'annuale assemblea del 
le tre cittá fu roño eletti due Deputati per por
tare a'píedi di Valentiniano la sólita offerta di 
una vittoria d 'oro , ed accompagnar questotri. 
buto di dovere piuttosto che di gratitudine coll' 
umile loro querela di essere i medesimi rovi. 
nati dal nemico e traditi dal loro Governatore. 
Se la severith di Valentiniano fosse stat?, ben 
regoiata, avrebbe dovuto cadere sulla rea te. 
sta di Romano . Ma i l Conté moho esperto 
nelle arti della corruzione a vea mandato unve-
loce e fedel messaggiero per assicurarsi della 
venale amicizia di Remigio Maestro degli Uffi-
z] . La saviezza del consiglio Imperiale fu in-
gannata dairartifizio , e raífreddatone 11 fgiusto 
sdegno della dilazione . Finalmente quando la 
replica dalle doglianze fu giustificata dalla reí-
terazione delle pubbliche angustie , fu spedito 
dalla corte di Treveri i l notaro Palladlo ad esa. 
minar lo stato dell'Africa e la condotta diRo-
mano . Fácilmente si disarmó la rígida im-
parzialitá di Palladlo ; fu egli tentato a riser-
vare per se una parte del tesoro pubblico, che 
portava seco peí pagamento delle truppe; edal 
momento, in cui fu testimone a se stesso del 
proprio delitto, non poté piú ricusar d' attesta-
fe I ' innocenza ed i l mérito del Conté . Si di-
chiaró frivola e falsa l ' accusa dei Tripolitani ¡j 
e da Treveri fu rimandato nell* Africa Palladlo 
stesso con una special commissione per iscuo-
prire e perseguitare gli autori di quell* empia 

eos-
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cospirazione contro i rappresentanti del Sovra-
tío . Le sae ricerche maneggiate furono con 
tanta destrezza e felicita , che obbligó i citta-
dini di Leptis , che di fresco avean sostenuto 
un assedio di otto giorni , a contraddire la ve-
ritaidei proprj loro dec re t í , ed a censurar la 
condona del !or deputati . Dalla temeraria e 
caparbia crudeltá di Valentiniano si pronunzió 
senza esitare «na sanguinosa sentenza . Per es-
presso comando dell' Imperatore fu pubbllcamen. 
te decapitato in Utlca i l presidente di Tr ípol i , 
che aveva preteso di aver compassione delle an
gustie delía provincia'; furon posti a morte quat-
tro distinti cittadini come complici dell ' imma-
gínaria frode s e a due altri fu tagliata la l i n -
gua . Romano superbo per 1' impunitá ed i r -
ritato dalla resistenza continuó a godere i l co
mando militare, finattanto che gl i Africani pro
vocad furono dall'avarizia di lu i ad unirsi alio 
stendardo ribelle di Firmo i l Mauritano ( 1 ) . 

Nabal padre di lui era uno del piü ricchi ^+be1",. 
e potenti Frincipi Mauntam che nconoscessero p¡rmo . 
la Sovranita di Roma. Siccome pero aveva la- an. 372. 
sciato dalle sue mogli o concubine una numero
sa prole, ardentemente si disputava intorno al
ia ricca sua eredita s e Zamma uno del figli di, 

esso 

( i ) A m m i a n . X V I I I . 6, I l TiWtmom H ' tft.des E m f e r , T o m ' 
f i 25 . 676. ha d i f c u f í b le difl icolta cxonologiche d e l l 
tóoiia de l C o n t é R o m a n o , 
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esso in una domestica rissa fu uccíso da Firmo 
fratello di luí . L'implacabile zelo, col quale 
i Romani procederono alia lettima vendetta di 
questo omicidio, si potrebbe atrribuire soltanto 
ad un motivo d'avarizia o di odio personale : 
ma in quest'occasione le lor pretensión! eran 
giustej la loro influenza era potente; e Firmo 
chiaramente conobbe che egli o doveva presen
tare i l eolio al carnefice, o appellare dalia sen-
tenza del concistoro Impelíale alia sua spada 
ed al popólo ( i ) . Esso fu ricevuto come 
i l liberator della patria j e tostó che si vide , 
che Romano non era formidabile che ad una 
sommessa provincia, i l Tiranno dell* Africa d i 
venne un oggetto d' universale disprezzo. La 
rovina di Cesárea, che fu saccheggiata e brucia-
dai licenziosi Barbar!, convinse le cittá refrat-
tarie del perico!o che correvano restando; la po
tenza di Firmo si stabili almeno nelle proviiv 
cié della Mauritania e della Numidia; e pare. 
va che egli non fosse piú dubbioso che nell* 
assumere o i l diadema di Re Mauritano o la 
porpora di Romano Imperatore. Ma gl ' impru-

den-

( i > L a c r o n o l o g í a d ' A m m i a n o e fconneíTa ed o feúra j 
cd Orofio I . vil. c. ? p . 55!. ed\t. H a v e r c a m p . fembra, 
che ponga Ja r ivoluzione di F i r m o dopo k morte di Va, 
-ent irmno e d i V a l e n t e . I l T i ü e m o n t H l f t . Z e , E m p e r . T o m . 
V. p. (S9r. procura di nettar la ftrada . N e ' piit sdraccio. 
l evo l i fentiei i po í f iamo affidsrei d i pazienre e ficuro mu. 
IQ dc l l e a lp i , 
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tlentl ed infelici Africani presto s" accorsero 
che in questa inconsiderata rlvoíuzione non ave-
vano a sufficienza esaminata la propria lorofor-
za o rab i l i t á del lor condottiero , Avanti che 
aver potesse al cuna certa notizia, che V Impe-
tator d'Occidente avesse determinata ía scelta 
di un Genarale, o che si fosse preparata una 
flotta di trasporti alia bocea del Ródano , ad 
un tratto egli seppe; che i l gran Teodosio con 
una piccola truppa di veterani avea preso térra 
presso a Igi lgi l i o Gigeri sulla costa dell* Afrí-
ca; ed i l t i mido usurpatore fu oppresso dalla Jeo^0" 
superioritá del valore e del genio militare . p e / a T -
Quantunque Firmo avesse armi e danaro la A f r i c a -

cüsperazione di vincere lo ridusse immediata- an'37r 
mente all'uso di quegli artifízj che nel medesL 
mo luogo^ed in simili circostanze si erano pra-
ticati dair astuto Giugurta . Ei tentó d1 ingan-
nare con un' apparente sommissione la vi^ilan-
za del Genérale. Romano, di sedurre la íedel-
tá delle sue truppe , e di prolungar la durata 
delia guerra coll'impegnar 1'una dopo l 'altrale 
trib^ indipendenti delP Arfica ad abbracciare 
i lpa r t i to , ed a protegiere la fuga di esso. 
Teodosio imitó í 'esempio, ed ebbe i l successo 
del suo predecessore Metelio . Quando Firmo 
m aria di suppilcante aecusó la sua temerita, 
ed umilmente sollecitó la clemenza del!' Impe-
ratore. i l Luogotenente di Valentiniano lo ac-
colse., e lo licenzió con un amichevole abbrac-
Ci05 ™a. premurosamente richiese i sodi e so-
stanziall contrassegni d' un pentimento sincero ; 

TOMO V I L N né 
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né dalle assicuranzioni di pace si poté mal per-
suadere a sospendere per un momento le opera-
zioni d'un' attiva guerra . Dalla penetrazlon 
di Teodosio fu scoperta un oscura cospirazione; 
e soddisfece senza mol ta ripugaanza i l pubbli-
co sdegno, che segretamente ave va eccitato . 
Mol t i dei rei compUci di Firmo furono abban-
donati secondo i l costume antico al tumulto d' 
una esecuzion mil i tare; mol ti. al tr i piú , me
diante 1'amputazione di ambe la m a n í , contl 
nuarono a presentare un istruttivo spettacol d' 
orrore; l'odlo del ribelli era accompagnato da 
t imore; ed il t imore, che avevano dei soldatl 
Romani , era mese o] ato con una rispettosa ara-
mirazlone. Fra le iniménse pianure della Geto-
l i a , e le innumerabiii valí i del monte Atlante 
era impossibile d'impedir la fuga di Firmo ; e 
se avesse 1' usurpatore potuto stancarela pazieiv 
za del nemico, avrebbe posto in sicuro la sua 
persona in fondo a quiche remota solitudine, 
ed avrebbe potuto aspettar la speranza di-'una 
futura ribellione . Ei fu vlnto pero dalla per-
severanza di Teodosio 5 che avea fatto un' infles-
sibile rlsoluzione di non terminare la guerra 
che con la morte del tiranno e d' involger nel-
la rovina di luí qual tinque nazione Africana, 
che avesse ardito di sostener la sua causa. Alia 
testa d'un piccolo corpo di truppe , che rare 
volte eccedevano i l numero di tremila cinque-
cento uomini, i l Genérale Romano avanzavasi 
con una costante prudenza senza temeritáesen-
f̂ a timore, nel cuore d'un pac se, in cui venl-

va 
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va attaccato alie voke da eserciti di ventimila 
Mauritania La fermezza della sua disciplina d i -
sordinava l ' irregolaritá dei Barban; essi erano 
sconcertati dalle opportune ed ordinate sueriti-
rate; restavan continuamente delusí dalleignote 
risorse dell'arte militare, e sentirono e confes-
sarono la giusta superioritá che aveva sopra di 
loro 11 Capitano d' una civilizzata nazione. A í -
lorché Teodosio entró negli estesi dominj d' 
ígmazen Re degli Isaflensi, l'altiero Selvaggio 
doniandó in termini d i diffidenza i l sao nome, 
e i'oggetto di sua spedizione: lo sonó ( repli-
„ có i l forte e non tímido Conté ) io sonó i l 
„ Genérale di Valentiniano Signore del mondo, 

che qua mi ha spedito a perseguitare e puniré 
5, un disperato ladronc. Dallo súbito nelle mié 
„ maní ; e sii certo, che se non obbedirai agli 
5, ordini deir invincibile mió Sovrano, tu ed 
„ i l popólo, su cui regni , sarete totalmente 
„ dis t rut t i , , . Tostó che Igmazen fu convinto , 
che i l suo nemlco avea forza e risolutezza cal 
pace d'eseguire quella fatal minaccia, consentí a 
comprare una pace necessaria col sacrifizio d* 
un reo fuggitivo . Le guardie, che furon po-
ste alia custodia della persona di Firmo, g l i 
tolsero qualtinque speranza di fuga; ed i l Mau
ritano Tiranno dopo d'aver estinto col vino i l 
sentimento del pericolo del use l'insultante tr ion-
10 dei Romani st/angolandosi da se stesso la 
notte . I I suo cadavere , che fu 1' único pre. 
senté che Igmazen poté offerire a l l ' Imperatore, 
f'1 con disprezzo gettato sopra un cammello; e 
feodoslo riconducendo le sue vittoriose truppe 

N a a Si-
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a Sit if i , fu salutato dalle plü vive acclamazionf 
di gioja e di fedeltá ( i ) . 

S'era perduta T Africa pe'vizj di Romano 
deca 1 e ricuperata per le vir tu di Teodosio : ora la 
tatoPa riostra curiositá puó vantaggiosamente occuparsi 
C a r t a g í . 'm investigare i l trattamento che i due Genera, 
*en' 6 l i rispettivamente ottennero dalla Corte Impe-

n'J7 * ríale . Era stata sospesa l 'autoritá del Conté 
Romano dal Comandante genérale del la caval-
leria; egli era stato posto in sicura ed onore-
vol custodia fino al termine della guerra , I 
suoi delitti eran dimostrati con le piü autentL 
che prove; ed i l pubblico aspettava con impa-
zlenza. i l decreto di una rigorosa giustizia . Ma 
i l parzlale e potente favore di Mellobaude V 
animó a ricusare i legittimi suoi giudlci , ad 
ottenere delle replícate dilazioni a fine di pro* 
curarsi una folla di favorevoii testimonianze, e 
finalmente a cuoprire la rea sua condotta col!' 
altro delitto della frode e della finzione . Ver
so i l medesimo tempo i l restauratore della 
Britannia e dell' Africa sopra un incerto sospet-
t o , che i l nome ed i servigj-.-di luí fossoro su-
periorí al rango di suddito , fu ignominiosa
mente decapitato a Cartagine. Non regnava plü 
Vaíentiniano; e la morte di Teodosio non me. 

no 

í i ) A m m i a n . X X I X . 5. I l t e í ro d i q n e ñ o lüf igo cápito» 
lo ( d i ( ju indic i pagine in quarto ) e mut i la to ¡e, c o n o t t o j 
e la narraz ione é ambigua p e í tnancanza d ' indicazioni 
cronologiche e g c o g r a í i c h e » 
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no che r i m p u n i t á di Romano si puo giusta. 
mente attribuire alie arti dei Ministri ,cheabu.. 
sarono della confidenza , ed ingannarono Tines-
perta gioventu dei suoi figli ( 1 ) . 

Se Ammiaño avesse usato per avventura la del¡. 
geográfica sua esattezza nel descrivere le ope- frica 
razioni Britanniche di Teodosio, noi avremmo 
con ardente curiositá seguitato i distinti e do-
mestici passi della sua marcia . Ma la tedio
sa enumerazione delle incognite e non interes-
santi tribu dell'Africa si puó ridurre alia gene-
rale osservazione, che esse erano tutte della ñe
ra stirpe dei Mori • che abkavan gl' Interni sta-
bilimenti delle provincie della Mauritania e del
la Numidia, paese, ( come in seguito si éch i -
amato dagli Arabi ) dei datteri e delle locus-
te ( 2 ) ; e che siccome andava nell' Africa de-
cadendo la potenza Romana, insensibilmente si 
ristrirtgevano i l i m i t i della pulizia dei costuml 
e della cultura dei terreni . Oltre gil u l t im! 
confini de'Mauritani, i l vasto ed inospito de-
serto del Sud s' estende piu di mille miglia fino 
alie rive del Nigro . Gl i Antichi , i quali ave-
vano una cognizion molto debole ed imperfec
ta della gran Penisola deirAfrica, ¿furono alie 

vol

co Attimian. X X V I I I . 4. Orófio 1. V l í . c. 33. p. 551, 
552. Girol. c h ron. p, 157. 

(2) Leone AfriCafJO nel tJÍaggl di Ramufio Tom. I t f e h 
78. 8 j . ha fatto una curiofa pittura si del popólo dje del 
paefe, i l quale vien pía minutamente defcritto a z i V * A f r i ~ 
** 4 ¡ M t r m v l Tara . H f . p. r-54., 

N | v 
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volte indotti a credere , che dovesse la zona 
tórrida restare perpetuamente priva d i abitato-
r i ( s ) ; ed alie volte divertivano la ior fan
tasía con empire quel voto intervallo di uomi-
ni senza testa o piuttosto di mostri ( 2 ) 5 di 
satiri con le corna e col piede forcuto ( 3 ) 
d i favolosi centauri ( 4 ) , e di umani pimmel ! 
che facevano un'audace e dubbiosa guerra con-
tro le grue ( 5 ) . Cartagine avrebbe trema-

C») Tale inabitabile zona fu appoco appoco ridottadai 
tnigjíoramenti fatti alTantica geografia da quatantacinque 
a vintiquattro 9 anche fedici gradl di latitudine. Ved. u» 
r a dotta e giudiziofa nota del Dott. Roberfon / / . d' ^4mer, 
Vol. I . p. 421?. 

( ? ) I n t r a ^ J í credere libet , v i x )am homines , & magls 
femtferi . . . Blemmycs, f a t y r i ¿re. Pomponio Mela I . 4 . 
P- EdiP , Vo(f^ in 8, Pliuio fpiega filofoficamente ( V I , 
35. ) le irregolarita della natura , che con. creduUtd egli 
aveva ammeíle V. §. 

C3) Se i l Sátiro era 1'Orang-oimng , o la grande feimia 
umana di Buffon mfi. nat . Tom. XIV. p. 43. ec. pote real, 
xnente farfi veder vivo uno di qnella fpecíe in AleíTandría 
nel regno di Coftantino . Contuttoció refta fempre qualche 
difficolta fopra la converfazionc che ebbe S. Antonio con 
uno di quei pii Selvaggi nel deferto della Tebaíde ; G u o l / 
f.;í. P a u l . E r e m . Tom. I . p. 238. 

^ 4 ) S. Antonio incontro anche uno di q u e j í i moñri 
l'efifíenza^ dei quali fu foftenuta feriamente dall* Impera-
tor Claudio. I I pubblíco fe ne tideva j ma i l fuoPrefet-
ío deirEgitto ebbe la cura di mandare l'artiíiciofa prepa-
jazione di un corpo imbalfamato d' un Hl^ocentauro che 
fu cpnfcrvato quafi per un fecolo nel palazzo Imperiale. 
Ved. Plm. H/y?. nat . V H I . 3. e le giudiziofe offervazioní 
di Frercc Mem. d e f e c a d . Tom. V I L p. j a r . 

(S) L a favo.la d:ei pimmei é antica quanto Omero 22?^. 
111. 6. I pimmei dcll'India e dcU* Etiopia erano ( trifpi. 

tha. 
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to alia strana notizía che le terre di lá dall' 
equatore eran piene d'innumerabili popoli, che 
non differlvano dall" ordinaria figura della s'pecie 
umana , che nel colore •> ed i sudditi del Ro
mano Impero avrebbero potuto ansiosamente 
aspettare, che quegli sciami di Barban , che 
uscivan dal Settentrione presto incontrassero dal
la parte del mezzodi del nuovi sciami di Bar
bar! ugualmente formidabili e fieri . T a l i os-
curi terrori si sarebbero invero disslpati dalla 
piü esatta cognizione del carattere degli Africa-
ni loro nemici . L'inazione per altro dei Ner i 
non sembra che sia 1'efFetto né della v l r t u , n é 
della debolezza loro . Soddisfanno essi, come 
i l resto degli uomini, le loro passioni ed appe-
t i t i j e le vicine tribu si trovan frequenteraente 
impegnate in atti d'ostllitá ( 1 ) . Ma la rozza 
loro, ignoranza non ha inventata mal verun ar
me efficace di difesa o di distnizione ; pare , 
che siano incapaci di formare alcun piano este

so 

thami ) alri ventifette pollici^ Nella primavera marciava 
la lor cavaüeria ( Copra ca,pre e montón)) in militare or. 
dinanza per diñrugger le ova de'le grue : aliter (dice Plin.) 

h t n r i s greglbus non reftftlt. L s loro cafe erano fórmate di 
tejía, di foglíe e di gufci di conchiglie Ved. Plin. V I , 
JSv V I I . 2. e Strabone I . I I . p. 121. 

( i) I Volumi I I I . e I V . della í i imabile .SWíV del v m g . 
& dcfcxivon lo flato prcfente de'Neri . Le nsaioni delle 
cofle marittime lí fon civ'ilizzate ptl commcrcio Europeo ; 
e queüe deii'interno del paefe fono fíate roigUorate dal . 
Je color,ic Mortfche . 

N 4 
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l o o h tór ia deüa decadetizet 
so di governo o di conquista; e le nazianídeí^ 
la zona temperata fácilmente hanno scoperta 
rinferiorltá del le loro potenze intellettuaü , e 
ne hanno abusato. Ogni anuo s'imbarcarto dal
la costa del la Guinea sessantamila Neri per non 
tornar mai plu al nativo loro paese; ma sonó 
imbarcati in catene ( i ) ; e tal continua emi-
grazione che nello spazití di due secoli avrebbe 
potuto somministrar delle ármate da soggiogar 
tutto 11 globo, acensa la reitá dell'Europa e la 
debolezza dell 'Africa, 

laorien. i v . Era stato fedelmente eseguíto dalla 
te .Guer- , i . t» . , , . . . b . 
ra per. parte dei Kornam i ignominioso trattato, che 
fiana. salvó l ' esercito di Gioviano; e siccome avevand 
M . JÍÍS. essi rinunziato solennernente alia sovraniía edal-

leanza dell'Armenia e dell ' Iberia , quei t r i tu -
tarj due regni si trovarono esposti sertza prote-
zione alie armi del Monarca Persiano (2 ) . En
t ró Sapore nel terriorio dell' Armenia alia testa 
d'un formidablle esercito di corazze, di arcieri, 
e d'infantería mercenaria, ma era un invaria-
bil costume di esso i l mescolare la guerra con 
ía negoziazione, e rlsguardar la falsitá elosper-

giu-

<i) m j l . H'dof. e Pollt. Tom. IV. p. 192, 
(2) E'origínale c deciíiVa la teftimoníanza ds A nimia no 

X X V I I . 12. Si fon confuirán Mose di Corenc l . I I I . c . 17. 
P' áíP« e c. 24. p. 159. e Procopio De Bel l . Pers. 1,1. c, 
S. p. 17- E d . L c u v r , , ma bifogna far ufo con diffidenza 
e cautela á\ qneft'iftorici, che confordono i fatti fra lo. 
re diftinti, ripetono i raedefimi avvcnimenti, e v'ínfexi. 
icono degli ítravagsnti lacconti. 
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gluro 5 come gli istrumenti piu eífica^ci della 
política reale. Egíi affettó di lodare la pruden
te e modérala condotta del Re d' Armenia; ed 
11 non difidente T i raimo si lasció persuadere 
dalle replícate asSicurazioni d'urt' insidiosa ami-
cizia a dar la propria persona in mano ad un 
infido 6 cradel nemico. l u mezzo adunosplen-
dido convito fu posto In catene d' argento , 
quasi fosse un onore dovuto al sangue degli 
Arsacldi; e dopo una breve dimora nella tor
re deiroblivione ad Ecbatana fu liberato dalle 
miserie della vita per mezzo o del suo proprio 
pugnale, o d i quello d'un assassino . I I regno 
dell' Armenia fu ridotto alia condizione d' una 
provincia Persiana; ne fu divisa 1' amministra-
zione fra un nobile Satrapo 3 ed un favorito 
Eunuco; e Sapore senza indugto marció a sog-
giogare i l marziale spirito degl'Iberi. Sauroma-
ce, che per concessione degl' Imperatori v i re-
gnava, fu espulso dalla forza superiore j ed i l 
Re dei Re insultando alia maestá di Roma 
pose i l diadema sul capo all ' abjetto suo vassai-
lo Aspacura . La cittá d' Artogerassa ( i ) fu 
rúnico luogo dell' Armenia , che ardisse resi-
stere alio sforzo delle sue a rmi . I I tesoro de
posítate 4n quella forte rocca tentava l ' avari-

zia 

( i) Forfe Amgera , o Ardis , íbtto le mura di cui re-
fio ferito Cajo ñipóte d'Augufto. Quefta foxtez,za era íi-
laata fopra Amida vicino ad una delle íorgenti del T í g r i , 
Ved, 4'Anvillc G o g r , mt* Tom, I I . p. ioí. 
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zla di Sapore; ma i l pericolo d'Olimpiade mo, 
glie o vedova del Re d'Armenia eccitó la pub. 
biica compassione , ed animó i l disperato va. 
lore dei sudditi e soldad di essa . I Persiani 
faron sorprési e rispinti sotto le mura d' Arto, 
gerassa da una coraggiosa e ben concertata sor-
t i ta che fecero gl i assediati . Ma di continuo 
si rinnovavano ed accrescevan le forze di Sa-
porej s'esauri finalmente i l disperato coraggio 
della guarnigione; cederono all'assalto le mura; 
e r altiero vincitore dopo d'aver messo a ferro 
e fuoco la ribelle cittá condusse vía schiava u-
na sfortunata Regina , che in un piü prospero 
tempo era^stata destinata per isposa del figlio 
d^ Costantino ( i ) . Se pero Sapore trionfava 
giá della fácil conquista d i due regni dipenden-
t i , presto s' accorse che non puó dirsi soggio, 
gato un paese , finattanto che agisce negli ani-
m i del popólo uno spirito d'ostilita e di contu-
macia . I Satrapi , ai quali fu egli costretto 
d'affidarsi, abbracciaron ia prima occasione che 
ebhero di riguadagnar l'affezione dei loro com. 
patr iot t i , e di segnalare 1' odio immortale che 
a ve vano al nome Persiano . Gli Armeni e gl' 
Ibe r l dopo la lor conversione risguardavano i 
Cristiani come f a v o r i t i e d i magi come oca 
m l ü deü'Ente Supremo , V influenza parimente 

del 

O ) 11 Tillemont H i / . des E m p e r , Tom. V.p.701. pro. 
va colla cionologia , che Olimpiade fa madxc di Para. 
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, del clero sopra un popólo superstlzioso agiva 
. in favore di Roma, e finattanto che i succes-
. sori di Costantino disputarono con quelii d 'Ar -
i taserse la sovranitá delle intermedie provincia , 
• 1& connession religiosa, che avevan fra loro por! 
. | to sempre un vantaggio decisivo dalla parte del-
) 1'Impero . U n numeroso ed attivo partito r L 
• ccmobbe Para figlio di Tirano per legittimoSo-
> vrano d 'Armenia; ed i l diritto di esso al tro-
; no avea le sue profonde radici neir ereditaria 
> successione di cinquecento anni . Per unánime 
í consenso degl'Iberi fu diviso ugualmente i l pae-
) se fra' r ivali due Principi;; ed Aspacura , che 
) era debitor del diadema all'elezione d i Sapore 
1 fu costretto a dichiarare , che 11 rlguardo pe? 
. suoi figliuoli, ch' eran ritenuti in ostagiodal T i -
i ramio, era 1'único riflesso , che 1' impediva dt 
. rhiunziare apertamente all'alleanza della Persia. 
. L'lmperator Val ente, che rispettava le conven-
> zloni del^trattato, e che teme va d' ímpegnar 1' 
i Oriente in una perlcolosa guerra , "tentó con 
. lenti e cauti passi d i sostenere i l partito Ro-
; mano nei Regni d' Iberia e d' Armenla . Dodi-
' ci Legioni stabilirono 1' autoritá di Sauromace 
i sulle rive del Ciro . L ' Eufrate era difeso dai 
- â!ore d'Arinteo . Una potente armata sotto 
i jj comando del Conté Trajano, e di Vadomair 

Re degli Alemanni si acquartiero nei confini 
del!' Armenia Ma fu strettamente ordinato 
^ro d i non essere i p r imi a commettere delle 
ostilitá, che potessero interpretarsi come un' in-
írascrizion del trattato : e tale fu i ' implícita 
obbedienza del Genérale Romano, che i solda-

t i 

i 
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t i si ritirarono con esempiare pazienza sotto Ü 
na pioggia di dardi Persiani, finatcanto che aves 
sero chiaramente acquistato un giusto diritto ad 
una legittima ed onorevol victoria . Queste ap, 
parenze di guerra pero insensibilmente si ridus. 
sero ad una vana e tediosa negoziazione . Ara
be le parti sostenevan le lor pretensioni con 
mutui rimproveri di ambizione e di perfidia ; 
e sembra che i l trattato origínale fosse espres. 
so in termini moho oscuri , giaeché fuíono es. 
se ridotte alia necessitá d* inconcí udentemente 
appellarsi alia parzial testimomanza de' Genera-
l i di ambedué le nazioni , che sí era no trovati 
presentí al trattato medesimo ( i ) . L'invasio-
ne dei Goti e degli Un n i , che poco dopo seos, 
se i fondamenti del Romano Impero , espose 
le Provincie deU'Asia alie mani di Sapore. Ma 
1' etá cadente e forse le infermitá del Monam 
gli snggeriron delle nuove massime di modera-

An. 380. z ' 0 n e e ¿1 pace < La sua morte , che accadde 
nella plena maturltá d' un regno di settanta ai!, 
n i , cangió in un istante la corte ed i consigü 
della Persia; e probabilmente ne fu impiegata 
r attenzione nelle domestiche turbolenze, e nei 

f i ) Ammíario X X V I I . 12. X X l X . 1. t x x . 1. 2. ha ¿t-
Ccritto gli avvenimenti della guerra Perllana fenza le dí
te. Mose di Corene H i f t . >Armen. I . I I I . c. 28. p. 2 6 1 . ' ' 

j r . p. 2(S«. c. J J . p. 271. fomminiftra degli ahri fatti i 
e fomjnanKfHe difficUc i l diñinguexe i l venodal favojoí'i 

É l 
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ílistantí sforzi di una guerra Car mama ( 1 ) • 

s- Nel godimento del la pace si perdé la rimem-
á branza delíe antiche ingiurie ; fu permesso ai 

Regni del!'Armenla e detl'Iberia peí reciproco ¿ ¡ " " ^ 
sébbene tácito consenso di ambi gl' Imperj di An. 584» 
rlprendere la dubbio&a loro neutralita ; e nei 
primi anni del regno 41 Teodosio giimse a Co-

; staníinopoli un ambasceria Persiana per iscusare 
s- i mal gmstificabili passi del precedente regno; 
S- e per oíferire, come un tributo d'amlclziaoan-

che di rispstto uno splendido donativo di gem-
a- nie, di seta e di elefanti del!'India ( 2 ) . 
iti Nella general pittura degli affari Orienta- A w e n . 
o- U sotto i l regno di Valente le avventure di turc 'h 

" fc . . . . . . . . Para Re 
,s' Para tormano uno degu oggetti piu singo!an e d^rme-. 
«fi di maggior eolpo . I I nobile Giovane alie per- nia. 
fe suasioni d'Olimpiade sua madre era fugito at-
& traverso l'armata Persiana, che assediava Arto-
1 gerassa, ed aveva implorato la protezione dell' 
I Iinperator dell'Oriente . Pei tiraidi suoi con-

sigli Para fu alternativamente s sostenuto e r i -
íli chia-

<i) Arrafcrfe fu fu ere lio re e fratello ( cuginogermaoo ) 
del gran Sapore , e cuftode del fuo figüo Sapore 111. 
(Agat, I. IV . p. 136. E d l t . L e n v r . ) Ved. V i s t o r , XJnlver . 
Vol. X I . p. 8 5. 162. Gil Autpri di quell" opera di&guale 
hanno compilato i fatti della dinaftia SaíTonia con erudi-
?ipne e diligenza Í ma e male intefo il método di divide, 
re in due diñinte ftoiie ie narrazioni Romane e l e O r i e n , 
tali. 

(2) Pacat. i n Paneg. Vet. J C I J . 22. ed Oxof. Ub. V i l . c. 
34. I ñ u i n q u e tum fcedus est, cjuo tmiverfus Oriens ufytie 
*m Kvnc 1 an, 416. ) trA»^»lÍUj$me f r u U u r . 

É 
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thiamato, restituito ai suol stati , e tradko . 
Furono per qualche tempo eccitate le speranze 
deglí Arment dalla presenta del lor naturale 
Sovrano ; ed i ministri di Valente s| persua. 
devano di mantenere i ' integritá della {wbblica 
fede, se non concedeva egli al suo vassaílo di 
prendere i i diadema ed i l titolo di Re . Ma 
presto si pentirono della loro impmdenza. Re. 
staron confusi dai rimproveri e dalle minaccie 
del Monarca Persiano . Ebbero anche ragione 
di dlffidare dell'Índole crudele ed incostante di 
Para medesímo, che sacrifícava le vite dei suol 
sudditi piü fedeli ai piü tenui sospetti , e te-
neva iina^ segreta e vergognosa corrispondenza 
coll' assassino del proprio padre e col nemico 
della sua patria * Para sotto lo specioso pre-
testo di deliberare coll* Imperatore intorno ai 
comuni loro interessí fu indotto a discendere 
dalle montagne dell 'Armenia, dove 11 suo par. 
t i to era in armi , e ad affidare la prop-ria in-
dipendenza e salute alia discrezione d'una pér
fida corte . I I Re dell' Armenia ( giacché ta* 
le appariva egli ai proprj occhj , ed a quelli 
deíla sua nazione ) fu ricevuto coi dovuti ono-
r i da' Governatori del le Provincie per le qualí 
passava; ma quando arrivó a Tarso nella Cili-
cia 3 sotto^ varj pretesti fu arrestato i l progresso 
del^ suo viaggio j si gaardavauo con rispettosa 
vigilanza i suoi muovimenti ; ed appoco appo-
co s'accorse d'esser prigloniero nelle mani dei 
Romani . Egli soppresse al lora lo sdegno, cuo-
pr i i suoi t i m o r i , e dopo d' essersi preparata 
segretamente la fuga, montó a cavallo contre-

cen-
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eento de'suoi fedeli seguaci . L* uffiziale , chs 
stava alia porta del suo appartamento , i inme
diatamente par tedpó tal fuga al Consolare del-
la Cicilia, che lo sopraggiunse nei sobborghl , 
e tentó senza effetto di dissuaderlo dal prose
guiré quel temerario e pericoloso disegno . Fu 
ordinato ad una legione d' inseguiré i l fuggiti-
vo Reale ; ma V inseguí mentó del!' infantería 
non poteva daré gran fastidio ad un corpo di 
cavaileria leggiera, e dopo 11 primo nuvolo di 
dardi, che fu roño scagliati nell' aria; precipito
samente si ritirarono alie porte di Tarso . Do
po una continua marera di due giorni e due 
notti Para giunse coi suoi Armen! alie sponde 
dell'Eufrate; ma i l passaggio del fiume, che do-
ve roño traversare a nuoto, portó seco della d i -
lazione e della-perdlta . I I paese esa in a rmi ; 
e le due strade, che non eran sepárate che da 
wno spazio di tre miglia , erano state prese da 
milie arcieri a cavallo sotto gil ordini di un 
Conté e d* un Tribuno . Para avrebbe dovu -
to cederé alia maggior forza , se 1' accidéntale 
arrivo d' un viaggiatore suo amico non gliaves-
se manifestato i l pencólo ed i mezzi per evi
tarlo . Un oscuro e quasi impervio stntiero 
per un folto bosco condusse in slcuro la trup-
pa Armena, e Para si era lasciati dietro i l Con-
te ed i l Tr ibuno, mentre stavano essi pazien-
temente aspettando l'arrivo di lui per le pub-
Wiche strade . Tornarono dunque alia Corte 
ítnperiale scusando la lor mancanza di diligen-
2a o di successo j e seriamente addussero in lor 
^ifesa, che i l Re d 'Armenia , i l quale era un 

abi-

11 
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abile mago, aveva trasformato se stesso ed I 
compagni, ed era passato avanti ai íor occhj 
sotto un'altra figura . Tornato Para al .nativo 
suo regao, tuttavia continuo a professarsi ami-
co ed alleato dei Romani ; ma questi troppo 
aspramente 1'ave vano ingiuriato per lasciarlo i» 
pace, e fu pronunziata nel consiglio di Valente 
la segreta sentenza del!a morte . Fu commes, 
sa la fataie eseciizione di essa alia sottil pru-
denza del Conté Trajano; ed egli ebbe i l mé
rito d' insinuarsi nel la confidenza del crédulo 
Principe in modo, che poté trovar la comodi-
t á di trafiggergli i l cuore . Para fu invitato 
ad un banchetto Romano, che era stato prepa-
rato con tutta la pompa e lusso Oriéntale , il 
luogo risuonava di grata música , e la compa* 
gnia era giá riscaidata dal virio, aliorché i l Con
té ritirossi per un momento, sfoderó la spada, 
e diede i l segno dell' uccisione . Iinmediata
mente corsé addosso al Re d' Armenia un ro
busto e disperato Bárbaro j e quantunque egli 
bravamente difendesse la propria vita con la 
prima arma che a caso gil capito nelle mani , 
la mensa dell' Imperial comandante resto mac-

. chiata dal sangue reáie d' un ospite e d' un al-
Af.t J74» i >-n , , , . 1 

ieato . l a u t o eran deboii e malvagie le massi-
me dei governo Romano, che per giungeré 
un fine dubbioso di político interesse , cruclel-
mente si violavano in faccia al mondo le leg-
gi delle nazioni ed i sacri dir i t t i dell' ospitati-
tá ( i ) . V. Nel 

( O Ved. ap. Ammian, X X X , i . le avveature di Para . 
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V. Nel pacifico ititerval!o di trent' anni i 
Romani assicuraron le loro frontiere, ed i Go- J|Dinu" 
ti estesero l loro dominj. Le vit torie 'ddgrand' q u i K i ' 
Ermanrico ( 1 ) , Re degíi Ostrogoti, ed i l piCi Erman. 
nobile nel la stirpe degli Amal i , si son parago-
nate dalí'entusiasmo del suoi nazionali alie i m 
prese d'Alessandro con questa singolare e quasí 
iiicrediblle differenza', che lo spirito marziaie 
dell'Eroe Gótico, invece di esser sosteauto da!, 
vigore della gloventu , si manifestó con gloria 
e successo neU'ultimo periodo della vita uma
na fra Teta di ottanta e di centodieci anni 
Le indipendenti tribu furon persuase o costret* 
te a riconoscere i l Re degli Ostrogoti per So-
vrano della nazione Gótica: i capi dei Visigoti 
o dei Tervingi nnunziarono al titolo Reale 
ed assunsero i l piu basso no me di Ghidict • e 
fra questi Atanarico, Frltigerno, ed Alavivo era-
no i piú illustri peí personale lor mérito non 
meno che per la vkinanza alie Provincie Ro
mane . Quelle domestiche conquiste , le quali 
accrebbero la forza militare d'Ermanrico, este
sero anche gli ambiziosi disegni di luí . Essoin-

va-

Mo5e dt Corenc lo chiama T ír ida te j e ricconta una ¡un. 
ga e non improbabile ñoria di Gnelo fuo figlio , che in 
jeguito dsvenne popolare nell" Armenia , e provoco la gc^ 
'oíia del Re allora regoante I . I I I . c, 21 . ce. p. 25;. 

(1) Sembra che il bíeve racconto del regno e de!le con-
quiíle d'Ermanciro íla un^ dei piu ftiraabil! frammenti , 
che Giornande abbia prefo, c. 28. dalle Gotiche ño i i e d' 
Ablívio o di C-fllodoro . 

TOMO V I L O 



l i ó Istorta del!a decadeftza 
vase gli adjacenti paesi del Nord e dodicí COIT-
siderabili nazioni, delle quali non si possono 
esattamente definiré i nomi ed i l i m i t i , 1' una 
dopo l'altra cederono alia su^eriorita delíe ar-
m i Gotiche ( i ) . Gl i Erul i ' , che abitavano 
le pantanose terre vicine alia palude Meotide, 
eran celebri per la loro íbrza, ed agilita; ed in 
tutte le guérre dei Barban veniva con ardore 
soliecitato , ed altamente stimato V ajuto della 
loro infantería legglera . Ma lo spirlto attivo 
degli Eruli fu soggiogato dalla lenta e costante 
perseveranza dei Go t i ; e dopo un'azion sangui
nosa, nella quale restó morto i l Re , i residui 
d i quella guerriera tribuí divennero un utile au
mento aU'esercito di Ermanrico . Marció al lora 
esso contro dei Venedi non abili nell ' uso del. 
le a rmi , e solo formidabili peí loro numero , i 
quali occupavano la vasta estensione delle pía-
mire della moderna Pollonia . I vittoriosl Go
t i , che non eran di numero inferiori ad essi • 
prevalsero nella pugna per causa dei vantaggi 
decisivi della disciplina e deü'esercizio . Dopo 
cT aver sottomesso i Venedi, s* avanzó 11 con-

q u i -

( i ) M. de Buat U i s t . des Peuples de V E u r . Toro. VI. p. 
311. 329. va inveñigando con maggiore indnñria cheeffet. 
to le nazioni dómate dalle armi d' Ermanrico. EÍ nega 
1' efiftenza dei Vafinobruncl per caufa dell' ecceffiva lun» 
ghezza del loro nome. Eppuré T lnv ia to Francefe a Ka* 
tisbona o a Dresda d«ve aver travexfato i l pac fe dei M f 
d i o m a t r í c i . 
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quistatore senza alcana resistenza fino ai con-
fini degli Estj ( 1 ) , antico popólo, di cui tut-
tavia conservas! i l nome della provincia d'Esto
nia . Quei remoti abitantl ddla costa Báltica 
si sostenevano mediante i lavori dell' agricoltu-
ra, s'arricchivano col commercio dell' ambra , 
ed erano addetti al caito speciale della madre 
degíi Dei . Ma la scarsitá del ferro costrin-
geva i guerrieri Estj a contentarsi di clave di 
legnoj e si attribuisce la riduzione diquel ric-

xo paese alia pmdenza piuttosto che alie armi 
d'Ermanrico . I suoi stati , che s'estendevano 
dal Danubio al Bál t ico, includevano le native 
reglón!, ed i moderni acquisti del Goti • ed es-
so regnava sopra la maggior parte della Ger-
mania e qualche volta con la cmdeltá di t i -
rannoj ma regnava sopra una parte del globo 
incapace d i perpetuare e di adornare la gloria 
dei suoi Eroi . I I nome d'Ermanrico é quasise-
polto nell'obblivione; appena si ha notizia del-
le sue imprese; e pare che i Romani stessi igno-
rassero i progressi d'un'intraprendente potenza, 

minacciava la libertá del Nord e la pace 
dell'Impero ( 2 ) . 

1 G o -

(O L'edizione di Grozio Jornandet p. 642. porta i l no. 
me di cAes tr l . Ma la xagronc ed i i MS. Ambroliano han-
no reftituito quello di <Aestii , i coftumi e la fituazionc 
ÚC1 ^«al» ü xapprcfentáno dal pennello di Tácito G e r m . 
c' +5. 

(2) Ammíano XXXI , j , offerva in terminigcncxali; E r . 

O z 
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%%2 Istoria delta decndcnza 
í Goti avevano contratto un ereditarlo at-

taccamento al 1'Imperial di Costantino, del 
guerra potere e liberalitá del quale tante segnalate pro. 
ootka. ve aveaii ricevute . Essi rispettavan la pubbli. 
an. 3 6 6 . ca pace . e se aiie yolte qualche truppa os tile 

ardiva di passare i i confine Romano , tale ir. 
regolare condotta candidamente si attribuiva all' 
indómito spirito della Barbara gioventít . 11 
disprezzo, che avevano per due Principi nuovi 
ed oscuri innalzati al trono per una popolare 
elezione, inspiró ai Goti piu ardite speranze ; 
e mentre formava del dlsegni di riunire le con. 
fedérate loro forze sotto i l medeslmo stendar. 
do della nazione ( i ) , furono fácilmente tenta. 
t i ad abbracciare i l partíto di Procopio , ed a 
fomentare col pericoloso loro soccorso la discor
dia civile dei Romani . 11 pubblico trattato 
non avrebbe richiesto pirt didiecimila ausiliarj; 
ma con tanto zelo adottossi questo disegno dá¡ 
capi de'Visigoti, che Tarmata , la quale passó 
i l Danubio, ascese al numero di trentamilauo-
mini ( 2 ) . Essi marciarono con la snperba per. 

sua-

mifificlit . , . nohiUJfíml Re^í'í , & per multa fortlter f a U i 
vlcinls gentlhus formldatis (¿re. 

( i ) Valens , , . docetur relatlonlbus D u c u m , gentem G f 
thorum ta t em¡e f ta te intaciam , Ideoque favijUtrnam, eonff» 
tantem tn •ununt ad fervadendum p a r a r i collimitia Thrada' 
r u m . Amniiano X X V I . 6 . 

( 2 . ) M. de Buat Htfi. des Peuples de V^Éurop, Tom. VI. 
jp. 332. ha Con efattezza determinato il vero numero di que-
ü i aufiliarj. 1 treroila d'Ammiano, ed i diecimila di zo. 
íimo nen erano che le prime dívifioni dell' armara Gótica. 
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suasíone, che í ' invindbiíe loro valore avrebbede-
cisa la sorte del Romano Impero; e le Provin-
cie della Tfacia gemerono sotco i l peso dei Bar
ban, che spiegavano Tinsolenza di padrón! e la 
licenziosa condotta di nemici . Ma r intempe-
ranza, che solleticava i loro appetiti , ne ritar-
do i l progresso; e prima che i Goti potessero 
avere alcuna certa notizla della dlsfatta e della 
morte di Procopio , conobbero dallo stato di 
difesa , in cui si tro va va i l paese , che i l for-
tunato rivale di l u i aveva ripresa lacivilee mi 
litar potestá . Una catena di torr i e di íbrti-
ficazioni abilmente disposte da Valente , o dai 
suoi Genefali arrestó la loro marcia , ne impe
dí la ritirata , e ne intercetto la sussistenza . 
La fierezza dei Barbari fu domatae sospesa dal
la fame ; posero essi con isdegno le loro armi 
ai piedi del vincitore, che offri loro cibo e ca-
tene ; i numerosi schiavi fu ron distribuiti in 
tutte le citta dell'Oriente ; ed i provincial! , 
che ben presto si fimigliarizzarono col loro as-
petto selvaggio , appoco appoco arrischiaronsi a 
misurare le loro forze con quei formidabili av-
versarj , i l nome de' quali era stato si lunga-
mente 1' oggetto del loro terrore. I I Re del
la Scitia ( ed i l solo Ermanrico potea merita-
re tal sublime titolo ) sentí dispiacere , e fu 
irritatd per tal disgrazia della nazione . I suoi 
Ambasciatori fecero alte doglianze alia corte d i 
Valente della violazione dell' antica e solenne 
alleanza , che per tanto tempo era sussistita 
ira i Romani ed i Goti . Dicevano essi d' ave* 
fe adempito i l dovere di alleati assistendo i l 

O 3 pa» 
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párente e successore dell* Imperator Giuliano ; 
richiedevano 1' i inmediata restituzione dei nobu 

, I i schiavi j ed insistevano sopra una ben singo. 
iar pretensione , che i General! Go t i , che mar-
ciavano in armi ed in ostile ordinanza, avesser 
diritto al sacro carattere ed ai privilegj di am. 
basciatori . ü n decente ma perentorio rifiuto 
di tali stravaganti domande venne significato ai 
Barbari da Vittore Genérale della Cavalleria , 
che rappresento con forza e dignitá le giuste que-
rele dell' Imperatore dell ' Oriente ( i ) . Fu 
interrotto i l trattato: e le v i r i l i esortazioni di 
Valentiniano incoraggirono i l tira ido sao fra-
telío a vendicare 1' insultata maestá dell' Impe-

e pace . U n istorico di quel tempo celebra lo splen-
An. ¿ e j . dore e la grandezza di questa guerra Gótica j 
36S-369' ( 5 ) ma i* evento di essa appena merita 1' at-

ten-

(1) Si trova defcritta queña niarcia e la fuccefliva nc 
goziazione nei Frarnmenti d' Eunapio Excerpt . l egaf .p . iS. 
E d i t . L o u v r . I Provinciaii, che in feguiro divennero fami-
"iiari coi Barbari , trovarono la loro forza piíi apparente 
clie reale . Efli erarlo alti di ftatura ; ma avevano le "am. 
be groíTe, e le fpalle anguñe. 

(2) Vakns e iüm , ut cenfulte plaetterat f r a t r l , CH)US rege, 
hatur arbi tr io , arma concuffit i n Gothos ratlone]uJia permo* 
ÍMÍ; Ammian. X X V I I . 4 . poi continúa a dcfcriverc non 
gja i l paefc dei Got i , ma la pacifica ed obbedientc pro. 
vincia della Trac ia , che non era attaccata dalla guerra. 

(j> Eunap. in Excerpt . Leg . p, 18. ip. bifogna che il 
Greco Sofifta ri ¡'guardafle coiné una medefíma guerra tutta 
la ferie dell' iftoria Gótica fino alie vitteric ,ed alia pace 
di Teodoíío . . 
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tenzione della posterltá, qualora non voglia r l -
sguardarsi come un passopreliminare deU'immi-
nente decadenza e rovina dell" Impero. Invece 
di condurre le nazioni della Germania e della Sci-
tia alié rive del Danubio , o anche alie porte 
di Coscantinopoli, íl vecchlo Monarca dei Go-
t i risegnó al bravo Atanarico i l pericolo e la 
gloria d'una guerra difensiva contro un nemi-
co , che maneggiava con debole destra le forze 
d'un grande stato. Fu eretto un ponte di bar-
che sopra i ! Danubio ; la presenza di Valente 
animava le sue truppej e la sua ignoranza nell' 
arte della guerra veniva compensata inesso dal
la personal bravura , e da una savia deferenza 
ai consiglj di Vittore e d* Arinteo suoi Genera-
11 di cavaüeria e d' infantería . Le operazioni 
della campagua regolate furono dalla loro abl-
litá ed esperienza ; ma fu loro impossibile di 
trarre i Visigoti dai forti pos t i dell emon tagne; 
e la devastazione delle pianure obbligó i Ro-
mani medesimi a rlpassare i l Danubio a l l ' ap-
prossimazione dell'invernó . Le continué piog-
ge, che fecer gonfiare le acque del fíame, pro-
dussero una tacita sospension d i armi , e confi-
narono l'Imperator Valente in tutta la seguen-
te estáte nel sao campo di Marcianopoli . I I 
terzo anno della guerra fu piüt favo revolé pe' 
Romani, e dannoso pe' Got i . L ' interrompi-
mentó del commercio priv6 i Barbari degli og» 
getti di lusso , che essi glk confondevano cdn 
le nec^ssitá della vita , e la desolazione d' un 
molto esteso tratto di paese gli minacciava de
gli orrori della carestía . Atanarico fu provo-

O 4 ca-
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cato o cdstretto ad arrischiáre una battagíiá l 
che ei per de, nel piano; e ia crudel precauzio-
ne del vittoriosi General!, che avevalio promes-
so un grosso premio per ia testa di ogni Go
to , che portata fosse nel campo Imperiale 
rendé piu sanguinosa la caccia deí vint i . La 
sommissione del Barbar! quieto lo sdegno di 
Valente e del sito consiglio ; 1' Imperatore die-r de orecchio con placeré all ' adulatrice ed elo-
quente rimostranza del Senato di Costantinopo-
i i , che per la prima volta ebbe parte nel le 
pubbliche deliberazioni ; ed i medesimi Gene-
rali Vittore ed Arinteo, che avean felicemente 
diretta la condotta della guerra , ebbero la fa-
coltá di regolare le condizioni della pace . La 
liberta del commercio, che i Goti avevano fin 
allora goduta, fu ristretta a due solé citta sul 
Danubio ; fu severamente punita la temerita 
del lor capí con la soppressione del le pensioni 
e dei sussidj che avevano ; e V eccezione , che 
fu stipulata in favore del solo Atanarico , fu 
piu vantaggiosa che añore volé al Gludice dei 
Visigotl, Atanarico, i l quale sembra che in quest* 
cccasione consultasse 11 suo privato interessesen-
za aspettar gli ordini del Sovrano , sostenne la 
propria dignitá e quella della sua t ú h h nel per
sonal congresso, che fu proposto dai Ministri 
d i Valente. Ei persiste nella dichiarazione, che 
era impossibile per lui senza incorrere nella 
colpa di spergiaro i l porre mai piede sul terri
torio deir Impero ; ed é piü che probabile , 
che i l riguardo , che aveva per la santitá del 
giuramento, fosse confermato dai recenti e fa-

ta-
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tali esempj della Romana perfidia . Fu scelto 
i l Danubio che separava idominj del le due in- ' 
dipendenti nazioni, per luogo dalla conferenza. 
V Imperator d'Oriente ed i l Giudice del Visi-
goti accompagnati da un ugual numero di loro 
seguaci armati s1 avanza roño riei respettivi loro 
battelli fino alia meta del fiume. Dopo la ra
tifica del trattato e la consegna degli ostaggi , 
Valente tornó in trionfo a Costantinopoli , ed 
i Goti rimaser tranquilli circa sei anni , finat-
tanto che a forza non faro no spinti contro V 
Impero Romano da un'innumerabile armata d i 
Sciti , che uscirono dalle gelate región! del 
Nord ( i ) . 

V Imperator d' Occidente , che aveva la- fe^Qua. 
sciato al fratello i l cómando del basso Danu- di e de i 
bio, riservó immediatamente a se stesso la d i - Saymati. 
fesa delle provincie Retiche e I l l i r iche, che per Afi' 374" 
tante centinaia di miglia estendevansl lungo i l 
maggíor fiume dell'Europa. L'attiva política di 
Valentiniano era continuamente occupata in ag-
glunger nuove fortificazioni alia sicurezza della 

fro^n-

( i ) La guerra Gótica e defcritta da Ammiano XXVII» 
S. da Zofimo 1. IV . p. 211.214, e da Temiftio Orat . X . 
p, 129-141. L'oratore Temiftio fu invitáto dal Senato di 
Coftantinopoli a congratularfi col vittoriofo Imperatore ¿ 
e la fuá fervile eloquenza paragona Valente ful Danubio 
ad Achille fullo Scamandro . Giornande ha tralafciato una 
guerra particolare ai Vifigoti, c non gloriofa peí nomc Go. 
í í c o . Maicou I / s r . del Germán* V i l , 3. 
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frontiera; ma F abuso di tal política provocó 
11 giusto risentimento dei Barbar! . I Quadi si 
dolsero, che era stato preso dal lor territorio 
11 suolo per una fortezza che si meditava difa. 
re ; e sostennero con tanta ragioue e modera-
tezza Je loro querele, che Equizio Genérale del-
1' Ill irlco acconsenti a sospendereil proseguimen-
to dell* opera , finattanto che fosse piii chiara. 
mente informato del volere del suo Sovrano . 
Questa bella occasione di far ingiuria a un r i -
vale , e di avanzare ta fortuna del proprio fi-
glio fu ardentemente abbracciata dal crudele 
Massimino Prefetto , o piuttosto tiranno della 
Gallia . Le passioni di Valentiniano non sof-
írivan opposizioni ; ed égli presto con creduli-
tá orecchio alie assicurazioni del suo favorito , 
che se fosse affidato alio zelo di Marcellinosuo 
figlio i l governo di Valeria e la direzione dell* 
opera, l ' ímperatore non sarebbe stato piü im-
portunato dalle audaci rimostranze dei Barbari. 
I sudditi d i Roma ed i nativi della Germania 
furono insultad dall'arroganza d ' un giovane e 
indegno Ministro, che risguardava la rápidasua 
elevazione come la prova ed i l premio del su
blime suo mérito . Egli aífetto per altro d* 
ammettere la modesta istanza di Gabinio Re 
de' Quadi con dell'attenzione e riguardo : ma 
quest' artificiosa puíitezza celava un oscuro e 
sanguinario disegno , ed i l crédulo Principe sí 
indusse ad accettare i l premuroso invito diMar-
cellino . l o non so , come variare la narra-
zione di delitti fra loro simili o come riferi-
re5 che nel corso d' un medesimo armo , ma 

in 
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in diverse lontane parti dell'Impero , 1' inospi-
ta mensa di due Comandanti Imperiali fosse 
macchiata dal regio sangue di due ospiti ed 
alíeati crudelmente uccisi per ordine ed inpre-
senza d i essi. L" istesso fu i l destino di Gabi-
nio e quello d i Para ; ma in maniera molto 
diversa la cmdel morte del Sovrano si risenti 
dalla servil índole degli Armeni e dal libero 
ed audace spirito dei Germani . I Quadi era-, 
no essi i n vero assai decaduti da quel formi-
dabil potere, che al íempo di Marco Antonino 
aveva sparso i l terrore fino alie porte di Ro
ma , Essi pero avevano sempre armi e corag-
gi o ; questo fu animato dalla disperazlone , ed 
ottennero i l sólito rinforzo di cavalleria dal Sar-
mati loro alleatl. 11 pérfido Marcellino fu tan
to impruden teche scelse nel momento , nel 
quale i veterani plu bravi erano stati mandati 
a sopprlmere la ribellione di Firmo ; e íu t ta 
la Provincia era esposta con una debol difesa 
al furore dei Barban esacerbati . Essi invase-
ro la Pannonia nel tempo della raccolta ; sen-
za compassione distrussero tutto ció che fácil
mente non potevano trasportare ; e disprezza-
rono o demolirono le vote fortificazioni. Alia 
Principessa Costanza figlia dell" Imperator Co-
stanzOj e ñipóte del gran Costantino assai dif-
ficilmente riusci d i fuggire. La regia fanciul-
la, che innocentemente avea sostenuta la ribel-
lion di Procopio, era i n quel tempo destinata 
per moglie all'Erede dell'Impero Occidentale . 
Traversava essa con uno splendido e non ar-
wato corteggio quella provincia creduta pacifi. 

ca. 
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ca . E la persona di lei fu salvara dal perL 
coló ugualmente che la repubblica dal dísono-
re , mediante V attivo zelo di Messalla Gover-
natore di quelle Provincle . Appena egli seo, 
pe che i l villaggio, dove ella s'era fermataper 
desinare, era quasi circondato dai Barbari , la 
pose in fretta sal proprio cocchio , e corsé 've-
locemente finattanto che giunse alie porte di 
Sirmio , che era distante ventisei miglia. Nep. 
pur quesea cittá sarebbe stata sicura, se iQua-
di ed i Sarmati si fossero speditamente avan-
eati , merttre i Magistrati del popólo erarto in 
una genérale costernazione . I I loro indugio 
concesse a Probo Prefetto del Pretorio tempo 
abbastanza di riprendere animo égíi stessO e 
di ravvivare i l coraggio dei cittadini. Egíi abil-
mente diresse i loro valorosi sforzi per ripara-
re e fortificare le cadenti muraglie > e procuró 
i* opportima ed efficace assistenfea d' una com-
pagnia di arcieri per proteggere lacapitale del, 
le provincle llllriche . Sconcertati nei tentati-
v i , che fecero contro le mura di Sirmio gli 
irr i tat i Barbari, volearon le armi Contro i l Ge
nérale della frontiera , al quale ingiustamente 
attnbuivano la morte del loro Re . Non pote-
va Equizio mettere in campo che due legioni; 
ma contenevano esse i i veterano vigore delle 
truppe Mesie e Pannonie . V ostinazione con 
cui disputaron fra loro i vani onori della prece-
denza e del rango, fu causa della lor distruzio-
ne; e mentre agivano con forze sepárate e con 
differenti disegni, sorprese furono e massacrate 
uad'att ivitá della Sarmata cavalleria . 11 buon 

suc-
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successo di quest' invaslone provocó l 'emuíazione 
delle confinanti tribu ; e si sarebbe infallibil-. 
mente perduta la provincia del la Mesia , se i i 
giovane Teodosio Dnce o militar Comandante 
della frontiera non avesse nella disfatta del pub-
blico nemico segnalato un intrépido genio de-
gno deli'illustre suo padre e della futura gran^ 
dezga di luí ( 1 ) . 

Lo spirito di Valentinlano , che allora n - ^fofe', 
sedeva in Treveri 5 fu profondamente commos-AD, 375 
so dalle calamita deli 'Illirico ; ma la stagione 
avanzata sospese Tesecuzione de'suoi disegni fi
no alia primavera seguente . Marció esso in 
persona con una parte considerabíle delle trup-
pe della Gallia dalle rive della Mosella ; ed ai 
supplichevoli Ambasciatori dei Sarmati, che 1' 
incontrarono per viaggio, rispóse dubbiosamen-
te, che quando fosse giunto al luogo deH'azio» 
ne, ayrebbe esaminato e deciso . Arrivato a 
Sirmio dlede udienza ai Deputati delle Provin-
cie I l l i r iche , i quali altamente gloriavansi del
la loro felicita sotto i l prospero governo di Fro
t o Prefetto del Pretorio ( 2 ) . Valentiniano , 

ch' 

(1) Aramíano XXIX. 6 . e Zofimo 1. IV. p. u p . 220. 
aotano efattamente 1'origine ed il progreííb delia guerra 
de' Quadi e de' Sarmati. 

<2^ Ammiano, che ( X X X . 5.) confeíla íl mérito di Pe-
tronío Probo, ne ha con giufta afprezza cenfurato 1' op-
prefljvo governo. Quando Giiolamo tradufle e cont inuó 

' • H . 
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ch' era lusingato da tali dimostrazioni di fedeí-
tá e di gráti tudine, dimandó imprudentemente 
al Deputato dell 'Epiro, che era un filosofo Q . 
níco d"intrépida sinceritá ( i ) , s' era egli stato 
inviato liberamente dai voti delta Provincia ? 
3, lo son mandato ( replicó Ificle ) con lacri-
„ me e con lamenti da un popólo contro sua 
„ voglia „ . L ' Imperatore s* arrestó : ma 1' 
impunltá de' suoi ministri fece stabilire la per
niciosa massima , che essi potevano opprimere 
i sudditi senza offendere i l servizlo di l u i . Una 
rigorosa ricerca sopra la loro condotta avrebbe 
medicato i l pubblico disgusto . La severa con-
danna dell'uccisor di Gabinio era i l solo mez-
zó che restituir potesse la confidenza dei Ger-
mani, e vendicar 1' onore del nome Romano . 
Ma i l superbo Monarca era inqapace del la ma-
gnanimitá, che osa riconoscere una mancanza . 

D i -

]a Crónica d'Eufebío an. j8a. (Ved. T i U c m o n t l í e r » . E c d . 
Tom. X I I . p. 5 | . 62<s, ) efprcíTe la verita o almeno la pub-

.0P,nione áel paefe.con quefte paroles Probus P . P. 
I l l l r l c t Inlcjuiffirms trlbutorum eXaftlonihus ante provincias , 
«¡Has regebat, quam a Barhar í s vajiaretitur , evafit: Chron. 
E d i t S c a l l g e r . j , I87. A n i m a d , p. 255. H Santo contraíTe 
3n leguiío un' intima e teñera amicizia con la vedova di 
Proijoi ed i l nome del Conté Equizio meno a propoíito 
3n vero, ma fenza mol ta ingiiiftizía fi e foftituito nel 

Ci) Giuliano Orat . V I . p. 298. deferive i l fuoamicolfi. 
ele come un uomo virtuofo e di mérito , che erafi refo 
udicolp ¿d infelicc, adottando 1'abito ed i coftumi flra. 
vagan» de' Cvn'ci. 
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Dimenticó egli la causa, solo si rammentódel l ' 
ingiiiriaí e s' avanzó nel paese dei Quadi con 
un'insaziabile sete di vendetta e di sangue . Si 
giustifkó agli occhj dell'Impefatore , e forse a 
quelli del mondo i*estrema devastazione ed i l 
promiscuo macello d' una barbara guerra dalia 
cmdele equitá delle rappresaglie ( 1 ) , e tale fu 
la disciplina del Romani e la costernazione del 
nemico , che Valentiniano ripassó i l Danubio 
senza la per dita d'un solo uomo. Siccome ave-
va egli risoluto di totalmente distruggere i Qua
di in una seconda campagna, fissó i suoi quar-
tleri d' invernó a Bregezio sul Danubio vicino 
alia cittá di Presbufgo nell4 Ungheria. Mentre i l 
rigore del la stagione teneva sospese le] opera-
zioni di guerra , i Quadi fecero un umile ten
tativo di mitigare i l furore del vincitore , ed 
H o r o Ambasciatori alia premurosa persuasione 
d'Equizio furono introdotti nel consiglio Impe
róle ^ Accostaronsi al trono inchinati ed i n 
aria dimessa \ e senza neppure osar d i dolersi 
della morte del loro Re , afFermarono con so-
lenni giuramenti, che 1* ultima invasione era 
solo imputabile ad alcuni -sregolati ladroni dal 
consiglio pubblico della nazione condannati ed 
«bborriti . La risposta dell' Imperatore lasció 

ad 

/ i ) Aminíano_ XXX. 5. Girolamo, che efagera ladífgra-
Ila ^ Valentiniano, gli nega finoqueft* ultima confolazio-
nc della vendetta; Genitalt VAJÍAT* folt i r Invl tam p A t r i t m 
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ad essi ben poca speranza di clemenza o di píe-
ta . Egli rlnfaccio loro nel mono piu smode-
rato ía lor v i l ta , ingratitudine , ed insolenza . 
G l i occhj, la vece} 11 colore , i gesti esprime-
vano la violenza dello sfrenato forore di lu i . 
Mentre tutto i l suo aspetto era agitato da una 
passion convulsiva, un grosso vaso sanguignoad 
un tratto gli si ruppe nel petto ; e Valentinia-
no cadde senza parola nelle braccia del suoifa. 
mlgíiari . Essi ebbero immediatamente la cu, 
ra di nasconder la sua situazione alia molcitu-
diñe : ma in pochi minuti 1' Imperator d' Oc
cidente spiró in un ignominia dolorosa, ritenen-
do fino al l ' ultimo i suoi sentimenti , e cercan
do inútilmente d'esprimere le sue intenzioni ai 
General! e Ministri , che circondavano ií reale 
suo letto .. Valentiniano aveva circa cinquanta-
quattro anni; e non manca vano che cento gior-

Arti r5f ni a compire i dodici anni del suo regno ( i ) . 
e rnorte 

U n istorico Ecclesiastico attesta seriamen-
divaien- t e la poligamia di Valentiniano ( s u „ L ' I m -
tíníano . ^ 3 
17. NOV, 35 P6" 

( O Ve da (i quanro alia morte di Valentiniano Ammian. 
X X X . 6 . Zofimo 1. l v . p, 2.xt. Vittore \n Efitom. So eme 
1. I V . c. 31, e Girolamp ln chrou. p. j g - . c Tom. L p. i C . 
ad HelUdcr. Fía loro fi trova grari varieta di cirroftanze; 
ed. Ammiano é tanro c loquen te che ícrive fenza fenza . 

i z ) Socrate 1. IV. c. 51, e T único teftimone criginale 
di quefta^ ftolta Jftoría si repugnante alié leggi ed ai co-
ftumi de'Roma ni , che appena me rita la fórmale ed elabo, 
lata differtazionc di M. Bonamy ; Mem. de V o l c a d . Tejr.. 
X X X . p. 394.-405. Puré ío riterrei la natural circoftanza 
del bagno, piuttofto che feguitare Zofimo , che rapprefen. 
ta Gmñiaa come una vecchía redova di Ma^nenzio. 
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;} peratrice Severa ( i o riferisco la favola) am-
5, mise alia sua famigliar conversazione la bel- f'rl™?e-
„ la Giustina fígiia d" un Govarnatore Italiano; a^ziano 
5, ed espresss con si grandi ed inconsiderate lo- « valen. 
» di la sua ammirazione di quelle mide bel- tiniano 

íezze , che aveva spesso vedute nei bagno , lr' 
„ che T ímperatore fu tentato d'mtrodurreiina 
» seconda moglie nei proprio letto j e con pub. 
» blico f^i t to estese a tut t i i sudditi delf Im . 
„ pero 1'istesso domestico privilegio, che aveva 
„ preso per se medesimo „ . Ma noi siarno as-
sicurati dalla testimonianza della ragione edelP 
Istoria , che i due matrimonj di Valentiniano 
con Severa e con Giustina furon contratti i 'un 
dopo l ' a l t ro ; e che ei si serví deil' antica per-
mission del divorzio, che era sempre accordata 
dalle leggi, quantunque condannata dalla ¿ h i e -
sa . Severa fu madre di Graziano , i l quaíe 
sembró che riunisse in seogni dir i t to , che^bi -
litar lo potesse ali'indubitata successione deir 
Impero Occidentaíe . Egli era i l figlio maggio-
re d" un Monarca, i l glorioso regno del quaíe 
avea confermato la libera ed onorevole scelta 
dei suoi^compagni soldati . Prima di giunge-
re all 'etá di nove anni i l regio fanciullo avea 
ricevuto dalle mani dell ' indulgente sito padre 
h porpora ed i l diadema col titolo d' Augusto; 
n'era stata solennemente confermata la scelta 
dal consenso ed applauso delle ármate deíla 
Gallia ( i ) ; ed erasi aggiunto i l nome di Gra-

(1) Ammiano XXVII . e. defcrsvc la fon; a di queña mi . 
TOMO V I L P IL 

• 
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sáano a quelli di Valentiniano e di Valenté ín 
tu t t i gli atti legalí del Governo Romano. Me
diante i i suo maritaggio con la ñipóte di Co-
stantino, i l figlio di Valentiniano acquistó tutti 
gli ereditarj d i r i t t i della Famiglia Flavia , che 
in una serie di tre Imperial i generazioni s' era. 
no confermati dal tempo, dalla religione, edal. 
i a riverenza del popólo . Alia morte del pa. 
dre i l giovan reale aveva i ' e t á di diciassette 
anni j e giá le sue virtü giustificavano la fa. 
vorevole opinione del popólo e dell' armata , 
Ma Graziano si trovava senza timore al palaz-
20 d i Treveri , allorche alia distanza di moke 
centinaja di miglia Valentiniano súbitamente mo-
r i nel campo di Bregezio . Le passioni, che 
si lungo tempo erano state soppresse dalla pre-
senza d'un dominante, immediatamente si rav-
vivarono nel consiglio Imperiale ; e 1' ambizio-
so disegno di regnare in nome di un fanciullo 
fu posto artificiosamente in eftetto daMellobau-
de e da Equizio, che avevano in lor potere 1' 
attacco delle truppe 111 iridie ed Italiane . Ira-
maginarono essi i piít onorevoli pretesti per tu 
muovere i capi del popólo e le truppe della 
Gallia, che avrebber potuto sostenere i diritti 
del legittimo successore; e suggerirono con ufi 
ardito e decisivo passo la necessitá di estingue-

re 

litar elezione ed augufia inveftitura . Valentiniano fetnbü 
che non confuhaí lc , e neppur nc informa (Te 11 Scnato c' 
Roma. 
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re le speranze dei nemici si domestici che stra-
nieri . V Imperatrice Giustina, che era resta-
ta in un palazzo circa cento miglia lontano da 
Bregezio , fu rispettosamente invitata a venire 
nel campo col figlio del morto Imperatore . I I 
sesto giorno dopo la morte di Valentiniano i l 
Principe fanciullo dell' istesso nome , che non 
aveva piu di quattr* áíini , fu mostrato nclle 
braccia della propria madre alie legioni, e coll9 
acclamazion militare solenaemente investito del 
t i tol i e delle insegne del potere supremo . La 
savia e moderara condotta dell' Imperator Gra-
zlano impedí a tempo gl i imminenti pericolid' 
una guerra civile . Accetto volentieri la scel-
ta dell' armata ; díchiaró , che avrebbe sem-
pre risguardato i l figlio di Giustina come fra-
téllo, non come rivale ; e consiglio 1" Impera-
drice a stabilire col ííglio d i Valentiniano la 
sua residenza a Milano nella bella e pacifica 
provincia dell' I t a l i a m e n t r e egli assumeva U 
piü difficil comando delle regioni oítre le a lp i . 
Graziano dissimuló i l suo sdegno finattanto che 
potesse con sicurezza pun i ré , o svergognare g l i 
autori della cospirazione •. e sebbene s! portasse 
con uniforme tenerezza e riguardo verso V in 
fante collega di l u i , nell* amministrazione dell' 
Impero occidentale confuse appoco appoco l'uf-
fizio di tutore coll' autoritadi Sovrano . Si eser-
citava i l governo del mondo Romano unitamen-
te nome di Valente e dei suoi due nipoti 1 
ma i l debole Imperator Oriéntale , cheinquesta 
«ignltá successe al suo íratello maggiore , non 
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l i S Istoria del/a decadenza ec 

ebbe mai peso o influenza veruna nei consiglj 
deli'Occidente ( i ) . 

( i ) Ammían. XXX. jo . Zoümo I . IV. pag. aaa- j . n 
Tíl lemont ha provato W j t . des E m f e r . T p m . V. f, j o 7 . 
709. che Grariano xegno ncll' Italia , aeH' Africa e nell' 
111 i rico. jo ho procurato di efpdmcre la füaautoritá ne, 
gli ftati del Fxatello in uno ftiíc ambiguo ílmile aíía nía. 
aicraj con cui 1' ufava, 
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L E T T E R A I . 

SO per lunga esperienza, che Famore del ve
ro j e lo zelo per la Santa Religione Cac-

tolica, che v i siete obbligati con giuramento 
solenne di propagare neU'Inghilterra, dove nas-
ceste, prevaigon di molto in cuor vostro alio 
spirito di patriottismo; e pero non temo d i 
confessarvi, che quanto piCt mi vado inoltrando 
nella iettura della storia Romana del vostro 
Gibbon, tanto meno m i sembra meritevole di 
quelle l o d i , che io sull 'altrui relazione in pre-
senza vostra incautamente gU Tributai . A me 
par di vedere nel Sig. Gibbon uno scrittore 
per verita elegante ed erudito ; ma che ora 
vergognosamente si contraddice, ora da per in-
dubitati dei fatti di Storia Ecclesiastica, i qua-
l i se non sonó falsissimi, sonó almeno dubbj, 
e non ben decisi; e per l'opposto nega ed os
cura i meglio autenticati e i piü certi , e ció 
sempre a danno ed avvilimento del partito Cat-
tolico j mostrando sempre un indiclbil dispregio 
dei Santi Padri depositar] íedeli e sostenítori 
indefessi d i quei venerabili dogmi , che egli 
malamente conosce e sfígura. Non é giá inten-
zion mia di tener dietro al Sig. Gibbon in tut-
ti i .suoi traviamenti: se io lo facessi, v i stan-
cherebbero le mié riflessioni per la moltitudinc 

P 4 e la 
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e la lunghezza, e vi priverei di que! placeré 
che si gusta nel rilevare da se medesimo gli 
sbagii degli uomini, che menan rumore nella 
Repubblica Jetteraria. Ne faro adunque quante 
possan bastare a porre in chiaro l'asserzion mía: 
e per quel che riguarda la prima parte di essa 
m i ristringo a S. Atanasio, a Giuliano 1'Apos
tata, ed al carattere genérale dei Christiani dei 
loro tempi. 

Ecco adunque come 11 Slg. Gibbon parla 
del primo . „ V immértai nome di M t n a ñ a 
non potra mal separarsi dalla Dottrinn Cattoll 
ea della Trlnita ( T. V. p. 138. ) . Quindi é 
che essendo la causa di lui quella della veriía 
e della giustkia (p . 150.) quella, lo dico, delk 
nerita religiosa ( p. 162, ) ; i l regno delP Im
perador e ^ Costanzo resto infamato dalla ingiusu 
persecuziam del grande ^rcivesccvo ( p. 138 . ) 
intrépido campion della Fede lacena ( p. 155.) ' 
ed espite venerando di Costantino i l figlio ( p! 
14S. ) , i l quale colla decenza del suo comegm 
si concilio faffezmie del Clero non men che del 
popólo ( p. Í 4 1 . ) ; e reí pur fu roño di soíen-
ne ingiustizia quelli Ecclesiastici Giudici) che lo 
condannarono in Ti ro ( p. 145. ) . 

Or se io dicessi, che noi possiam diffida-
re delle proteste di rispetto, che qudCistesso A -
tanasio faceva alP Imperatore Costanzo ( p. 151.) 
che egli in quel modesto eav.ipaggio sólito ad af-
fettarsi dalla polínica e daW orgoglio faceva le vh 
site Episcopali ( p. 141. ) • che Aírsenio era wt 
immaginnria sua vittima e suo segreto amico ( p. 
144. ) ; che egll si abbondante di difese rispesm 

ad 
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ad ^irsenlo medesimo ed a l calleé.) ¡ajelo .la gra
ve aecusa di aver fauo batt&rs, ed Imprigima-
te sel Ves capí sema risposta ( p. 143. N . ) se io 
tnettessi in forse • che la ragione fosse veramen
te dalla parte di ^ianasio ( p. 145?, ) : se final
ícente decidessi, che /ÍÍ differenza tra homoou-
sion, ed homontsion es sendo quasi Invlslbile alP 
ccchlo Theologico pin deücato ( p. 185, ) , Ata-
nasío mo&trossi ávido di fama ed attaccato .dal 
contagio del fanatismo { f . 135). ) > neghereste 
voi mal , che io fossi oppostissimo di sentimen-
t i al Sig. Gibbon in riguardo a quel celebre 
Primate di Egitto? E come negarlo? Asserisce 
1'Autore, che i l Clero deposto sotto Costanzo 
era Ortodosso, che la dottrina di Atanasio era 
Cüttelica, che i Giudici di lui faro no ingiusti; 
10 per lo contrario direi , che buona parte di 
quella disputa fu piú grammaticale che theol-o-
gica, e che Atanasio fu ben fanático a sacrífi-
carsi ( p. 121. ) se non per un dktongo, alme
no per un vocabolo proibito dal Concilio d' ^An-
tiochia ( p. 1 1 3 . ) . I I Sig. Gibbon afferma, che 
11 contegno di quel Santo ( p. 141. ) era decen
te, ed attissimo a conciliarsi Taffetto universa-
le: ed io in quel modesto equipaggio ravvisereí 
i'orgoglio, la política, e Taviditá della fama, 
il Sig* Gibbon ripete so vente, che la giustizia 
r ía ver i tá , e per conseguenza la ragione assis-
tevano la causa di Atanasio: io dubiterei se la 
ragione fosse veramente dalla sua parte: i l Sig. 
Gibbon profende per Atanasio luminosi t i to l i 
di grande, d'immortale, di venerando, ip gli da-
reí quelli di finto, di adulatore ( p. 145. ) e 

di 
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di suddolo. Non valuto pero molto quell'ulti
m o , perché essendo lo stesso, che FenembHe . 
questo 1' Autore lo trova benignissimo concilia. 
Míe in S. Gregorio Nazianzeno con i 'altro di 
sto/to e di calunniatore ( pag. 15? 2. e 241. N . e 
pag. 78. T . V I . ) ( 1 ) . N e i r esporvi la mía 
ipotesi non ho fatto altra cosa, che trascriver. 
v i letteraimente le parole del Sig. Gibbon, che 
voi potete riscontrare alie pagine che v i ho cí
tate . V i sara dunque facile i l conchiudere, che 
11 Sig. Gibbon é in opposizione con se mede-
simo. 

Dovremo noi credere a questo A. nel pru 
mo caso o sibben nel seccondo ? l o per me vo-
glio credergli assolutamente nel pr imo; peroc-
che i l carattere, che iv i fa d i Atanasio e con
forme a quello, che fanno di lu i i l Tillemont 
ed i Monaci Benedettini: ed egli stesso m'inse-

gna 

(1) L ' A . aüude a mió credere al c t l c h i z G a U U e vtc'tftt, 
f a l l a r e te. ed al racconto , che Giuliano voleíTe precipi-
tarli nel fiume vici no per celar la fuá mor te, c cosí paf-
far , come Romolo , per un D i o . Ma S. Gregorio Orar , IV, 
p. 290. E d l t , Par í f . 1583. non dice cofa venina dcllc be. 
fíemmie di qucll' Tmpcrarore, nc del íangue gettato contro 
al C í e l o j e benché accennj i l fecondo fatto, offerva in 
genérale, che le circoíUnze dclla mortc di Giuliano era. 
no incertiflime. Sozomeno poi, I. V I . c. 2., e Teodoreto 
1. 30, c. 25. E d . Valef . parlano del primo come di cofa 
non ben fiema, e come un difeorfo di pochi. Ved. de la 
Blcterie pag. 455. e feg. Se i l Sig. Gibbon aveíTeben por-
derata la forza del titolo di Calunniatore íi farebbe aftenu-
to dal darlo a Gregorio ed ai Santi piu moderni per non 
meritarlo egli ftefio . Ved, Filoftergio H. E . 1.7, in f. 
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gna, che la dtUgenza del Tilkmont e degil Edi~ 
tori Benedettini ha raccolto tmti i fat t i ed esamL 
nata ognt dijpcolta concernen te la vita del gran* 
de M a n asió ( p. 138. N . ) : e m i maraviglio 
che dimenticatosi di una regola cosí giusta, trat-
t i Gioviano ( p. 78. N . Tom. V I . ) ¿ 'adúlame 
epjpio & stravagante per aver detto celestiali le 
virtft del S. Arcívescovo, ed averio chiamato 
figura dellá Divinitá ( 1 ) , e con una n^ova 
opposizione con se medesimo ( p. 173. N . ) non 
ammetta la de/katezza del Baronio, del Falesio, 
e precisamente del Tillemont nel rigettare V aned-
doto del rifugio d i Manasio m casa della bella 

PDOti n • 1 rr MK si ' : -^f-

f i ) Che d i n l dunque 1'Awtore deir Apocal i í re , i n cui i 
Vífcovi fon dift inti col ítome d i Angelí ? Che d i G. C . 
ftiedcfimo, mentre dííTe d i . lo io nella perfoña degli Apo-
ilóli $ f»{ t/Oí t u d t t , m't AÚi'tt t 5»» «ot f f ern l ty me f p e r . 
nlt ? E come non faperc che d i t u t t i i buoni £ legge t Eg» 
d ¡ * l , Dfi íjífj ec. ? LO fa beniflimo : ma e tanto preve-
fiuto centro Gioviano, che unitamente al mér i to di Con-
feflore nel precedente regno g l i nega quello d i aver efar-
to dall 'efercito che lo proclamo Imperatore la prófeffione 
del Chnftianelimo, benche ne fian teftimonj Socrate, So-
í o m e n o , c Tcodoreto 1. I V . c. 1 , ex Valef. . fol p e r c h é 
Ammiano dice 1, XXV. c. C. hoftlU pro Joviana , txt l fqut 
inffttilt f r o » u n c t * t u m eft & c . < T . V I . p . 8 i . 8J. ) • 
Alie offervazioni del Baronio ad Ann. j a j . §, 118. ful te-
fio cltat© aggmngo col Tel lcmont , che forfe alcuni pochi 
oftinati Pagani compiron que| r i to fuperftizt«fo fenza fa-
puta dc i r impera tbre , e che Jlfnmsano a v t a una cognlijene 
f t l t » ofeurA « fuptrficlalt d e l U Storla Eeclejiafi'tca . E' Gil>« 
bon iftclTo ( p, 158. T . V, N . 1. ) , che parla in t a l mo . 
do i perche in quell'occafione T ignoranza d i 'Aramiant» 
í o ina m difetedito dei Ca t t e l i c i , 



verim^ Ulessandrim^ kdegao certamente deíía 
gravita della Storia Eccíesiastica, ingiurioso alia 
memoria di un Santo si illustre, e forse inven-
taco dal livor degli Arr ian i . Ma che volate as. 
pettarvi di coerente da un Autore, i i quale ad 
onta degli originaH ed autentic-i monumentt, ond$ 
confessa es.ser gmstificate le apokgie e h hi ten 
m Mpnm di^tanctsio ( p. 145. N . ) ha la 
stravaganza di dichiararsi di pre^tarvi minor 
ds-i peyche egli troppo v i appariscs Innocente, s 
troppo assurdi. g i l avversari di luí ? Intanto con 
questo suo modo di pensare e di scrivere d fa 
toccar con mano, come.non v i ha assurdo o 
deimo, di cui non sia capace un uomo preoc-
cupato dallo spirito di religioso partito, o di 
n m toíleranza sfrenata; Osservatelo piü 'distin. 
lamente in Giuliano I'Apostata. 
,, Giá .Y' immaginarete, che egli . debba, esser 
i Eroe deI-S;g. Gibbon, ed in sostanza é cosí . 
£ r a m InimitabUi, dice egli ( p. 106. ) k vírtú 
di Giuliano, ed i l suo. trono era ¡a fede delta 
ragions, della v i r t u , e forse delta vanita ( p. 

T . V I , ) j vanitá , che i i medeslmó nostro 
Critico non si risovvenendo del /orxg chiama 
eccessha ( nel Cap. X X I V . T . V I . p. ^ 4 . ) . 
l o non istaró a discutere quale alleanza possa 
íiarsl tra la vera virtü e la vanitá: Theologia 
sarebbe questa troppo sublime per uno che ap-
plaude ai Tratesfami della Francia , della Ger-
manta^ e deir Inghilterra per aver sostemta con. 
T armi la chile, e religiosa h r liberna ( p. 15. ) 
contro la teor ía 'e la pratica costante dei primí 
Chrlstiani e che giudica fo stesso Giuliano tolh-

ra* 
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fahil Theohgo ( p. 275?. H . ; ) , setben sostenga 
che Cristo e uomo puro, e chs la Trinita non e 
dottrma ne di Taolo} ne dt Gesú^ne di 'Ñdse. 
Chiedero solo ai Sig. Gibbon primíeramente, se 
Giuliand costantemente; o spesso almeno si ram-
msntava di quella fondamental massima di ¿ i r i s -
totele, che la vera vir tu si trova in ugual' dis-
tanza fra g l i opposti viz] ? Ora el mi risponde, 
che /' indols -di Giiiliaño 'era d i rammentarsem 
fare volte ( p. 253. ) . Dunque i l trono di l u i 
non era la fede della ragione e delía v i r tü , ed 
il Sig. Gibbon si contraddice . Domando a voi 
in secondo luogo, se T ingiustizia, 1'mgratitudu 
ne^ mala fede3 la leggérezza d i naturale sia-
no ragionevoli e virtuose? Una simile demanda 
ecciterá forse le vostre risa, e forse i l vostro 
sdegno. Incolpatene i l Sig. Gibbon: egli é che 
mi obbliga a farvela. Imperciocché se la gius-
tizia medesima parvs che piangesse, i l fato d i 
Ürsulo tesorier deW Impero, ed i l suo sangue ac
enso r ingratitudine di Giuliano, di cui si erano. 
opportunamente so llévate le angustie dair intrépida 
liberalíta 'di quelT onesto Ministro ( p. 257. ) : se 
1'Imperatore stesso resto profondamente colpito 
dai proprj rimorsi per un attentato, che Ammia
ño ( L . X X . ) chiama impurgabile, o conviene 
ammettere un' ingiustizia ed una ingratitudine ra-
glonevole e virtuosa, o d' uopo é confessare , 

^ ' x> • - che 

Grot. L> I . c. 4. SolTuet Var. f; 10, 



23 8 

che i l trono di Glulíano non fu la sede della 
raglone e della virtü . Si obbligó ancora Giulian 
no con una promessa, che avrebbe dovuto esser 
sempre inviolabik, che se gli Egizj; i quali al
tamente richiedevano i doni fatti o illegittima. 
mente o per imprudenza, fosser comparst in 
Calcedonia, avrebbe ascoltato in persona, e deche 
le. lor quereley ma intanto dal trono, che era la 
sede , della ragione e della v i r tú , p a r t í un ord'm 
as soluto, che vietando d i trasportare a Costamu 
nopoli Egizio verano y esausta la lor pazienza t 
i l denaro furono costretti a tornar5 con isdegmsi 
lamenti al nativo loro passe ( p. 255). 60. ) . 
Ma v i é di p iü . L'Imperatore, che occupava 
que! tronoa sede della ragione e della v i r tü , so-
stenne /' ingiustizia di escludere i Cristiani da 
tu t t i g l i uffizj di fedeltá e di profitto, malizio. 
sámente rammentando loro, che non era lecito 
ad un Cristiano di usar la spada o della giusti-
zia o della guerra ( p. 334. ) , e dissimulandt 
piü. che pote P ingiustizia, che esercitavasi in lió
me di lui dai Ministri ( per qnanta tara si 
debba fare all ' espressioni degli Storici Ecclesias-
t ic i ) esprimeva i l suo real sentimento interno 
alia loro condona con dolci riprensioni e con redi 
premj ( p. 335. ) , e per finiría quell'Imperaco-
re medesimo legglero di naturak ( p. 236. ) 
ordino senza provs, che fosse immediatamente 
eseguita la vendetta contro i Cristiani, ai quali 
un Isggerissimo rumore imputava P incendio del 
Tempio di Dafne ( p. 345. ) . Con tutto cío 
affinche sembri mancar qualche cosa alia grazit 
9 perftzione della mera figura, bisogna guardare 

con 
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con minuta e forse malévola attenzhne U ritratto 
di Giuliano ( p. 271. ) , poiché ei cercó sempre 
di uniré V autorita con 11 mérito , e la felicita 
colla v i r t u . 

Siccome questo gludizlo intorno a Giulia
no é espresso da Gibbon in un parágrafo apar
te, i l quale ha per titolo ( i l sao carattere ) , 
pero m i azzardai di asserire, che questo Impe-
ratore é i l suo Eroe . Non lo é per altro i l 
Mosheim dottissímo Protestante ancor esso . Fa-
te di grazia i l confronto di questi giudizj ; „ 

Per collocare ( dice questo Scrittore ( Stor. 
Eccl. Sec. I . part. 11. 15. ) Giuliano tra i 
piu grandi uomini, conviene essere od accle-

„ cato all ' eccesso dai propri pregiudizj, o non 
k aver letto giammai con attenzione le opere 

di luí , o non aver finalmente alcuna giusta 
,5 idea della vera grandezza . 11 carattere di 

Giuliano presenta pochi di quei tratt i , che 
contraddistinguono un nomo grande . . . Egli 

' superstizioso all ' eccesso j prova ben chiara di 
„ un intelletto limitato e di uno spirito basso 
h e superficiale . . . Aggiungete a ció 1'ignoran-
l za la piu perfetta della vera filosofía, e giu-
„ dicate se Giuliano fosse superiore in alcuna 
¿ cosa ai figli d i Costantino, non é pero al di 
„ sotto di Costantino medeslmo ad onta delle 
„ ingiurie con cui l'opprime , e del disprezzo 
„ che ne mostra in qualsivoglia occasione „ , 
Voi forse potrete d i r m i , letta che avrete la 
storia del Sig. Gibbon, che ancora egli confes-
sa essere stato Giuliano crédulo all ' arte divina-
torta quant'altri mai ( p. 308. ) , dissimulatort 

so-
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solenne ih fatto di Religious ( p. 254. e 
N . ) , per una strana contradizlom avzre sde¿m~ 
to íl giogo salutare del Fangelo, mentre fece una 
volomaria offerta di sua ragione sugli altan di 
Giove e di apollo ( pag. 281. ) y e preferí gU 
lAnctíi alia Crece ( p. 282, ) , essersi per fim 
itvv'dito con le vis ion i e coi sogni e con una 
supersúzione che pose in pencólo la sorte del! 
Impero Komam ( p. 25)2. e p. 104. T . V I . ) , 
Che se é cosí, perché dmique per una piü stra
na contraddizlone asserire che inimhabili furom 
k virtií di Giuliano , e che bisogna riguardan 
con minuta , e forse con malévola attenzlone1 il 
ritratto di luí , ajjinchs ssmbri mancar qualch 
cosa alia grazla e perfezions delf ínter a figura \ 
O fidatevi del Sig. Gibbon , qLiando si tratta di 
formare i caratteri .' Finisco con ñire un'osser-
vazione di quello; che ei fece in genérale dal
le sette Cristiane 3 cioé di quegli ostili Settarj 
C ?• ) , ¿he prendevano i noml di Ortodossi 
e di Eretici; ai qüdli la nostra tranquilla ragio
ne, a suo ¿tire , imputera un uguate , o almeno 

non moho diversa dose di bene e di male . . . . 
„ poichs si dalT una che dolí altra parte poteva 
„ es ser lo sbagllo innocente, la fe de sincera , U 
3, pratlca meritoria o corrotta „ . Qui sicu raí vien
te si parla degíi Atanasiani od Omousiani , e 
degli Arrian! loro avversari . Ma qdesti ser-
vironsi per ripéente confessioni del Sig. Gibbon 
deir ambiguita ( p. 341. T . V. ) dell' Ingegnosa 
mallzla ( p. 162. ) , di una squisita malignlú 
( i v i ) deir inganno ( p. 134. )? d,ei destfi ma-
neggi ( p. 131. ) j deir a m sofistica (p. 127.); 

que-
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questí , che ai Concilio di Ti ro avevan segre-
tamems determinato di fare apparir ds/tnquente, 
e di condannare i l lor nemico Atanasio, procura-
rom d i mascherare la loro r t l G W S T l Z I ^ Í ( p. 
145. ) colF imitazion della forma giudkiaria . 
Questí opponendosi alia causa di Atanasio, op-
ponendosi ancora alia Fede Ts^iceva, di cui' eg!| 
era i l campione, ed alia verita religiosa . EÚ 
in uomini di tal tempra pcteva esser lo sbaglio 
innocente, la fede sincera ? E questo non é un 
contraddirsi, ed un abusarsl ¡dellapazienza d'tvn 
©norato lettore^ 

TOMO V I I . Q 
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I ho fatto ossefvare nella mía prima let. 
tera , che i l Sig. Gibbon si protesta di 

poter ammettere la delicatezza del Baronio, dd 
Faksk , e del Tllkmont > che quasi rigettano il 
racconto di Palladlo intotno al rifugio di S. A. 
tanasio in casa dalla Vergine Alessaildrina, che 
egli con ogni scaltrezza vorrebbe puré far ere-
dere uña lunga corrispondeñza amorosa (p . 173, 
N . ) - E che? Sarebbe forse un troppo gran tor. 
to fatto a Palladlo, i l preferiré alia sua V auto-
rita di S. Gregorio Nazianzeno , e di Atanasio 
medesimo, i l quaíe attesta , che súbito dopo 1' 
invasione delta Chiesa di Alessandria fatta da 
Siriano fuggisse nell' Eremo ? Che ívi poi si 
trattenesse per lungo tempo i l dlmostrano le 
lettere, che ei di cola scrisse, come ne fa fe-
de la data ( 1 ) , e i l conferma la minuta de. 
scrizion del saccheggio dato a quei Monasterj 
dai furibondi soldati, che 1' obbligarono a rico-
vrarsi in un orrido nascondiglio . Ma quando 
foise stato si scrupoloso i l Sig. Gibbon da ne, 

gar 

( O V. Athan. Epift. a4 Lucif, & Serapíofl. 
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gar tuteo a Palladlo, perché invece di far una 
vana pompa di delicatezza di stile non hapiut-
tosto avvercito , che non apparteneva alie ver-
gini i j lavare i piedi dei Santi , che í ' intrépido 
Campion della Fede l^icena non era si mol le da 
csigere da una vergine un tale uffizio in man-
canza di vedove ( i ) , che quella vergine me
rendó al racconto dello stesso Palladio doveva 
essere allora non di venti anni , ma quasi- qua-
dragenaria, e che finalmente brevissima e tran
sitoria dovette essere la dimora dei S. Arcive-
scovo presso di leí ; essendo fuor di ogni dub-
bio, che egli vise nel deserto presso a sei an
n i , e che intruso appena Giorgio di Cappado-
cia nella sua sede, sotto pretesto di andaré i n 
traccia di luí , furono saccheggiate íe case , ed 
aperte perfino le sepolture „ e la vergini altre 
svelte dalle braccia dei genitori , altre insulta-
te per le pubbliche vie di Alessandria (Athan. 
ad solit. p. 849. a 53. ) • O CQme persuader-
si, che fosse dalla sfrenata licenza di mal cre-
denti soldati rispettata la casa di colei, che de-
scrivesi come un prodigio di bellezza notissí-
mo ? I I Sig. Gibbon peró tacendo tutto questo 
chiude la sua narrazione con asserlre senz' altra 
testimonianza, vfuor di quella del suo capriccio 
che nel tempo della sua persecuzhne ed esilio 

( O Ved. Hcrmant vie de S. Athanaf. 

Q » 
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JLtanask nplico í&mníé le sue visite allá bella 
€ fedek árnica ( i ) . 

Almeno i l Sig. Gibbon contentandosi di 
cal miniare cosí audacemente nella condotta inó
rale i l grande ed immortale Atañas i o , lo rispar-
miasse nella credenza / Ma no : Manasio, se-
condo l u i , difese pié di ven i anni i l Sabellia-
nismo di Mar cello di JLncira ( p. 115. ) , ed i l 
Tetavlo dopo un lungo ed accurau esame ha pro-
nunziato con ripugnanza la condanna di Marcel-
lo ( p. 115. N . ) • i o confesso , che i l Petavlo 
( 2 ) enumera varj Scrittori gravissiml del se
cólo di Marcello, dai quali esso fu tenuto per 
vero erético Sabelliano. Egli pero in tuonomol-
to diverso da quello del Sig, Gibbon parla di 
íui ; poiché trova di m ale volé discussione la 
causa di quel Vescovo : Minus explicatu facilis 
est Causa Marcelli ^Ancyrani ( §. 1. i v i ) , e 
cosí conchiude i l §. V . : Quare digna est ea res, 
de qua amplius cogitent erudi t i , et aniiquitatis 
JEccksiasticae periti - „ Questo appunto io vedo 
eseguito dal Ch. Natale Alessandro ( 5 ) nella 
dissertazione de Fide Marcelli ^íncyrani , in cui 
dimostra 1' integrita delía dottrina d i quel Pre-
lato, bersaglio delle calunnie Eusebiane3 si cotí 
la confessione d i fede da lu i presentata ai Pon-j 

te -

(1 ) Ved. Barón, ad an. jsíf. n. 85. TÍlletnont T . V I I I . 
N . 74. F k u i y 1. 13. n. 32. 

(2) L . I . C X I I I . de Tr in . 6. 
<j) Sec. I V . diff. 30, 



tefice Giuiio riferita da S. Epifanía ( haeres, 
72. ) , come dalla esposizione di fede } che da 
lu i rlcevuta , i suoi discepoli presentarono al 
Vescovi Ortodossi, ed ai Confessori , In cui si 
anatematizza tra le altre distintamente T eresia 
di Sabellio , per tacere le testimonianze di $. 
Atanasio ed i l giudizio del Concilio Sardicese : 
e fa eziandio svanire le difficoltá dedotte dagli 
Scrittori enumerati dal Petavio ( 1 ) . A me pe
ro basta, che gli argomenti di quel dotto Do-
menicano e del Montfaucon vaglian soltanto a 
lasciare i l fatto di Marcello nell'antica dubbiez-
za 2 ) per verificare , che i l Sig. Gibbon 
per iscreditare i l partito Cattoíico pone per indir-
bitati dei f a t t i , che non lo sonó . Ma quand* 
ancora si potesse provarchiarameate, che l ' A n * 
cirano sostenne i l Sabellianismo, resterebbe pu
ré da mostrare a Gibbon , che S. Atanasio d i -
fese i l medesimo errore , ed i l difese per plá 
di vent' ar ín i , ed io lo sfido a citarmi un sol 
testimone in stio favore . Ma g i l spirlti filo-
sofici dei nostri glorni si arrogano l ' altissimo 
privilegio di asserir senza prove, ed in bocea 
loro un'espressione enfática, od un motto pun
gente ha da passare per una perfetta dimostra-
zione . Uditelo infatti : 11 cetebre sogm di Co~ 
m m l m puo spkgarst o colla política , o colF en-

tu~ 

(1) V. Bern. Montf. JDtatrlba de Caufa Maicelli Ancyr, 
T . a. Col] , Nov. pp, ScScript. Graecor. 

(2) I l Garner. D lí. ad Mart. Mcrcat. Opera T . I I K f, 
chiaosa la medeiima camfa dijpclle ed ofeur*, 
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tusiasmo delf Imperatóre, e la famosa apparizioie 
della Crece e una favo/a Cristiana, che pote tr ar
re la sua origine dal sogno ( pag. 3 2 . ) , e si 
ínantonne un onorsvole posta nelíe kggende di su-
perstizione, finattanto che V ardito e sag&ce spL 
tito di critica osti di non apprezzare i l trionfo i 
e di attaccar la veracita del primo Imperatóre 
Cristiano ( p, 35. ) . 

Chi non. crederebbe a sentir parlare itt un 
tuono si decisivo, che questo avvenimento si 
dimostrasse falso ai di d'oggi come si é dimos-
trata falsa la storiella della Papessa Giovanna! 
Non sonó glá leggende di superstizione a giudi-
zio del Sig. Gibbon medesimo le opere deí 
I f i l lemont , del Fleury, del Noris ( i ) * eppure 
cd i l celebre sogno, e la famosa apparizion della 
Croce v i trovan luogo tuttora. Non é una leg-
genda di superstizione la bella dissertazione del 
Benedettino Matteo Jaccuzzi ( 1 ) , né troppo su-
perstiziosi, cred'io, si diranno gú Autori della 
Storia Vniversale; eppuf questi ed al tr i moltis-
simi ricevon tutto i l racconto di Ensebio ( L . 
I . C. X X V I I I . ín V, Constantini ) . Ed a ragio-
ne: poiché se la politica e V entusiasmo avesser 

P0-

( i ) V. Mamachi T . 1. Oríg. & Aotiq. Chrift. i pp. di 
Trevoux Febr. 1708. Arti 3.6. Claud. Molinet. i t íSi . nel 
Giornaledei dotti di Parígi &c. &c. Tra i Protcftanti GÍo. 
Reifc^o 1681. Gian Cxiftof. W o l f . 1706. .O* vtjtone C r u . 
e ís Scc. 

(a) Syntagma,, quo apparientit M , Cof ianí lno Crucis hiféa* 
r U complexa, ejt \ J ni v e r j a , Roma 1595, 
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potuto indurre i l primo Imperatore Cristiano 
acl uno spergiuro sacrilego, avrebbe almeno egli 
avuta tanta política da non allegare per testimo-
ne delía visione tutto l'esercito, chelo seguiya. 
Che se Costantino non solo narró al sao confi
dente Ensebio i l prodigio, ma soggiunse: eo v i -

* so et seipsum, et milites omnss qui ipsum seque-
bantur, et qui spectatores miraculi fuerant, ve-
hementer obstupefactos: ecco migliara di persone 
atte a scuoprir 1' impostura del primo gia mor-
to , mentre Eusebio scriveva, ed a ñlevare é 
decídere la credulitá del secondo. I I fatto si e 
pero che id quod subsecutum est tempus sermonis 
hujus veritatem testimonio suo confirmavit . Lo 
confermarono le vittorie e la conversione d i 
Costantino, lo confermarono i l Lábaro, e l ' i s -
crizione conservataci da Ensebio, e lo confer
marono con ogni apparenza di veritá mol t i d i 
quegli Spettatori , che qnando scrisse Ensebio 
tai cose, sopravvivevano. Né staró ad allegare 
gli att i del Martire Artemio rigettati senza pe~ 

sospirare, come afterma falsamente i l Sig, 
Gibbon, dal T i l l emont ; i l Crónico Alessandri-
no, Lattanzio, Filostorgio, Socrate, Niceforo, 
Gelasio Ciziceno, e molt i altr i Scrittori di o* 
gni nazione ed eta, e di religione diversa: le 
pitture dell' Eferimidi Greco-Moscovite, un'anti-
ca lucerna, nelia quale sotto i l monogramma 

di 

( i ) Eufcb. loe, cit, 
Q 4 
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di Cristo si iegge: h -r^u MHU .- Son tesdmonj e 
monumenti, i quali daí piu ardlto e sagace sph 
rita di Critica non si abbatteranno giammai con 
puri argomenti negativi, quali sonó gli addotti 
dal Sig. Gibbon: ció non ostante ha da esseré 
un tale avvenimento una favo/a Cristiana, ed 
una kggenda di superstizione, solo perché i l Sig.' 
Gibbon decide Cosí: come puré per la ragione 
medesima noi dobbiam credere, che la fermez-
za di tiberio fosse superata dai travagli deW 
esiliá, e che quel Romano Vontefice comprasse i l 
suó ritorno a prezzo di alcune ree condiscendsnzv 
( p. 161 . ) . Qui pero mi aspetto, che voi 
prendendo le partí del vostro compatriota vi 
maravigliate, come io ardisca rimproverarlo in
terno ad un fatto, di cui tra i Protestanti del 
pari che tra i Cattolici communemente si é 
convenuto, e parmi di vedervi stender la mano 
alia penna per tessere i l numeroso Catalogo de-
gl i Scrittori che sostengono la caduta di quel. 
Pontefice . V i prego pero a Voler sospendere 
questa inútil fatica , ed a riassumer piuttosto 
Tésame di questo fatto con quel la maturi tá di 
riflessione , ía quale é si propria di voi . Qua. 
l i adunque mai furono queste ree condiscenden-
ze di Liberío , Soscrisse egli forse qualche for
mula di Fede erética ? Questa opinione 3 che fu 
gíá dei Centuriatori Magdeburgesi, d i Giunio , 
di Chamber ec. é stata omai confutata plena-
mente dal Gretsero ( i ) e da Natale Alessan-

dro 

CO Controv, Rob. £cll . dífenf, T . 11. C o l i í . ^ . 
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áro ( i ) pér fcacere degíi aítri , né ardirei mai 
di attribairla al Sig. Gibbon. Forse Liberio sor-
preso dagli artifizj dei Semiarriani glí aminise 
alia sua comunione, soscrivendo la personal con-
danna di S, Atanasio .<? Qaesto appunto sembra 
essere i l sentimento del nostro Storico , e que-
sta e stata sempre , io nol niego, la'commie 
opinlone . Non la pensano pero cosí i i Ch. Cor-
gnio Canónico di Soissons ( 2 ) , non 1' ebquen-
tjBsimo Card. Orsi ( 3 ) , non l'erudidssimoZac
earía neil'appendice alia Teología del Petavk> 
i l i una Dissertazione: De Commsntitk Liberii la-
psu. Ed eccone le principal! ragioni . Teodore-
to ( 4 ) versatissimo nelle scorie , che chiama 
Liberio nell' atto di andaré in esilio gkriosum 
¡verkatis Athletam , lo chiama poi di ritorno 
egregmm omni laude dignissimum , admirandum * 
Son eglin t i tol i questi , che convenissero a 1.i. 
berio , i l quale avssse cómpralo i l sm momo a 
prezzo di alcuns res condiscendonze ? Cassiodoro 
(5 ) detto da Incmaro Remense ( 6 ) virum a, 
¡cerrimi ingenii, et inslgnis eruditionis pensa', e 
scriye nei termini diTeodoreto, Akrimenti vo-

glia-

(1) Saec. IV. Diíí. j a . 
' 0 3 DiíTemtion C r i i . Scc. & hifi. fur le P, Libere, dans 
laquelle on fait voir, qu'i l n''eft jamáis tombé. A ' Pímís 

( j ) Pap. 185. Tom. I I . Venet. 1757. 
(4) Lk 2. c. 17, Hift.Ecclef. 
(5) L . c. 48. Hift. Tripart. 
C<5) De div, & maltipU xat, Ani in» . c, a. 
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gliamo noi credere , che i l popólo Romano a-
vesse accoíto Liberio siccome avvenne per te. 
stimonianza di S. GIrolamo, e di Marcellino 
( i ) in arla d i trxonfante ? Quel popólo , io 
dico , a cux esso era carissuno appunto per la 
sua fermezza in resistere aU'Imperatore Costan
do ( 2 ) , che era amantissimo di S. Atanasio ) 
c che non odiava Tintruso Felice, se non per
ché co mu ni cava con gli A f r k n i , quantunque 
formulam fidsi a J^icenis Tatribus expósitas in* 
tegram quídem } et invlalatam servabat ( 3 ) . 
Che seriamente Liberio vinto dai travagli dell' 
esilio avesse condisceso a Costanzo a dannodel-
la causa del grande ^Atanasio ̂  e della verita re
ligiosa , ed a prezzo si indegno avesse cómpra
lo i l sao r i to rno , avrebbe pur anche espiata 
Son oppcrtuna penitenza la propria colpa j e la 
prima e necessaria testimonianza di pentiraento 
sarebbe stata una rltrattazione o dichiarazione 
del suo operato: ed i l Sig. Gibbon istesso par 
che ne abbia veduta la necessitá, come ancora 
la vide quell' impostore, che ci ha lasciato un 
frammento di una lettera comunicatoria sotto 
i l nome di quel Pontefice diretta a S. Atana
sio ( 4 ) . Ora i l pentimento dei Vescovi ingan. 

n a 

co Prscf. T . <• Bib!. PP. p. £52 . 
(2) Sozom. L . 4. 15. E d . Valef. 
<j) Theodorct Hift. 1. 2. c. 17, 
(<}•) Labbé T . a. Conc, p. 755. 



nati a R imin i vi en contestato da mol t i Autori 
contemporanei ( 3 ) ; ma né Sulpizio Severo , 
lié Socrate, né Sozomeno , né Teodoreto fanno 
menzione di quel di Liberio . Aggiúngete, che 
questo Papa scrivendo ai Vescovi deli* Italia 
( 2 ) dopo i l Concilio Riminese , dice che seb, 
bene vi fossero alcuni di parare non esse par-
cendum his qut apud Ariminum ignorantes ege~ 
runt , ei pero pensa diversamente, cosi espri-
mendosi : sed mihi , cui convenit omnia MODE-
K k A T E perpendere, máxime cum et Egyptii omnes 
et ^dchivi hanc adunati sentenpiam recepsriní 
( secondo la correzione degli Editor! Beneditti-
ni ) visum est parcendum qmdem his , de quu 
bus supra tractavimus. Qui pone in ved uta L i 
berio , che i l Sovrano Pontefice debba essere 
moderato: qui egli sembra determinarsi peí per
dono a contemplazione ancora dei Greci e de
gli Egiziani. Ma come avrebbe potuto mostrar 
di esitare a concederé perdonanza a dei Vesco
vi pentiti di ció che ignorantes egerant in una 
causa, in cui egli medesimo avesse lasciatavin~ 
cere la sua fermezza e fosse stato colpevole con-
¿iscendente ? E come ostentare moderazione sen-
za esporsi alie risa, ed alie invettive degli emo

l í . 

(1) Hicron. Dial . adv. Lucifer. Damaf. preffo Tcodoret, 
l . 2, hift. EccI . c. 2 2 . Lib. nied. preffo Socr. 1. 4. Hift. 
Xll . 

(2) Nei Framm. di S. Ilaiio pag, 1357. £diz« dei Mo» 
Btnsdct. 
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l i , e forse d i quei medesimi , a cu i accordava 
11 perdono P Unite tali rifíessioni alie testlmo-
nianze degli Storici sopraccitati ( i ) , e decide 
te se la caduta d i Liberio non debbaaversiper 
favolosa, giaeche quello , che si ha di essa in 
S. Atanasio ed ha fatto illusione a tanti 'úh, 
stri Scrktori , si dimostra esser parto di una 
mano ignorante o maligna 5 e supposti eziandío 
Interpolad , ed indegni di S. Ilario si provano 
quei testi , che per essere stati da molti tenuti 
per genuini, rendevano indubitata la caduta di 
Liberio ( 2 ) . lo pero mi sarei conténtate ( 3 ) , 
che i l Sig. Gibbon avesse citato Ruffino la do-
ve dice (4)3 Ltbsrius liomae Ep'tscopus} Costan-

(1) Sulpic. Scvcr. Hift. Sacr. L . a. c. 35. Socr. HiA. £. 
L . a. c. 37. 

(2) Ved. i l Cap. IV. c T . dcl!a cit. DiíTcrt. De Comment, 
& c , 

<J) L . I , Hift. c. 27. 
(•f) L ' A . non ha troppo biion fanguc coi Papí . I l « . 

rattere di Damafo e molto ambiguo, e trg parole di G'troli* 
mo Sanfta Metmrla Darnafus , la-vang tutte le fue macchk, 
ed Abbaglintio i devtt i occh] del Tlllemont ( pag. 16]. N.T. 
V I . ) • Si trovan pexó dileguara preño quefto Scrittore le 
calunnie, dalle qctali fü aítaccato quei Santo Pontefice.Si 
cita inoltre Teodoreto L . V. c 2. , che parla cosí di Da-
jnafo; Is erat Eplfcopus Roma -vita Idudab'dl confpicuus , 
quiejue Jibí dictada , faciendaque er/inia pro ^Apofiollcis dog-
wat i s fiatuerat. e nel L . IV. c. 30. lo pone nella claiTc 
medelima con i due SS Gregorj, e con S. Ajubrogio . A!" 
lega ancora 1' autorita del Concilio Calcedonefe che nel)' 
allocuzione aU'Imperatore Marciano íi efprelTe in quefií 
tcrmini , S ic yuoqtie D a m a fus Romana urbis decm * ¿ )'** 
ftitiam, Ovvero ¿ e m a n a u r k l i Epifcopnt, & juf i i r i* deetts. 
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th vívente, regressm este Sed hoc utrum quod 
ñcquieverit voluntati suae ad subscribendum y an 
ad popuü K ' gratiam , a quo proficiscem fuerat 
exoratus , indulgens pro eerto compertum non ha~ 
beo . Non é pero da pretendersi questa sinceri
ta e moderazione da chi mette in dubbloi fa£-
t i piü cer t i , e che talora anche U nega od os
cura. Ineominciamo dalia riedificazione del tem-
pio d i Gerusalemme tentara in van da Giulia-
no . „ La demolizione dell' antico templo , d i -
„ ce i l Sig. de la Bleterie ( i ) , era terlíiinata, 
J? e senza pensarvi si erano rigorosamente adem-
- piute le parole t l i Cristo: non relinquetur la-
53 p h super lapidem, qui non destruatur ( 2 ) . 

Si vollero gettar le nuove fondaraenta , ma 
usciron dal luogo medesímo vortici spavento-

5) si di fiamme, che con formidabili slanci d i -
M vorarono i lavoranti . Lo stesso accadde di-
' verse volte, e T ostinazione del fuoco renden-
5s do inaccessibile quel luogo costrinse ad ab-
| bandonare per sempre 1' impresa . Son queíti 
gli stessi termíni di Ammiano Marcellino , au-
tore contemporáneo ( 3 ) . Rufino ( 4 ) , Teodo-

re-

Appella per fine a non pochi antichiífimi Martirologj, nel 
quali con S. Giro lamo fi kgge nominato S. Damafo . Non 
fono dunque tre parole quelle che hanno abbagliato gil 
occhj devoti del TÍUemo«t. Ved. T . V I H . Memor. 
' (1) Vie de 1' Empcmir Julien L . V. p. 

(a.) Marc. L . X I H . V. i , x. 
<j) Lib . zj. c. 1 . 
(<f) L . I . C 38. 39* 



reto ( i ) , Socrate ( 2 ) , Sozomeno ( 5 ) , Filo-
storgio confermano i l fatto attestato altresl da 
tre Padri coetanei ancor essi Gio. Grisostomo y 
Ambrogio e Gregorio di Nazianzeno , dal pr i . 
mo vent'anni dopo davanti a tutta Antiochia j 
( 4 ) dal secondo non molto dopo , come cosa 
nodssima scrivendo all* Imperatore Teodosio ) 
dai terzo in uno ( 5 ) del suoi discorsi contro 
Giuliano composto 1' anno medesimo . Non vi 
é achuique, conchmde i l Mosemio ( 6 ) , avve-
ni mentó certo si come e questo . Tuttavolta a 
sentimento d i Gibbon, un Filosofo potra sempn 
demandare V original testimonianza d' intelligenti 
ed imparziali Spettatori, Si certamente potra do-
mandar un filosofo Spinosista, od uno che sem-
bra insultare i Santi Ortodossi sfidandoli a sce-
gliere intorno alia celebre morte d' Arrio o Ú 
vele no o un miracolo ( p. t j o , N . ) , quand' ei 
fu sempre attorniato da una folla di Eusebiani; 
si uno che ha la franchezza di doraandare coí 
Sig. Jortin chi prova la verita dei miracoli dei 
Monaci antichi Egiziani ( T . V I . p. 15^. N . ) J 
mentre quello, che asserisce Teodoreto ( 7 ) del 

M o 

co L . j . c. 17. 
Ca> L . j . c. 17. 
C?) L . V. c. ulr. 
C4) Adv. Jadeos Orat. a . , Hom. 4. in Matth. ; Homil. 

in A í l . Apoft, 
(S) Grcg. Naz. Orar. z. in Julián, 
<•<?) Sec. I V . 1. p. n, 14, 



Monaco S. Giuliano , puo con ragione asserirsl 
di qtrasi tu t t i ; magnitudinis auiem miraculorum 
faBorum ab tilo testes etldm sunt hostes verita-
t h . Qai non si tfatta di nn fenómeno passag-
giero, come é un fuoco fatuo , od una stelía 
cadente ; i vortici d i fuoCo si videro diverse 
volte: metuendi globi fiammdrum propsfundamen~ 
ta crebrts assultibus erumpentss fec:f¿ iocum exu-
stis j iLIiXÜOTníS operantibús inaccessum . N é 
i testimonj del fatto son puri Cattolicl, e pero 
tali da non dispiacer loro un miracolo . Ve n ' ha 
degli Eterodossi , ve n' é un Tagano giudizwo 
fe candido storteo per confessione del Sig. Gibbon 
{ p. 274. ) e spettátore IMV<AKZLALE falla 
vita e delta morte di Giuliano , per non contar-
si Giul iano medesimo ( 1) . Considérate poi se 
la nazione Giudaica, di cui gñ uomini si erano 
dimsnticati delta loto avarizia, e le donne delta 
loro delicatezzd per agevolare la sospírata intra-
presa; se i i Monarca, che si proponeva d i sta-
bilire in quel tempio un ordine d i Sacerdoti , /* 
ínteres sato zelo dei quali scuoprisse te t i r t i , e re
sistes se al l ' awbizhn dei Cristiani toro r h a l i , ed 
invitarvi g l i Ebrei, i l forte fanatismo dei quali 
sarebbe sempre stato pronto a secondare ed aneht 
prevenire te ostili misure del Vaganestmo se i l 
virtuoso, dono, fortissimo ¡Alipio 3 che presiede-
deva coraggiosamente a quelP opera; se Libanio 

Fadu-

(1) Mt de la Blctcric fag. 399, in una Nata 
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radiáatore piíi sfacciato, che ahhim conosciuto 
le Cor t i , sarebber sempre rimasti itt un vergo-
gnoso slienzio , quando tante bocche Cristiane 
gridarono altamente al miracolo ? Conchiudero 
4anque col iodato Mosemio : „ Chiunque esa-

minera questo fatto con attenzione e senza 
parzlalita, trovera le piü forti ragioni di ade-
rlre all'opinión di coloro, che lo attribuisco. 
no all ' azione immediata deíla Divinitá . Gil 
argomenti, che si propongono per provare che 
fu un fenómeno naturale, o comealtri i l pre. 
tendonoeffettodell'arte e deli'impostura, noa 
hanno soiidita, e si possono confutare con la 
maggiore facilita. 

U n altro fatto oscuro peí Sig. Gibbon é lo 
scisma del Donatisti. Forse, egli dice ( p. 85. 
e seg. ) la ¿oro causa fu decisa glustaments, z 
forse ncn era priva di fandamento la lor querela, 
chs si fosse ingannata la credulita dslf Imperato-
re: Due cose pero egli tiene per ferme, la pri
ma chs H vantaggio, che Ceciliano poteva tram 
dair anteriorita delta sua Ordinazione veniva tol-
to di mezzo daW íllegtttima od almeno indecente 
fretta, con cui si era fatta senza aspettare /' ar-* 
rivo dei Fescovi della T^umidia, la seconda e che 
i due partiti non ostants i l loro irreconciliablk 
odio avevan g l i s tes si costumi, lo stesso zelo s 
dottrina, F istessa fede e lo stesso culto ( 85?. ) . 
Ma per quanta oscurirá possa trovarsi in tal fat
to sappiamo da S., Ottato Milevitano ( 1) e da 

S. Ago-

( i ) y A á v , Parmenfadmtt, 



S. Agostillo ( i ) , cloe da scrlttori i meglío in-
formati di tutta ía controversia, che rambizion 
di Bostro e Celeslo, i quali con Lucilla forma-
roño i ! rabbiosíssimo sdsma, impedí l'int-erven-
to dei Vescovi della Numidia airelezione di 
Ceciliatio: che questi fu eletto con i suffragj di 
tutto i l popólo, e quindi ordinato dal Vescovo 
di .Aptonga^ cittá vicina a Cartagine, e conse-
guentemente a norma del costume vegliante in 
quel modo appunto che i l Vescovo Romano si 
consacrava da quello d'Ostia. E ció c tanto 
vero, che cent'anni dopo pretendendo i Dona-
t i s t i , che Ceciliano fosse stato condannato per 
non aver ricevuta l'ordinazione daí Primate N u -
mida, S. Agostino fu in grado di sostenere che 
questa omissione neppnr gli era stata obiettata. 
Infatti Ceciliano all ' arrivo dei Vescovi della 
Numidia era giá imito '̂ cónr tutta Cartagine ' 
trattine pochi Scisraatisci , e per mezzo delle 
úsate lettere comunicatorie con ía Chiesa di 
Roma, con tutte quelle deíP Africa e del l 'Uni 
rerso. Non credeva adunque la Chiesa CattoIL 
canche Vamermita dell'ordinazione di Ceciliano 
venisse tolta di mezzo dall'assenza dei Numidi 
ne poteva crederlo per le ragioni addotte e 
nol credevano gli stessi faziosi: perocché non 
trovando delitto da rimproverare a Ceciliano 

si 

2) fíf V * % ' E C C I " Cant' Cont, Crcfc . In Eplft . IT alibi pajtm . 

TOMO V I L R 



si ridussero ad asserire contro la verita che ií 
Vescovo Aptungitano Consecrante era uno dei 
traditori . , 

Con qual fronte poi osa i l Sig. Gibbon di 
decantare nei due partiti tanta uniformita di 
costuml, di zelo, di domina e di fede ? I Dona-
tisti rovesciavan gli al t a r i , o l i purga vano co
me contaminad da quei che si dicevañ Cattoli-
c i : frangevano i sacri vasi e l i fondevano, in-
fierivano contro i v iv i e contro i defonti, get-
tavano i l Crisma per le finestre, ed ai cani la 
Sagratissima Eucaristía, come attestano i Padrl 
sopra lodati, ed espone i l medesimo Sig. Gib
bon ( i ) . Or dove si legge che fossero somi-
glianti costumi nei partito Cattolico > Qui si 
chiedono al Sig. Gibbon testlmonianze da stare 
a confronto con quelle di Ottato e d i Ágostino. 
Ma non allegandone ^ © 4 1 0 1 1 potendone allegare 
ver una: qual concetto form érete del vostro Gib
bon? E per rigua'rdo alia dottrina e alia fede 
non erano i Donatisti quei soli, che ribattez-
zando negavano Teíficacia del battésimo ammi-
nistrato fuor del la vera Chiesa contro i decreti 
dei Concilj di Arles ( 2 ) e di Nicea (3 ) ! E 
non riputavano una meretrice la Chiesa Catto-
lica, pretendendo che la vera ed immacolatá 

, fos* 

(!) Nat, Ale A', Saec. I V . p. i s - TÍIicm. t o m . V I . V«' 
lef, &c. 

(2) Can. 8. 
( j ; Can. 19. cam ñor. Chrift. Lup. 
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fosse riconcentrata nelía fazion di Donato, e 
pronanziando nel cempo medesimo la condanna 
deiia loro eresia con quelle solenni parole l i tur-
giche, con cui dicevano di ofFerire i l Sacrificio 
per Fuñica Chiesa, la quak i sparsa per tuna 
la térra i Ometto, che Donato i l Cartaginese era 
Arriano di sentimento, perche la moltitudine 
del Donatisti non v i aderlva ( i ) : essendo assai 
manifestó e per le cose giá dette e per essere 
stati refrattar) i Donatisti ad ambedue le iegit-
tlme Potestá i l Saderdozio e 1'Impero, aver e-
glino avuto una Fede ed una Dottrina molto 
diversa da quella dei loro avversarj. 

Avendo i l Sig* Gibbon intrapresa in qual-
che modo la difesa dei Donatisti, con quanta 
ragrone pero giá l'avete veduto: credete voi 
che ei volesse abbandonare la causa dei Nova-
ziani.<? Pensate: essa é la migliore del mondo, 
perciocché ortodossa era la loro fede ( p. 
84. ) e sol dissereivmo dalla Chissa in almni 
artlcoli d i dhciplma, i quali forse. non eram es-
senzlali per la salute.. . A dir <vero, sulle prime 
Novaziano si contentó di dolersi, Che in Roma 
i caduti si ricevessero alia Comunióne con so-' 
verchia facilita, e questo poté passare per uno 
zelo di disciplina ( 2 ) , ed anche sedurre alcuni 
Santi allor prigionieri per la fede. Ma quindi 

• - :: ' < ed 

CO S. Ag. De hzref. ad Quod vajit Deu$, í . ¿>, " 
(a) L k u r y L . X I . §, s j . 

K 2 
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eá egli, e moho pi& apertamente i seguaci á! 
ha ( i ) unirono alio scisma 1' eresia negando 
alia Chiesa la potestá di rkonciliare i caduti 
in tempo di persecuzione per qualsivoglia peni-
tenza che essi facessero centro le general i ed 
11 limítate espressioni di Gesü Cristo ( 2 ) , e pon-
dannando le seconde nozze per modo da dichia-
rare adultere quelle vedove che si r im ritavano. 
come se avesser preteso di saperne piü di SÍ 
Paolo ( 3 ) , dice S. Agostino, ed avere una dot-
trina piü pura di quella degli Apostoü. Senza 
che io mi dilunghi a noverare gli altri errori 
dei Novaziani ed i ni orno all* assoluzione dei pec-
cati gravi commessi dopo i l battesimo stesso 5 
al culto delle reliquie, i l Canone V I I I . del I . 
Concilio Niceno basta per se solo a distruggere 
añatto la loro pretesa ürtodossia. Jlaec autem 
prae ómnibus eos, ( cloé i Novaziani, i quali 
avevano assunto Torgoglioso nome di Catar! ) 
convenit prefiteri, quod Catholkas & ^Apostolicae 
Ecclesiae Dogmata suscipiant sequantur^ idsst 
$y> bigamis se communicare, & his qui in per-, 
seeutione prolapsi sunt. Non ho avuto difíicolta 
ad allegare Tautoritá di un Concilio, primiera-
mente perché i l m í a dlsegnoserivendo é di pre-

• 'la - y- i-bss ss&ñ •>' t c j ¿ y : m ¡ mu- s 

<i) V . Tillem. T . 3. Les JJovatíens. 
( i ) (¿uodeunque folvtrls &c. Quorum rimiftrltls ft*SAtA 

•rttnlttuntur el3 &c. Jo. jo . Matth. 16. 
(}) Sluod fi dtrtnlerit vir e]i4i, Hbtr/tta íft &c. 

C a í vu l t n u b á t , ad Qoútsth. I . e, 7. 
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muñir voi 3 che vi gloríate di esser Cattolici 
contro gil errori del Sig. Gibbon; ed in secón-
do luogo perché egli per quanto irónicamente 
possa chiamarne infallibUi i Decrett, trattandosi 
del generali ( p. 8 o . ) , pur si confessa ben sod-
disfatco deli'articoio Concile nella Enciclopedia 
( p. So. N . ) , e ne cita ancor esso le decisio-
n i , quando gli torna in acconcio. Sarebbe puré 
stato considerabile in uno storico gludizioso e 
sincero, che ne avesse allegata alcuna per con-
fermare, che la superstizione de" tempi abbia ¡n~ 
sensibilmente moltipllcati g l i ordtni ( pag. 62 . ) : 
giacche nella Chiesa Romana oltre i l carattere 
Epi/copale se n e stabllm i l numero di sene , 

* quali pero i quattro minori son presente
mente ridotti a vuoti ed inutili titolt . Per al tro 
pur troppo é giusta riguardo a molte Chiese 
particolari quest* ultima riflessione: comecché da! 
Padri Tridentini ( i ) fosse fatta ai Vescovi una 
gravissima esortazione , ed un positivo coman
do, che nelle sacre funzioni si rendessero at t i -
v i i Chierici dal Diácono fino all 'Ostiario. Ma 
questo istesso dimostra , che la Chiesa univer-
sale rappresentata da quel sacro Consesso, con
tro l'avviso del Sig. Gibbon é persuasa che tut-
t i quest i Ordini , benché sia forse soverchio i l 
numero degti Ordinati, non sonó un parto dsU 
la superstiziwe, Erano forse tempi di superstl-

( O S e C « j , c, íf4 de Reform. 
R | 
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zlone i primí tre secoíi delía Chíesa e V etá 
degli Apóstol! .<? Or di quei tempi appunto glorio-
sissiml per Santa Ghiesa. s'iiitrodussero questi (Dr-
diríi per sentimento del medesimo S. Concilio : 
SmBpriím Ordinum a Dlaconatu ad Ostiarlatusfun
ciones ctb lApostolorum temporibus in Ecclesia ím* 
dabUHer receptae in usum juxta Sacros Cdñ&nes 
revocentur . Non ignoravano quei venerabiü Pa-
d r i , che fino dalla meta, del terzo secólo Cor-
nelio R. Pontefice scrivendo a Fabio Antioche-
no ( i ) . numera sette Suddiaconi, 42, Accoli t i , 
c tra Esorcisti, Lettori ? ed Ostiarj 52. : e che 
S. Ignazio Patriarca antichissimo di Antiochia 
scrive in una lettera : satuto Sanftum Tresbyte-
vium, salmo Sacros Diáconos , saluto Subdiaconos ^ 
Saluto Subdxaeonós , Leélores , Exorcistas . . . L i 
vedevano rammentati nel quarto secólo dai Con-
cilj Laodiceno e Cartaginese come cosa gla da 
gran tempo stabilita 5 e per conseguenza era» 
convinti , che non per superstizions tali Ordini 
sunt adjeBi, ma bensi propter utilitatsm ministe-
m , quod propter multhudinem credentium per 
alteros postea impkri deberé necessitas fiagita-
m f i 1 ) . • c - ...... ,., ..: ub e l •! ., 

Ció che finora lo sonó and ato divisando s 
benché di vo ló , puó5 cred'io , bastare a con» 
vincervi, che i i Sig. Gibbon da per índubitati 

( i ) Scfl". 2?. C- 17. de Rcformat. 
( i ) S. Ambrof. L . a. de OfF. Ecckf. L . 6. ex A. malat. 

íor tun . v. Moiin» part. 2. De Sacr. Oráin. 



alcuni fatti di Storia Ecclesiastica , che se non 
son falsi, sonó almen dubbj ed indecisi 5 e che 
per 1' opposto i meglio autenticati e piü certio 
niega od oscura sempre a danno ed avviUmen-
to del partito Cattolico . Leggetelo con atten-
zione, e troverete altri esempj per confermare 
la verita della mía asserzione. 

R L E T -
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CH I ha del Vangeío lastranissimaidea, che' 
esso apfa un infinito prospetto d' invisibilt 

mmdi, e rpieght U misteriosa essenza della £);-
viníta ( T . V. ) j la quale abitañdo ítt mez-
20 ad una iuce inaccessibile noi viatori non 
posslam vedere che di riflesso ed m enimma , 
non dee recar maravigü'a se mal conosca e sfi-
gufi i Dommi della nostra SS. Religione quan-
tunqúe fbndamentali. Ta í ' é 11 Sig.Gibbon. Wi~ 
mieramente é suo disegno 1'inculcare, cheque!-
l o , che dai Cristianr si crede del Div in Ver
bo , al tro non é se non se un fíomma gia ma> 
ravigtiosmneme annunziato da Vlatone ( p. 58, 
T . V. ) , anzi i l fondamntal principio dellaTeo-
hgxa d i quel Filosofo ( p. 0^. ) f ü quale pero 
non si stabili sufficisntemente , come una verita, 
o trovossi in stato di restar sempre confuso coi 
le filosofiche visioni deir Academia . . , finche i l 
nome, ed i diuini attributi del Legos non furom 
confermati dalla celeste penna deW ultimo e del 
piu sublime f ra gU Evangelisti ( p. 5)4. ) . 

Secondariamente si lusínga fteíla contro
versia Amana di andaré seguendo i l progresso 
della ragione e della Fede, dell' erróre e della 
•passiom in un modo da farsl credere uno sto. 

r í -
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rico , U quak Uri ríspettosamenté íl veto de! 
Santuario ( p. 510. ) . 

Nella presente lettera faró alcune riflesslo-
ni su questi due punti: e riguardo al xor?; as-
serisco I . che i l Domma Cristiano del Divir i 
Verbo non e maravlgliosámente annunziato da 
Ttatone, e che verisímilmente neppure i l nome 

é stato preso da lui ( 1 ) . I L Che prima 
deU'Evangelo di S. Giovanni per divina rivela-
zions era stato scoperto a l mondo i l sorprendente 
segreto, che t í ^ y * ^ che era con D/o, fu ¿ a l 
principio, che era Dio isne. Si era incarnato ec, 

Esaminando senza prevenzione le opere di 
Píatone egli é ben difficile, per non diré impos-
sibile, i l persuadersi, che esso distinguesse V 
Ideá, i l >«TOS dal sommo D i o . Infatti ín quef 
l ibro, in cui riferisce ció che egli aveva appre-
so da Timeo Locrese Pitagórico illustre, fissan-
do che due son le cagioni di tutte le cose, sta-
bilisce, che d i quelle^ le quaü si fanno secando 
la ragione ella ¿ una mente Noov /utv TOV X<XTC¿ 

xbydv r y v » M £ v W v . ¡a q^ak cjj¡amasi D / O , e cagione 
delle Cagioni t̂'ov T* oVdMotí'vÉpa-wi, ¿pix T Í T U V ^ fXzY¡i 
e che questo Dio ¿ un Essere improdom ed im~ 
mutabite ed imelligibile esemplare di quante cose 

sog-

Ci) L'Autore in c ío fi conforma a Clero Epift. C i . 7. 
9. ed al Mofem, D l f e r f , d* turh, ptr P U t . Mecltjt* . 
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soggiacciom a mutaziom H%t* TÓ M s ^ í t ' ^ g v c t y í v * ^ > 
TS Hat1 «XIVOC'KIV . . . fooop'f T x « i ' TotpxS'íCyjuoc n'v yívyu. ^ 

M ¿ V * V , c'xoVoc ÍV vímBox* i r r í e per fine questamen. x 

te , questa Idea, questo D i o , questo Esemplare í 
non stassi ozioso, ma íie^ raghns di maschio 
e di padre « ^ M*" «¡íTcf xo'yov txTíf ofpptvog TS I 
^ T ^ . pjj1 aciUUqUe non sembra a ver nep- r 
pur sospettato Platone, che 1' Idea, i l Verbo , r 
od i l xo'?oS s| ci}stjngua da Dio Sovrano . Indi » 
prosegue a d i r é , che prima della disposizione / 
dei Cieli fatta x0'y« altro non v i era che Idea, ? 
materia: ma che0 ^M(?pyo; ^ ^ w o ^ír- 71 
^ / r g . ' ordinó la seconda, sottoponendola a cer. Ví 
t€ ^etermyiate íeggi. Se adunque i l Cielo od i l P 
mondo secondo quel Filosofo é formato ^'y**, e ^ 
questo yo'vs é l'idea e l ' idea , laqualees- d 
so chiama in appresso, intelligibile essenza...ed ^ 
esemplare) che in se contiene tutti g l i animali r 
tntelligibiU T0¿» VÍÍIWV »«-ÍO¿» . . . Hat(' TO' TTXpoc'Sttyu.ti s 
^Pí 'ÉXOKirac'vTM TS¿ y o M - r o t ' ^ «I,TÜ¡, e l ' idea lo di- ^ 
conon é punto distinta da D i o ; si rende manifes,' r 
t o , che Platone non fa distinzione alcuna tra i l 2 
Logos, e i ) /o . t 

I i Dialogo intitolato i l Timeo, in cui pió s 
dittusamente si espongono i pensamenti di quel s 
íiiosofo conferraa ció che abbiamo veduto fino- 1 
ra. E come non vedere che i l Logos non é una 
persona distinta da D i o , ma o i l razminio di 
lui ( I ) , r ldeai la n0Zio„ei u 

pen* 

( O 104$). 
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» pnshro di Dio w lo'y* ^ fiftw*? S ( * 

• ec. ( i ) é iiifíne Dio stesso che avsndo pensato 
xoyirmfÁi 'y í , e che per tal pensiero , o raglone 

. fix To'f xoytrnov r j v S i { 2 ) formó 1'Universo? 
, Una maggíor somiglianza del! a dottrina 

Platónica con la Cristiana apparisce nella lette-
. ra, in cu i Platone invita Ermia, Erasto, e Go-

nsco ad unirsi in amicizia chlamando in testi-
mone Dio rego/atcre detk cose tune cslstenfi e 

; future, e Tadre Signore del Kegolatore e Trincl-
plO, "«í TOC TÜv WCt'yjgy ĝCV >íy6M»V0£ Ttü̂  <3>TMV)í«t 

TU^ /j.íKkp'jym TWV TÉ tfyeM.ovc'- xcti «iVí'a Trxrdfoc 'x.vpi'ou 

vi«oM.Jm; . Egli c p e r ó c e r t o , che quel Filosofo 
per figlio di Dio , non intende al tro che i i 
Mondo, come ei dichiara neU'Epimonide, dicen-
do . E quale Dio mal vado jo celebrando ? I I Cie
lo senza fallo, $N HXI S-ÍM.VUV¿V -noTÍ x í y u s-íáv -. 

¡¡pxvov. 5i w Cielo od i l Mondo, come si 
spiega in piü 1 uoghi del Timeo, i i c Figlio d i 
Dio, del quale parla i l filosofo Ateniese, gene-
rato dalla prima ed immutabil cagione ( 5 ) , fi
glio Unigéni to , imagine di D i o , e Dio perfet-
tissimo , perché creduto da lui di una perfettis-
sima somiglianza non colla sola eterna idea del 
sommo Fattore, ma col sommo Fattore mede-
simo . D i qui lo scherzo di Velleio Epicúreo 

(1) P. IOíJ-2. 
( 2 ) P. I O + 9. 
Cj) Tim. p. 10+9, 
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CO Cíe. L . I . de Nat.Deor. 
Ca) P. losa, 
<J) Lib, 11, D a r . 

nel chíainare rotondo i l Dio di Platone (1) , 
E'poi ció tanto vero, che Platone per preveni. 
re i'objezione, che poteva farsegli contro la pre. 
tesa perfettissima somigllanza del mondo con 
D i o , essendo questo sempiterno, e quello for. 
mato, soggiunge ( j ) che siccome i l soh pmo. 
tipo Dio existe da tutta V eternita: cosí i l Monk 
í ¿/ solo ad essere stnto, ad esswe attualrmnti. 
e che sara per tutto i l tempo. ^ ^ 
SiiytJ.Cí TTX'VTCC ¿imvu trt'v cv. o J'' «t>'tTíx'TÉ'X»;-roy aTrxm 

E poiché tuttavolta dopo la produzione del tem-
po mancava ancor qualche cosa al mondo per 
essere somigliantissimo al suo esemplare Dio; 
questi al parer di Platone v i fece altrettanté l 
specie di animal!, quante corrispondessero" alie 3 
sue idee, essendo eglí Veterno anímale. Aggiun- / 
gete, che ni uno degli antichi i píu versati nelle s 
opere di que! creduto Dio de' filosofi v i ha ( 
ravvisato giammai che i l Logos sia figüo vero { 
d i D i o , ed una persona da lui distinta. Non , 
Cicerone , i ! quale chiamando la vera legge: r 
rnentem omnia ratione aut cogentis, aut vetantis c 
Dez: e dicendola nata simul cum mente divina, ( 
conchiude che elía é ín sostanza Katio retil 
summa Jcvis ( 5 ) . Non Plutarco • poiché seb-
feene attribuisca i l sistema di treprincipj a Pla

to-
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tone , cioé Dio , la tneterla , e i* Idea che 
egli chíama essenza incorpórea; ció non estan
te non la ^ distingue da Dio , ma la pone 
asistente nei concetti e mlP immaginazione del 
medésimO Dio *v •os'.cc'r: xxC y i v m ' r : * : ; TÍ" &ÍV ( 2 ) . 
Non Celso finalmente, i l quale sebben s vente 
deridesse i Cristian i come plagiar] di Platone , 
e miHe volte l i rampognasse deila loro creden-
za interno al Figlio di Dio G. C. . confessa 
c^Iaramente, accennando senza dubbió Piatone 
che gli antichi chiamavano i l Mondo figlio di 
Dio perche esso e prodotto da Dio: «-fpfs waxouoi' 
tiv H TOS- Ho'fM-'* w's *H •S-f» fíyoM (voy , imfSd T ¿ rxvrS 
fiS-íov TTpoati'itov ( 3 ) . Ció presupposto , v i par e-
gü che la fede Cattolica del Divin Verbo sia 

•e una Domma gia maravigliosamenté annunziato da 
e 'Piatone? anzi i l fondamental principio della Teo~ 

kgiâ  di quel filosofo ? Quando non fosser giu-
c stissime le spiegazioni dei luoghi sopraccitati 
2 ( O , e si temesse di fare ingiuria ai PadrldeL 
0 la Chiesa ( 2 ) ( scrupolo che se é potuto ca
li ciere nel Ch. Zacearía, é del tutto fuor del ca-
' mtere del Slg, Gibbon ) a non concederé a 
; ^el filosofo alcim'ombra d'idea dell'arcano, di 
r cui ragionoj non basterebbe a smentjre la pro-

po-

fi) L . I . C- 10. d i P U c . Phllof, 
f*> Oríg, L . V. p. 307. 
<3) Ved. la Pxef. dcgli Edif. Eencd. di S. Gsuñino Parr, 

»• c i . 
i<i Not. 4 i F e t a v , i i T r í n i t . L . I . c. i . 
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posizion dello storico , e mostrare che el non 
conosce, o sfigura i nostrí dommi veramente 
jondamentali , e la discordia che osservasi tra 
gi'interpreti piü ceíebri delía dpttrina Platonl 
ca Plotino, Numenio, Proclo, ed altrí da que, 
st" ultimo confutati, e quel che ne dice nella 
sua stupenda opera { p. 103. ) i l P. Petavio , 
anzi quel che ne dice i i Sig. Gibbon istesso i 
I I Logos di Platone é per i l Sig. Gibbon uu 
metafisica astrazione animata dalla sua poética 
immaginaziom , con cul rappresentosselo sotto il 
p'iü acces sibil car atiere d i . Figlio di un Eterna 
Tadrs Creators e Govematore del Mondó ( p, 
5)1. ) . Ma i l Logos, di cui S. Giovanni ha ^ 
chiaramente definita ta precedente esistenza y e k 
divine perfezioni ( p. 5)5. ) , é per Domma 
Cattolico vero figlio di Dio , ed é una Perso-
na distinta dall'Eterno suo Genitore . Dove c 
dunque tanto mafavlgliosamenté annunzlato da 
Tlatone questo Domma Cattolico <? Ella é poi 
un'aítra questione dí pura critica , se S. Gio
vanni togliesse da Platone quest vocabolo w*;'. 
i l che sebbeil sia facillssimo l'asserire , tanto e 
lontano da potersi provar chiaramente, che an-
¡d le congetturé son del tutto contrarié . Bastí 
riflettere, che Platone era i l favorito dei Farl-
sel , e degll Eretici contemporanei degli Apó
stol i . Questi adunque per r u n o e per 1'altro 
motivo dovevan guardarsi dal far uso a belb 
posta si delle dottrine, che dell' espressioni Vh-
toniche. Vero é pero, che in progresso di tem-
po Ammonio fondatoré della scuola Alessandri-

volendo formare un sincretismo universale 
filo-
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filosófico e teológico, pretese che Platone aves-
se insegnata la Tr in i tá : ed i Padri della Chie-
sa se né persuasero per la lusinga di far rice-
vere ai Gentil! i nostri misterj coll' autoritá dei 
medesimi loro filosofi. Cosi le oscunssime idee 
di Platone furon determínate nel senso Cristia
no . Ma quanto la Trinitá di Platone sia Ion-
tana dalla nostra Cristiana pochi v i sonó che 
nol sappiano, specialmente dopo la celebre o-
pera del P. Mairan ( i ) . 

Vediamo adesso, se prima del Vangelo 
scritto da S. Giovanni nel regno di Nerva ( 2 ) 
fosse ahCor rivelatú , che i l Logos che era con 
Dio fin dal principio , che era Dio , che aveva 
fatts tutte le cose ^ é per cui tune le cose erano 
state fatte, si era incamato nella persona di Ge-
su di T^azaret, era nato da una Fergine e mor~ 
to sulla croce ( p. 55. T . V. ) • Avveítite be-
ne; io non metto in questione se] S. Giovanni 
fosse primo tra gil Scrittori inspiratí della nue
va alleanza ad usare la vocé xoVs- pretendo so-
lo contro i l Sig. Gibbon, che i l soggetto, o la 
persona, a cui l'appíico S. Giovanni fosse giá 
ilota per divina rivelazione , pretendo in som-

ma , 

(1) D l v l n i t a s J . C . raanifefia in Scr l f t . & tradl t . Ved. 
írsf , ad S . J u f i í n i oftr. paxt. I I . C. i . §. V. e Boffuet 
Elevat ioni a l i a S S . T r i n l t a I I . Settirtiana , 

( 2 ) Pag. j»S' T . V. I I Critico fegue 1'opinión del Lamy 
? r a f . apparat. C . 7. Calmet pero d^ pe* xicevuta dalla 
maggior parte T Epoca dell'ann. p t , di G, C. l i di Traja-
fto I n Evang , S, J o a n . F r t l t g , 
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ma, che la dottrina, che assegna a Dio m\ fi-
glio da luí distinto 4 eterno , ed a Luí eguale 
fosse riveíata bastantemente moho prima dell' 
ultimo Evangelista . Ció poi dovrá ititendersi 
dimostrato quando si provi , che in quel mede. 
simo Gesá di Nazaret la rivelazione divina a-
veva fatto conoscere riunit i quegli stessi carat-
teri ed at tr ibuti , che si ravvisano nel Logos di 
S. Giovanni. 

lo non istaró ad insístere con i l dottoLa-
my ( 1 ) salle testimonianze di Pilone ( a ) per 
mostrar che gli antlchi Giudei avevano la stes-
sa nozione del Ferbo Divino rS xdy* 3 ¿ * , laquaf 
ce ne danno gli scritti dei Cristiani , né sulle 
parafrasi Caldaiche del V. T . le quali in cen-
to luoghi insinuano che i l KlD'íí Membrít corri-
spondente al dei Giudei Elienisti é distin-
to da Dio Padre, é D i o , e mediatore tra Dio 
e gli uomini . Osservero bensi col Ch. vostro 
Pocok nelle sue note ad Tortam Mosis , che 
tn t t l gli antlchi Ebrei interpretarono i l secondo 
Salmo Davidico del Messia (e conseguentemen-

t e 

(1) DiíTert. De Verba D e l §. j . 4, 
' * ) K o n fi nega clerc (pag. 9 i . T . V. N. ) che Tí'or.e 
e un Plafonico celebre: ma íi ha diritto di eligcj da foüe un Platónico ct ebre: ma íi ha 

ma da Alose 
Ved. Joh. L a m i de recl a Chrl f i . in ta yuod mjfier, D l v Tris , 

1 r- 9 ¿dt'tnet StHtentU 



te di G. C. ) ten uto sempre per vero figlio di 
Dio ( i ) finche non si vider costretti ad ínter-
petrarlo alcrimentí, ut respondeatur Minacis sea 
hctreticis, cioe a noi Cristiani, secondo 1'espíes-
sione di R. Jarchi. M i unisco ancora col so-
prallodato Lainy a maravigliarmí come chi ha 
dato un" occhiata ai Vangelo possa esser d' avvi-
so, contro la testímónianza di S. F.pifanio ( 2 ) , 
che fosse ignota ai buoni antichi Israelití la 
Tr in i ta : mentre 1'Angelo Gabriele nell'anntiri-
ziazion della Vergine abitante in Nazaret (3 ) j 
íe ne ragiona come di cosa notissima. E nota! 
te che i'ossequio di lei alia fede era quale i ' 
esige S. Paolo da tut t i i Cristiani , non cieco , 
ma ragionevole. La difficoítá da leioppostasuL 
la propria feconditá ne sia ia riprova . Eppur 
ella non chiese chi fosse lo Spirito S. feconda-
tore, non chi 11 figlio delT Altissímo Salvatore, 
e Re Sempiterno , mistero per lo meno tanto 
süblime ed astruso, quanto la feconditá di una 
Vergine. Ma checchesia della credenza Giudai-
ca prima della ven a ta di Gesu Cristo, certo é 
che S. Luca rifen molto prima ( 4 ) del Van
gelo di S. Giovanni questa celeste ámbasceria 
ed inserí ancora nella sua narrazione 11 Cánti
co di María, i l colloquio di lei con Elisabetta, 
e l'altro Cántico di Zacearla . Ora nel primo 

la 

(1) ni f f í f t . cit. §. 5. ( 2 ) Hiref. V. 
i l ) Luc . C . r. v. z6. 
(+) I MSS, Greci portan per data l'anno di G. C. ma 

U piix veril ímiie pnó fiítaífi ve río i* an. 53. ved. C*tm. 
»» E v . L u c . í ' r e h r . 

TOMO V I L S 



274 
la Vergine esulta alia vista del suo Salvatore 
vkino ( i ) C-OTHP:'MB , Elisabetta si umiíia pro-
fondamente alia madre del suo Signoré ( 2 ) } e 
Zaceada chiama i l suo neonato Vrofeta ddl" [ÁU 
tissimó e Trecursor del Signare ( 3 ) discesó dair 
alto de' Cielt ad illuminare fuman genere seden, 
te nelle tenebre e nelT ombra di mor te . Lime iL 
lustratore delle nazioni e Salvatore fu detto Ge-
su ancora dal buon Simeone ( 4 ) , quando col-
le tremule braccia se lo strinse al seno , alior-
ché María presentollo al Templo : come forse 
prima ancor di S. Luca, o certamente non mol-
to dopo narró S. Matteo ( 5 ) . E che diremo 
poi di quella voce celeste, che in occasionedel 
battesimo di G. Cristo pubblicaraente lo auten
ticó per figlio di Dio : Hic est filius meus dU 
le Bus in quo mihi bene complacui ( 6 ) ? M i si 
opporrá forse coi Sociniani , che si parla inquel 
luogo di una figliuolanza di adozione ? Ma quel-
le parole , specialmente coll' enfasi del testo 
Greco ° "-''os o « ' 7 x ^ ^ 0 5 Ufe est fi¡¡us meus ^ 

Ule dilettus ( 7 ) non indicano la preesistenza 
della persona, a cui son dirette y ed alíudendo 

chh 

<i) Luc. c. 5. v. 47. 
(2) Luc . C. 1. v. 4S. 
Cj) Luc. C . I . v. 75. c feg. 
(4) Luc . C . 2. v. jo. e feg. 
(5) V. Simón. Hifl. Ciit . N. T . C.it'.CzlmeUnÉ'vang. 

S. Mafth. Prolegom. 
(6) Matth, C . j . V. 17. Marc. C . 3. v, TI. Luc. c, ?. 

r. z } . 
Í7 ) DÍUBUÍ i t i fonare pet-efl unhenicus ; vex t n i n 

l*tt>d 'defl un;cu' filius y f*¡>¡us r e é d l t x r a, L X X . otyx'itf 
TOS L a m y Ccmmtnt, In, H rm. c. V, 



chiaramente ai Cap. V I H . del Proverbj 3 ove 
parla la Sapienza medesírna , o 11 xdy ? divino 
non coíncidono con 1* espression del Salmista 
( i ) Domtnus dixit ad me filius mem es tu , 
ego hodio genui te ? Espressioni applicate a d . 
C negli at t i Apostoíici ( 2 ) , e da S. Paolo 
helía su a sublime Epístola agli Ebrei ( 3 ) . Ss. 
guiamo pertanto la sicura trácela di quel gran 
Dottor delíe gentl . Egli é fuor di dubbio 
che 1* intenzion deli' Apostólo neí demandare : 
Cui enim dixit aliquando .Angelorum, filius meus 
es t u , ego hodiegenuí te? Ella é di confermare 
che Cristo é fíglio di Dio in un modo distin
to e del tutto singolare . Ma gil Angelí anco
ra son detti nelle Sacre Scritture % l í di D io 
( 4 ) , perché son tali per adozione . Dunque se 
Cristo é quell' único fíglio, che dices! generato 
da Dio Padre e generato hodie, avverbio attis-
simo ed usato nal sacro linguaggio ( 5 ) ad es-
prlmere Pe te rn i t á ; egli debbe essere necessaria-
mente fíglio non adottivo; ma pe í natura {ó ) . 
Ed invero neí capo ottavo della Lettera a iRo-
maní, dove^il medesimo Apostólo parla diffu-
samente della figliuolanza di adozione di tu t t l 

i cre-

(O Pfaíra, I I . v. 7. 
(a) C . 4. V, 25. e íeg. 
( i ) C . I . 11 Blondello, lo S^anemío , 11 Tütemont ten-

gono con la mafllraa parte deglí anti.chi, che la letrera agli 
Ebrei fia ferina 1" A", di Q , 6 } . Ved. Caira. Prokg. Ate. 
I I I . 

(+) Pfalm. 87. Job. , . 6, i t . 1. 
(5) S. Auguft. in pfalnr. 2. 
(<ó Ved. Abbadíe T. I I I . Traite de la Divinitc de G C 

S 2 
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i credenti. quando rammenta Gesu Cristo, che 
ce 1' ha meritato sottoponendosi alia morte di 
Croce , lo cb.lama in opposizione Figüo proprh 
dell'eterno Genitore. 0s ' "^ 'y «'« ^©«'«-«-ra 

( 1 ) . Qui etiam proprh Filie ( suo ) non peper, 
cu : espressione" esattamente corrispondente a 
quella di S. Giovanni , la dove ei dice , che i 
Giudei cercavano di ucciderc Gesu Cristo non 
tanto come violatore del Sabato, quanto perché 
( 2 ) diceva Iddio WTÍ 'P» t'̂ '0* Tadre proprio, ag-
guagliandosi in tal maniera a Dio stesso: drit-
to pero che secondo ü medesimo Apostólo giu-
stamente arrogavasi ( 3 ) Qui ctim in forma Del 
gsset non rapinam arbitratus est se ¿equakrn Deo, 
E come non dovea credersi proprío , e natural 
figlio di Dio quello , che vien chiamato dall' 
istesso San Paolo assol uta mente tale le tante 
volte ( 4 ) , Immutabile e Sempiterno ( 5)? 
Quello di cui dice: portans omnia verbo virtu-. 
tis sudS ( 6 ) , omnia per ipsum & in ipso crea-
ta sunt ( 7 ) , per quem fecit & sécula {%)? 
Quello che viene intimato agli Angel i d i ado
rare { 9 ) , ed é chiamato super omnia Deus be* 

ne-

< 0 C , 8. v. 37, 
( 3 ) Job, V, 18. 
( j ) Aci íhi l ippenf, C . a. ». fi. 
( 4 ; Ad Rom, C, 1. v. 4 . C 8- y. 3. Ad Hebr. C . N v. 

a. C. 5. v. 8. C . 6' v. 6, C . 7 . v. 3. C. 10, V, ¿g, &c, 
( 5 ) Ad Hcbr. C- V. u . 
( 5 ) d. C i / v . j . 
( 7 ) Ad Colof. C . i . V. ' í , 
( 8 ) Ad Hebr. C . «• v. a. 
( 9 ) d. C . ». v, 6. 
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ñediBüi ¡ú sacula y g Dio .( i ) sédeme sopra un 
«temo trono ( 2 ) ? Ecco adtmque manifestato per 
una divina rivelazione anteriore di non. poco 
a queiia, fatía per inezzo di San Giovanni in 
Gesu di Nazaret un íiglio di D i o , Luce vera, 
un figlio proprio e naturale, Dio ancor esso ¿ 
guale al Padre, che hafattotuttele cose, e per 
cui tutte le cose sonó statefatte, incarnatosi, e 
nato da una Vergine , e morto sulla Croce . Ma 
questi sonó i caratteri del ^o'-yo? di S. Giovanni. 
Ecco adunque atterrata la proposlzione del Cr i t i 
co: ed altro non si puó per conseguenza conchiu-
dere se non che 1' ultimo Evangelista introdusse 
unanuova parola, maesprimenteridea comune, 
e ischiaró la materia, spiegando la generazione* 
divina di G. Cristo contro 1' oscura e scarsa 
setta degli Ebioniti, confusi a torco da Gibboit 
(5 ) coi Nazareni , con quella esattezza, con 
cui gli altri tre Evangelisti ne avevan narrata 
la generazione carnale. 

Ci resta ora ad esaminare, se i i Sig, Gib-
bon nel seguiré i l progresso della controversia 

Ar-

<i) Ad Román. C . 9. v. 3, 
(a) d. q . >• v. 8. 
Cj) I Nazareni per teñimónianza di S. GÍrolamo : cte~ 

dthant ln Chri j lum F l l l u m D e l . Ora fécondo la femplidti 
di quei tempi , cd a norma del fimbolo Apoftolico jí ere. 
deje in Crifto Figlio di Dio era lo ftelTo che crederlo pro-
priamente D i o , genérate da Dio Padre. Percio foggiunge 
S. Girolsmo »"« quem & nos o edlmus. Ved. Lo Quien Dífl'. 
VII . Damafc., e la folida confutación di Freret del Ch , 
íadre Faffini ProfeíT. di S. Scrittura in Pifa .-De ^ p s f a l U 
' * Svangt l i i funt Origine n . 2 5 . e 3.6. do ve rifponde al Mo» 
fctnio cicato da GÍbbon , 

s i 
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Amana abbia tirato 11 velo del Santuario con 
quel rispettoche vanta, Gía yoisareste in grado 
¿i gitulicarne si dalla taccia di Sabellianismo, 
e da queila di fanatismo data ad un Santo, Ú 
cui zelo era températe dalla discrezione ( son 
parole dell'Autore alia pag. 555. T . V . ) , e 
che fu tanto alieno dai tumulto, che dovette 
perfino difendersi dalla calunniadi codardia che 
gi i procuro la sua fuga ( 1 ) , come puré dalla 
caduta di Liberio asserita con tanta franchez-
za . Ma poiché trattasl del principal capo di 
nostra fede, come osservarono ancora i Vesco-
v i adunad in Ancira ( s ) , m i convien darvl 
una piü chiara riprova del rispetto del nostro 
Storico peí Santuario, 

Egli pertanto vuol proibito Tuso deH'ífa-
moomion dal sínodo Antiocheno, e considera 
que! termine misterioso, che ognuno era ¡ibero d* 
interpretare secando le proprie opinionl, come un 
temperamento político della maggior parte del 
Vescovi presentí al Concilio Niceno, alcuni del 
quañ ¡nelinavano ad una Trinita nomínale, ed 
altri che erano i Santi allor piü alia moda, i l 
dotto Gregorio Tslazianzeno, e f intrépido gitana-
sio favorivano i l Tritcismo, Quindi a scorno del 
Consustanzialisti, che peí loro buen successo ( p. 
115. T . V. ) avevan meritato U nome di Cat-
íolici reca jn trionfo un passo di S. l iarlo tra-

scrit-

Ct) Ved. athanaf. Pe fuga fuá. 
( 2 ; An. 358. V. N. Aleí . S«c. 4 , píf iert . i s , c cap, j . 



scritto da Locke nel rmdeilo del suo nuovo reper
torio, m cui si duole che tanti sinodi rigettas-
sero, ammettessero , ed interpretassero quel cele
bre termine ( pag. 117, 18. T . V . : e sembra 
che si compiaccia nel rammentar k fuñóse d i 
spute , che quegü ebbero con gü Uomoousii i 
qaali tanto accostavansi y al parer suo (p . 121.) 
alie porte della Chiesa, che narrando le crudeL 
ta di Macedonio in difesa ( com' ei dice ) delf 

non puo ritenersi ( p. S5. N . ) dai 
rammentare che la diferenza tra Homoous'ton e, 
quasi invlsibile alF occhio teológico piú delicato : 
conchiudendo in fine che tutti erano egualments 
agitati dallo spirito intollerante, che avevano trat-
to dalle puré e semplici masjime deir Evangelio 
( P- 15)5. ) • 

E'verissimo che i l Bull come ancora ino-
stri teologi si soncreduti in dovere di concilla-
re fra loro i due sinodi Antiocheno e Niceno , 
osservando che i Santi Atanasio, Basilio ed l ia
rlo rammentano la proibizione della voce O'M-OI 
h<rtov fatta dal primo ; ma egli é vero eguaL 
mente, che niuno di essi attesta di averia let-
ta neirEpístola Sinódica: ond 'é che essinepar-
larono solo in supposizione, che ella v i fosse 
come andavano divulgando i Semi.Arriani, ma 
falsamente , ed a solo oggetto di mostrar che 
gli Homoousiasti o Consustanzialisti, come per 
dispregio essi chiamavano gli Ortodossi ( 1 ) , 
avevan cambiato dottrina . Imperciodché seot-

to 

( O Ved. Bingham. Orig. EccI . L . 1 . C . 2 . §. i j . 
S 4 



a So 

to , o nove anni prima di quel sínodo i Peñta=» 
politani avevano accusato Dionigi Alessandrino 
lor Vescovo al Romano Pontefice del medesi-
mo nome come Impügnatore dell' Eternka . e 
Con-ustanzialita del Figlio col divin Padre , e 
tal dottrina aveva irritato quel Pontefice , ed 
i l Concilio da esso a bella posta adunato m 
Roma: se 1'accusato avevala rlgettata siccome 
errónea prima in una lettera, e quindi piu am-
piamente m quattro L i b r i , rendendo palese la 
calunnia dei suoi malevoli j mi serabra chiaro i 
che la credenza della Consustanztalita del Fi
glio col Padre era fin d' allora comune , come 
poté so vente S. Atanoslo rinfacciare agli Arria-
n i . . Or come é mai verisimile , che i l sínodo 
Antiocheno Ortodosso volesse dar sospetto di op-
porsi in qualche maniera ed alia credenza co
mune, ed al Romano Pontefice , ed a tutto i l 
suo sínodo condannartdo la voce OMOOÜC-.SV .? Qs. 
sérvate inoltre che non cominciossí a fammen
tar tal decreto prima del Concilio Ancirano del 
358, vale a diré intorno a novant' anni dopo . 
V i par egli che i refrattarj al Concilio Niceno 
maestri d' inganni, d' intrighi e sofismi avesser 
taciuto per si lungo tempo un Decreso, che gi l 
avrebbe tanto , almeno apparentemente favori-
t i t L ' avrebbe mai od ignorato o taciuto uno 
dei principali sostegni del partito Arriano Eu-
sebio di Cesárea , secondo Gibbon i l pin dotto 
d&i Vrelati Cristiani ( p . 107.) ? Anzi egli- me-
desimo nel Lib. V I I . della sua storia inserí una 
gran parte della lettera dei PP. Antiocheni 
eppure iv i non ne fa cenrio : ed in uña , che 

es-
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eso ne scrlsse poco dopo ai Concilio Niceíi» 
( i ) , límpidamente confessa che i Padri antichi 
si eran serviti di quelia vece. Che se realmen
te si fosse fatta in quel sínodo tai condanna 
come mai pochí anni dopo S. Pamfilo nell' A-
pologia per Orí gene avrebbe inserlto un intero 
Cap i tolo per dimostrare la Consustanzidita de! 
Verbo ? Ne voíete di piü ? Neila professione di 
fede opposta dal sínodo Antiocheno raedesimó 
agli errori di Paolo di Samosata piu voite si 
adopera la voce ô oaaiov . Apparisce al presen
te , non so negarlo 5 fatta in Nicea quella for
mula: ma che sia questo un errore degli Ama-
nuensi i l prova i l silenzio di Gelasio Ciziceno 
presso Fozio, e l'espressa testimonianza del sí
nodo genérale Efesino ( 2 ) . 

Per quello poi che riguarda i raotivi , che! 
indussero i Padri Niceni ad adottare i l vocá-
bolo ouotnoy, egU ¿ tanto difficile i l persuader 
un animo non preoecupato da massime etero-
dosse a gludicar di quel venerando Consesso, 
come ne giudica i l Sig. Gibbon, quanto é ma-
1 age volé 1' atterrare i piü stimabili fondamenti 
del la certezza storica. „ Erano dispostissimi, sic-

come attestano S. Atanasio ( 3 ) 6 Teodoreto 
( o , 

O) Áp. Soer. L . 1. H. E . 
i í ) Ved. la Dillert. del P. D. Ptudenzio Mairan fopra 

J Scmí.Arriani. Parigi 1722. e 1'alera de vete Hsmooufion 
&C. xAutto. Liberato Fajfonl é r c . Romat 1755. V. ancora S. 
Atanaf. D t Sent. D l o n j f . n. 18. Nov. edit. Tom. I . p. 
asa. 

O ) D i Nlettn, S jn . Dccnt. p, i i i . 
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95 ( 1 ) j quci rispettabili Vescoví ad inseriré nel-
„ ía professione di fede quelle espressipnl sol) 
„ tanto , che si tro va vano ín termini nelle S. 
3) Scritture, cioé che Gesii Cristo é da Dio s 
„ é Verbo e Sapienza , e proprio Germe del 
j , divín Padre ; ma non essendo possibile rin-

venirne alcuna che gli Arriani non adattasse-
„ ro al Verbo egu al mente, che alie creature • 
„ avvedutisi i Padri della lor frode ed empia 
„ astuzia furon costretti ad esporre con parole 
„ piü chiare ció che intendessero conquelia es-
„ pressíone esser da Dio, ed a scrivere per con-
„ seguenza , che i l Figlio e deila sostanza di 
„ Dio : affinché la detta espressione esser da 
„ Dio non si credesse accomunata al Figlio ed 
„ alie creature, e propria egualmente di loro . 
„ I n fatti T esser della divina sostanza non é 
„ proprio di creatura venina , ma únicamente 
„ del Verbo . . . Parímenti quando trattossi d' 
„ inseriré nel formulario di fede, che i l Figlio 
„ é la vera potenza ed immagin del Padre', a 
„ lui somlgliante , immutabile onninamente , 
„ eterno , ed indiviso nel Padre , tanto bisbi-
„ gliarono gli Eusebiani ,• tanto mostrarono di 
35 applaudirsi seambievolmente con le occhiate 
„ e con i cenni, che ben si comprese , che V 
3, espressioni esser simik a D i o , es seré in Dio, 
„ esser la itotzmtCdi Dio eran da essi accomu-
„ nate al Figlio , ed agí i uomini , leggendosi 
„ nelle Sacre Scritture, che V nomo c l ' imma-

( i ) Lib. I . H. E . C . 8, 
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,„ gine e la gloria di Dio . , . Quindi é che 
„ i Vescovi, considerata la loro ipocrisia e ma-
„ liziosa índole , furono anch'essiCOSTRETTI 
M D A L L A NECESSITA' a raccogliere i l serfio 
„ di quelle espressioni dalle Scrltture , ripeten-
„ do con piü chiari termini ció che avanti a-
„ vevano detto scrivere che i l FIgíio é OM^WO? 
„ Consustanziak al Padre &c. „ Questo nie-
desimo vien ripetuto dal S. Primate nella sua 
Epístola agli Africani ( 1 ) , e da S. Gregorio 
Na^ianzeno (2 ) . Adunque non per nascendere 
le lor differenze, non per sospendere le loro dispu~ 

te, non per uniré i loro partlti divisitra i l Sa-
„ bellianismo ed i l Triteismo i Padri Niceni 
adottarono V Homoousion , ma per recidere CO
S T R E T T I D A L L A NECESSITA'con un colpo 
solo la nefanda testa dell'Arrianesimo, 

Ma v i era poi realmente quel gran nu
mero di fautori di una Trini tá nomínale ma-
gnifieato da Gibbon nell'assemblea, che intro-
dusse quella voce nel símbolo? I Santi, che a 
detta del postro rispettosjssímo Cri t ico, erano 
piu alia moda al tempo degli A m a n t (p . 113 = ) 
JLtanash, Gregorio l^azlanzeno, a cui si aggiun-
gono ( p. 105?. N . ) I I TSllsseno e Chillo V Mes -
sandrmo ( 3 ) favorIrono veramente /' Ipotesl del-
k tre mentí , o sostanze, e del iré esserl coe-

gua~ 

(1) p. 709. 
(2) Orat. ^.9. 
(J) Ometto Gio. Damafceno , come appartencntc al V I I . 

Secólo V. gli Aut. cit. di fotto. 

d i 
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guali e cóetenti mediante la perpetua concordia 
di ¡ore amminlstrazione e F essenzial conformita 
del ¡ora volere ? Dio buono / E come puó essere 
ignoto al Sig. Gibbon, che presentatosi S. l ia-
rio al Sínodo di Seleuda ( 1 ) primum quaesitum 
est ab eo, qüae esset Gallar uní fides; quia tum 
.Arlaras prava de nobis vulgantibus ab Orienta-
libus suspctli habebamur T R I N O N Y M A M SO-
L I T A R 11 D E I Ü N I O N E M secundum SABEL-
L I U M credidissg ? Ma quando ancora egli igno. 
r i un tal fatto, da quelle escure dispute, e cer-
t i notturnicambatt'tmenti da lui rammentati (pag. 
1 1 5 . ) coi termini stessl di Socrate, non credo 
di fargli ingiuria a dedurne, che esso abbia 
letto 11 Cap. V I I I . del I . Libro di quello Sto-
rico. I v i dunque avra letto altresi le parole: 
qui w-*™* -rny xthv Consubstantialis vocem 
¿versabantur S. 4BELLIIDQGM^J. ab lis qui vo~ 
cent illam probabant, induci arbltrabantar. ^At-
que idclrco Impíos illos vocabani , utpote qui 
T'Uil Del exlstentlam tollefent ( 2 ) , Or perché 
11011 inferirne , che quel Sabellianismo é una 
mera calunnia , d i cui i nemici dell'a divina 
natura di Gesü Cristo, od almeno di quel la 
voce, che tanto ben Tesprimeva, caricarono i 
Padri Ortodossi difensori dei termini precisi del 
Concilio Niceno ? Come puó dunque vantar r i -
spetto peí Santuario chi rinnova le antiche ca-

lun-

( i ) Sulpic. Sevcr, L . 2. Ver. Ed. 
(z) Socr. d. C . 8. L . I . H. E . ex Valef. Fu queño ÜSo. 

ñfma d' Arrio medefimó cattivo Diakttico Socr» 1. 1. 
C S. 



lunnie contro di quelli , che si gelosamente ne 
conservarono lo spíendore ? E non é un rinnno
vare con Clare le antiche calunnie i l tacclare 
di fautori del Trkeismo i due Gregorj , Ata-
nasio e G r i l l o 1'Alessandrino, a cni ( non giá 
a S. Basilio ) vuolsi attribuire i l Libro 71-P' ^ 
ccyiag Tpiai-oi &c. de S. Trlnitate & c \ Tres Déos 
a nobiscoü causantur>*, eamque C^iLVM'N^LáM 
prebabiliter struere non intennutunt... Sed veri-
tas pugnat pro nóbls ( i ) . Sia pare un aBum 
agere, come dice i l Sig. Cnbbon ( p, 114. N . ) 
t i provare, che Ho>noousios significhi una sostanza 
in specie , che secando .Aristotile le stdk sonó 
hom&ousie, e che tre iiomini sonó consustanzlal: 
in quanto apparteng&no alia medesima specie; 53-
rebbe ancora per altro un aBum agere i l dimo
strare, che i Padri Niceni affissero a quel ce
lebre termine una significazione diversa da quel
la, in cu i usavasi o nel comune linguaggio, od 
in quello del la filosofía dei Gentili , come find' 
al lora S. Atanasio rispondeva agli Arriani ( 2 ) : 
H(*c sunt Etb'worum interpretattones , nosque n i -
hil eorum egemus, qu£ ipsi afferunp j essendo gis 
state raccolte le chiarissimetestimonianze diSo-
crate ( 3 ) , di S. Atanasio medesimo ( 4 ) , e 
dell' istesso Eusebio di Cesárea ( 5 ) , i l quaie 

scris-

(1) V. i l C . 14- c afi. De refta FP. Nicacncr. Fide Jo. 
Lsmi , 

(2) Líb. r. de Synod §. 31. 
(J) L . I . H. E . C . 25. 
(4) De Synod. c. 43. , 
(5) Apnd Socr. L . t. H. E . C . 8. 
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scrisse: lUmoomion esse "FUitím 'Patrl 5 cum ad-
latts ratlonibus discussum esset ( nel sínodo di 
Nicea) convmlt non juxta corporum modum y ñe
que instar mortallum animantlum accipi deberé 
( i ) . Safebbe molto piu un attum agere V alle
gare una langa serie del luminosíssimi resti di 
queiSanti amatori delladottrina Apostólica, non 
della moda, che apertamente dimostrano la lo
ro Ortodossia intorno al mistero della Santissima 
Trini tá , specialmente scrivendo a Voi} che si di 
proposito v i applicate aglí studj Sacri con la 
guida di dotti Maestri , e sotto gli auspicj di 
un illuminato e religiosissimo Cardinale Pro-
tettore della vostra nazione. Sara per tanto bre-
vissimo su qtiesto articolo; ed in difesa del Na-
zianzeno riferiro solamente quelle parole dell" 
Orazlone X X X V I I . s In cui ragiona que! Santo 
Padre della Trini tá contro i Macedoniani e gli 
Arriani , le quali per esser decisive furono 
artificiosamente omesse dal Cíerc , che ad in-
ganno dei semplici non ebbe rossore di confer-
mare i l suo falso sistema con passi tratt i da 
quell'Orazlone medesima. Horum quodlibet Uní-
tatem habet non minus ejus cum quo con] ungí tur , 
quam sui ¡psius respeBu propter essenti<fi & po~ 

T í i ? í y v a / w í w g • vAtque hcec unionis hujus rntio est, 
quantum quidem ipsl perciplmus < Questa non é 
certamente la perico/esa ipotesi delle tre mentí 

O JO

CO Ved. Bttlí. Defenf. F i d . N i o n . e !a cic. DÍflcrt. de 

G¡o. Lami D e refttt P t t r u m Nlcantrum F l d s , Vcnct. 
' y j j . c, 
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0 smanze, o di m es sen cmgmli ( pag. 
109. ) . 11 Nazianzeno asserisce, che tra le D i * 
vine Persone non solo v i é uguagl lanza di. po
tenza e natura , ma I D E N T I T A ' . Confermia-
molo. Se r U n i t á di natura nelle Divine Per
sone al parere del S. Padre consistesse in una 
mera coeguaglianza, e nella sola conformitádel 
loro valoré , que i rÚní tá resterebbe , quand* an
che si concepisse mancante d'una del le tre Men
tí, o Sostanzé Divine. Maegli nullo modo, sog-
giunge esclamando , VT<l^4M I L L ^ A M T^.ATÜ-
R*AM, ac per a que venerandam trunca . ¿dlioqul 
si quid ex Tribus everteris , TOTÜM everteris 
imó a TOTO excideris» E' dunque patente Or-
todossia di S. Gregorio Nazianzeno * Puó egli 
inoltre confessafsi piú chiaramértte , che i l F i -
glio non é una seconda Mente o Sostanza , ma 
bensi i l Verbo } o la Sapienza del Padre , ed 
una Sostanza istessa con luí di qnello che lo 
confessi Cirillo 1' Alessandrino ? Si puo mal piü 
nettamenté asserire , che la Divina sostanza e 
una sola^ benché distinta in tre Persone di quel 
che faccialo S. Atanasio > Ecco le parole del 
primo ( i ) : Intelligendum sif ex Tatre natum 
Fi/ium3 ut Sapientia ex mente, qû e sicut a-
lia quodammodo esse a mente per expressionem 
Ipsius videtur, & in ipsa veré est; non enim 
S E V M ^ B I L I T E l i ab eaprodit, I termíni del 
secondo son questi ( 2 ) . '^eque tres hypostases 
per se ipsas DIFJS1ASÍ m in hominibus pro na-

• ^ tura 

CO S. Cyri l ! . Alex. Lib. i . Thef. C . 7. 
( 2 ) S. yAthan. in t x p i / ¡ t , F i d , 
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tura corpomm accidh fas est m D¿o cogitare 
ne ut gentes Deorum multítudinem inducamus . . . 
Laudanda coiendaquc & adormida Trinltas VJ^A 
& m p i F I D U A est, nec uttkm figuram habet ¡ 
sed stns confusione C01>{JU>lGITUli ; quemad-
modim ejusdem VISITAS distinguitur sine D I -
VISIQJ^E. Qumdi é manifestó non potersi sfug-
gir la taccia di calunniatore da chiunque asse-
risce , che i Padri sopraliodati favorissero i l 
Triteismo. Egli c poi tanto falso che T Homoou-
sion potesss essere caro ed ai Triteisti . ed ai 
fautori di una Trinita nomínale ( p. 1 1 3 . ) , 
che i\el linguaggio Teológico a norma del le es-
pressioni di G. Cristo medesimo Ego , & Ta-
ter unum sumus . . . Ege in Vatre , Tater in 
me est ( 1 ) , si c rede va piuttosto capace d i non 
«onciliare i due supposti contrarj par t id , madi 
distruggerli. Fox ista o M p » ™ * ^ & S^ABELLII 
impietatem corrig'n, toüh enim hypostaseos iden-
titatem , iy> perfeBam Versonarum intelligentiam 
introduc'tt . l<lpn enim a ¡i quid Ídem est sibi ipsi 
Homoousion, sed alterum alteri . Itaque reBissi
me , cum pietate conjunBissime hypostaseon 
dividmtur proprktates , {9* immutabilitas natura 

inal-

( 1 ) S. lAthanaf. U h . de S y n o d . í . 2 0 , Verum cum F l l i l 
ex Patre genera.:¡o a l i a Plans Jlt a n a t u r a horalnum , nec 
folum ftmilh Ule fie f u h j i . m t U P a t r l s , fed D I V I D I ab e» 
fien rjueat, tjuum Ítem unum ipfe , & Peter fit, ut idern 
d-ixlt, S E M P E K Q U E V E R B U M S I T I N P ^ i T R E , E T P U -
T E A I N V E R B O , ea moda e¡ua fplendor fe habet ad lucem . . . 
iddrco Sjnodus ea re perfpetta eum e(fe C O U S U B S 1 \ s 1 N T I ^ i -
L E M ret í t feripfit . Queíli non fon termini favotevoli a !» 
moda de! Triteifmo . 



¡nalterabUh reprósentatur . Cosí S. Basilio Ma
gno ( i ) , a cui egregiamenteuniformasi S. A m -
brogio scrivendo ( 2 ) . Frustra autom verbwn is~ 
tud propter S.AmLLl^.TsipS declinare se dicum 
'in eo suam impietatem produnt. Homoousiort 
enim aliud alit non ipsum est sibi . Refle ergo 
Homoousion Tatrt Filium dlcimus quia eo verbo 
& T E R S O H M V M D I S T I ^ C T I O (contro Sal 
beilio ) , n ^ C T V K ^ E V W T ^ í S (contro i 
Politeisti e gli Arriani ) sígnificatur. 

Ma se cosi grande era la forza d | que! voca-
bolo, e si ben fissata la significazione, perché 
mai tanti sinodi lo rigettarono, F ammisero, /* 
interpretáronos. I I Sig. Gibbon istesso ra i presenta 
in gran parte come rlspondervi. Ció awenne 
perché^ g l i ^Arriani sempre stimaron prudente 
consiglio quello di mascherare con ambigue paro
le i tor sentimenti , e disegni ( pag. 159. ) j 
awenne per F astuzia dei loro Capi} per U loro 
odio verso ^4 tan asi o ( p. 115. ) , ed in modo 
slngdarissimo per i l minuto e capriccioso gusto 
delP Imperator Costante (3 ) , che perseguitava 
cou egual zelo quelli, che difendevan la simil 
sostanza, quelli che sostenevano la Consustan-
zialita , e quelli che negavan la samiglianza del 
Figlio d i Dio ( p. 165 ) . Anderebbe ingan-
nato a par tito chi credesse in queí passo del 
S. Vescovo d i Poitiers ( 4 ) delineato i l ca

ra-
( i ) Epift. 500. 
(a) Lib. 3. de F ! d . C . 7. 
<j) *síd Conftantlum A*g. L . a. 
(+1 V. F'eury Hift. Eccl . I . i ? . $. 43. , e 1* Avvenim. 

«egll Edit . Bened. 2. L l b . ad Confiant, «4, 
TOMO V i l . T 
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rattere ¿ t i dlfensorí del símbolo d i Nicea e-
gualmente che quello del nemici de\V }Iomoou~ 
s'ioni e molco piu chi volesse dedurne 1'estin-
gione o r incertezza del la vera credenza nel 
vasto Impero Romano. Non e pero nuovo 1' 
abuso dei íibri di S. liarlo per quest* oggetto. 
Anche Vincenzo Rogatlsta v i si faceva forte 
disputando contro S. Agostino sulla Catto-licha 
delía Chiesa. Dico che sarebbe un abusare 
del le opere di quel S. Padre a pensare in tal 
modo, poiché intorno a quei tempi medesimi 
per la testimonianza d i Socrate ( i ) Uchajae 
& p h r i c i civhates , & reliqus Occiduarum 
partlum EccksidS tranquilice adhuc erant, isn in-
eoncussdS, tum quod ínter se consentirent, tum 
quod fidsi regulam a J^icaeno Concilio traditam 
eomtantissims retinerent, ed liarlo istesso nel 
I V . Libro ds Trinitate ( 2 ) provoca gl i Eretici 
alia fede della Chiesa universa!e, i n cui omns 
es credemium Christum Deum loquitur. 11 parlare 
come se uno avesse parte a un disordine, da 
cui si vogliano ritrar coloro 5 cot quali si forma 
una s o d e t á , é forse i l piü efficace llnguaggio 
per 1'intento, che sappia dettar 1'umiltá e la 
prudenza, Vedendo pertanto lo zelantissimo Ve-
scovo, che nel Conclliabolo Costantinopolitano 
sotto gli occh) dell' Augusto Sovrano si era no 
soscritti gli Arrlani decreti fatti in R i m i n i ( 5) 
dopo la partenza del Legati, e non ancor dis* 

pe-

<0 H. £ . L . a. C. 27. 
(*) $. jo . 
( 3 ) Nat. Alex. H. E» Sxc. IV , $. 35, 
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perando del ravveditnento dci dissidenti e del 
Principe, intende realmente in quella Rappre-
sentanza di rimproverar qu-esto e quelli perché 
convochino tanti Sinodi, e con tante formule 
vadctm in traccia dslía fede, coms se non v i fos-
se ( i ) ; ma lo fa in termini , i quali denotan
do che ció avvenisse per común colpa di tu t t í 
i Cristlani, non irritassero i veri colpevoii ed 
i l prepotente lor fautore. I n fatti confróntate 
11 passo trascritto da Gibbon, ed inscrito nel 
suo Repertorio da Locke con quel che scrisse 
Sant'IIario probabilmente ( 2 ) pochi mesi dopo, 
e giudicate a chi egli imputasse la colpa di si 
scandaloso disordine, dicendo all" Imperatore qlian
do ei si fu tratta la maschera: Synodo contra-
bis, & Occidentalium fidem ad impietatem com* 
pellis . . . . Orientalis autem disssnsioms artife» 
nutrís (3 ) . JJamque post primam vsre Synodi 
ISficanéí . . . novis vetera subvertís, nova ipsa 
ruri'um ¿nnovata emendatione rescindís) emendata 
autem iterum emendando condemnas,.. His qui-
dem egú intra IS îcceam scripta a Tatribus fide 
fundatus, manensque non egeo ( 4 ) . Qulndi an
cora deducesi, che l* llomoousion fu riguardato Con 

sa-

(1) Ad Conft. A. Lib. a, §. s, 
( a ) ved. la Díf leit . premessa dagli Edit.Bened. a !L ib . 

Contr, Conft. Áug. 
( 3 ) L . 2 . Conftant. A . $. 7. Sono anírora tiotabíli que!, 

le cfprefltoni jirefio Fozio fulla morte d ícof tanzo , dicen-
do: Imperlum p a r i t é r de y l t a m , & Synodús ad J iabUi tudaf» 
impietatem dere l l^u l t , Fhiloft. 1. 6. n. 5. 

(*> L i b . cit. §. 23. Ved* ancora ü i i b . d i S j n , f e » d* 
Flds Or l tnt , 6}< 

t % 
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savissima awedutezza da S. liarlo sotto dívers1 
aspetti, ora cioé come inutile, or come pío e 
religioso j ed or come scaridáloso ed empió . R i -
guardolio siccome ozioso ed inutile peí coloro, 
i quali eráno ¡mmobílmente fondátl nelíd sostanza 
del/a fede l i k e n a , dicendo : h¡s guidem . e g o 
non egeo, e in appresso ( i ) . Quod tametsi no. 
his ad fidem oüúsüm sit i&c. ; come pío e reli
gioso poi per quegíí stessi, qualora lo usassero 
a solo oggetto di evitaré la confusione Sabellia-
ria, cheimalignl Settarj spargerano, che si ce-
íasse n é \ ' llomoousion dagli Ortodossi, come so-
pra osserVammo ( 2 ) . Mihi qüidem simtlitudo m 
V%1(JNJ detur cccasio sanóla est. E qiú dee no-
tarsí che daí S. Vescovo della Gaília non diffe-
risce di trOppo l'immortale Primate xl'Egítto^ 
giacché protestasi di riguardare i medesimi come 
fratelíi neíla credenza, mentre scrive (3 ):^ ^ d -
versus auiem eos, qui omnia Syn&di J^tcáná 
scrítta recípiunt, de solo autem COl^SUBST^AKl-
T I ^ A L I amblgunt, non ut adversus inimkos af-
jtci nos decet... Sed veluti frátrss cum fratribus 
áísceptamus, ut cumquibus nobis eadem sit ien* 
tentta y controversid autem de Ferbis. Onde si ve
de chiaro quañto sia ri^pettoso i i Critico á giu-

di -

(1) Lib. cit. 2% . 
(a) Quelío pero riputavafi da! S. Padre un tmior vano, 

ínéntrc ncl Lib. de Synod. 91- cosí parla: Interpretan 
P a i r e s noftrl funt pofi Synodí im N'uar.am ¿"c. Humotufitpre-
prletatem reV'glofe , extant U b r l , maneT cenfclentla, V e . 

( j ) De Synod. p. 703. V e d . - ^ Aleíf, Diffsm XV, ¿l 
i'oct O M C - S I T . - O ! ' ad S*c. I K , 



álcare ÁtañaSfo attaccaté da! contagio de! fana* 
ttsmo, e a darci i due opposti part id, come 
gualmente agitati dállo splrito d ' intolleranza. R i -
guardavasl final menté come scandaloso ed em-
pio iu bocea di quegli impugnatori deíia Con*. 
süstanzialka, che lo prendevano in opposizione 
aireguaglianza perfecta del Figíio col Padre e 
al!' única dell'essenza, come porta la sua genui-
ná é nuda significazione. Et me movst ( cum 
scañdalo ) homousü nuditas ( i ) Cosí, i l S, Ves-
covo di Poitiers, i l quale pfosiegué ( i ) . Mul-
id séépe fallunt, qu<s similla sünt ¿ . . similitudo 
vsra in vzritate natura est. Peritas autem in u-
troque natura non negatur IIOMOOVSIOISI, come 
leggesl concordemente nei Codici MSS. ed esige 
i l bnon senso. lias enint similitudines, qtme non 
ex unitate naturdi sint, toétuó. Cosí pureS. Ata-
nasio de Synod, Qui secundum sübstañtiám simi-
íe dicity participatiomm quadam simils es se defi-
ni i . . . lloc vero faBarum rerum est i qua prop-
ter participationem fiunt símiles Deo. Cosi VA.de 
F i l i i Divinií. ( 5 ) . Denlque suhlato líomoouslon 
idestunlus sübstantlds vocabulo, Homoousion, idest 
similem ( Flllum ) faBori suo posuerunt, cum aliud 
sit similitudo 3 aliud veritas. Ed in tal caso non 
fa di méstiero d' un occhio teológico delicato 
gran fatto per distinguer la differenza tra quet 
due famosl vocaboli ( 4 ) : e perció S. liarlo 

sog. 

( O S. tíihl. ^ p e t . A i Reprehenf. V I I I . 
(a) L b. de Synod. §. 89. Nat. &c. 
<j) Tra 1c op. di S. Ambrogio C . a. 
C+> V. Mar. Viftos, 1, 1. *t iv . ^ A r r l H i n , e Crcg. Naív 

Or. i U n. atf. 
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soggiunse ( í )« iSlón puto quemquam üdrmnmdum 
tn hoc loco ut expmdat, quars dixetim SI M I LIS 
S U B S T ^ X T I ^ E V I U M i X T E L L I G E T i T I ^ M 
msi qu'ta inmelHgersm & l A f P L A M , & id-
circo simUem, noc solum ¿equakm, sed etiam eam~ 
dem d'ixisse , Ut ñeque similhudinem ) quam tu 
frater Lucifer pr<edicari volueras , hnprobarem , 
& tamen SOLAM V L d M es se simUitudims in~ 
telligentlam admomrem, qutf VK^IT. ' ÍTEM Suh~ 
stami<e prdsdicaret. Che questo poi fosse i l ca
so di una gran paite dei Vescovi dell' Oriente 
io lo deduco dal ripeter che fa Sant'liarlo per 
ben due vblte nel Libro de Synodis ( 2 ) , che 
a proporzione delle moite Chiese che v i era-
no, pochl professavano la vera fede , e dal dir 
loro apostrofandoli 3 che gli avevan dato spe-
ranza di richiamare la vera fede ( opponendo-
si , com'é verisimile , agli Anoraei ) non gia 
che Tavessero richiamata ( 3 ) . Ma che tal fos
se altresi VHomoousion sostenuto da Macedonio, 
non ardisco asserirlo ( 4 ) . So pero con certez-

za 

(1) ^ípolsgi ad Hefrthtnf. Í II . 
(a? §. 66 . 
( j ) D t Synod. §. 79. Ved. Apolog. I V . Ved. Ja Difl'. cir. 

di Nat. AleíT. sh cui fon póchifllmi gli Homooufiani difeí! 
come Ortodoííí da quel dotto Scrittore. Aezio, che íenza 
íaggjro profeífava la dlJfom'i*llani.a OL̂O/AOÍOV , ximprovera-
va in faccia a Coftanzo i foftenitori dcll' oM.oi*rtoy 
•sjjftrens Idem f e f ro f ter i ¿ c feat lre cum ilFis ó m n i b u s . Ve* 
r u m , ¡i;f¡%! 'ebat, quod penes me verum eft ¡Jlt d'ijfimulant , 
¿T tjuod ego p r * me feto ac palam confitter , i l l l omnes non 
diffitentur , fed fraudulenter obtegunt, Eptph. h&ref. /. j . T . 

A^r, 7C. 
( 4 ) Thcodor, H , £ . L , a, C . 6 . Vedé Fkury Lib, i ? , j . 

jo. H , E . 



f ef0 " f 1 ̂  Alióla deg í íArmni che 
da loro fu ordmato Vescovo, e che fu Eres'-ar 
ca n d í impugnare ia Divinitá dello Spirito S ' 

C?ntr0 11 Pa£riarca Pao10 ^ ' i aaton di luí fu intestino, e la sua ambicione 

en2a misura ( r ) , e francamente asserisco che 
1 esecrande tirannie dei Macedón] e dei Giorgí 
di Cappadocia 3 che la squisita malignitá degíi 

J f • i U/SaCJ 11011 sl o v a r o n giam mainel santi alia moda del tempo loro ( 2 ) e so 

per fede divina che que! Settarj avrebbon po-
tuto apprendere ^ pme e semplki ma Jime 
dell Evangeho ad uniré alia prudenza del serpe 
a semplicita di colomba, ad esser mi t i ed umi-

LtLTT- / l l GeSÚ Crist0 e g ^ í a m e n t e 
imitato dai due distinti Campioni della Fede 
Nicena A t a n c o ( 3 ) ed llano ( 4 ) , e a dar 
la lar vita per la lor greggia, non a toglierla 

^ al
eo Socr. L . I , c. 1 7 . H. E . Soz. L . j . 

. rf02) m̂\m xp-'v!ra5 chiamo Aezio per ludí. 

vano al tempo e alia Corte. Ved. Germen. 4< Veter, hx. 
xei, ecc. L . 2. Quando poi fi pretendeffe dato daquelCa-
D i a reH-ÍfAnrel-?n - r 1 n 0 m e , a Í c°nr*fl*^*m , moho 
piu 'faltarebbe il nfpetro del 1'Aurore per il Sanr^rio 

O ) Ved. T i 11 cm. T . 8. S. Athanaf. Arr. xi7. .,11 avoi • 
;0UternU rla lct'ni de ^ Trinité moins par faplumeque' 

„ par fes fouftrances , 3c par le Martyrc concinuel de fa 
v ie . 

OUm ln Iffo SaerofanUl Saer í f i c í i medlmlllo ',„ p r * . 
• ¡4 t í 'ne f c í l l c e t ante can,nem Hi lar lum rnotum l o ü t M e pe í . 
t tnte f» ( E c c U f i a ) d e c a n t á b a t e . Ved. la Diflert. de Maut. 
,n L^b. Con ti, conñant . $. 3. 



al t rui . Perció riconosco 'm chi assensse che tut-
íi enialmente erano agitan n d tempo delta tontro. 
*,ersia Jlnlana dallo spirito mtolkrante, che ave. 
ano tratto dalT Evangelio, non uno Storico5>il 
quale t i r i rispettosamenté tí velo del Santuario^ 
jna sivvero ( per usare un' espressione suggeru 
tami dal Sig. Gibbon istesso pag. 121. ) un 
Profano. r 

H o , per quanto mi sembra, ademprate 
le míe promesse • Tocca ora a voi , intrapren-
dendo un* ampia confutazione degli errori del 
Sig. Gibbon, a vendicar i ' onore della Religio-
ne oltraggiata 3 e a sostenere 11 decoro del par-
t i to Cattolico della nazione; giacché avete am-
bedue ed acutezza d'ingegno e cognizione deL 
le lingue crudite ed ogni di pu\ divenite va-
lenti neir Ecclesiastiche Controversie. Avvercite 
pero i l vostro Ávversaño e un Proteo, i l quale 

Omnia transformat se se in miracula 
rerum, 

Jgnemque horr'fbikmque feram , finviumqua 
liquen tem. 

U N E D E L .VOLUME SETT1MO, 
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