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Costumi del popo/i pastori: Trogresso degli Vnnt 
dalla China in Europa: Fuga dei Goti; Tas* 
sano U Danubio: Guerra Gótica : Disfatta & 
morte di Váleme : Graziano invests Teodosio 
deir Impero Oriéntale: suo car atiere e fine: Ta
ce e stabilimento dei Goti* 

N'EL secondo anuo del regno di Valentínia- ^ J 6 ' 
no e di Valente la mattina del di ven- ai° 
tuno di Luglio la maggior parte del 3<ís. 

mondo Romano fu scossa da un violento e 
rovinoso terremoto . Se ne comunico 1' impres-

A % sio-



4 Istoria della decctdenza 
slone anche aíle acque ; i liái del Mediter
ráneo restarono in secco per la subitánea r i t i -
rata del mare ; con le mani si prendevano i 
pesci in gran copia ; de' grossi vascelli resta
ron piantati nel fango j ed un curioso spettato-
re ( i ) divertiva gli occhj o piuttosto la fan
tasía contemplando la varia specie di valli e 
d i m o n t i , che dopo la formazione del globo 
non erano mai stati esposti alia vista del solé, 
Ma presto ritornaron le acque con un immen
so ed irresistibil diluvio che fece grandissirao 
danno sulle coste della Sicilia, della Dalmazla, 
della Grecia e dell' Egitto ; delle grosse barche 
furon traspórtate sui te t t i delle case o alia di 
stanza di due miglia dal lido ; i flutti porta
ron via i l popólo con le sue abitazioni ; e la 
cittá d'Alessandria faceva ogni anuo la com me
ra orazione di quella fatal glornata, in cu i eran 
perito neir inondazione cinquanta miía anime . 
(puesta calamita, i l racconto della quale da l i 
na provincia all ' altra s' andava magnificando 
sorprese e spaventó i sudditi di Roma ; e 1' 
atterrita loro immaginazione amplificó la gran-
dezza reale di quel momentáneo flagello . R i -
fletterono essi al precedenti terremoti che ave-. 

. > ' • : . - • tvi •fe van • 

( i ) E ' tale i l cattivo gaño d'Atnmlano X X V I . xo. 
che non e facile i l diñinguere^in cflb i fatti dalle meta-
fore, Puré cgli pofitivamcnte aflerilce d'aver veduto lo 
fcheletro imputridito d'una nave ad fecttndum lafidem a 
Metone o Modona nel Peloponnefo. * s 



T>dt Impero Komam. Cap. XXFL 5 
van rovinato le cittá della Palestina e dellaBi-
tinia ; risguardarono tal i forti colpi come pu-
r i preludj di piu terriblli calamita ; e la t imi -
da loro vanita era inclinata a confondere i sin-
tomi di un Impero decadente con quelli della 
rovina del mondo ( 1 ) . Era uso di quei tempi 
l'attribuire qualunque notabile avvenimento al 
valore speciale della Divinitá ; le alterazioni 
della natura dovevano esser connesse mediante 
un'invisibil catena con le opinioni metafisiche 
e morali della mente umana j ed i pu\ sagací 
divinatori sapean distinguere secondo i l colore 
dei respettivi lor pregiudizj, che lo stabilimen-
to dell'eresia tendeva a produrre un terremo
to , o che un diluvio era 1' inevítabile conse-
guenza del progresso della colpa e dell ' erro re. 
Senza pretendere di esaminar laveritá e la con-
venienza di queste alte specuíazioni, í' Istorico 
puó contentarsi d' una riflessione , che sembra 
giustificata dairesperienza 3 vale a diré che l ' 
uomo ha molto piu da temeré dalle passi on! 

del-

( O I terremfoti c le innondazioni fono ín varíe guifV 
deferirte da Libanio Úrat .de ulcisc . Julianl nece. c. X . ap. 
Fabrlc. Biblloth. Grxc. Tom. Vi l . p. 158. cen una dtttn 
nata d'Olearlo, da Zozimo ] . IV. p. 221. da Sozomcno 
1. V I . c. 2 , , da Cedreno p. 310.-314. e da Girolamo 
í» Chron. p. 185, e Tom. t. f. z^o. In -vlt. Hilarión. 
L a cittá d' Epidauro farebbe reftata diftrutta , fe i 
prudenti cictadini non aveífer poflo S. Ilaríone mona=. 
co Egizio ful l í d o . Eglí vi fsce i l fegno della croce , 
la montagna íi f co í fe , H fermér, piegoífi , e tomo al íuo 
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¿ Istorta della decadenza 
delle creature della sua specie, che dalle con-
vulsioni degli elementi ( i ) . I dannosi efFetü 
d'un terremoto, di un di luvio, d'un oragano, 
o del!' eruzlon di un vulcano hanno una ben 
piccola proporzione con le oMInarie calamita 
della guerra i per quanto siano adesso modera-
te dalla prudenza o dall' umanita dex Principi 
dell 'Europa, che divertono se stessi, ed eser-
citano U coraggio dei loro sudditi nella pratica 
deir arte mil i tare . Ma le leggi ed i costumi 
delle nazioni moderne almeno proteggon la si-
curezza e la liberta del vinto soldato 5 ed i l pa
cifico cittadino rare volte ha motivo di doler-
s i , che la sua vita o i suoi beni siano esposti 
al furor della guerra. Neirinfelice periodo del
la caduta del Romano Impero, di cui puógiu-
stamente porsi i'epoca nel regno di Valente , 
era personalmente attaccata la felicita e sicu! 
rezza d'ogni individuo; e le arti e le fatiche 
d i piu secoli furono estre mam ente sfigurate dal 
Barbari della Scitia e della Germania. L" inva

d í un. s!one deSli Unni fece precipitare sulle provin-
n i cd i cie Occidentali della nazione Gót ica , che s' a-
G o t i A. vanzó jn meno di quarant' anni dal Danubio 
176' al mare Atlántico, e mediante i l buon succes-

so delle sue armi apd la strada alie aggressio-
m 

( O D i c c a r c o P e r i p a t é t i c o compofe un trattato appof. 

onorcvole a l ia fpecic u m a n a ; c i c c r . de offc, / / . 5 * 



BeirImpero Romano. Cap. XXVL 7 
ni di tatite altre ostili tribú piít selvagge di 
essa . L'original principio di tal i moti era na-
scosto neile remote regioni del Nord j ed una 
curiosa investigazioiie del la vita pastorale degli 
Sciti ( 1 ) , o dai Tartar í ( 2 ) illustrera Voccul-
ta causa di queste rovinose emigrazioni. ^ 

I dlfferenti caratteri , che dlstlnguono le ^A""11 
civihzzate naziorii del globo , si possono attri- n degü 
buire air uso e all* abuso della ragione , che 0 
modifica si variamente , e con tant' arte com- ^jTar* 
pone i costumi e le opinioni d' un Europeo o 
d' un Chínese . Ma 1' azione dell' istinto é piü 
slcura e plü sempllce che quella della ragione; 
é molto piü facile i l determinar gli appetiti d* 
un quadrupede, che le speculazioni d' un filo
sofo ; e le selvagge tr ibu del genere umano 
quanto piü si accostano alia condizione degli 

ani-

(1) I primitivi Scití d' Erodoto 1. I V . c . 47 - 57. 9 9 . 
101 avevano per confini il Danubio e la palude Meoti-
de , occupando uno fpazio di 400. ftad) ( o 400. miglía 
Romane ) . Ved. d'Anville Mem. de C yAcad. Tom. X X V . 
¡>. 573-571. Diodoro Siculo Tom. f. 1. I I . p. , 5 5. Edl t , 
WejJ'ellng. ha norato i íucceflivi progreííl del nome e del
la nazione degli Sc í t i . 

( 2 ) 1 Tatars o Tartarí furonoin origine una t r i b u í 
in feguito r iva l i , c finalmente fudditi dei Mogoli. N c l -
le vitcoriofe ármate di Gengis-Kan e dei fuoi fucceíTori i 
Tartaii formavano la vanguardia 5 ed applicavaíí a tutta 
la nazione i l nome, che prima degli altri giungeva al3e 
orecchie degli ftranieri; Freret H¡fl. de V sAcc<\d. Tom. 
X V I I I , p. 60 . Parlando di tutti o di alcuno dei popolí 
paftori Settentrionali dell'Europa o dell'Afia promifeua-
menti mi fervo dei rom i di Sciti o di Tartar í , • 

A 4 



8 Isfona delta decadenza 
animali tanto plü forte conservano la somL 
ghanza luna coll'altra.. L ' uniforme stabilitá del 
loro costumi e la natural conseguenza dell' i ra. 
perfezione della loro facoltá. Ridot t i ad una 
simile situazione, i bisogni , i deslderi i pia 
cen loro continuano sempre glí stessi ; e r 
fluenza del cibo o del clima , che in un plá 
perfetto stato della sodetá vien sospesa o an
che tolta da tante cause mora l i , potentissima-
mente contribuisce a formare e a mantenerc 
i l carattere nazionale de iBarbar í . I n ognitem 
po le immense pianure della Scitia o della 
Tartana sonó state abítate da vagant i ' i r ibú d i 
cacciatori e d i pastori, l'indolenza dei qualiri 
cusa di coltivare la t é r r a , e 1'inquieto loro 
spmto sdegna i l riposo di una vita sedentaria 
I n ogm tempo g l i Sciti ed i Tartar í sonó sta* 
t i tamosi peí loro invincibiíecoraggio e per le 
rapide conquiste che hanno fk to . I troni deir 
Asia si son piú volte rovesciati dai pastori deí 
Nord e le loro armi hanno sparso i l terrore 
c la devastazione sulle piú fertili e guerriere 
contrade dell'Europa ( i ) . l n quesf o'ccaíone 

Mgual. 

mct v í u ' ^ ' V " ^ eíri ha"no^t iFl icato queñ/JL 
X l ' 6T T » r COmí,endÍato in P - h e parale Tom, 

6S* U'1*' Gener° c' iS<¡. le conqui-fte dei Tartaria 

« Speffo foJk tremanti nazioñi dá lofitan© 
" Ha la S c l m ^ ' W o il vivo nembo di guerra. 



Del?Impero Romano* Cap. XXFL $ 
ugnalmente che ín molte altre i l sobrio storico 
viene a forza riscosso da una piacevole visio-
ne ; ed é con qualche ripugnanza costretto a 
confessare, che i costumi pastoral! , che si so-
no adornati coi piü belli attributi di pace e di 
innocenza, sonó molto piü atti alie fie re e cra-
deli abitudini di una vita militare . Per i l l u -
strare quest' osservazione, io prendero adesso a 
considerare una nazione di pastor! e di guer-
rieri nei tre importanti articoli i . del cibo, 2. 
deli 'abito e 3. degli esercizj loro. I raccontl 
del!' antichitá son confermati daíl'esperienza del 
moderni tempi ( 1 ) ; e le rive del Boristene, 
del Volga o del Sel inga ci presenteranno ugual-
mente l'istesso uniforme spettacolo di similina-
t iv i costumi ( 2 ) . 

L 11 grano o anche i l r i so , che forma V cíbo 
or-

(1) I I quaito libro d'Erodoto fomminiñra un curio, 
fo b en che impcrfctro ritratto degli Scit i . Frai moderni 
che defcrivono T uniforme loro vita, il Kan di Kowsrcfm 
Abulgazi Eahadur efprime i naturali fuoi fentiníenti 5 e la 
fuá ftoria genealógica del Tartarí é ftata copiofamente 
illuflrata dagli editor! Franceíi ed Ingíeíi . Carpin, A-
fcelin e Rubrugais nell* Iftor. del vlaggl Tom. VII . rap-
prefentaho i Mogoli del fecolo XIV. A quefte guide ho 
aggiunto Gerbillon , c gli altri G^íuiti Defcrtpt. de la, 
Chine fár dtt Halde Tem. IV. che hanno efattamente of-
fervalto 4la Tartaria Chinefe, e 1'oneño ed intclligcntc 
viaggiatore Bell d'Antermony i , Vol. in 4." Glafg. 17(55. 

( 2 ) Gli Ubecchi fon quclii che pin 11 fono allontanati 
dgi lor ptimitivi coñumi 1. per caufa della religión Mao~ 
mcttana che profeíTano , 2. per ilpoíTeílo che hanno delk 
citta c delle xaccoltc della gran Bucaria, 



10 Istoria delta decadenza, 
ordinario e sano cibo dei popoii a i l t i non sí , 
puo avere che mediante i l paziente travagíio j 
dell agricoltore. Alcuni fortunati selvaggi, che t 
abitano fra i Tropic i , sonó abbondantemente nu- r 
t m i dalla liberalitá della natura j ma nei c l i , 1 
nn Settentrionali una nazione di pastori é r i - c 
dott̂ a ai soli suoí greggi ed armenti . Gl i abUí 1 
professori dell'arte medica determineranno (sep- c 
puré sonó in grado di farlo ) quanta influenza v 
pu6 aver l'uso del cibo anímale o vegetabile i 
sull índole dello spirito umano , e se 1" associa- r 
zione che si fa comunemente , di carnívoro e 1 
di crudele meriti d' esser considerata in altro 1 
aspetto, che m quello di un innocente e forse 1 
salutar pregiudizlo d'umanita ( 1 ) . püre se é s 
vero che la vista e la pratica d' una famigliar c 
crudelta mdebolisca senz'accorgersene i sentí- c 
mentí di compassione, possiamo osservare, che t 
gli orndi oggetti mascherati dalle arti del raf- s 
ñnamento Europeo , si presentano nella tenda t 
di un pastore Tártaro nella nuda loro e p ú 
disgustosa semplicitá. Si macelía i l bove o la 

pe-

Cene ^fervat ejtdelous ^ l l e J & - . 
barbara ^inglolfe ejt counue . Emll de x ^ f o j í ? 

offervaz one .n genérale, non accorderem fácilmente h ve 
ta dell efemp.o addorto. Le fenfate qacrele df arco" 

( 
\ 



Dsir Impero Romano. Cap. XXVL n 
pécora da quell'istessa mano, dalla quale solea 
ricevere i l quotidiano suo cibo : e le palpitan-
t i membra dell 'anímale con picciolissima pre-
parazione si pongono salla mensa dell' ínsensi-
bile uccisore . Nella profession mil i ta re , e spe-
cialmente nella condotta di una numerosa ar-
mata Tuso esclusivo del cibo anímale sembra 
che producá i piu so di vantaggi . 11 grano é 
una merce voluminosa e facile a guastarsi; ed 
i gran magazzini, che sonó indispensabilmente 
necessarj per la sussistenza delle nostre truppe, 
lentamente si dcbbono trasportare a forza di 
uomini e di cavalli. Ma gl i armenti ed i greg-
gi, che accompagnano la marcia dei Ta r t a r í , 
somministrano una sicura e copiosa quantitá di 
carne e di latte: nella massima parte degl'in-
colti deserti é florida e lussureggiante la vege-
tazione dell'erba; e pochi sonó i luoghi tanto 
steri l i , dove V indurato bestiame^ dél ^ o r d non 
possa trovare una snfficiente pastura , Si molti -
plica i l v i t t o , e se ne prolunga la durata dall' 
indistinto appetito e dalla soíferente astinenza 
dei T a r t a r í . Si cibano essi con indifferenzadel-
la carne tanto di quegli animal i che si son uc-
cisi per la tavola, che di quelli che son mor-
ti per malattia. Gustano con particolar placeré 
la carne di cavallo, che in ogni tempo ed in 
ogni paese é stata proscritta dalle civilizzate 
nazioni dell* Europa e dell' Asia ; e questo sln-
golar genio facilita i l successo delle íor m i l i -
tari operazioni. L'attiva cavalleria del la Scitia 
é sempre seguitata nelle piu distanti e rapide 
loro incursioni da un adequato numero di ca-

val-
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valí scossi, che alie occorrenze posson serviré 
o a raddoppiare la velocita o a soddisfare la CC 
fame del Barbarl. Molte son le risorse del co 
raggio e dalla povertá . Quando i l foraggio all' l i 
intorno del campo dei Tartar í é quasi consii. f 
mato , essi ammazzano la maggior parte del j 
loro bestiame, e ne conservan ia carne o affu le 
micata^o secca al so lé . Nelle subitanee occa- te 
sioni di precipitóse marcie si provvedono d'una " 
sufficiente quantitá di plccoli globi di cacio o f 
piuttosto di cattivo latte accagliato , che essi 
sciogiiono alie occorrenze nell'acquaj e cuesto 
non sostanzioso cibo sostiene per mol t i giorni 
la vita ed anche i l coraggio del paziente guer. ta 
ñ e r o , Ma comunemente a tale staordinaria a- SC 
stmenza, che si approverebbe da uno Stoico Sa 
e da un Eremita sarebbe invidiata, succede la 
piena soddisfkzione del piCi vorace appetito I f 
vmi dei cl imi piCi dolcl sonó i piú grati pre- , 
sentí o la piü stimabile mcrce che ai Tartarí 
offenre sí possa; s Túnico esempio di loro in . 
dustria pare che consista nell 'arte d'estrarre 
dal latte di cavalla un liquor fermentato che 
ha un fortissimo poter d' inebriare . I selvaggi 
tanto del vecchio che del nuovo mondo prova-
no, come glí animali di rapiña , le alternative 
vicende della carestía e deirabbondanza; ed i l 
loro stomaco é assuefatto a sostenere senza mol! r 
to incomodo glí opposti estremí dell' intemne- \ 

Abita. ran2aTTe ^ ^ e . P 
z l o n i . J I . Nei tempí di rustica e marziale sem-

pl cita si trova sparso nel giro d' un esteso e 
coltivato paese un popólo di soldati e di agrL \ 

col-
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8 cok orí ; e dove passar qualche tempo avanti 
a che la guerriera gioventu del la Grecia e dell' 
!', Italia si potesse uniré sotto i'istessa bandlera o 

per difendere i proprj confín i , o per invadere 
: i territorj deiie vicine t r ibu . I I progresso del-

le manifatture e del commercio insensibilmen-
te raccogiie una gran moltitudine dentro lemu-

" ra d'una cit ta; nía questi cittadini non son piu 
3 soklati; e le a r t i , che adornano e perfezionano 
¡ lo stato dell a civil societa, corrompono le abi-
1 tudini dell a vita militare . 1 costumi pastoral! 
] degli Sciti par che congtungano i diversi van-
1 taggí del la semplicitá e della coltura. Sonó co-

stantemente uniti Insieme gl' individui della stes-
sa t r i bu , ma sonó unit i in un campo ; ed i l 

' sutúrale spirito di quest' indomiti pastori e ani-
1 mato dal vicendevol ajuto e dall' emulazione . 

Le case dei Tartar í non sonó altro che picco-
• le tende di forma ovale, che fanno una fresca 

ed asciutta abitazione per la mista gioventu d i 
ambi i sessi. I palazzi dei ricchi consistono in 

: capanne di íegno di tal grandezza, che sí pos-
san cómodamente posare sopra gran carri, e t i -

; rare da una serie forse di venti o di trenta bo-
vi . Gl i armenti ed i greggi dopo averpasciuto 
tutto ü giorno nelle adjacenti pasture , si r i t i -
rano aH'avvicinarsi della notte sotto la prote-
zione del campo. La necessita d' impediré la piu 
dannosa confusione di tal perpetua mescolanza 
di uomini e di animal i , deve a grado a grado 
introdurre nella disposlzlone, neli'ordine eneU 
la guardia dell' accampamento i principj de)F 
arte mil i tare. Quando é consumato i l foraggio 

d' un 



14 Istorla della decadema 
d'uti dato distretto, la tribu o piuttosto I* af. 
mata dei pastori marci^/regolarmente in cerca 
di altre pasture; e cosi acquista neirordinarie 
occupazioni della vita pastorale la cognizione 
pratica d' una delle piú importanti e difficili 
operazioni di guerra. La scelta dei posti si re-
golar serondo la differenza delle stagioni ; nell* 
estáte i Tartari si avanzano verso i l Nord , 
e piantano le loro tende sulle rive di un fia! 
me o almeno nelle vicinanze di un' acqua cor-
rente. Ma nell ' invernó tornano al Mezzodi , e 
cuoprono i l campo dietro a qualche cómoda al. 
tura dai vent i , che si rendono piü crudi nel 
passare che fanno per le bianche e ghiacciate 
regioni della Siberia. Usi di tal sorta sonomi-
rabilmente adattati a spargere fra le vagabon- P 
de tribú lo spirito di emigrazioae e di conqui-
sta. La connessione fral popólo ed i l suoterri- 111 
torio é si fragüe che si puó romperé al piú 
leggiero accidente. I I campo, non giá i l suolo, 
& i l paese nativo del vero Tá r t a ro . Nel re- * 
cinto del campo si contengon sempre la fa-
miglia , i compagni, i beni di esso ; e nelle 
marcle ancor piú distanti é sempre circonda-1 \ l 
to dagíi oggetti piü cari , piú s t imabii i , o piíi gi 
famigliari ai suoi occhj . La sete della pre- U1 
da, i l timore o la vendetta delle ingiurie , i" T 
intolleranza della servitü sonó in ogni tempe gi 
state cause sufficienti per muovere le tribu del- v< 
la Scitia ad avanzarsi arditamente in qualche 
ignoto paese, dove sparar potessero di trovare d< 
una piú copiosa sussistenza o un meno formi- 10 
dabil nemico. Le rivoluziom del Nord hanno li 

spes-
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spesso determinato la sorte del Sud; e nel con
trasto delle ostili nazíoni i l vincitoreed i l vin-
to o hanno espulso , o sonó stati alternativa
mente scacciati dai confini della China a quelli 
¿ella Gennania ( 1 ) . Queste grandi emigrazio-
n i , che alie volte si sonó esegnite conunaqua-
si incredibiíe prestezza , si rendevan piú fácil i 
dalla particolar natura del clima. Si sa, che i l 
freddo della Tartaria émol to piú crudo di que!-
lo che si potrebbe ragionevolmente aspettare 
in mezzo ad una zona temperata : si a t t r i -
buisce tale straordinario rigore all'altezza del
le pianure , che si alza no special mente a le
vante piut di mezzo miglio sopra i l 1 i vello del 
inare ; ed alia quantitá di sal nitro , d i cui é 
profondamente impregnato ií terreno ( 2 ) . Nel-
1'invernó i larghi e rapidi fiumi , che scarica-
no le loro acque nell" Eussino, nel mar Caspio 

\ e nel 

Ci) Tali emigrazioní Tarta re 11 fono fcoperte da M . 
de Guignes Hlfr. des Huns Tom. I . I I . abile e kboriofo 
interprete della lingua. Chinefe , i l quale haaperto in tal 
guiía delle nuove ed Jmportanti scene nell' iftoria dell' 
nmafl genere. 

( 2 ) I Miífionarj trovarono, che una píanura relia 
Tartaria Ghincfe diñante non piíi d'ottanta leghe dalla 
gran muraglia era fuperiore tremilapaífi geomctrici al l i -
vello del mare. MOñtesquieu i l quale ha fatto ufo ed 
abufo delle relazíoni dei viaggiatori, deduce le rivoluzio. 
ni de 11'A fia da queft* importante circoftanza, che i l cal . 
do ed i l freddo, la debolezza e la forza fi toccano fra 
loro fenza una zona temperata di mezzo: B f p l t des Loix 
h X X J I . c. 3, 
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Eser-
d z i . 

e nel Gíaciale, sonó fortemente agghíacciati; i 
campi^ son coperti da un letto di nevé ; e le 
fuggitive o vittoriose tribu possontraversare si. 
curamente con le loro famiglie carriaggi e be-
stiami ía sdrucciolevole e dura superficie d' un 
immenso piano. 

I I I . La vita pastoraíe paragonata coi tra-
vagli deH'agncoltura e delle manifatture ¿ sen-
za dubbio una vita d'oziositá; e siccome i pa
stor* piü considerabili della stirpe dei Tartarí 
lábdano agli schiavi la cura domestica del be-
stiame, la loro quiete rare voíte vien disturba-
ta da aicuna servile o continua sollecitudine . 
Ma quest* ozio invece di esser consacrato ai 
mol l i phceri deU'amore e del l 'armonía , utiL 
mente si spende nei violenti e sanguinos! eser-
cizj della caccia. Le pianure della Tartaria so
nó piene di forti e vantaggiose razze di cavaL 
l i , che si usan cómodamente si nelle operazio-
ni della guerra che nel cacciare . Gl i Sciti so-
no stati sempre celebri per 1' ardite e destrez-
za loro nel cavalcare : e la costante abitudine 
gil aveva si stabilmente fissati sui lor cavalli , 
che gli stranieri supponevano, ch" essi facessero 
le ordinarie funzíoni della vi tacivile, che man-
giassero , bevessero, e fino dormissero senza 
smontar da cavallo. Sonó eccellenti nel maneg-
giar destrámente la iancia^ i l lungo arco T á r 
taro é teso da un robusto braccio, ed i l pesan
te dardo é diretto al suo scopo con infallibile 
mira ed irresistibile forza . Questi dardl sonó 
spesse voíte scagliati contro gl'innocenti anima-
l i del deserto 3 che crescono e si móltiplicano 

neir 
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nell' essenza del ioro piti formidabil neinico , 
vale a diré contro le lepri , le capre , i caprC 
u o l i , i cervi, gil elci e le gazzeíie. Continua
mente si esercita ü vigore e la pazienza tanto 
degli uomini che déi cavalli neile fatiche de!la 
caccia ; e 1' abbondante copia di salvaggiume 
contribuisce alia sussistenza ed anche al lusso 
d'un campo T á r t a r o . Ma le imprese dei cae-
ciatorl Sciti non si ristringono alia distruzione 
solo di t imidi o innocenti animali 5 essi aífron-
tano con coraggio l'orso irr i tato, allorché si r i -
volta contro i suoi persecutori; eccitano r in f in -
gardo ardire del cignale , e provocano i l furor 
del!a tigre,, quando sta dormendo nel folto dei 
boschi. Dove si trova pericolo, per loro i v i é 
gloria; e la maniera di cacciare , che apre i l 
piu bel campo all'eserdzio del valore, puó ris-
guardarsi a ragionecome Timmagine elascuola 
delja guerra. Le generali partite dLcaccia, che 
formano 1' ambizione e i l diletto dei Principi 
T a r t á n , compongono un istruttívo esercizioper 
la numerosa loro cavallerial Descrivesi un cer-
chio di molte miglia in circonferenza per cir-
condare la cacciagione d" esteso distretto ; e le 
í ruppe, che formano i l cerchio, s avanzano re-

, golarmente verso i l común centro, dove gli 
animali prigionieri cl-rcondati da ogni parte re
staño abbandonati a'dardi dei cacciatori. In ta í 
marcia, che spesso continua per piu giorni , la 
cavalleria dee rampicarsi pei colli , passare a 
nuoto de'fiumi, e girare attornoalle vai í i , sen-
za interrompere 1' ordine stabilito del proprio 
successivo progresso . Acquistano cosi la pratica 

TOMO V I I I . B di 
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¿ i diriger 1* occhio ed i passi ad un oggétto 
lontanoj di conservar le giuste distanze fra lo
r o ; di sosperidere o d'affrettáre i l passo a m i 
sara deí movimenti di quelli che sonó a destfá 
e a sinistra; e di cottoscere e ripetere i segni 
del lor condottieri . Questi u k i m i studiano irt 
tal pratica scuola le piü importanti lezionideU' 
arte militare, ed un pronto ed esatto discerní-
mentó del terreno 3 della disfanza e del tem-
po. Neíía vera guerra norf si richiede altrava-
riazione, che quella d'impíegar íastessa pazien-
zá e valore, la stessa perízia e disciplina con-
tro un nemico umano ; e i di teft ímenti della 
caccia servono come di preludio alia conquista 
d'un Impero ( i ) . 

La societá política degli antichi Germanl 
ha rappareríza d'una volontaria confederazíone 
d'indipendenti guerríeri . Le tr ibu della Scitia 
distinte con la módefna denominazione di Hor-
de prendon la forma d'ima crescente numerosa 
famíglia, che nel corso dí píú generazioni si é 
propagata dalla medesima origine. Gl ' inf imied 

1 piu 

( i ) í e t i t de la Croix vU. de Genglfcan t. I I f . a. i * 
rapprefenra tutta la gloria ed eftenfione della caccia Mu
g ó l a . I Gefuiti Geíbil lon e Verbieft feguivano 1' Impera, 
tore Kafnhi nella catícía di Tarta.ria ( Duhalde Deferí^, 
de la Chine Totn. IV . Sí . 290. edh. ln fol. ) . Kien-
long ñipóte dí lu i , che congiunge la difciplína dei Tartarí 
con le íeggi e la cultura' della China , defetive da poeta 
Ehg. de Meul̂ den t¡>. 473. 285, i p i a c e í í c h e aveva fpeflo 
goduto nells caccia. 
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i piú ignoranti frai Tartarí conservarlo con scru-
polosa vanitá í' inestiitiabil tesoro delía lor genea
logía, e per qüailte distínzloni d! gradi si pos-
sano essére introdotte daila dísugual distribu-
zione deíle ricchezze pastoraíi, essí vicendevol-
menté rispettánsi l 'uno col fa l t ro , come discen-
denti del primo íbndatore del la T r i b u . V uso, 
che sempre sussiste, d' adottare i fedeli e piu 
bravi lor prigionieri puó confermare 11 sospet-
to moíto pfobabile che queir estesa coilsángui-
neitá sia in gran parte légale e fittizia. M á t a 
le uti^e prégíüdizio^ che é approvato dal tem-
po^e da i rop in íone , produce gli eíretti delía ve-
r i t á . G l i aftieri Bafbari píestano mía pronta e 
volontaria ubbidieilzá al capó del loro sangue; 
ed ií loro Cápó o Mtirsd, come rappreserttante 
i l primo lor Padre , esercíta 1' áutoritá di giu-
dice in pace e di condottiero in tempo di guer
ra Nel pt imít ivó statO del mondo pastótaíe 
Ogni Mursa ( s' é permessO di usare i l nome 
moderno ) era i l capo indipendente d' üna vá^ 
stá e separata famiglia; ed i í imi t i del su o par-
acolar territorio furono gradatamente stabiliti 
dalla liiaggíor forzá o dal mutuo consenso. Ma 
l'azione costante dí varié permanenti cause ¿ort-
t r lbui a riunir le Horde vagahti in co muñí ta 
ñazionali sotto i l comando d' un supremo capo, 
I déboli desideraVan soccorso, ed i forti erano 
amblziosi di dominio- la potenza, che é II r i -
suítato dell ' unione, oppresse e raccoise le for-
ze divise deíle ajacenti t r ibu ; e siccoffie i vlrt-
t i furon liberaménte ammessi a * partecipafe i 
vantaggi delía v i t tor ia , í piú valorosi Capi s' 

B 2 a£. 
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aíFrettarono a cosdtníre se stessi ed i lor segua-
ci sotto i l formidabile stendardo d' una nazione 
confederata. I I piú fortunato frai Prlncipi Tar
tarí assunse i l militar comando, al quale ave-
va difitto per la superioritá del mérito o deP 
potere . Fu innalzato al trono dalle acclama-
zioni del suoi uguali ; ed i l titolo di Kan es
prime nel linguaggio deü'Asia Settentrlonale la 
piena estenslone della real dignitá, Fu periun-
go tempo ristretto i l dirit to dell* ereditariasuc^ 
cessione al sangue del fondator della Monarchia j 
q fino al presente tu t t i i Kan , che regnano 
dalla Crimea fino alia muraglia della China so» 
no i successivi discendenti del famoso Gengis 
( i ) . Ma siccome é indispensabil dovere d' un 
Sovrano Tár taro quello di condurre i guerrieri 
suoi sudditi in campo, spesse volte son trascu-
rat i fra loro 1 diritíi d'un fanciullo; ed a qual-
che regio congiunto distinto per Teta e peí va
lore s'affida la spada e lo scettro del suo pre-
decessore. Si levano sulle tribu due tasse rego-
lari e distinte per sostenere la dignitá si del 
nazionale comune Monarca , che del loro capo 
speciale j e ciascheduna di queste contribuzio-

n i 

. ( i ) Ved.il Tomo I I . deH'Iftona genealógica dei T a r . 
tar i , e le liíle dei Kan al fine della vita di Gengis o z i n -
gIs ._Nel regnodi TÍmur , o Taraerlano , uno de'fuoi fog-
getti difcendenre di Gengis ufava fernpre i! regio nomc 
di Kan , ed il cojiquifíatore del l 'Aíia contentoffi del titolo 
d ' E m í r , o di Sultano , Abulgazi P. V. c. 4. D' Hcrbelot 
3ibl. Orlen, f . ?78, 
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íll ascende alia décima parte tanto del beniche 
delle prede loro. U n Sovrano Tár taro gode la 
décima parte della ricchezza del suo popólo ; 
e siccome s'accrescono in una molto mTaggior 
proporzlone le sue domestiche facoltá di greg^ 
g i e d i armentí , egli é in istato di copiosa
mente mantenere 11 rustico splendore della sua 
corte, di premiare i plú meritevoli o i pió 
favoriti del suoi seguaci, o d'ottenere dai dol-
ce influsso della corruzione V ubbidienza , che 
potrebbe alie volte negarsi ai rigorosi comandi 
del í ' au tor í tá . I costumi dei proprj sudditi as-
suefatti, com'esso, al sangue ed alia rapiña pos-
sonó scusare ai loro occhj certi pardeólari a t t l 
d i tirannia, che eccitérebber l 'orrore d'un po
pólo civilizzato; ma nei. deserti della Scitia non 
si é mai riconosciuto i l potere dispotico . \ ¿ 
immediata giurisdizione del Kan é rlstretta den
tro i confini della propria t r ibu ; e si é mode-
rato resercizio della sua reale prerogativa dalP 
antico instituto di un concilio nazionale. Tene-
vasi regolarmente i l Corouhai ( 1 ) , o ía dieta 
dei Tartar í ^nellaf primavera o neU* autunno in 
me^zo ad una pianura, dove potevano interve-

nire 

<i) ?ed. le dicte degíi anticíií Ütini i í í c Guigñes 
Tom'. I I - P- 2<5- ed una curiofa deferizioné di quellc di 
Gengis: wfj deGenglfcan I. | , t, 5. ]. IV . e. 11. Si Ú 
mcnziope dJtaliaffembíee fxequenfemente nell ' iftoriá fer . 
liana di Timuf } qu^ntunejue non f e i y i f l « o effe cíie á con-
IcrríiJií í t írfoJuzioni loro S ignóte^ 

^ 3 / 
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nire secondo i lor grgdi a cavallo i Principl 
della Famiglia regnante ed i Mursi delle res-
pettlve trii>ví col marziale e numerosQ lor tre
no , e i'ambizioso Monarca potea consaítare le 
mclmazloni d'un armato popólo, di cui osser-
vava la forza. Nella costituzione delle nazioni 
Tartare o Scite si possono scuoprire i principj 
d ' m i goyerno feudale; m^, U perpetuo contra
sto di quelle nemiche tribu e andato alie vol-
te a finiré nello stabilimento d' un potente d i -
spotico InipeFO. 11 vincitore arricchlto dal t r i 
buto, e fortificatQ dalle armi de'Re dipenden-
t i ha esteso le sue conquiste all ' Europa ed all* 
Asia : I felici pastori del Nord si son sottopo-* 
sti a'vincoll delle a r t i , delle ieggi e delle cit-
t ^ j e 1'introduzione del lusso dopo aver distrut-
to la liberta del popólo, ha rovesciato i fonda,' 
menti del Trono ( i ) , 

reUcd10' . Nelle frequenti e remote emigrazioni de-
eften. grignoranti Barbari non s ipuó lungamente con¿. 
síon del, servar la memoria de' passati eventi . I mo-

^ T a m , demi TartarI non fanno le conquiste de' lo
r i a . ' rQ antichi ( 2 ) ; e la notÍEÍa?sche noi abbiamo 

dell' 

( i ) Montefquíeu s'aífatica per ifpiegareuna difteren-
Za, che qon fufíifte, fra la liberta degli Arabí e la per~ 
fetua. fchiavit^ de'Tartaí i ( Efpr. des Loixl. XVJI . c. 5. 
I . X V I I I . c, 19. «c. ) 

C2) Abulgaz.ÍKan riferifce reimprime due partí del
la fuá ftsria Genealógica le mjfere fayole etradizioni de* 
Tartarí Usbecchi intorno a' tempi anteriori al « g n o di 
Gengis. 
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cíell' ístoria degli Sciti , proviene dal loro com-
mercio co'Greci, co'Persiani eco'Chinesi, cui
te e civilizzate nazioni del mezzodi . I Gred , 
che navigavano per l ' Eussino, e fondavan delle 
colonie lungo le coste maritt ime, fecero appo-
co appoco un'imperfetta scoperta della Sticia , 
scorrendo dal Danubio e da'confini della Tra-
cia fino all* agghiacciata Meotide, sede d'un per
petuo invernó, ed al Monte Caucaso , che nel 
linguaggio poético si rappresentava come 1' u l 
t imo limite della térra . Celebravano essi con 
semplice credulita le virtü della vita pastorale 
( 1 ) , ed avevano un timore piü ragionevole 
della forza e del numero de'bellicosi Barban 
( 2 ) , che con disprezzo burlavansi dell*immen
so armamento di Dario figlio d' Istaspe ( 3 ) . 
I Monarchi Persiani avevano esteso le lor occi-
dentali conquiste fino alie rive del Danubio ed 
a'eonfini della Scitia Europea. Le Provincie O-
rientali del loro Impero erano esposte agí i Sci
t i dell' Asia , klvaggi abitanti delle pianure al 
di la dell'Osso e del Giassrate, due ampj fiu-

m i . 

( 1 ) Nel X I H . libro dell" Iliade G'ove da'fanguinofi 
campi di Troja rivolta gli occhj alie pianure della Tracia 
e della Scitia. Cangíando oggctto ei non potea vcdexe una» 
fcena piii piacevole o piíi innocente . 

( 2 ) Tucidide í- I I . c 97. 
( j ) Ved. i l lib. I V . d'Erodoto. AUorchc Dario a-

vanzoffi nel deferto di Moldavia fra il Danubio ed i l Nie. 
ftes, il Re degli Sciti gli mando un topo, una rar^a» un 
ucee lio e cinque dardi: formidabile* allegoria 1 

B 4 
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m i , che dirigono i l corso verso it mar Caspio .-
La lunga e mera ora bil contesa d' Itsxí e T u 
ran e sempre un soggettro d' istorie o di ro-
manzi ; i l celebre e fbrse favoloso valore de' 
Persiani Eroi Rustano ed Asfendiaf si segnalo 
nella difeáa della patria contro gli Afrasiabl 
del Settentrione ( i ) • e 1' invincibil. coraggio 
de'medesimi Barbari sul suoio stesso resiste al
ie armi vittoriose di Cifo e d' Alessandfo ( 2 ) . 
Agl i occh; de'Greci e de'Persiani la vera geo
grafía della Sciti'a era terminata a Levante dal 
iMonte Imao o Caf; ed i l distante prospetto 
delle ultime ed inaccessibili partí dell' Asia era 
coperto dall'ignoranza, a renduto ambiguo dal
la finzione. Ma que^te inaccessibili regioni so-
no l'antica sede d'una potente e culta nazione 
( 3 ) , I'esistenza di cui rimonta per mezzo d8 

ina-

/ • • . 

. f1) Poflon trovaril tali guerre ederpi fotto i rcfpcf-
nv i lor titoli nella Biblioteca oriéntale di d' líciBelor'» 
Se nefon cekbrate le gefta in un poema épico di feffantamila 
coppie dirarfi rimati da Ferdufi , 1'Omero Perfiano . Ved, 
r i f t o m di Nader Schah p. t ^ . I6s. K pnbblko fi dee 
so leré che _M. Jones abbia fofpefo le suc rieerche d' eru¿ 
dizione or iéntale . 

S'illuftra raboriofaménte ri mar Cafpío co'fuoi 
«umi e le adjacenti Tribu nell* £/dWe critico degll S U r k l 
d ^ihjfandro , dove fi paragona la fera geografía con s l i 
erron prodotn dalla vanita o dall5 ignoranza de'Greci*' 

( j ) Sembra che la fede origínale della nazione foííe 
al Nord^Ovv.eft della China nellc provincie di chen/í * 
Chanfi. Sonó ledue prime Dínáflíe la citta priricipale fu 
tempre un eamgo amevibifc í craso fg^fi raramente i v i U 
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una probabile tradizione a plü di quaranta se*-' 
coli ( 1 ) j e ch' é in grado di verificare una 
serie di quasi due m i l i ' anni mediante la per
petua testimonianza d i esatti storici contempo-
ranei ( 3 ) . Gl i annali ( 3 ) della Chinaillustra-

^ no 

laggí j s ' i m p í e g a v a p iu térra in paftu rc , che per 1' a g r i c u l t u 
ra ; l ' e f e r c i z i o del la c a c c i a éra, diretto a purgare i l paefe 
dalle beftie selvagge i Petcheli (dove ora h P e K Í n o ) era 
un deferto: e le prov inc ie w é r i d i o n a l i eran popolate da 
selvaggi I n d i a n i . L a dinaftia di Han ( 206 . anni aran ti 
Cri í lo ; diedc a i r I m p e r ó la forma ed efienltone a t t u a l e . 

( i > Si e fiffata in diverfe guife 1'Era del la M o n a r i 
chia Ch inc fe da l l 'anno 2952. fino al 2132. avanti G r i ñ o j 
é ü i í c e l t o per l eg i t t ima é p o c a 1'anno 2657. per or_ 
d i ñ e de l l ' Imperato i e p r c f e n t c . T a l difFereaza nafce dal l* 
incerta durata delle pr ime due Dinaftie , e dallo f p a í i o v a 
cante frá loro ugualmente che da' v e r i o favolol l t empi 
d i F o h i , o di Hoaflgti . Sematfien p r i n c i p i a 1' a u t e n t i c a 
fuá c r o n o l o g í a da l l ' anno 84.1. L e trcntafci ecclifl l di C o n -
fucio C trentuna delle q u a ü il fono v e r i f í c a t e ) s' o f í c r v a -
iono fra g l i anni 722. e 4?,o. avanti C r i í l o . 11 período 
Jfterico non oltrepafla le O l i m p i a d i Gteche . 

( 2 ) Dopo varj fecoli d ' a n a r c h i a e d i dcfpotifmo 
la Dinaftia d i Han ( 206 . anni avanti Ct i f to c fu 1' e . 
poca de l riforgimento del le lettere , F u r o n riftaurati i f r a m -
menti de l l ' autica k t t e r a t u r a , - m i g ü o r a t o c fiffato i l c a . 
l a t t e r e j ed aíf ict iráta i n futuro la confervazione de* l ibrs 
dalle u t i l i i n v e n z i o n i de l l ' inch io f tro , del la carta e de l la 
ftampa . Novantafcttc anni pr ima di Crifto Sematfien pnb-
blico la pr ima flotia dcllai C h i n a . L e fue fat iche furo-
no i ü u f t r a t c e c o n t i n ú a t e da una ferie d i cent' ottanta 
S t o r i c i . T u t t a v i a fuflifte la fof tánza delle lor opere , e £ 
í r o v a n o attualmente depofitate le piu. confiderabil i d i cf-
í e ne l la l i b r e r í a del R e d i Franc ia . 

( ¡ ) L a C h i n a e ftata ilkftzaudalk fatiche de' F r a n -
c e f i , 
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no lo stato e le rivoluzioni del le Tr ibu pasto. ^ 
r a l i , che si posson sempre distinguere coll' in. ¿ 
determinato nome di Sciti o di Ta r t a r i , vas. 
salli, nemici, ed alie rol te conqmstatofí d' un , 
grand'Impero, la política del quale si é con, c 
stantemente opposta al cieco ed impetuoso va- r 
lore de' Barbari Settentrionali. Dal í ' imboccatu. 
ra del Danubio fino al mar del Giappone tut-
ta la hmghezza della Scitia é d i circa cento 
dieci gradi, che in quel paralíelo corrispondo-
no a. piu di cinque mila miglia . Non puó si 
fácilmente o con tanta esattezza misurarsi la 
latitudine di que'vasti deserti; ma dal xjuaran. 
tesimo grado, che tocca la muraglia dellaChi-
na , possiamo sicuramente avanzará verso i l 
Nord piú di raillemiglia, fintantochénonsiamo 
arrestad dall'eccessivo freddo della Siberia . In 
queirorrido clima in vece della vivace pittura 
d 'un campo Tá r t a ro , i l fumo, che vien dalla 
térra o piuttosto dalla nevé , scuopre le sotter-
ránee abitazioni de' Tongusi e de' Samojedi j 

» i vie-

c e f i , vale a d i r é dt" Mif l lonarj a PeKino e dei Sigg, F r e -
xet e de Guigncs a P a r í g i . L e precedenti tre note fon 
tratte da l Choukjng con la prefazione e le note di M . 
G u í g n e s P a r i g , xyyo. dal Tong.^len.^ang.mou, tradotto dal 
P . de M a i l l a c o l t i to lo d' Hift, genérale de U Chine Tom, 
i . f . J C L I X . C C . dal le memorie fulla China Parig. 1 7 7 6 . 
te. Tom. 7, p. 1-323. Tem. t i . p. dall" Ifiorla degll 
Unni Tom. t. p, 6.131. Tom. V. p. 345-362. e dal le me. 
morie delV sAcad.' delle. lfcr,^.Tom, X . p. 577. 4 0 2 . Tof». 
X V . p. +95-5(54. Tom. X V I I I . p, 178.255. Tem. X X X V I . 
P. 134-238. 
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0' viene imperfrttamente supplko alia mancanza 
n' de'cavalli e de'bovi dall* uso deüe renne e di 
s- grossi cani; ed i conquistatori della térra van-
in no insensibUmente degenerando in una razzadi 
í deformi e plccoli selvaggi, che tremano al suo^ 
a- no delle armi ( i ) , . . . 
•1- G l i U n n i , che nel regno di Valente m i . l " ™ ^ 
^ nacciarono T Impero di Roma , in un tempo ¿egii 
:o molto anteriore s'erano renduti formidabili a unni. 
^ quel della China ( 2 ) , La loro antlca e forse ^ 
sí original sede era un esteso quantunque secco 
'a e nudo tratto di paese al Nord immediatamen-
h te dopo la gran muragUa . I I luogo d i essi é 
\- presentemente occupato da quarantanove Hor-
'lh de o compagnie de* Mongus ? naztone pastor ale 
0 composta di circa dugentQ mila famiglie (3 ) . 
n Ma i l valore degli Unni estese gli angusti 11-
a m i t i de* loro stati , ed i rozzi lor c a p í c h e 
a presero i l nome di Tanpu , appoco appoco d i -

vennero conquistatori e Sovrani di un formL ^ ^ f , 
> dabile Impero . A Levante le vittoriose loro 

ste ne l la 

armi non fu roño arréstate che dall' Océano ; e sdtia. 
le 

\» ( 1 ) V e d . V Jftor. gener, de* VUg^l Tom, X V I I I . e 1* 
l̂  Iftoría Genealógica. voU I I . p. 620-664.. 
h ( a ) M. Guignes , Tom, I L f.T'fz^.. ha fatto P ¡ ñ o ñ a 

o r i g í n a l e degli antichi Hiong .nou o U n n i . L a g e o g r a f í a 
"' Chinefe d e l l o r t e i r i t o r i q , Tom. I . Part. I I . p. L V . L X l I I . , 

par che contenga una garte delle loro conquifte . 
( j ) V e d a í i appreffo D u h a l d e , Tom. IV. p. í S . í S , una 

c i r c o í l a n z i a t a defc i i z ione con una corret ta carta de l paefe 
de' M o n g u s . 
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le rare t r i b u , che si trovavano sparse fra V 
Amour e 1' ultima penisola di Coreo , si uní-
fono con ripugnanza alie bandlere degli U n n i . 
A Ponente vicino al 1'origine del l ' I r t is e nelle 
valli dell 'Imao trovarono uno spazio piü am
pio e piu numerosi nemici . Uno de' Luogo-
tenenti del Tanjou, soggiogó in una sola spe-
dizione ventisei popoli ; g l ' I gu r i ( ¡ i ) distinti 
sopra la stirpe Tártara per 1' uso delíe lettere 
furono nel numero de'suoi vassallí j e per una 
strana^ connession delíe cose umane la fuga d" 
una di quelle vagabonde tribu richiamó i vi t -
toríosi Parti dall*invasión della Siria ( 2 ) . AI 
Settentrione fu assegnato per l imite alia poten
za degli Unni 1'Océano. Senzanemici, che re-
sister potessero a'lor progressi , o senza'testi-
monj , che contraddicessero la lor van i t á , po-
terono sicuramente condurre a fine una reale o 
Immaginaria conquista delíe gelate regbni del
la Siberia. I I mar Settentrknak era fissato per 
ultimo termine del loro Impero . Ma i l nome 
di quel mare, su'lidi del quaíe ií patriotta So-
von abbracció la vita di pastora e d'esule ( 5 ) , 

con 

/ x ) G l ' I g u r i o v i g u r i eran d i v í f i i n tre claffi i í a 
c a c c i a t o n , p a ñ o n ed a g r i c o l f o r i , e quefí» ul t ima era fprez-
sata dal le a k r e d u e . Ved . A b u l g a z i p ^ . I I c 7 

Memolr. de ¿' ̂ cadi des InfcrJpt, T)m[ 
1 7 - J Í . L eftefa veduta di M . de Guignes ha confrontatO 
qüel t i l o n í a n i avven imenn fra loro . 

O ) Sonotut tav ia c e l e b r í n e l J a C h i n a la fama d i Sovoix 

V / T ; í ' . m e n t 0 e le f i n g o l " i di lu i a v v e n t u r e . v e a . lelogte di Monede» f. ZQ, nct, 6 t 3 4 r , 2 4 7 . l c M 
*>*¡r, fnr U Chine T*m, U l , f, ¡17 .36* , 
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con probabilitá molto maggiore puo trasferirsi 
ai Baikaí , capace collezione di acque di plú di 
trecento miglia in lungkezza, che sdegna i l mo
desto nomc di Lago ( 1 ) , e che presentemen
te comunica co* raari del Nord mediante i l lun -
go corso deli' Angara, del Tonguska e del Ge
ni site. La sommissione di tanta remóte nazio-
ni potea lusingare 1' orgoglio del Tanjou j ma 
non poteva esser premiato i l valore degii U n -
n i , che coll'acquisto del ricco e lussurioso I m 
pero del Sud . Nel terzo secólo avanti 15 Era 
Cristiana fu costrutta una muraglia langa m l i 
le cinquecento miglia per difendere le fronde-
re della China contro le incursioni degii Unnil 
( 2 ) ; ma talé stupendo lavoro , che tiene un 
luogo cospicuo nella carta del mondo , non ha 
mai contribuito alia sicurezza d' un popólo non 
guerriero . La cavalleria deli'Janson era spes-
se voite composta di dugento o trecento mila 
uomini formidabilí per 1' incomparabil destrez* 
za, con cui maacggiavano gl i archi e i caval-

( 1 ) V e d . l l a r a n d Jves nella co l lez ione d ' H a r r í s vol. 
I I . • p. 9 J 1 . i v iaggi di Bell vol. I . p, a+7- iS«f . e G m e -
l í n neli' Ift. gen. de'viagg. X»m< X \ l l . f . 283. J 2 9 . No^ 
taño tutt i la vqlgare o p i n í o n e , che i l mar Santo diviene 
torbido e tempeftofo , fe a lcuno ardifce d i c h i a m a r l o Lago. 
Quefta m i n u z i a grammaticale eccita fpefio dcl le difpute í'ra 
Ta íTurda fuperftizione de i m a r i n a r i e Ta íTurda oftinazio-
nc de' v i a g g í a t o r i . 

( 2 ) Si fa m e n z í o n e della c o ñ r u z i o n e del la murag l ia 
del la C h i n a dal Duhalde T o m , I I , p . ^5, , c dal de G u i . 
gnes J o r a , j l , p, 55, 
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l i ; per Tiadurata lor tolleranza deU' íntempe. ¡ti 
rie del!' aria, e per 1' incredibil velodtá delta m 
loro rnarcia^ che rare volte veniva sospesa da de 

Loto torreñti 0 precipizj, dai fimnl piú profondi , o ín 
goírre ^a^e â £6 Montagne. Si spáísem essl adun ga 
co 'chí . tratto sulla superficie del paese ; e d i l rápido br 
ftesi. A. loro impeto sorpresé, rendé inattiva, esconcer- rí 
CristoV ^ l^akorata e grave tattka d^n'armata Chi- m 

nese . L ' Imperator Kaoti ( 1 , soldato di fortu- re 
ñcLi i l mérito persOnale d i cui l'aveva innalza- S'K 
ío al trono, ínarcló contro gli Unni con quel- to 
le truppe veterane, che avean militato nelie m 
guerre civilí del la China. Ma egli fu tostó cir- de 
condato dai Barbari, e dopo un assedio di set- ge 
te giorni i l Monarca senza speranza di alcun st; 
soccorso fu ridotto a compfarsi ío scanipo con | m 
un' ignominiosa Capitolazione . I successori d i ! ed 
Kao t i , le vite dei quali eran dedite alie a r t i l l e 
della pace o al lusso del palazzo, furono sotto- tr 
postl ad una piu durevol vefgogná . Con trop- ro 
pa fretta confessarono essi l5 insufficienza delle i le 
fortificazioni e delle armi loro . Troppo fácil- le 
mente si convinsero, che mentre gli ardenti se-
gnl annunziavano da ogni parte 1' approssima-

, zione m 

ó ) V e d . la v i t a d i L icoupang ó Kaot i ñelV Ifioria. U 
della China fuhhllcata á ParJgl 1.777. eCi T o m « 1. p. 44.a. te 
522 . Queft 'opera volurtiinofa é lá t r a d u z i o n e fatta dai P . « 
de M a ü l a del T»ng.kjen*k.ltn£-Moii, che e i l celebre r o m . le 
p e n d i ó d é j í a grande ftoria d i SenjaKonang < 8n. l C í 4 . " ; 5. 
€ dei fuoi c o n t i n u a t o r i , y 

\ 
o 
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. zíone degli U n n i , le truppe Chinesi, che dor-
i inlvano colí'eímo itl capo e con la cofazza in-
l dossd, fosser dlstiiifte dalla Continua fatica d* 
) ínutili mafcíé ( 2 ) * Fií stipuíato un regolar pa-
1 gamento di dartaro e di seta per pi'ezzO di una, 
) breve e precaria pace; e si usó dagrimpefato-
- rí della China ugual mente che da quéi di Ro-
. má ií meschino espediente di niascherate un 
- reaí tributo sotto nome di donativo o di sus-
- sidio. V i restava pero un'altfá specie di tribu-
- to piü vefgogtiosa , che viola va í sacíi senti-
2 menti deir utóanitá e della natura . Le fatiche 
. della vita seívaggia, che nell'infanzid distfug-
. góño i figli di costitüzione meno sana e robu-
1 sta, fofmano una notabilé sproporzione rtel nu-
1 i mero dei due sessi. I Tartar í sonó d' ingrata 
i I ed anché deforme figura , e risguardañdo essi 
í ' le loro dorine come istrumeiltí del domestico 
| travaglio, í desiderj o piuftostó gli appetiti lo-
. ro si dirigono al godimento di piu eleganti bel-
« lezze. Una scelta' truppa dellepiutbelle fanciul-
. le della China ugual mente destinata ai rozzi 

ab-

( 2 ) Vedafi u n l ibero é d a m p i ó m é m ó r í a l e p r e f e n í a r e 
da un M a n d a r i n o all5 Imperator Vent i ( an. avant i C r i í l o 
180 isy. ) appreíTo Duha ld t í T o m . I I . p. 412-4.25. trar , 
to da una raccolta d i fogli pubbl ic i notati co l penfiel lo 
roffo da K a m b i mcdefimo p. j S ^ - í i a . Ü n altxo m é m ó r í a 
le fatto dal miniftro d i g u e í r a K a n g - M ó U T o m , I I . p , 
555. f o m m í n i f t r a v a r i é curiofcc ircoftanze de* c e f t u m í dcgl i 
U f l n i , j 
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abbracciamenti degli Unni ( i ) ; e si assicuro 
1" alieanza dei superbi Tanjou per mezzo del 
íor matrimonio c m le figlie o naturalI o adot. 
tive del la famiglh Imperiale , che invano ten, 
tavano di fuggire queila sacrilega unione . E" 

1 descritta la situazione di queste infelici vittime 
nei versi d' una Principessa Chínese, che si la. 
gna d'essere stata condannata dei su o i pare mi 
ad un lontano esiíio sotto un Bárbaro marito; 
si duole che i 'única sua bevanda era latte i na. 
cidito , carne cruda i l solo su o cibo, e che u, 
na tenda era i l suo palazzo ; ed esprime con 
un tuono di patética semplicitá i l natural desi-

- áerio di trasformarsi in uccello per volarsene 
alia cara sua patria, oggetto del le sue tenere e 

« j perpetué brame ( 2 ) . 
zz e ro. Dxie volte si e fatta la conquista dellaChi-
vina de . na dalle tribiV pastoral i del Nord ; le forze de-
gh un. gU^Unni non erano inferiori a quelle dei Mo-

goli o dei Mantcheoux ; e Ja loro ambizione 
poteva nutrir le pu\ ardenti speranze di buon 
successo . Ma ne restó u mil i ato l ' orgoglio , ed 

A v . cií- ayrestat0 i1 progresso dalle armi del la política 
sko. di Vouti (5 ) , quinto Imperatore del la potente 

d i -

( i ^ S i fa menzione di una quant i ta di /donne come 
d" un art ico lo confueto d i trattato o di t r i b u t o ; Storl* 
¿ella conquifta della China fatta dal Tartarí Mantcheoux, 
Tom, I . p. i g í . 187. con la nota delV Editare . 

( a ) D e Guignes mjt. des Hun$ T o m . Tfi, p. 62 . 
( j ) V e d . i l regno dell" Imperafor V o n t í ne! ^ng.Mo* 

T o m . H I . p. 1.58. S e m i t a , che i l var io 'e4 incoercnte 
ca iat te ie ái l u i fia cfpreffo fenza p a i z i a l i t i . 
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dinastía di H a n . Nel lungo suo regtjo di cin-
güantaquattr 'anni i Barbari delle Prtfvincie me-
ridionali si sottoposero alie íeggi ed ai costumi 
del la China, e furono estesi gli antichi l i m i t i 
deila Monarchia dal gran fiume di Kiang fino 
al porto di Cantón . Invece di ristringersi alie 
timide operazioni d'una guerra difensiva 5 i 
suoi Luogotenenti penetrarono per piü di cen-
tinaja di miglia nel paese degli U n n i . I n que-
gi'immensi deserti , dov' é impossibile formare 
dei magazzini, e difficile trasportare una suffi-
ciente quantitá di provvisioni, le ármate di Vou-
t i furono esposte piú volte ad intollerabili tra-
vagli; e di centoquarantamila soldati, che mar-
ciarono contro i Barbari, soli trentamila torna-
rono salvi ai piedi del loro Sovrano . Queste 
perdite pero vennero compensare da una splen-
dida e decisiva fortuna. I GeneraliChines!tras-
ser vantaggio dalla superioritá che avevano per 
la natura delle loro a r m i , peí loro carri da 
guerra e per l'ajuto dei Tartar í loro alleati . 
Fu sorpreso i l campo del Tonjou in mezzoaU' 
intemperanza ed al sonno: e quantunque i l Mo
narca degli Unni si facesse bravamente strada 
per le file nemiche, lascio sopra mille cinque-
cento dei suoi soldati sul campo . Ció non o-
stante questa segnalata vittoria , che fu prece-
duta e segtiitata da mol t i sanguinosi combatti-
menti, assai meno contribuí alia distruzione dei
la potenza degli U n n i , che i ' efficace política 
usata per distaccare dalla loro ubbidienza le 
tributarie nazioni. Intimorite dalle a rmi , o al-
lettate dalle promesse di Vouti e dei suoi suc

i o MO V I L C ees-



?4 ' htorta detia decadenta 
cessori, le píá considerabili ' t r i bu si Orientaíí 
che Occideritaii scossero i l giogo del Tonjoií . 
Mentre alcuné di esse professaronsi alieaté o 
suddite del l ' Imperó • divennero tut té ímplaca, 
b i l i nemiche degli Ü n n i ; ed i l numero di quell' 
altiero popólo, fidotfó che fu alie naturaíí süe 
fofze , si potea fofsé conteríere nelle mura di 
una deíle grandi e popoíate cittá della China 
( i ) . La diserzione dei proprj s i íddi t i , e 1* in-
certezza d' una guerrá civiíe firiaímente costrin-
sero' i l Tanjou stesso á fiñunziaíe alia dignitá 
d'indipelidente Sotrano ed alia liberta regola-
re di una guerriera e coraggíosá nazíoné . Fu 

^ egíí r íce tuto a Sigan Capkaie deílá Moñáfchia 
«ta f"* ^a^e truíspe, dai Mandarini e daH" Impefafeíe 

' medesímo coií tu t t i gli onori, che adornar po-
tevano e mascherare i l trionfo delíá vanitá 
Chínese ( 2 ) . Fu prepafato un paíazzo magni-
co per rice verlo; gli fu assegnato i l postó so-
pra tu t t i í Principí delíá Famiglia Reale; e fu 
esaurita la pazienza d' uií Bárbaro Re dalle ce-

. ., ,. , „ - [ r ' . | , ....... . J U ^ J 

CO Si itfa tale cfprcífione nel memoriale all* Impera-
tor Vená : JDuhalde Tom. IV . p. ^ . i j . Senza adoptare 1J 
efagerazioni di Marco Polo e d'ifaicco Voí l lo , noi poffia-
mo ragioncvolmeme accordare a PeKino due miü ion i d* 
abitarori. Le citta Mcridionaíi , che coritengono le m a -
rifatrure de!k China, fono anche piíi popoíate . 

( 2 ) Ved, i ! Kang-Mou Tom. l l í . p . 150 . ed i fat tí 
farceíliví nei fu o i proprj anni , Quefta memorabile fefta 
e celebrara ne'l" elogio di MouKden e fpiegata in una 
nota dal P. Gaubil p, Z<) , 9®. 
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rimonie di un banchetto composto di otto pór
tate d i vivande e di nove solenni cántate di 
música . Ma egli fece inginocchioni i l dovere 
di un rispettoso^ omaggio ail' Imperator delía 
C hiña t, pronunzió in nome di se stesso e dei 
suoi successori un perpetuo giuramento d i 
fedeltá; e volentieri accetto un sigillo, che gl i 
fu dato come un emblema delía sua real d i -
pendenza. Dopo quest' umiliante sommissiona i 
Tanjou alie volte mancaron di fede s e profit-
taron dei favorevoli momenti delía guerra e ^ 
del la rapiña; ma la monarchia degli U n n i ap-
poco appoco decadde , finattanto che dalla d i 
scordia civil e resto divisa in due separati e fra 
loro nemlci regni . Uno dei Principi della na-
zlone fu spinto dall'ambizione o dal timore a 4n* •48, 
ritkarsi verso i l mezzodi con otto Horde , ched,CrIst0' 
compren devano fra quaranta e cinquanta ^miía 
famigíie. Egli ottenne insleme col t i tolo di Tan
jou un sufficiente territorio suí confine delle 
provincie Chinesi; e fu assicurato i l costante suo 
attaccamento al servizio dell* Impero dalla de-
bolezza e dal desiderio di vendicarsi. Dopoque-
sta fatal divislone gil Unni del Nord continua-
rono a languire intorno a cinquant'anni, finat
tanto che da pgni parte restarono óppressi dai 
loro esterni éd interni nemici. La superba I n -
scrizioáe ( 1 ) d' una colonna eretta sopra un* 

CO Qixeñ' Ju íc iu ione fu compoña ful luogo mede-
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alta montagna annanzia alia posterita che un 
esercito Chínese avea marciato settecento m i -
glia neir invernó del paesedegli Unni . I Sien-
pi ( i ) , tribu di Tar tar í oriental i si vendica-
rono delle ingiuríe che anticamente avevano r i 
ce vu te ; e la potenza dei Tanjou dopo un re-
gno d i /mi l le trecento anní fu totalmente d i -
strutta avanti i l fine del primo secólo dell'Era 
Cristiana ( 2 ) . 

Loro e. F11 variara la sorte dei soggiogati Unni 
migra- dalla varia influenza del carattere e della si-

tuazione ( 3 ) . Piü di centomila persone, lepiú 
povere invero e le piú imbecilli della nazione 
si contentarono di restare nel loro nativo pae-
se , d i rimmziare al nome e ail ' origine loro 
particolare, e d* essere incorpórate al vktorioso 
popólo del Síenpi , Cinquant' otto Horde , che 
$om circa dugento mila uomini , ambiziosi d" 
una piü onorevole servitu si ritirarono verso i l 

Sud; 

A«. 93. 

z i o n l . 
A n . 10a. 
se. 

fimo da Pankou Prefidente del Tribunale d'Iftoria C kang. 
Moa Toro. I I L p, 392. )SÍ fono fcoperti altri fimili mo-
numentí in molte partí della Tartaria Wft.des Huns T o . 
I I . p. 122. 

CO M . de Guignes ha inferito nel Tom. í . p. 185, 
lina breve tlotizia de' S'enpi. 

, C2) L ' e r a degli Unni íi fiffa dai Chinefi a iranro 
12^0. prima di Chrífto. Ma le ferie dei loro Re non co-
mibcia che aH'anno 230. jjifi. des fíuns Tom. I I . p, 21. 
J 2 5 . 

( 3 ) Si riferifconoi varj accidenti della cadutae della 
fuga degli Unni nel Kang-Mou Tom. I I I . p. 88, 9l. 95. 
135». i l piccolo numero di ciafcheduna Horda íi dho at. 
tribairc alie loro perdite e divilioni. 



De¡l* Impero Homano, Cap. XXVI . 37 
Sud; imploraron la protezione degli Imperato-
r i della China j e fu loro permesso d'abitare e 
di guardare le ultime frontiere della provincia 
di Chansi ed i l territorio di Ortous . Ma le 
t r ibu piú guerriere e potenti degli Unni man-
tennero nell'avversa fortuna 1'indómito spirito 
dei loro antichi. La parte occidentale era aper-
ta al valore di essi; e risolverono di scuoprire 
e soggiogare sotto la condotta degli ereditarj 
lor Capitán! qualche remota regione tuttavia 
inaccessibile alie armi dei Sienpi ed alie leggi 
della China ( 1 ) . I I corso della loro emigra-
zione presto íi portó oltre le montagne dell* 
Imao, ed i confini della Geografía Chínese; ma 
noi possiamo distinguer fra loro le due gran 
divisioni di questi formidabili esuli, che dires-
sero la loro marcia verso l'Osso e verso i l V o l -
ga . La prima di tali colonie si stabili nelle X'unlht 
ferti l i e vaste pianure della Sogdiana sulla par- d i sog« 
te oriéntale del mar Caspio , dove conservaro- diana, 
no i l no me di Unni con i ' epíteto di Eutalici 
o Neftal i t i . Ne furono mkigát i 1 costumi , ed 
anche insensibilmente migliorati gU aspetti dal
la doicezza del clima e dalla lunga dimora che 
fecero in una florida provincia ( 2 ) , che po-

( O M. de Guígnes ha dottamente inveñigato le trac-
ce degli unni per i vafti deferti della Tartaria T o m . l l , 
p. 12J. 277. ^a; . ec. 
\ ( i ) Regnava Helia Sogdiana MaomettO Sultano di Cao 
liztne, quando eíTa fu invafa ( 1' anuo u i g . ) da Gen» 
gis c da fuoí Mogoli, Ql* iftocici O ñ c n u l i ( Ved, d' Her

bé. 
C 3 
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teva tuttavia r í tenere una debole Impressione 
delle arti della Grecia ( i ) , Gl i Unni. b'iancht, 
nome che trassero dal cangiamento delle loro 
rarni , presto abbandonaron la vita pastorale 
degli Sciti . Gorgo } che sotto i l nome di Ca-
nzmo ha poi goduto per qualche tempo dello 
splendore, era la resistenza del Re 5 che eser-
citava una legittima autorlta sopra un obbe
biente popólo. I I loro lusso era mantenuto dal 
lavoro del. Sogdiani; e Púnico vestigio deH'an-
tica loro barbarie era Tuso che obbligava tut -
t i i compagni, alie volte fino al numero di ven-
t i , che avevan partee!pato della generositá d* 
un ricco Signore ad esser sepoltiviví nell'istes-
so sepolcro di Íu| ( 2 ) , La viclnanza degli U n 
ni alie provincie della Persia g l i espose a fre-
quenti e sanguinos! contrasti con la potenza d i 
(¡uella Monarchia. Ma essi rispettavano in tem-

belot, Petít d é l a Croix ec , ) celebrano le popolate citta , 
che ei rovmo , e le fertiii catnpagne da lui devaflate . Ne í 
fegnente lecolo faron dcfciitte k medefime provincie di 
Corafmi? e di Maccaralnahr da Abulfeda ; HHdfon Geeg 
tnlnor. Tom, m . Se ne puo veder la piefente mifexia neli* 
Jjtoría. genealógica dei Tartarí p. ^aj.^ffp. 

_ ( i ) Gmílino X L l . ha fatto tun breve compendio 
de! Re Qreci della Battriana . 10 attribuirei al l ' induftría 
loro ilnuovo e ftraordinario commercio , che trafporrava 
Je m c r c í n z i e d e l l ' r a d i a nell'Europa per mezZo del l 'OíTo 
del mar Cafpio , del C i r o , de! Faíl e del ponto Eufíino ! 
Le alue ftradesi terreftri che marittime era no in poíTeffo 
de! Sclcucidi e dei Tolomei. Ved r Eíprlt des L o L 1. 2, 

( i ) Proeopjo; de BelU Perft. I , í , c, y. p. 5. 
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po di pace la fede dei trattati , ed in guerra 
ie recolé de l l 'omani tá ; e laloro memorabil v i t -
toria sopra Perose o Firuz dimostró la modera-
zione ugualmente che i l valore dei Barbari. Ilunnidel 
secondo corpo degll U n n i } che appoco appoco Voiga. 
s'avanzarono verso i l Nord-ovvest, fu soggetto 
ai travagli d ' un plii freddo clima e di una 
marcia piu laboriosa. La necessitá l i costrinse 
a m utar le sete della China con le pelli del la 
Siberia; si cancellarono in essi gl ' imperfetti prin-
eipj di una vita ciivilizzata j e la natural fierez-
za degll Unni divenne maggiore mediante i l com-
m érelo con le selvagge t r i b u , che con q nal che 
ragione paragonate furono alie bestie feroci del 
deserto. 11 loro spirito indipendente rigettó ben -
presto. I* ereditaria successione dei Tanjou ; ed 
essendo ciascheduna Horda governata dai parti-
colari suoi Mursi , la tumultuaria loro assem-
biea áirigeva i pubblici passi di tutta la_na£ 
zione . Fino al secólo X I I . i l nome di Gran
de Ungheria ( 1 ) provava la passeggiera loro 
residenza sulle sponde orientali del Volga. Nell* 
invernó discendevano coi loro greggi ed armen-
t i / verso la bocea di quel gran fiume; e le lo
ro estive correrle giungevano fino alia latitudí-

.. 1 . ne 

Ci) Nel fecolo décimo terro i l Monaco Rubruguis 
( c h e attraverso 1'imraenfa pianura di KipzaK neifuo 
viaggio alia corte del gran Kan ) oíTervo i l noiue fpeciale 
di Unghsria coi veftigj d' una lingua cd origine communc. 
Wí}, des Veja?;, T<¡m, V I L f. 269 . 

C 4 
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lie di SaíasoíF, o forse aíl' uniorie del Kama .• 
Tal i per lo meno erano i moderni confini del 
Calmucchi neri ( i ) , che rimasero peí circaun 
secólo sotto la protezione della Russia , e che 
sonó dipoi ri toniati alie native loro sedi sulle 
frontiere de í r Impero Chínese. Lamarcia ed i i 
ritorno di quei Tartar í vagabondi, íl campo ríu-
níto dei quali é composto di cinquántamila ten-
de o famiglie serve a schiafire le distanti emi-

. grazioni deglí antichi Unni C 2 ) . 
Loro vit« T-» . .1.4 . , v -v,. 
toxiaso. h impossibile nempire queü oscuro ínter-
yra gii vallo di tempo , che scorse da che gli Unni 
A k n i . del Volga si persero d i vista dai Chinesi fino 

al comparire che fecero agli occhj deiRomani. 
V é qualche ragione pero di sospettare , che 
queíla medesima forza , che trat t i gU aveva 
dalle native lor sedi, semprecontinuasáe aspin-
ger la loro marcia verso le frontiere dell' Eu
ropa . La potenza dei Sienpi loro implacabili 
nemici , che s'estendeva p i ü di tremila miglia 

Bell Vol. I . p. j tp- j^ , e gli Eáitori delT Ifioría 
Genealógica p. 539- hanno defcritto i Galmacchi del Voí-
ga ncl principio del prefente feeofo, 

(1) Quetta gran tranfmigrazione di 300000. Calmucchi 
o jorgout i fegui l'anno 1 7 7 , . L ' original narrazíone di 
KJcn.Long lihperatore della China fegnante, che fa fatta 
per lervJr d ' in í cnz ióne d' una coionna, é ftac a tradors' 
dai MifllonarJ di Pekino: J6fÍOTOív. / « r chht9 Toitt> r>. 
t *0I*f18. L ' Imperatore vi affctta il dólce e fpeciofo 
linguago,o di figlío del cielo e di padre del fuo popólo* 
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da Levante a Ponente ( 1 ) , doveva gradata-
mente opprlmerli col peso e col terrore d' una 
formidabil vicinanza; e la fuga del le tribiü del-
la Scitia doveva tendere inevitabilmente ad ac-
erescere la forza ^ o a restringere i territorj 
degli U n n i . 1 difficlli ed osear i nomi di qu el
la tr ibu ofíenderebber 1' orecchio senza illa m i 
nar 1' intelletto del lettore ; ma io non posso 
tacere i l sospetto assai naturale , che gil ü n n i 
del Nord traessero un rinforzo considerabile dal
la rovina della dinastía del Sud, che nel corso 
del terzo secólo si sottopose al dominio della 
China, che i guerrieri piü bravi andassero in 
cerca dei l iberi e fortunati lor nazionali : e 
¿he siccome s* eran divisi per la prosperita , 
COSÍ fossero fácilmente r iuni t i dal comani tra-
vagli della loro avversa fortuna ( 2 ) . G l i U n -
ui co'loro greggi ed armenti i eolio, loro mogli 

; i - r • e fi- - \ 

(1) I l Kang.Mou Tom. I I I . p. 447. attribuifcc aU 
Te lor conqaifte Uno fpazio di 14.000. Us. Sccondola mi-
Sura pr í f en tc , 200. C o pi» efattamente 193. > Us fon u . 
gaali ad un grado di latimdine ; e per cenfeguenza uji 
miglio Inglefe e tnaggiore di tre migliá della China . Ma 
vi fono delle forti ragioai di credere, che Tantico li ap-
pena foífe la meta del moderno. Ved. T elabórate ricer-
che di M. d'Anvil lc Geógrafo informaro di qualunque 
tempo o clima del globo; Msm. de V Academ, Tom. I I , p, 
115.5 o í . í Mefur. Ittntr, p. 154.-157. 

(2) Ved. Ü Iftorla degll XJnni Tom. I I , p, 12S-144. L a 
fucceflíva ftoria C p. 145-277. ) o di tre p quattro Dina-
ílie Hanní , che prova evidentemente , che una lunga d?mo. 
ra nella China non f e m a diminuiré i l loro fpirito mar. 
ziak , 
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e figííuoU, coi loro dipendenti ed alleati si tra. c] 
sferirono all'occidental parte del Volga, ed ar. ia 
ditamente avanzaronsi a invadere i l peese degl; tj 
Alani , popólo pastorale, che occupava o deva- r( 
stava un esteso tratto del deserti della Scitia . 
Le tende degü Alani occupavano leplanurefra ^ 
i l Volga ed i l Tana i , ma i l no me e gli usi di te 
essi erano sparsi per V ampia estensione delle si 
loro conquiste, e le dipinte tribu degl i Agatir- ¿j 
si e dei Geloni si confondevano ira'loro vassal- si 
11. Verso i l Nord penetrarono nelle agghiaccia- si 
te regioni delía Siberia fra quei selvaggi che te 
neir impeto del furore o della fame erano as- t i 
suefatti a cibarsi di carne umana; e le loro in- z; 
cursioni meridional i giungevano fino ai confini ir 
della Persia e deir India . La mescolanza col se 
sangue Sarmatico e Germánico aveva contri- pi 
bulto a migliorare la figura degli Alani , a schia- G 
rire 1'oscura carnagione, ed atingere l loroca- \ í 
pelli d' un color blondo , che di rado si trova n 
nella razza dei T a r t a r í . Essi erano meno de-J st 
formi nelle persone e meno brutal i nei costu-
m i degli U n n i ; ma non cedevan punto a quei 
formidabili Barbari nel loro marziale indipen- i 
dente coraggio, nel 1'amor della liberta, che r i -
gettava fin, Tuso degli schlavi domestiel, e nel
la passione per le armi che considerava la guer- h 
ra e la rapiña come i l placeré e la gloria dell* ^ 
uman genere. Una scimitarra nuda piantata in ( 
térra era Túnico oggetto del religioso lor cul- a 
t o ; i cranj dei nemici formavano i sontuosi or- { 
naraenti dei loro cavalll; e mlravan con occhlo 1 
di pietá e di disprezzo i pusillanimi guerrleri, 

che 
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^ che pazientemente aspettavano la infermitá del-
:r- la vecchiezza o i torimenti d' una lenta malat-
5̂  tía ( 1 ) . Sulle rive 4el Tanai la forz3 mil i ta-
a" re degU Unni afFrontossi con quella degll Ala-

ni con ugual valore, ma con sortediversa. G l i 
r3 Unni prevalsero nel sanguinoso combattimen-
$ to; v i resto ucciso 11 Re degli Alani j ed i r é -
le sldui delia vinta nazione fu ron dispersi dall 'or-
r- diñaría alternativa deüa fuga o del la sommis-
^ sione ( 2 ) . Una colonia di esuli trovo rifugio 
a- sicuro nelle montagne del Caucaso ira i l pon-
^ te Eussino e i l mar Caspio , dove conservano 
s- tuttavia i l proprio nome e la loro indipenden-
íi- za. U n altra colonia s'avanzo con coraggio piü 
ni intrépido verso i l id i del Báltico } nnissi alie 
Ú settentrionall tr ibu della Gemianía , e parteci-
' i - po delle spogüe del le provincie Romane della 
& Gallia e delle Spagna, Ma la maggior parte del-
1- la nazione degli Alani abbraccio leoíferte d 'u -
'a na onorevole ed utile unione, e gli U n n i , che 
í-4 silmavano i l valore dei loro men fortunati ne-
1- m i , 
ú 

[_ 

-̂ (1) XJtque homlnlbus pttetff & pladdls ctlum efl vo-
luptabl(e , itA lllos pericula juvant i?" bella, Judlcatur ibl-

y heatits j qui t» pralis profuderít animam Z fenefcentes etiam 
& fortultis mortlbus muiviM' digrejfts ut degeneres i r Ignavos 

^ tonvi cMs atrodbus infecfantur , Bifogna concepire una ben 
aUal 'dea dei conquíftatorí di tali uotnini, 

í a ) Intorno agli Alani; ved. Amtnísno X X X I , 2. 
Giornandes , De reb, Geth, c. 24,. M. de Guigncs Hl¡t. des 

3 Tora. I I , f. 279 . e riftor. Gcnealog. dei Tartán" 
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mic i , passarono con un aumento di numero t 
d i sicurezza ad invadere i confini del Gótico 

. Impero. 
foTieüd" 11 grand'Ermanrico, gli stati del quale i 
c o t í . estendevan dal Báltico al l ' Eussino , godeva in 
An . iys . una plena maturltá di vecchiezza e di riputa-

zione 11 frutto delle sue vlttorie , allorché fu 
agitato dal íbrmidabile aspetto d' un esercito d | 
ignoti nemici -< i ) , ai quall potevano i suoi 
Barbari sudditi senza inglustizia daré 11 nome 
di Barbari. I I numero , la forza, i rapidi mo. 
v i ment í , e Timplacablle crudeltá degli Unni sí 
provarono, si temettero^ e si ampllficarono da-
gl i attoniti Goti , che videro i loro campi e 
vilíaggi consumati dalle fiamme, ed oppressl 
da ogni genere di stragl. A questi reali terro-
r i 'ággiungevasi la sorpresa e rabborrimento 
che eccitavano la strillante voce , i rozzi gesti 
e la strana deformitá degli Unni . Questi sel-
vaggi della Scitla furon paragonati ( e la pit-
tura aveva qualche rassomlglianza ) agli ani-
mali che camminano assai sconclamente sopra 
due gambe; ed alie malfatte figure ( r ^ m / » / ) , 
che solevano collocarsi dagli antichi sui pon-

t i . 

(O Síccoméabbiamo I'autentica ftona degli Unni non 
farebbe a propoíiro i l ripetere o confutare le favole che 
male r?pprefentan 1'origine ediprogrefl í loro, i l paflag-
gio^che fecero, deüa paladeo dell'acqua Meotide neíla 
caccia di un bovc o d* un cetvo, le Indic che avcvano 
Icorpcrtc ce. Zozimo 1. I V . p. ^24. Sózomen. 1. V i . c. j f . 
Procop. Hifi . M'.Jcdl . c. 5, Giornandes c. z$> G r a n d e & 
accad, des Rom, c. 1 7 , 
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t i . Erario essi distinti dal resto della specie u-

g mana per le larghe spaíle , i nasi schiacciati y 
:o ed i piccoli occhj neri profondametite sepolti 

nal capo; ed essendo quasi privi di barba, non 
s godevan giammai né íe grazíe v i r i l i della gió-
in ventü, né 11 venerablle aspetto della vecchiez-
^ za ( 1 ) . S'assegno loro un' origine favolosa 
^ degna della figura e del costumi che avevano, 
^ vale a diré che le streghe della Scitia, che per 
•** Le maligne loro e morttfere azioni erano state 
ie cacclate dalla sociofá , si f^sser congiunte nel 
0' deserto con spiriti infernaü , e che gil Unni 
S1 fossero la prole di quell' esecrabile congiunzio-

ne ( 2 ) . Questa favola si piena d' orrore e d* 
assurditá fu fácilmente abbracciata dal crédulo 
odio de' G o t i ; ma nel tempo che soddisfaceva 
il loro abborrimento, ne accresceva i l timore ; 

> mentre potevá supporsi che la posteritá dei de-
^ monj e delle streghe avesse ereditato qualche 
^ parte della forza soprannaturale non meno che 
tí del!' 

( 1 ) Predig'ofae forma fr pandt, ut bípedes exlfilmet 
hefiias , vel quahs In commArglnandis pontlbus effig'tíiii Jltpite 
dolantur IncampPi. Ammiano X X X I . i . Giornande c. 24 . 
dipinge con forte caricatura la caccia d* un Calmucco : 
Spedes pavenda nlgredlne . . . quídam defermls offa , non. 
fací es , hahenftjue tnagis ptíníia , quamlumlna; Ved. Euffon 
H'iji. nat. Tom. I I I . p. 380. 

(2) Tale efecranda origine, che Giomandes c. 24 . 
defcrive col rancore d'un Goto, puo effer derivara in 
principio da qualche piíi piacevole favola dei G r c c i ; E Í O -
doto 1, l y . c. 9. 
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dell ' índole maligtiá <íei Suoí genitor! . Centro 
íiemici di qaestá áorte i r m a n n e ó preparossi ad 
esercitar le íbrze r i imite del dominio Gótico \ 
ma presto conobbe , che le suddite sue tribó 
irrítate dail'oppressione eran piu inclínate a 
secondar che a rispingere l'invasione degli Un. 
n L Uno dei capí de'Rossolani ( i ) aveva gia 
disertato dallo stendardo d' Ermanrico 5 ed if 
crudel Tíranno aveva condannato la moglie in
nocente del traditore ad esser fatta inpezzi da 
indomiti cavalli. I fratelli di quell'infelicedon-
na presero ií favorevol momento d! vendicar. 
s i . I I vecchio Re de 'Gotí langui qualche tem-
po dopo la pericolosa ferita, che ricevé da'loro 
pugnali, ritardossi la condotta delía guerra per 
la sua infermitá 5 ed i pubbíici consígli deíla 
nazione furon divisi da uno spirito di gelosií» 
e di discordia . La morte di esso , che fu at-
tribuita alia sua propria disperazíone, lascio le 
redini del governo ín mano aVi t imero , ilqua-
le col dubbioso ajuto di alcuni mercenarj Sciti 
mantenne ía disugual contesa frá le armi degli 
Unni e degli Alani , ¡finattanto , che fu egli 
disfatto ed ucciso in una decisiva battaglia. Gil 

Ostro-

( O í RolToLmi poíl'ono elfere i padri de 'P^ Rutfs 
CD'Anville Emplre de Ruffie i-io.") k refidenza de'qualt C nell anno 8 ¿ 2 . ; Vcrfo Novoarod VCIÍKÍ non puó eílex 
molto lontana A q u e l l a che ai l^íTolaní affesna. ) nell' an. 
«8<í. ) i l g e ó g r a f o di Ravcnra 1, u , i v 
a8, j o . 4-
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Ostrogoti si sottomisero al lord destino ; e da 
ora int poi troveíassl la regia stirpe degli Ama-
l i fra'suddid del supdrbo Attila . Ma la per-
soña del bandullo R é Viterico fu saívata dalla 
diligenzá di Aíateo é di Safrace, due guérrieri 
di sperimentata bravura e fedeítá 6 che per 
mezzd di cáute marcie c'óndussero indipen-
dénti residui della nazione degli Ostrogod ver
so ií Danasto o i l Niestef 5 fiume considerabi-
le, cké orá separa gl i stati Turchidall ' Impero 
della Russiá . I I prudente Atañaríco piu at-
téilto alia proprla che alia genérale salvezza a-
vevá fissato i l campo dei Visigoti suíle rlve del 
Niester , con la ferrria risoluzione d' opporsi 
ai vittoriosi Barban , che stimó imprudenza di 
provocare . V ordinaria veloclta degli Unn i 
era impedirá dal peso del bagaglio e da l l ' im-
paccio degli schiavi j ma la loro perizla m i l i 
tare ingannó, e quasidistrusse l'armata d' Ata-
narico . Mentre i l Giudice dei Visigoti difen-
deva le rive del Niester , fu circondato da un 
numeroso distaccamento di cavalleria , che al 
lume della luna aveva passato a guado i l fiu
me ; e non poté che con gli ul t imi sforzl d i 
coraggio e di cortdotta eíFettuar la sua ritirata 
verso la montagna . L' indómito Genérale ave-
va giá formato un nuovo e giudizioso piano 
di guerra difensiva ; e le forti linee , che si 
prépafava a tirare fra i monti , i l Prnth , ed 
i l Danubio , avrebbero assicurato V esteso e fér
til e territorio , che adesso porta i l nome di 
Vallacchia dalle revínose incursioni degli U n 

n i 
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ni ( i ) „ Ma le speranze e le misare del 
Gl adice dei Visigoti fu roño presto sconcertate 
dalia tremante impazienza de' suoi scoraggiti 
compagni , che erano persuasi dal lor timore) 
cho 1' interposizion del Danubio fosse 1' único 
baioardo , che salvar l i potesse dalla rápida 
cácela e dall ' invincibil valore dei Barban del
la Scitia . Soto i l comando di Fritigerno e d' 
Alavivo ( 2 ) ií corpo della nazione s'avanzóin 
fretta verso le rive del gran fiume , ed implo
ro la protezione del Romano Imperatore deli' 
Oriente . Atanarico medesimo sempre ansioso d' 
evitare 11 delitto di spergiuro, si r i t i ro con li
na truppa di fedeli seguaci nella montuosa re-
gione di Caucaland, che sembrava esser guarda-
ta e quasi nascosta dalle impenetrabili foreste 

1 cotí ^e^a Transilvania ( 3 ) . 
implora- Dopo che Val ente ebbeterminato la guer-
«o la ra Gótica con qualche apparenza di gloria e di 
zíonc'di ^ u o n s u c c e s s o j passó pe'suoi dominj dell'Asia; 
Valcntc. C fi-
An. jvfí. 

<t) 11 teño d' Ammíano pare imperfetto o corrot* 
to j ma la natura del terreno fpiega e quaíí determina la 
difefa Gótica Mera, de V ^Acad. Tom. XXVJ1I. p. 444, 

Ca) M. de Buat Hift. des PeupleiÁeV Euro?. To. VI, A 
407. ha concepito una ftrana idea, che Alavivo fofle I 
ifteflo che ulfila Vefcovo Gótico i e che ulfila ñipóte d' 
un prigioniero della Cappadocia diveniffe per un dato 
tempo Principe dei Got i . 

( j ) Amnñano X X X I . 3. e Giornandes de reb. Getk. 
c .24 . deferivono la fovvcrlionc dell'Impero Gótico fana 
dagli U r n i , 
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e finalmente fisso la sua residenza nella Capi
tal della Siria . I cínque anni ( 1 ) , che el 
consumó in Antiochia, fu roña impiegati aspia-
re ad una sien ra distanza gli ostil'i disegni del 
Monarca Persiano , a frenare le ruberie delSa-
racini e degrisauri ( 2 ) , a confermare con 
argomentl piu forti di quelli della ragione e 
deireioquenza la fede della teoría Arriana, ed 
a quietare i suoi ansiosi sospetüi cotí' indistinta 
esecuzione de!Tinnocente e del reo . Ma s' ec-
citó l'attenzione piu seria deirimperatore dall ' 
importante notizia , che el ricevé dagli ufficia-
l i mi l i tan e civil i , ai quali affidato avea ladi-
fesa del Danubio . Egli fu informato che U 
Settentrione agítavasi da una furiosa tempesta; 
che l'irruzione degli Unni , incógnita e mo-
struosa razza di seívaggi , avea rovesciato la 
potenza dei Go t i ; e che unasupplichevole mol-
titudine di quella bellicosa nazione , l ' orgoglio 
di cui era in quel tempo umi!lato aiPeccesso, 
oceupava uno spazio di piu miglia lungo le r i -
ve del fiume. Con le braccia stese e con pa-
tetici lamenti ad alta voce deploravano le pas. 
sate loro disgrazle 3 ed i l presente pericolo j 

. - u w é - h b í " - i h rcm%', ~-v con-

CO La cronología d'Ammiano e ofciira ed imperfet-
ta . I l Tillemoru f ié aftaticato per ifchiarire c filiare "!i 
annaH di Valente . B 

( 2 ) Zoílm. 1. iv. p- a i j . Sozom. 1. v i . c. 38. Gl ' 
l íaun foievano infeftar neíT invernó le ftrade delf Afia 
minore fino alie vicinanze di Ooftantinopoli . Balílio Er>. 
•»5c. af.. Tlllemont Hlfi, des Emper. Tom, V, p, ioff. 

TOMO V I H . D 
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coníessavano che Púnica loro speranza di $aíli
te era posta nella clemeuza del Governo Ro
mano; e con la maggior solennitá protestavano, 
che se ía graziosa libe ral i ta dell'lmperatore a-
vesse loro perraesso di coltivare le ampie ter-
re deíla Tracia, si sarébbero tenutl obbligati 
dai piü forti vincoli di do veré e di gratitudine 
ad obbedire alié leggi3 ed a difendere i confi-
íii della Repubblica. Ta l i assicurazioni confer-
mate flirono daglí Ambasciatori de'Goti,- i qua-
l i con impazienza asp^ttavano dalla bocea di Va-
lente una rlsposta , che filialmente determinas-
se la sorte degrinfeíici lof nazíonalí. L ' Impe-
ratore Oriéntale non era piu guidato dalla sa-
viezza ed autoritá del suo Frateílo maggiore 
the era morto; verso i l fine dell'auno preces 

^•eNov'dente; e sicCome la misera situazione de'Goti 
rkhiedeva ün'instantaneá é perentoria decisio-
ne, gíi manco la favorita risorsa deglí spiriti 
de bol i é t i m id i c h e risguardano Tuso de'passí 
dilatorj ed a m b i g u i c o m e i piü amrnirabili 
sforzi di uná corisumata prudenza . Finattanto 
che sussisteranno fra gli uoniini le medesimé 
|)assioní ed interessi, si presentefanno frequeri-
temente 5 come soggetto di moderrié delibéra-
2 ion i , le questioni di guerra e di pace, di giu-
stizia e di pol í t ica, che agitavasi neí consigli 
dcir antichitá . Ma a' piü sperimentati Politici 
dell' Europa non é stato gíammai commesso d4 
investigare la corívenienza o i l pericolo di ñ~ 
géttare o d'ammettere un" innumefabile molt i -
tudine di Barbarl, che soií tratt i dalla dispera-
zione e dalla fame a cercare mío stabiliménto 

ñe-
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rtegli statl d'ttlia civilizzata ñazíone . ÁíiOfché 
fu riferlca ai Miiilstfi di Val ente quest* íñi por
tante pfoposizione si essenzialmente Connessa 
con la pubblica sicurezza^ essí fiifond perples-
si e divisl s ma presto tónveniiero ñei lusin-
ghiefó sentimento che pareva piú favofevole 
ali'orgogliOj all'indolenza , ed ali 'avarizia del 
loro Sovrano . Glí schiavi ^ che erano decorati 
coi titoíi di Prefetti e di Generall , díssimuía-
f0110 o non curarono Ü t ímore di questa nazio-
üal eraigrazione tanto diversa dalle partlcolari 
ed accidentaíí coíonie » che ú erano amniesse 
hegll ul t iml confini deir Impero . Anzí appíau-
dirono alia buona foftima , che avea Condotto 
dalle pih dístanti regioni del globo uña nume* 
rosa ed invincibile armata di strañieri a difett-
dere i l trono di Valente , che aggiurtger pote-
va al tesoro Imperiale le imffiense somme d' 
oro soministrate dai Próvirtciali per compensa
rá Fannua loro dose di reclute . Si esaudirono 
le preghiere dei Go t i , e dalla Corte Imperiale 
s'acdettó i l loro servigío; e furono inlmediata
mente Spediti ordiní a 'Govefnatorí civiíi e m í -
íitari della diócesi delía Tracia per fare i pre-
parativi necessaf j peí passaggio , e per la sus-
sistenza d*un gran p o p ó l o , finatfanto che de-
stinato gli fosse nn proprio e Sufficiente terri
torio pef la futura sua j^sldertza . f u acconu 
pagnata pefó la liberalitá dell'Iraperatore dr 
due rigorose 6 dure condizíonl, che la pruder 
za giustificar potea dalíá parte dei Romaal , 
nía che non altro che la ñece&ítá poteva estor^ 
cere dagíi sdegnosi Goti . Prima che passassero 

r > 2 i i 
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ií Danubio, si volle chs consegnassero le loro 
armi ; e che to l t i loro i figll 5 si spargessero 
per le Provincie dell' Asia , dove potessero ci
vil i zzarsi per mezzo dell' educazione , e servi, 
re di ostaggi per assicurare la fedeltá dei Idñ 
genitori. 

fpormi' Nella sospensione, che produceva un dub-
fui Da- bioso e distante trattato, grimpazienti Goti fe-
nubio cero qualche temerario tentativo di passare 11 
pe!oRo' ^>anuloio senza la permissione del Gobernó, del 
i«ano, " qnale implorato avevano ia protezione. Fu roño 

diligentemente osservati i lor movimenti dalla 
vigiianza delle truppe acquattiérate lungo i l f i u . 
me , ed i loro priml distaccamenti fu ron dis-
fatti con notabile strage ; puré tanto eran t i -
mide le deliberazioni del regno di Valente , 
che i bravi Uffizlali y che avean servito la pa
tria nell* adempimentó del loro dovere , Turón 
punid con la perdita degli Impieghi 3 e poco 
mancó che non fossero privati di vita . Venne 
finalmente 1' ordine Imperiale per trasportare 
sopra i l Danubio tutto i l corpo della nazione 
Gótica ( i ) ; ma 1' esecuzion di tal ordine fu 
laboriosa e difficile . Le acque del Danubio , 

che , 

( i ) Si defcrive ¡1 paíTaggto <Jel Danubio da Amm^ano 
XX-^I. i , 4.. da Zozimo 1. I V . p. 2 2 j . 224. da Eunapio 
i» Except. Ugat, f. ¡9. 20. e da Giornandes c. 25 . 2 6 . 
Amíniano dichíara c. 5., che intende folo ipfas rerum 
díltgere fummltAtes } ma fpeííb fa un giudizio falfo dell* 
importanza delle _cofcí e 1" ecccfliva prolilfita d i lu í vietl 
malamente bilanciata da una brevita inopportuna-. 



Dell'Impero Txomano, Cap. XXFL 53 

che m quel luogo ha piu d' un miglio di lar-
ghezza ( 1 ) , eraho gonfie per le continué piog-
gie , ed in quel tamultuarro passaggio 5 molt i 
restaron dispersi ed aimegati dalla rápida vio-
lenza della corrente . Fu messa in ordine una 
grossa flotta di navi, di. barche e di battelli ; 
s' impiegaron piü glorni e piü notti nel passare 
e ripassare con istancabii travaglio , e gli Uf-
fiziali di Val ente usarono la maggior dillgenza, 
affinché neppure uno di quei Barbar!, che era-^ 
no destinati a rovesciare i fondamenti di Ro
ma , restasse sull' opposta sponda . Fu creduto 
espediente di prendere un'esatta notizia de! lo
ro numero; ma le persone a ció deputate ben 
presto abbandonarono Von maraviglia e scon-
certo i l proseguimento d' un' infinita ed inese-
guibile impresa ( 2 ) 5 ed i l principale Istorico 
di quel tempo asserisce con la maggior serie-
t á , che al lora furon giustificati agí i occhj del 
mondo i prodigios! eserciti di Darlo c di Ser-
• - - .• .. ^ • " . t : • v, : ŴÍÍI 

C i ) Chishul!, curiofo viággiatorc, ha nótato la lar-
gítízza del Danubio, cheei palio al Mez.zoúi di Bucarez 
vicino alia codgiunzione dcIT Argísli p, -77. Egl ' a m mi ra 
-a bellczza e la fpontanea fcrtilita della Mefia o Bulgaria» 

( 2 ) jQuem qul fcire v:Ut, Llbjct velit éefuorfs ídem 
D'ifcere, quam rftidt& Zephyro turbcntur drena . 

Ammiarro ha inferito íiella fuá profa quefti veril di Vifgi* 
li_o_ Georg. I , I I . ufati dal Poeta per efprimere 1'impoflí. 
Vúltk di numerare k varié fpecic di v i c i , Ved* flini'o 
illft, Nat, l , X I V , 
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se, che si eranq si lungamente risguardati co~ 
me ravoíe della vana e crediila aatichitá dall0 
eyidenza del fatto e dell'esperietm, U n proba-
bi e testimone ha determinato i l numero del 
soldati Goti a dugento miía u o m i n i ; e se vo-
gUamo aggiungervl ^ dose proporzionata di 
donne, di fanciuili e di sehiavi, tutta la mas» 
sa del popólo , che componeva tal formidabil' 
emigrazione, dové montare a qaasi un milione 
di persone di ambedue i sessi e di ogni eta . 
I figli dei Got i , almeno quelli d'un grado d i 
stinto furon separati dalla moltttudine . Essi 
fijronQ senza dilazione condotti a'remoti Ino^hi 
assegnati per la loro dimora e i educazione f e 
quando quel numeroso corpo di ostaggi o d | 

' schiavi passava per le cictá , i ! loro gajo e 
splendido abbigliameuto , la robusta e marzial 
figura che avevano, eccitava la sorpresa e l ' i n -
vidia dei Pmvincial i , xMa la stipulaziotie piú 
QfFensiva pe'Goti, e piCi importante pe'Roma, 
m vergognosamente fu elusa . I Barbari che 
nsguardavano le loro armi come insegne ' d ' o, 
j o r e e pegni di sicurezza , si disposero ad of-
fenre per esse un prezzo , che la Ucenza o 1' 
avanzia dei Ministri Imperiali fu fácilmente 
tentata di accettare , | superbi guerrieri ad 
oggetto di conservare le armi acconsentirono 
con qualchq ripugnanza a prostituiré íe mogll 
O le fíghe; e le bellezze d* una vaga .donzella 
o d ui> piacevol fanciullo assicuraron la conni-
venza degl'InspettoH, che alie volte gettavano 
un occhio d'avidxtá su! frangiatl tappeti o sul-
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\e vesti di lino del nuovi loro alleati ( 1 ) , o 
che sacrificavano i l loro dovere al v i l deside-
río d'empire le loro stalle di bestiame e le ca
se di schiavi . Fu permesso ai Goti d'entrar 
nelle barche con. le armi in mano ; e quando 
la lor forza fu riunita al l 'a l t ra parte del fili
me, l'immenso esercito 3 che si sparse nei pia-
ni e ne'colli della bassa Mesia prese un ostile 
e miiiaccevole aspecto . Poco dopo comparvero 
sulle rive Settentrionali del Danubio Alateo e 
Safrace tutori del fanciullo loro Sovrano , e 
condottieri degli Ostrogoda ed immediatamen
te spedirono ambasciatori alia corte d' Antio-
chia per sollecitare con le medesime proteste 
d' alleanza e di gratitudine l* istesso favore , 
che era stato concesso ai supplichevoli Visigo-
t i . L'assoluta negativa di Valente sospese i l lo
ro progresso, manifestó i l pent imentó, i sospet-
t i e i t imori del consiglio Imperiale. 

Una indisciplinata e vagante nazione di Bar- Loraan-
bari esigeva la piü ferma disposizioneed l ima- sl,1íIe e 
neggio piü destro. Non potea supplirsi al qué- temezza 
tidiano mantenimentó di quasi un milione di 
suddrti straordinarj senza una costante ed abile 
diligenza , e questa poteva continuamente ve-

ni -

O ) Eunapío e Zosimo cnumerano efattamente queñi 
aiticoU di ricchezza e di luíTo G ó t i c o . Ma bifogna fup-
pone , che foffero manifatture delle provincie , che i Bar
bar! avevano acquiftate come fpoglie di guerra , o come 
doni o prezzo di pace. 

D 4 



htcfla delta decadénzl 
mre interrotta dal caso o dagli sbagíl. V mso* 
ienza o lo sdegno del Goti se accorgevansr d6 
essere oggetíi di timore o di dispre^o pote, 
va spingerli agí i estremi plú disoerati e sem.. 
bra che ií destino dello staío dipendesse dalla 
prudenza ed integritá de'Generali di Valente . 
ín ^ ^ ^ ^ P O ' ^ n t e crise avevano i l governo 
militare della Tracia Lupiclno e Massimo, net 
le venali mentí de'quali la piü tenue speranza 
«i pnvato guadagno prevaíeva a qualunque r i -
áiesso di vantaggk pubblico ^ e la reká dei 
qnaJi non era diminnita, che dali'incapacité di 
conoscere i perniciosl effetti della temeraria e 
colpevo e iofo, amministrazione. Invece d'ubM-
diré agii ordini del Sovrano, edi soddisfarecon 
decente liberalitá le domande de' Goti impo-
sero. ^nJvile ed opprimente tributo sulle ne-
cessíta deglí aíFaraati Barbar! . Vendevasi loro 
ad un prezzo esorbitante tí píCr basso dbo ; ed 
IH iuogo di sane e sostanzlose provvisloni eran 
piem iimercati di carne di canica di animal! 
immondi, che erano morti di malattia. Perfa-
re i l considerabile acquisto d'una libbra di pa
ne,, i Goti privavano derpossesso d'un dispar 
dioso quantunqne utile schiavo e vdentieri 
compravasi «na piccola quantitá di cibo per 
diecx hbbre d 'un prezioso ma inútil metallo 
( i ) Quando esaurite fu roño le loro facoltá 

con. 

CO Decem UUras: bifogna fetuntendervi k paíola 
4 argento, Chpioaade maniftfta Ic paffioni ed i pregiudi. 
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coiUlnuarono tal necessario commercío con ía 
vendita dei loro figli e delle figlie ; e non o-
stante i'amor della liberta , che animáva ogní 
pateo Gótico , si sottoposero alia massima umi-
liante , che era meglio peí loro figli dr esser 
niantenuti in una condizione servile , che pe-
rire in uno stato di misera e disperata indi-
pendenza . Viene eccitato i l risentimento mh 
vivo dalla tirannia di pretesi benefattofi , che 
esigono fieramente i l debito di gratitudine, che 
banno cancel lato mediante le posterior! ingiu-
rie. Appoco appoco si suscitó nel campo del 
Barbar i , che inútilmente adducevano i l mérito 
della paziénte e rispettosá loro condotta 5 uno 
spirito di malcontentezza, ed altamente si dol-
sero deirinumano trattamento che avean rice-
vuto dai nuovi alleati. Si vedevano attorno la 
dovizia ed abbondanza di una fértil provincia , 
¡ti mezzo alia quale soffrivano gl ' ¡ntollerabiít 
travagli d' un artificial caréstia . Avevano pero 
nel le mani i mezzi di trovare sollieVo ed an
che vendetta, giacchc la rapacitá dei loro T i -

vvi ;,• • z , '4 rail-

zi di un Goto . I fcrVili Gíeci Eunapio fe Zofimo ma. 
'chera no 1' oppreffione Romana, ed abominano la perfidia dei 
Barbar i . Ammiano Iftorico patriottico tocca kggermetne e 
contro voglía queíT odiofo foggetto . Girolamo, che fcriffe 

ûafi ful luego, c fideero quantunque breve ; Per avarU 
f,«?» Mnxlml Ducis ad réhtli'&nem fame ciáñl funt i in Chro» , 



5^ Istoria della decadeazet 
ranni avea rilasciato ad un ofFeso popólo i l pos, di 
sesm.M V uso delle a rmi . I clamori d'una mol. 
tkudine , che non sa mascherare i suoi senti. 
menti 5 annunziarono i prirni sintomi d i resi. 
stenza j e posero i n agitazione i t imidi e coi 
pevoli amici di Lupicino e di Massimo . Que. 
sti artificiosi Minis t r i , che sosticuirono le astu-
zie di momentanei espedienti ai savj e saiutari 
consigli d i una escesa política, tencarono di far 
passare i Goti dalla perico!osa lor situazione dí 
aIJe frontiere dell' Impero 5 e dispergerli per le % 
provincie inceriori in quarcieri d'accantonamen. 
co separati fra loro . Siccome sapevano quanto 
male avevan meritato i l rispetto o la confiden. 
za^dei Barban, diligentemente raccólsero da o. 
gni parte delie forze militari 3 che spinger po. 
tessero la lenta e ripugnante marcia di un po
pólo ̂  che ancora non avea rinunziato al titolo 
o ai doveri di suddito di Roma. Ma nel tem-
po che 1' attenzione dei General i di Valente non 
applicavasi che ai malcontenti Visigoti , disar-
mavano imprudentemente le navi ed i forti , 
che fonnavano la di tesa del Danubio . Ala' 
teo e Safrace videro i l fatale sbaglio y e ne 
profittarono , mentre ansiosamente spiravano la 
íavorevole occasione di sottrarsi all ' insegui-
Aiento degli Unni . Per mezzo di quelle na-
vi e barchette , che precipitosamente poteron 
trovare i condottieri degli Ostrogoti, traspor-
carono senza estacólo i l Re e V esercito lo
ro , ed arditamente piantarono un estile e in-

pen-
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dipendetite campo sal territorio deü ' Impero 

Al avivo e Fritigerao sotto nome di 2*111- ^'bc5' , 
lioncuc. 

dici eratio i condottierl dei Visigoti i i i pace ed Goz-x 
É guerra; e r a u t o r k á , che essi trae vano dal- neiia 
la nascita, era confermata dal libero consenso MfsU e 
delia nazione , I n un tempo di tranquillitá i l \Q10 
governo loro aveva potuto essere uguate noíi vUcqtie. 

i meno che U grado che avevano; ma tostó che i 
lor nazionali fu roño esacerbati dalia fame e 
dall' oppressione , la superiore abilita di F r i t i -
gerno assunse i l militar comando che egli ave- ^ 
ya didtto d'ejercitare peí bert pubblico. El raí-
freno lo spirito impaziente dei Visigoti , finat-
tanto che le inglurie e gl ' insulti dei loro t i -
raani giustificassero nell' opinione degll uomini 
la lor resistenza; ma non era disposto a sagri-
ficare alcun real vantaggio alia pura lo de d i 
moderazione e di giustizia. Conoscendo 1' utile 
che potea trarre dall*unione delle forze Goti-
che sotto 1' istesso stendardo , segrecamente col-
tlvo I ' amlcizla degli Ostrogoti j e mentre pro-
fessava un implícita obbedienza agli ordini del -
General! Romani , avanzavasi a piccole giorna-
te verso Marcianopoli capitale delia bassa Me-
sU circa settanta miglia distante dalle rive del 
Danubio . I n quel luogo fatale scoppiaron le 
fiamme delia discordia e dell' odio reciproco in 
un terribile incendio . Lupicino aveva invitato 

i Ca-

<r> Amtniano X X X I . 4» 5 . 
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i Capitani Goci ad uno splendido convito , ed „ 
i l militare lor seguito era rimasto in armi all' „ 
ingresso del palazzo . Ma erano strettamente » 
guárdate le porte del la citta ; ed erano i bar. „ 
bari assolutamente esdusi dal cómodo d'un ab. É 
bondante raercato, al quale avevano ugual di. js 
ri t to e come sudditi e come alleati . Le umili p< 
loro suppliche si rigettarono con insolenza ede- pJ 
fisione ; e s-iccome s' era glá esaurita la loro 
pazienza , i paesani , i soldad ed i Goti pre
sto si trovarono involti in un combattimento 
di appassionate altercázioni e di ardentl rim-
proveri . Inconsideratamente diedesi un col-
Vo y si trasse precipitosamente una spada; éd il es 
primo sangue, che vldesi uscire in quest* acci. di 
dentale contesa, divenne i l segnale d' una lun. te 
ga rovinosa guerra. I n mezzo aliostrepitoedal- ti 
la brutale intemperanza fu riportato a Lupici- * 
no da un segreto messo , che moltl de' suol V( 
soldati erano stati uccisi e spogliatí delle loro 
armi , ed essendo egli giá iníiammato dal vi
no ed oppresso dal son no , diede 1' ordine te
merariamente che se ne vendicasse la rnorte 
con la strage delle guardie di Fritigerno e d* 
Alayivo . Le clamorose strida ed i lamentidi 
quei , che morivano , scoprirono a Fritigerno E 
i l suo estremo pericolo; e siccome esso aveva t¡ 
i l freddo ed intrépido spirito d 'un Eroe, vide T\ 
che egli era perduro, se lasciava deliberare un l 
momento queU'uomo che 1'aveva si altamente d 
ingiuriato . „ Una picaba contesa ( disse /ti 'l 
Capitano Goto con un fermo ma piacevol tuo- c 
eo di voce) par che sia inserta i r a le due na- » 

A ZÍQ? 
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}) zioni ; essa potrebbe produrre le piu perico-

lose conseguenze, qualora m n sia súbito quie-
}3 tato Ü tumulto Halla sicurezza di nostra sa-
jt late e dall' autorita di nostra presenza „ . 
Dette queste parole, Fritigerno ed i su oí com-
pagni. sguainate le spade , s aprirono i l passo 
per mezzo all'irsesistente folla che emplva i l 
palazzo, le strade e le porte di Marcianopoü , 
e montando sui loro cavallí scomparvero iit 
fretta dagli occh) degli stupefatti Romani . I 
General! dei Goti vennero salutad dalle fiere e 
líete acclamazioni del campo 5 immediatamen
te fu risoluta la guerra , e senza dlfferire s' 
esegui tale risoluzione : si spiegarono le ban-
diere della nazione secondo 1' uso dei loro an-
tenati ; e risuono 1'aria della terribile e lúgu
bre música della barbara tromba ( 1 ) . I I 
(febole e reo Lnpicino, che aveva osato dipro-
Tocare, trascurato di distruggere , e che tutta-

via 

( i ) VexllUs de mere fublatls , audltífijue trifte fonan-
tibus clafficis : Ainmian. X X X r , 5. Quclli fono i rauca, 
cornua di Claudiano »» Rufin. j i . s 7» i groffi corm" del I' 
ürí, o del toro falvatico , q u a l i í l s o n o reeentemente ufa-
ti dai Cantoni Svizzen d ' U r i e d* Undervald: Simler de 
Sepubl,'. Heh t- I I - aoí* edlt, Fufelln, Tigur, I754. 
s'introduce delicatamenre, fcbben forfe a cafo, il loro 
corno militare in una original narrazione della battagíia 
di Nancy ( delT anno 14-77. } ' ^Attendant le conihat le dlt. 

fut cerne par trols fotstant que le vent'du Joufleur peur 
foií durer : te qui eftrahit /orí Monjieur de Baurgoígne ̂  
car deja a. Morat 1'avoit ony. Ved. le Pleces jujilficat, 
»f/r edlx>. i» 4« di Filippo de Camines T i m , 111, p¡ ^pj . 



62 Istoría de/¿a dec adema 
Via presumeva di sprezzare 11 formidabiíe suo ¥ 
nemico, marció contro i Goti alia testa di bíi 
quella milizla , che poté raccoglíere irt tal su- 02 
bitanea occorrenza . I Barban aspettafortO che iVi 
s' avvicinasse circa nove miglia iñ distanza da bÉ 
Marcianopoli, ed in quest' occasione si vide che 111 
Tabilitá del Genérale era di maggiof efficacia !e 
che íe armi e la disciplina delle truppe. Uva. ^ l 
lore dei Goti fu con tanta perizia diretto dal vi 
genio di Fritigerno , che in uno stretto e vi- ini 
goroso attacco ruppef le file delle Legión! Ro- sc! 
mane. Lupicino abbahdono le arrfii e le ban. si 
diere, i Tribuni ed i piú bravi soldad che ave- t0 
va nel campo di battaglia; ed 11 loto inútil co di 
íaggip non serví che a protegger la vergognosa P1 
fuga'del Capitano.3, Quel Fortunato giornopo. le 
„ s i fine alié angustie del Bat-bari ed alia siJ 
j , curezza de'Romani • da quel giorno in poi 
» rinunziando i Goti alia precaria condizione 
j , d i esuli e dí stranieri, ^ssunsero i l carattere 
„ di cittadini e di padrón i , s' attribuirono un C( 
„ assoluto dominio sopra i possessori delle ter- m 
j , re, e ritennero in lor poteré leprovincieSet- le 
„ tentrionaíi dell 'Impero , che hanno per con- ^ 
„ fine 11 Danubio „ . Tal i son le parole d* un !o: 
Istorico Goto ( 1 ) , che celebra con fozza el o- es: 

quen-

X 0 . P0i1'nande defeh. Getlc. c. 26 . p. 6 ^ . £ d ! í e Grtt . 
quciti J f U n d l d l p t n n l ( taü confiderax íí debbono iclati. 
vamenfe ) fenta dubbio fon tratti dall'Iflorie p lh eftefc 
úi PXÍÍCO, d Ablavio o di Caí f iodoio . ti£ 
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g quenza la gloria dei suoi nazionali. Ma i Bar. 
¡j bari non esercitarono i l loro dominio , che ad 

oggetto di preciare e di distruggere . Poiche i 
e Ministri dell* Imperatore gii avean privad dei 
a benefizj comuni di natura e del libero com-
a mercio del la vita sociale , vendicarono essi ta-
» , 4 ; , - 4 . 4 . f , 4 . » i t i » r • Penetra-
a le ingmstizta contro i suadíti dell Impero , e no nej!a 
! furono espiati i deliíti di I upicino con la ro- Ttac ia . 

vina dei pacifici agricokori della Tracia ^ coll' 
^ incendio dei loro villaggi e con la stfage o la 
¿¡ schiavitú delle ifiiiocéníi loro famiglie . Tostó 
,:j si sparse nei luoghi vicini la nuova della v i t -
u toria dei G o t i , e rieiiipiendo essa di terrore e 

di sconcerto gli animi dei Román i , la preci-
3 pitosa loro imprudenza contribui ad accresce^ 

le forze di Fritigerno é le calamita della pro-
vincia . Qualche tempo avanti questa grand* 
émigraziOne , éra stato ricevuto sotto la pro-
tezione ed al sarvizio dell' Impero un nume
roso corpo di Goti condotti da Suerido e da 
Colla ( i ) . Erano quésti áccampati sotto le 
mura d* Adrianopoli ; ma i ministri di Va-
lente desideravaño ansiosamente di inandarli d i 
la dall' Ellesponto per allontanarli dalla perico-
losa tentazione , a cui pote vano s\ fácilmente 
esser soggetti per la vicinanza ed i l buon suc-
cesso del lor nazionali ¿ La rispettosá sommis-

sÍoe 

Ci) Cun populis fuls longe ante fufceptl . NoJ non 
E ¡appiamo prcciúmetitc la data c le ciícoftanze della loro 

traímigrazione . 



^4 Istorui della decadenzct 
sione, can la quale acquietaronsi aíl 'ordme del
la loro marcia, avrebbe potuto considerarsi co. 
cie una prova della lor fedelta ; e la raodera. 
ta richiesta, che fecero d' un sufficiente sussi. 
d b di provvlsioni e della dilazione di soli due 
giorni fu espressa nei termini piu doverosl. Ma 
i l primo Magistrato d' Adrianopoli irritato per 
causa di alcuni disordini comraessl nella sua 
vil la, negó di compiacergli , ed armando con. 
tro di loro gli abitanti e gli artefici d' una po. 
polata citta insiste con ostili minacce nell' im. 
mediata loro partenza . í Barbari restarono ta-
citi e sorpresi finattanto che non f u roño esa-
cerbati dagl'insdtanti clamori e da'dar di • della 
plebaglia j ma stancata che tu dalla loro pa-
zienza o non curanza, scagliaronsi contro W'm-
disciplinata molti tudine, percossero con mol te 
vergognose ferlte i dorsi del fuggitivi loro ne-
m i c i , e gli spogliarono delie splendide arrnl 
( O , che erano indegni di portare. La sorni-
glianza delle offese e delle azioni presto riuni 
questo vittorioso distaccamento alia nazione dei 
Vislgoti; le truppe di Colla e di Suerido as-
pettarono Farrivo del gran Fritigerno, si arruo. 
larono a'suoi stendardi , e segnalarono i l loro 
ardore nell"assedio di Adrianopoli. La resisten-
za pero della guarnigione fece conoscere ai Bar-

barí 

O ) Era fiabilita in Adrianopoli una fabbrica Itnpe. 
l íale di fcudi ec. ed alia teíia del popólo fi trovavatto i 
Ftbrhenfi o axtcfici: Vaief, ed sAmmlan. X X X I . <S, 
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barí che neli'attacco deile regoiad fortificazlo-
ní rare volte hanno eflfetto gli sforzi d' un i m 
perito coraggio . l i íor Genérale , levó i * asse-
sedio, dichiaró „ d'essere in pace con le mu-
„ ra di pietra ( r ) , e vendicó tai disappunto 
SLiH'adiacente campagna. Egli accettó con pla
ceré i ' utiie rmfbrzo degl' indurati lavoratori , 
che sea va vano le mine d'oro della Tracia ( 2 ) 
per vantaggio e sotto la sferza d' un insensibil 
padrone (3 ) ; e questi nuovi compagni condus-
sero i^ Barbari per segreti sentieri ai luoghipiú 
remoti^, che si erano scelti per assicurar gli 
abitanti , le bestie ed i magazzini di grano 
Coir ajuto di tali guide niente rimase nascosto 
o inaccessibile; era fatale la resistenza , la fu
ga meseguibile, e la paziente sommissione del-
la disperata innocenza rare volte trovava pietá 

nei 

(1) Pacer» fibiejfe cum parletlhus memorans : Ammíafl 
X X X I . 7. 

(•z) Quefte mine erano nel paefe dei Beífi fulla cima 
della montagna di Rodope fra Füippi e Filippopoli , duc 
citt^ della Macedonia , che traevano il nome e 1'origine 
dal_ Padre d'AlelTandro . Dalle mine della Tracia ricavava 
eglí annualmence il valore, non gia M pefo di míl le ta-
h n ú ( aooooo. lirc ) ; rendirá che ferviva a pagarla Fa» 
lange cd a corromper gli oratori della Grecia. Ved. 
Diodor. Sicul. Tora. I I . I . X V I . p. 88. Edif. Weffeling. 
Gotofred. Comment. al Cod, Teodof. Tom. I I I . p. 49Í. 
Celar. Geogr. ant. Tom. 1. p. 6-j6. 857. D'Anville Georr. 
anc. Tom. I . p. 

( j ) Poiche quegli infelici lavoratori fpeflb fuggjva-
no , Valente avea fatto delle n'gorofe leggi per trarli dai 
ior nafeondigli. Cod. Todof. I. X . T i t . X I X , h r . %. - j . 

TOMO V I L E 
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nei Barbari conquistatori. Nel corso di tall de." 
predazioni si restituirono agli abbracdamenti 
degli afflitti genitori in gran nuínéío i figli dei 
G o t i , che erano stati venduti per iscbiavi, ma 
¿Juesti teneri incontri , che avrebbero dovuto 
ravvivaré nei loro animi e far loro gustare 
cjualche sentimentó di umanitaj non tetidevano 
che a stimolare la nativa loro fierezza coí de-
siderio delía vendetta. Essi con grande aften-
zione prestavano orecchio ai lamentí dei loro 
figli, che nelíá scbíavítü aveaii sofferto le piuí 
crudeli indegnitá dalle liceriziose o ardenti pas-
sioni dei loro padroní > ed usavan le médesi-
me crudeltá, gli stessi indegni trattatnenti con 
gran rígore verso i figli- e le figlie deí Roma-
ni ( í J . . 

L'imprudenza di Valenti e dei suoí mL 
deiia nlstri aveva introdotto nel cuor dell' Impero 
guerra U1T popólo di nemici í puré si safebber potu-

5 ° " " ^ t i ríconciMare gli animi dei Visígoti mediante 
' un8 ingenua corifessione dei passati errori s edun 

sincero adempimento degli antichi trattati . 
Sembr'ava' che talí salubri e modérate misure 
fosser coerenti alia t ímida disposízione def Mo
narca or ién ta le ; ma in questa sola occasione 
Valente fece i l bravo ^ e tale inopportuna bra-

' -. \ -i fu-5 

fi> Ved. Ammian. X X X I . f¿ €. L'Iftorico dell'a gucrssf 
Gótica perdc i l terapo e la carta con una inopportuna 
sicapnolazione dcl'.c antiche incurfioni des Baxbari. 

Opera. 
z íon i 
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vura fu fatale a luí stesso ed a'sudditi. Ei d i -
ch ia ró la sua intenzlone di tnarciare da Antio-
chla a Costantínopolí per reprimere quella pe-
ricolosa ribellionej e íiccome conosceva le dif-
ficoítá dell ' impresa 5 sollecitó 1' assistenza dell' 
Imperator Graziano suo ñipóte , che comanda va 
le fbrze dell' Occidente . Si richiaraarono i n 
fretta dalla difesa dell" Armenia le truppe ve-
terane ; abbandonossi alia discrezione di Sa-
pore queir importante frontiera ; e fu affidata 
nell ' assenza di Valente 1' immediata condotta 
della guerra Gótica a'suoi LuogotenentiTrajano 
e Profuturo , General i che s' appíaiKlivano con 
una favorevole e ben falsa Opinione della loro 
abi l i tá . Arrivat i che fu roño nell a Trac í a s* 
uní ad essi Ricomero Conté dei domestici s e 
g l i ausiliarj dell'Occidente, chemarciavanosot-
to la sua bandiera , sostenevano le legioni Gal-
liche ridotte pero da uno spirito di diserzione 
a vane apparenze di forza e di numero. I n un 
consiglio di guerra , nei quale influiva piü V 
orgoglio che la ragione fu risoíuto di cercare 
ed aífrontare i Barbari , che stavano accampa-
t i nei fert i l i e spazipsi prati vicino alia piA 
raeridíonale delle sei bocche del Danubio ( 1 ) . 
I I loro campo era circondato dalla sólita fort i

fica* 

^ Ci) L' l t inerat ío d* Antonino p. aatf, Edif. VVe. 
ffeling. pone qucfto luogo circa feíTanta míglia al ü e r d 
di T o m i , efilio dl Ovidio ; ed i l nomc di Sa lkn ( Salcí> 
cfprimc la natura, del íViolo. 

E 2 



6$ Istoría i e l h decadenza*' 
ficazione de' carri ( i ) • ed i Barbari sicurl 
dentro i l vasto cerchio di quel recinto godeva-
ÍIO i frutt i del loro valore e le spoglie della 
provincia . I n rnezzo alia disordinata Intempe-
ranza i l vigilante Fritigerno osservava i movi-, 
ment í , e penetrava i disegni del Romani. E-
gli si accorse che i l numero de'nemici andava 
sempre crescendo 5 e slccome cono b be 1' inten
cione , ene avevano , d' attaccar la sua retro-
guardia , súbito che la mancanza del cibo lo 
costringesse a mu o veré i l campo , richlamó i 
suoi predator) distaecamenti, che oceupavano V 
adiacente campagna. Appena scuoprirono essi I 
concertad fuochi ( 2 ) , che obbedirono con i n -
credibile prestezza al segnale del lor- Capitano^ 
i l campo fu ripieno d' una marzial folla di Bar-, 
ba r í , le impazienti lor grida ehiedevano iabat-
taglia , e quel tumultuario zelo fu approvato 
ed animato dallo spirito dei loro capi. Era gia 
molto avanzata la s e r a 5 e íe due ármate si pre r̂ 

para^ 

C') Qiieño recinto di carri ( ¡1 tarrago ) exz la confueta 
fortificazione ¿cj iiarbatj veget. de re millt, 1. I I I . c. 
io. Valef. a.d *Amm<dn. X X X I . j . Se n'e confervato Tufo 
ed íl nome da'lor diíccndenti fino al fecoio XV. I l Car , 

> che circonda l'cfercito, e un termine famígh'ar? 
al lettori di Froifsard o Comines. 

íz) Statlm ut accenfi malleoli. Ho ufato i l feflfo l i t -
teraíe di torce o fuochi real i , ma ho qualche fofpctto 
che tal cfpreílionc non fia che una di quclle turgide meta, 
fore ,̂ di queifalfí ornamenti che continuamente detarpá^. 
no lo ftiJc d' Ammiano . 
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pararon o al combatti mentó , che fu cíifferito 
soltanto fino alio spuntare del nuovo giorno . 
Mentre le trorabe incitavano alie a rmi , fu in-
vigorko T indómito coraggio dei Goti dalla re
ciproca obbligazione d' un solenne giuramento; 
€ nell* avanzarsl che facevano incontro al ne-
ITIÍCOJ i rozzi cantici , che celebravano la glo
ria dei loro magglori, eran mescolati con dis-
sonanti e feroci strida , che s' opponevano all* 
artificiosa armonía delle acclamazioni Romane. 
Fritigerno dimostró della perizia militare nel 
guadagnar che fece i l vantaggio d" una domi
nante altura ; ma la sanguinosa pugna , ehe 
principió e finí col giorno , si mantenne da 
ambe le partí mediante i personal i ed ostinati 
sforzi di robustezza, di valore e d' agilita. Le 
legioni dell ' Armenia sostennero la loro fama 
nelie armi , ma furono oppresse dair irresisti
b l e peso della moltitudine dei nemlci ; fu po-* 
sta in disordine Tala sinistra dei Romani , eá 
i loro corpi tagliati a pezzi restarono sparsi nel 
campo. Questa partí colare disíatta per altro fu 
bilanciata da un particolar successo j e quando 
i due eserciti ad un'ora tarda della sera si r i -
tirarono ai respettivi lor campi, niuno di loro 
poté vaneare gli onori ó gil effetti d'una deci
siva vittoria . La perdíta reale fu piú sensíbile 
pe' Romani a causa della pir.colezza del loro 
numero 5 ma i Goti restarono tanto confusi e 
sconcertati per questa vigorosa e forse inaspeu 
tata resistenza , che rimasero sette giorni derN 
tro le loro fortificazioni . Ad alcuni uffiziali 
di grado distinto furono píamente fatte quelle 

É 3 ce-' 



7o htoria della decadenza 
ceremonie funebri , che permettevan le circo-
stanze del tempo e del luogo ; ma l"indistinto 
volgo fu lasciato insepolto sul campo . Ne. fu 
ávidamente divorata la carne dagli uccelli d i 
rapiña, che in quel tempo godevano de' molto 
frequenti e deliziosi past l , e molti anni dopo 
le Manche o nude ossa, che cuoprivano V am
pia estensione dei campi, presantarono agli oc-
chj d' Ammiaño nn terribile monumento della 

_ , battagiia di Salice ( i ) . 
í - r m l S,era interrotto i l progresso del Goti dal 
con g i í dubbíoso evento d i questa sanguinosa giornata; 
Unni , ed i Generali dell' Imperatore , i ' armata dei 
Síi A l a , quali sarebbe restata distrutta da un' altra bat-

CC' taglia di quella sorta , adottarono i l piano p i^ 
ragionevole di rovinare i Barbari per mezzo 
dei bisogni e delle strettezze della stessa lor 
moltitudine . Si" p^reparavano essi a confinare i 
Visigoti nelPangusto angolo di té r ra , che é fra 
i l Danubio, i l deserto della Scitia ed i l mon
te Emo , finattanto che insensibiJmente se ne 
consumasse la forza e lo spirito dall'inevitabi-
ie azion della fame. Fu eseguiio i l disegno con 

del-

te 
( i ) Iniicant nu»c ufqits Mentes ojfihus campt » Atn-

_ ian. X X X I . 7. Pote 1* Iftorico a ver veduto quelle terre 
in quali ta o di fpldato o di viaggiatorc. Ma Ja fuá mo-
deflia ha fopprclTo 1c avventure della propria vita pofte-
imxi alie guerre perfianedi Coñanzo e di Giuliano . Non 
lappianio m qual tempo egli abbandonaffe l a m i l i z í a c li 
nnraffe a Roma, dove paíc che abbía compoílo l'iftoria 
de5 IHOI tca!|>i. 
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della condotta e con effetto ; i Barbari avevan 
quasi esaurko i lor magazzini e le raccolte del 
paese; e la diligenza di Saturnino Genérale di 
cavalleria si impiegava in accrescer la forza , 
e ristringere Testensione del le fortificazioni Ro
mane . Fu roño pero interrotte le sue fatiche 
dall'inquietante notizia , che dei nuovi sciami 
di Barbari avea passato i l non difeso Danubio, 
sffine o di sostenere la causa' o d' imitar V e-
sempio di Fritigerno , La giusta apprensione 
di potere egü stesso venir circondato ed op-
presso dalle armi di ostili ed ignote nazioni , 
obbligó Saturnino ad abbandonare l'assedio del 
campo de' Goti ; ed essi nell ' uscire sdegnatl 
dal confino , in ' cui erano, saziaron la fame e 
la vendetta loro con la replicata devastazionc 
della fértil campagna, che s'estende piú di t re-
cento miglia dalle rive del Danubio fino alio 
stretto deU'Ellesponto ( 1 ) . L ' accorto F r i t i 
gerno si era fortunatamente applicato a secon-
dar le passioni e 1' interesse dei Barbari suoi 
alleati; e l 'amor© della rapiña e Podio di Ro
ma favorirono^ o prev^nnero reíoquenza de 'suoí 
ambasciatori. ÍLgli strlnse una forte e vantag-
giosa alleanza col gran corpo de'suoi nazionali, 
che obbediva ad Alateo ed Safrace custodí 
del fanciullo loro Sovrano ; i l sentimento del 
comuna loro interesse fece sospeMere^lar lunga 

ani-

V-Trrr—n-'TT—nTOffiBiiiiiiimgiytiiiiiM^^^^ 

(1) Ammiano X X X I . 8. 
E 4 
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anlmositá delle rivali tribu j si associó sotto ím 
solo stendardo la parte ind ¡pendente del la na-
zione j e sembra , che i Capitani degli Ostro-
goti cedessero al superior genio del Genérale 
dei Visigoti. Ottenne i l formidabile ajuto dei 
Taifal i , la militar fama dei quali era disono-
rata e avvilitá dalla pubblica infamia dei do-
méstici loro costumi . Ogni giovane all'entrar 
che faceva nel mondo era unito con vincoli di 
onojcevole amicizia e di brutale amore a qual-
cke guerríero della tribu ; né sperar potea di 
itstar libero da questa non naturaí connessio-
íie , finattanto che non avesse provata la sua 
virilitá coll'uccidere da solo a solo un grand8 
orso o un selvagglo cignale ( i ) . Ma i pii i 
potenti ausiliar; dei Goti si trassero dal campo 
di quegli stessi nemici , che gli avevano espuU 
si dalle native lor sedi ¿ La libera subordina-
zione , ed i vasti territorj degli Unni e deglt 
Alani dififerivano le conquiste , e dividevano i 
consigli di quei popoli vi t tor iosi . Piú Horde 
furono allettate dalle generóse promesse di Fr i -

f i ) Ñanc Talfalórutn gente?» tur pe m obfceií* v i t é 
fiagttus itaacei-vlmus menfam, ut apud eos nefandi csncuhi» 
tus feedere copulentuf , mares- puíeres deiails^ viridiíki'em ¡» 
etrum pollutls ufibus coii/umpturi . Porro Ji qul ]a*n adultui 
apr-um exceperit folus: ve¡ intetemit urfum \mmanem , cvU 
Ittvione Uberáttir hvcefit: Amnlián. X X X I . p.ln fimil gui^ 
ffa f r a ' á r e c i , e piii fpecialmentc frai Cxeteíl i fantí vin
coli dell' amirizia eran confexmati e macéhiati dauñ smoa 
3g eontro naíusa8 
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íigerno , e la rápida cavalíeria della Scitia ag-
giunse peso ed energía ai costanti e valorosi sfor-
ú dell'infantería Gótica . I Sarmati , che non 
la poteron mai perdonare al successore di Va-
lentiniano, goderono della general confusione, e 
l'accrebberoj ed un' opportuna irruzione degli 
Alemanni nelle provincie della Gallia impegnó 
l'attenzione e divertí le forze dell' Imperator 
d'Occidente ( 1 ) . 

Uno dei piu gravi danni, che si risentis> ¿ j1"1^ 
íq dair Introduzione de" Barbari nell' arraata e Janora" 
nel paia2zo? fu la corrispondenza che avevano contro 
coi nemici lor nazionali . ai quali o per im< S15 A.ie' 
prudenza o per malizia manifestavan la debo- m¿agg* 
iezza dell'Impero Romano . U n soldato della 378. ' 
guardia del corpo di Graziano era di nazione 
Alemahno^ della t r lbi i dei Lenziensi, che abita-
vano di la dal lago di Costanza . Alcuni a fían, 
domestici l'obbligarono a domandaí licenza d* 
assentarsi . I n una breve visita , che fece alia 
famiglia ed a'suoi araici , fu esposto alie cu
rióse loro interrogazioni 5 e la vanitá del lo-
«¡uace soldato tentollo a spiegar Tintima cogni-
tione che áveva del segreti di stato e dei d i -
segni del suo Signore . La notizia , che Gra
ciano si preparava a condurre le forze militar i 

del-

(x) Ammian. X X Í I . 8. $. Girolamo T6m. í . p. 16. 
¿numera le nazioni e indica un calamitofo periodo di 
venti anni ; La fuá létteraad Eliodoro fafr»-''-
TUlément Mem, EetUf, Tom, XlL . 
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del la Gaília e deir Occidente in soccorso di Va- f 
lente suo 210 , additó all'inquieto spirito degU j 
Alemanni ¡i momento ed i l modo di fire una a 
felice invasione. L'impresa di alcuni piccoli di- n 
staccamenti, che nel mese di Febbrajo passaro- g 
no i l Reno sul ghiaccio, fu un preludio d' una c 
piú importante guerra . Le audaci speranze di B 
preda e forse di conquista sorpassarono i rifles- g: 
si della tímida prudenza o della fedeltá naziona- a 
le . Ogni foresta , ogni villaggio somministró p( 
una truppa di forti avventurieri , e la grand* p 
armata degli Alemanni 9 che aU'avvicinarsi che C 
fece si consideró dai timore del popólo diqua- la 
rantamila soldati , fu in seguito amplificata sL ai 
no a settantamila dalla vana e crédula adula- ti 
zione della corte Imperiale . Le legioni , alie 
quali si era ordinato di marciare nella Panno-
nía s furono immediatamente richiamate o r i -
tenute per la difesa della Gallia ; i l comando 
militare fu diviso fra Nanieno e Mellobaude ; 
e sebbene i l giovane imperatore rispettasse la 
lunga esperienza e la sobria saviezza del pri
mo , era pero piú inclinato ad ammirare e se- t 
guire i l mai;ziale ardore del suo compagno, al t! 
quaíe si permetteva di riunire i i i se gl' incom- n 
patibili caratteri di Conté dei domestici e di 
Re dei Franchi . Priario Re degli Alemanni 
rivale di luí era guidato o piuttostó spintodall' « 
istesso ostinato valore ; e poiché le loro trup-
pe erano anímate dallo spirito dei condottieri, 
s' incontrarono , si videro , e s" attaccarono fra t: 
loro vicino alia cittá d' Argentarla o Colinar J 

( O 1 
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( 1 ) nelle pianure dell'Alsazia . Fu inglusta-
inente attribuita la gloria di tal gíornata alie 
armi da lanciare ed alie ben eseguite evoluzio-
ni dei soldad Romani; gli Alema nni , chelun-
gamente si mantennero saldi , fu roño massa-
cratl con instan cabil furore ; soli cinquemila 
Barbad si rifugiaron nei boschi ed alie monta-
gne: e la morte gloriosa del loro Principe nel 
campo di battaglia lo salvó dai rim pro veri del 
popólo, che sempre é disposto ad acensar la 
giustizia o la condotta d' una guerra infelice . 
Dopo questa segnalata vittoria che assicurava 
la pace del la Gal lia , e sosteneva 1* onore delle 
armi Romane , l 'lmperator Graziano finse di 
procederé immediatamente alia sua spedizione 
oriéntale ; ma giunto a'confini degli Aleman-
ni voltossi ad un tratto a sinistra , l i sorprese 
coll'improvviso passaggio del Reno, ed ardita-
mente avanzossi nel cit|re del loro paese , I 
Barbari opposero al suo* progresso gli ostacoli 
del la natura e del coraggio ; e continuarono 
sempre a ritlrarsi da un colle all ' altro } finat-
tanto che dalle replícate prove restaron convin-
ti della forza e della perseveranza dei loro ne-
mici . Fu accettata la ior sommissione come 

u» 

(1) viene efattamente detetminato i l campo di bat
taglia, ^Argentarla, o lArgentevArla, da D'Anvil le Not. 
de 1'ahe Gaul. p. 9 6 . 5 9 . a ventitre kghe Galliche o a 
niiglíá trentaquattro e mezza Romane al Snd di Strasbur-
gOé Dalle fueiovise e forta la vicina c iña di Colmar . 



IstorU delld áecddentá 
ün segno non giá del sincero lor pentlnientó ; 
ma dell'angustia , in cui allor si trovavano ; e 
si volle dali'infedele nazíone uno scelto nuibe. 
ro di bíaví e robusti loro giovani come unpe-
gno piú sostanziale del la futura loro modera, 
sdone . I sudditi dell' Impero ^ che avevano 
tante volte sperimentato, che gli Alemanni non 
potevano esser soggiogati dalle a rmi , né tenuti 
a freno dai t ra t ta t i , non potevano promettersi 
alcana solida e durevol tranquillitá 5 ma nelle 
virtú del giovane loro Sovrano vidéro i l pro-
spetto d' un lungo e prospero regno . Allorché 
le legioni si ram pica vano su pei mont i , e sea-
lavano le fortezze dei Barbari 5 si distingueva 
nelle prime file i l valor di Graziano; e la do-
rata e variamente colorí ta armatura delle sue 
guardie era t raf i t ta-é lacerata dai colpi che 
avean ricevuti nel costante attaccamento alia 
persona del loro SoVrano . All 'etá di dicianno. 
ve anni parve che i l figíio di Valentinianopos-
sedesse giá i talenti della guerra e della pace; 

marcia ^ 11 su0 personal successo contro gli Aleman-
contxo i n i fu interprétate come un sicuro presagio dei 
Goti- Gotici suoi trionfi ( 1 ) . 
JT.MÍ Mentre Graziano meritava e godeva V ap̂  
n .GiHg. plauso dei suoi sudditi t V Iraperator Valente 5 

che 

( i ) La jíicna éd imparaíal naíratíva d'Ammíane 
XXXI i 10. puo trarre qualche luce di f i í i dall* ípitome n 
di Vittore, dalla Crónica di GÍrolamo, e d a U ' l ñ o r i a d'Oi ' 
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che avea íínalmeíite mosso la sua corte ed ar
ma ta di Antiochia , fu ricevuto dal popólo di 
Costantitiopoíi come 1' autore del!a pubbíicaca
lamita . Non erasi anche riposato dieci giorni 
nella Capi ta íe , che dai licenziosi clamor! deil* 
ippodromo verme spinto a marclarcontro i Bar
bar! che aveva invitad nei suoi domlnj ; ed i 
dttadin! , che sonó sempre bravi , quando son 
lontani daí per icol o reale , dicMaravano con 
sicurezza , che se fossero loro date le armi , 

¿ avrebbero essl soli intrapreso di liberar la pro-
^ 'vincia dalle devastazioni d* un insultante nemi-
; co ( 1 ) . I van! rim pro veri d' un' ignorante 
,a moltitudine affrettarono la caduta del Romano 
j Impero 5 questi provocarono la disperata i m -
e prudenza di Valente , che non trovava o nella 
[e propria riputazione o nel suo spirito motivo 
| ilcuno da sostener con fermezza ilpubblico d i -
% spregio. Egli presto s'indusse pei felici succes-
j si dei suo Luogotenenti a sprezzare i l potere 

dei Goti , che mediante la diligenza di F r i t i -
^ gerno trovavansi allora unit i nelle vicinanze d i 
^ Adrianopoli . I I valente Frigerido aveva inter-

cettato la marcia dei Taifali ; i l Re di quei 
licenziosi Barbari era stato ucciso i n battaglia; 
e gli schiavi suppUchevoli erano stati mandati 
in un íontano esilio a coltivar le terre d' I ta

lia . 

( O Momtutfíiuciffimos d'ws fed'ulone ftpularv.m levUim 
Ammian. X X X I . i r . Socrate 1. IV. c. j ? . fuppli, 

ÍCe alie date e ad alcune circoftanac, 
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lia , che fu roño assegnate íoro nei terrkorjva. Pf 
canti di Parma e di Modena ( i ) 4 Le azio. tu 
n i di Sebastiano ( 2 ) 5 che di fresco erasi ^ 
posto ai servizio di Val ente, ed era stato pro. ^ 
mosso al grado di Genérale d' infantería, era. & 
no vie piu onorevoli ad esso e vantaggíose per tr 
la Repubblica . Egli ottenne la permissione di b 
scegliere da cíascheduna legíone trecento sóida- e 
t i , e questo separato distaccamento in breve ^ 
acquistó lo spirito di disciplina e 1' esercizlo ce 
del le armí , che erano quasi dimenticati sotto A 
i l iregno di Valente . Atteso i l vigore e la p 
condotta di Sebastiano fu sorpreso nel proprio! ^ 
campo un grosso corpo di Goti 3 e T immenso ^ 
bottino, che ricuperossi dalle íoro m a n í , empi e 
la cittá d'Adrlanopoli e le adiacentí pianure . I? 
Gl i splendidí racconti, che fece i l Genérale del- se 
le sue imprese, inquietaron la corte Imperiale h 

per ^ 
la 

^i i iMii*^^ IIIMUIBP re 
ye 

(1) Vlvofque ómñes ¿Ircd Mutlnam s Heglurarjue : é ^ 
Parmam Itálica, oppida , rura culturas exter-raina-vlt : Ám. ti 
miaH. XXXÍ. Quelíe C k t a e diflretti circa, diéci ánni nj 
dopo Ja Colonia del Taifali comparifeóno in, uno ñato j.. 
moíto defolato. Ved, Muratoxi Dijf. fofra le dnthh. hd. " 
Tom, L Dijf. X X I . p. 354, Sí 

(2) Ammian. X X X I . i r . Zofí m. I . IV* p. 228.2 je. 
Queíl 'ult imo diffonde neüe paíTate azioni di Sebaftia-
no, e sbrigat ín poclii veril 1'importantebáttaglia d'Adíia-
nopoli. Serondo i Cririci Ecclefiañíci, che deteftan© Se-
baflíanoj la lode, che gli d i Zofimo, gli fa difonore: 
TiJJeifloot JÜjt.des Emfer. Tam. V.p. m . II pregiudízio 
e l'iguoranza di effo lo rendono ccitamcnte un moíto equi
voco gindicc del m e n t ó . 
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i per l'apparenza d'un mérito superiore; e qnan-
A tunque egli cautamente ínsistesse nelle difficol-
si ta della guerra Gótica , ne fu lodato ií vaío-
x re , e rigettato ií coñsíglio ; e Valente , che 
j . ascoítava con vanitá é con placeré le adula-

trici suggéstioni degli eunuchi del palazzo, era 
l\ impaziente d'assicurarsi la gloria d' una fácile 
3. e sicura conquista. I I suo esercito fu invlgori-
re to da un numeroso rinforzo di veterani ; e fu 
|0 condotta la sua marcia da Costantinopoli ad 
0 Adrianopoli con tanta perizla militare s che 
[a prevenne l 'attivita dei Barban , i quali -vean 
[o disegnato d' occupare i passi di mezzo per i n -
;o tercettare ro j e truppe medesime o í convogli 
)i e le provvisioni di esse. Ií campo, che Valen-
, te avea piantato sotto mura d' Adrianopoli y fu 

1 serondo V uso dei Romani fortificato con un 
le fosso ed un recinto 5 e conVocossi un impor-

tantissimo coñsiglio di guerra per decidere del
la sorte del!' Imperatore e dell' Impero * Vi t to-
re fortemerite sósterine i l partito piu raglone-
vole della dilazione , avendo egli mediante V 

j , esperienza corfetto la naturaí ííerézza del ca-
1, rattere Sármatico i rnentre Sebastiano con la 
* pieghevole ed ossequiosa eloquenza d ' un Cor-
" tigiano rappresentavá ogni pfécauzíone ad ogni 

misura s che contenésse qualche dubblo d' i m 
mediata vittorla , come indegna del coraggio e 
della maestá deí loro invincibií Monarca . Fu 
precipitata la rovina di Valente dalle inganne-
voli arti di Fritigerno , e dalle prudenti am-
ffioñizioni dell' Imperatore Occidentale . I I Ge
nérale dei Barban era perfettámente informato 

dei 



So * Istorla delta decadenza 
ú ú vantaggi del la negoziazione in mezzo alfa 
guerra ; e fu spedito un Ecclesiastico Cristia
no , come sacro ministro di pace , per iscuo-
prire e render dubbiosi i consigli del nemico. 
Si esposero con forza e con ve rita le disgrazie 
non meno che le mgiurie del la nazione Gótica 
daii'Ambasciatore j i \ quale si protestó in ne
me di Fritlgerno, che egli era semp e disposto 
a deporre le armi o ad impiegarle solo in di-
fesa del!'Impero , se assicurar poteva un tran
quillo stabilimento a'vaganti suoi nazionalinel. 
le terre inculte delía Tracia, ed una sufficien-
te quantitá di grano e di bestiame . Ággiunse 
pero in un segreto colloquio di confidenzia. 
le amicizia , che gli esacerbati Barban erano 
aíieni da tali ragionevólt condizioni di poter 
condurre a fine la concíusione del trattato , 
quaiora egli non trovdsse sostenuto dalla pre-
senza e daí terrore dl un' armata Imperiale . 
Verso l'istesso tempo tornó dair Occidente il 
Conté Ricomero ad annunziar la disfatta e la 
sommissione degli Alemanni y a far sapere a 
Valente che i l suo ñipóte avanzavasi con rapi-
de marcie alia testa delle veterane e vlttoriose 
legioni delía Gaília i ed a richiedere in nome 
di Graziano e delía Repnbblica, che si sospen-
desse qualunque passo pericoloso e decisivo i 
finattanto, che la congiunzione dei due Impera-
tori assicurasse il buen successo delía guerra 
Gótica . Ma sai debole Sovrano del!' Oriente 
non agivano che le itlusioni fatal i d'orgoglio e 
di gelosia. Sdegnó 1'importuno avviso ; rigettó 
i ' umiliante soccorso ; segretamente paragonó V 

jgno^ 
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ignominioso o almeno non glorioso corso del' 
proprio regno con la fama d* un glovane imber
be; e corsé al campo per innatzarsi un imma-
ginario trofeo';, avanti che la diligenza del suo 
coliega potesse aver parte verana nel tnonfi 
della battagíia. 

íl nove d' Agosto 5 giorno che ha meri-
tato d' aver hiogo fra i piCi malaugurati del I d r i a . 
calendario Romano ( i ) , 1* Imparator Valen- noPoi' • 
te lasciato sotto una forte guardia íl suo ba- 9' 8As0* 
gaglio e la cassa militare , si partí da Adria- 11 ' 
nopoli per attaccare i Goti , ch' erano accam-
pati alia distanza di circa dodici miglia dalia 
clttá ( 2 ) . Per qualche sbaglio degli ordini , 
o per 1' ignoranza del luogo Tala destra, o la 
colonna di cavalleria giunse a vista del nemi-
co, mentre la sinistra era sempre ad una con-
siderabil distanza; i soldati furon costretti nelP 
affannoso caldo dell* estáte ad affrettare i l pas-
so ; e si formo la linea di battagíia con un 

t€ -

. ^ Ammiano XXXI . n . r j . e quafi fo!o a dcfcrive-
re i con'jgh e le azioni che andarono a finiré neüa fatal 
battagha d'AdrianopoÜ . Noi p-llum cenduare in vero i 
di íctn del fuo ftile , ¡i diloidine e 1'ambiguita dclle fue 
or-razioHi; ma dovendo reüare adefíb privi di quefto ¡m 
parziale Iftonco, il difpiacere , che abbiamo per tale ir reí 
p a r ^ i e perdua, impone filenzio ai rimpioveri. 

, (-; f ' l i e n z a fra le otto miglia d1 Ammiano 
e. 15 dodlci d Idazio non puó imbarazzare che que i C r i 
j c i ( Valef. .'fc.-i. ) , i qllali fuppongono , che .Una gran.' 
de armara ha un punto matemático fenza fpazio o d i . 
menfione. • -

TOMO V I H , F 
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tedioso disordine ed una irregolar dilazione « 
vS' era distaccata la cavalleria Gótica per cercar 
foraggio nelle vicine campagne ; e Fritigerno 
tuttavia continuava a praticare i soliti siioi ar-
tifizj . Spedi egli dei Messaggieri di pace , fe-
ce delie proposizioni , richiese degli ostaggi, e 
consumo i l tempo a tal segno , che i Roma-
n i esposti senza riparo ai Cuocenti raggi del 
solé restarono esausti dalla sete , dalia fame e 
dair intolíerabil fatica . L'lmperatore s' indusse 
á mandare un ainbasciatore nel campo Gótico: 
fu applándito lo zelo di Ricomero , che solo 
ebbe i l coraggio d' 'accettare questa perico!osa 
commissione ; ed i l Conté dei domestici ador-
nato Con le spiendide insegne de!la sua dignita 
erasi gia qualche tratto avanzato fra le due ár
mate s quarido fu improvvisamente richiamato 
indietro dal suono della battaglia . Fu fatto i l 
precipitoso ed imprudente attacco da Bacurio 
í' Ibero 5 che coniandava un corpo di arcieri e 
di targettieri j ed in queiía guisa che s' avan-
zarono temerariamente , rltiraronsi ancora con 
perdita e con vergogna . Nel momento stesso 
gli squadroni volanti di Alateo e di Safrace , 
dei quaü ansiosamente s' aspettava Tarrivo dal 
Genérale dei Goti i scenderono come un tur-
bine dalle montagne , attraversarono i l plano;, 
éd aggíunsero nuovi terror! a! .tumultuario,, mk 
irresistiblle incontro de!T esercito Barbaroi--» In 
poche parole si puo descriver 1' evento del
la battaglia d' Adrianopoli si f a t a í e ' a Va-
iente e<í al!' Impero. La cavalleria Romana si 
diede alia fuga 5 i ' infanteria restó abbandonív 

ta . 
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ta , circondata e tagliata a pezzi. Le piú abi-
l i evoluzioni , i i piú stabil coraggio appena JIsftta 
son sufficienti a distrigare un corpo d' infante- niani " 
ria circondato iñ un plano aperto da un mag-
gior numero di cavalli • ma le truppe di Va-
lente oppresse dal peso dei nemici e dei pro-
prj íor t i mor i si trovavano strette in un pic-
colo spazio, dov'era per loro impossibiíe d' e, 
stender le file , o anche di servirsi con ef-
fetto delle spade e dei giavellotti . I n mezzoal 
tumulto, alia strage ed al disordine 1'Impera-
tore abbandonato dalle sue guardia e ferito 
come si suppone, da un dardo cercó rifugio 
frai Lancear] ed i Mattiarj, che tuttavia man. 
tenevino i l loro posto con qualche apparenza 
d'ordine e di fermezza. 1 fedeü General i Tra-
janq' e Vit tore , che videro i l suo pericolo, a í -
támente gridarono che era tutto perduto se 
non si poteva salvar la persona delí ' Imperato-
re. A l cune truppe anímate dalle loro esortazio-
ni s'avanzaron» in soccorso di l u í ; ma 11011 
trovarono che un sanguinoso tratto di térra co-
perto di un mucchio di armi spezzate e di la
cen corpi jsenza potete Icuoprir 1' infelice íor 
Principe né frai vivi né frairaorti . Infart inon 
potevano essi trovarlo, se veré sonó le circo-, 
stanze, con le quali hanno aícuni Storici rife, Morte 
rito la morte deí l ' Imperatore. La curade^suoi dell'Im-
mlnistri condusse Valente dal campo di batta. ^ Z l 
gha m una vicina capanna, dove procuravasi 
f medicare la sua ferita e di provvedere alia 
tutura saivezza di lu í . Ma fu ad un tratto cir
condato dai nemici quest'umile asilo; tentaro-

F 2 no 
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no essi di forzarne la porta; ma provocad da 
una scarica di dar di scagliati dal tetto; final, 
mente irapazienti di piü indugiare, misero fuo-
co ad Hn rnucchio di secche legua , e distrus-
sero la capanna insieme coH' Imperatore ed i 
suoi famigliari. Váleme peri nelle fiamme, e 
non iscampo che un sol giovane, i l quale sal
tando dalla finestra contó la trisca novel la , ed 
iníbrmó i Gotl dell'inestimable preda, che a-
veyan perduto per causa della loro inconside-
ratezza. Nella battagüa d' Adrianopoli peri un 
gran numero di bravi e distinti üífiziali , ed 
essa uguaglió nell' attuale perdita, e moho sor. 
passó nelle fatali conseguenze la disgrazia, che 

_ Roma unavolta soffri neicampl di Canne . ( 1 ) . 
funeral! Essendo ancora fresche nelle menti desli 
01 Va- . . . . . . 
lente e wonuni le impressiom di terrore e di dispiace-
deir e. re, 1' oratore piü celebre di quel tempo com-
í c j c í t o . p0se 1' orazion fúnebre d'un esercito superatoe 

d'un odioso Principe, i l trono del quale era 
gia scato occupato daunostraniero ( 2 ) . , , Non 

man-

( j ) Nec ulla annalihus prxter Canuenfem fugnam ¡tí 
Interneelonem res Isgitur gefta . Ammian. X X X I . i jt 

Secondo i l grave Poübio non li fa Iva roño dal campo di 
Canne piu di 370. cavallí e di 3000. fantij 10000. ne 
furono fatti fchiavi j ed i l numero degli uccelli afee fe 
a 5 « jo . cavallí e 70000. faoti; Polyb. T . I I I . p, 371. 
Mdlt. Cafaub. 8. Livio X X I I . ^ 9 , , enun poco me no fan. 
guír.ofo ; ci riduce la ftrage a ¿700. cavalli ed a 40000. 

fánt i . Fu fuppofto, che 1'armara Romana ib ¡Te compofta 
4i 87200. uomir.i effettivi i X X l I . 35. 
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, Mancan persone ( dice Í' ingenuo Líbanio ) 
, che attaccano la prudenza dell' Imperatore, 
, o che attribuiscono la pubblica disgrazia aí 

difetto di coraggio e di disciplina neiletrup-
pe. Quanto a me, io venero la memoria 
del le lor precedenti azioni; venero la glo
riosa morte, che valorosamente soflfrirono 
stando salde e combattendo nel loro posti: 
venero i l campo di battaglia asperso del san-
gue loro e di quello dei Barban. Questi o-
norevoli segni sonó giá stati portati via dal
le piogge j ma i superbi monumenti delíe 
ossa loro, di quelle dei general!, dei centu
rión! e de'valenti soldati meritano una piá 
lunga durata. I I Sovrano raedesimo pugnó, 
e cadde nelle prime file dell'armata. I suoi 
famigliari gli presentarono i piu veloci de-
strieri della stalla Imperiale, che presto V 
avrebbero 11 berato dalla persecuzion del ne-
mico; essi lo sollecitarono in vano a conser
vare 1'importante sua vita peí futuro serví-
gio della Repubblica. Ei fu costante nella 
protesta d'essere indegno di sopravvivere a 
tanti dei piü bravi e fedeli suoi suddlti; ed 

i l 

(t) Abbíatn prefo qualche tenue lame da Gi rol ama 
7om, I . p, 2.6., c in Croa. p. í88 .s da Vittore ,* i» Epl~ 
tom,, da Orofio I . V i l . e. J J . p. 554. . , da Giornandes 
c. í y . , da Zolímo I . IV. a jo . , da Sacrate I . I V , c. 
3 8 . , da Sozomcno I . I V . c. 40. , da Idalazio In Cron* 
M í la teftimonianza d! tutti lord utiiti infierne j parago» 
cat» ©ol folo Ammiano, e debele ed infufficicnte. 



86' í j torta della decadenza 
M i l Monarca resto nobilmente sepolto sotto un 
55 monte di nccisi. Non v i sia dunque chi ar-
„ disea d'attribuir la vittoria s dei Barban al 
„ t i more, alia debolezza o airimprudenzadel-
„ le trupne Romane 1 Capitani ed i soldati 
„ animad furono dal valore dei loro maggiori 
„ dei quali uguagliavan la disciplina e l'arte 
„ militare . La generosa loro emulazlone fu so-
„ stenuta dall*amor della gloria, che l i pose 
„ in istato di contendere nel tempo istesso con 
„ la fame-e eon la sete, col ferro e col fuo-
„ co, ed a volentieri abbracciare una morte 
5, onorata come un refugio contro la fuga e 
j , 1'infamia. Lo sdegno degli Dei é stata la 
„ sola cagione del buon successo dei nostri ne-
„ mici La verita dell'istoria puó disappro-
var qualche parte di questo panegírico, che a 
rigore non , si puó concillare col carattere di Va-
lente o con le circostanze della battaglia ; e 
dovuta pero la piu giusta lode all'eloquenza, 
e molto piu alia genelrositá del Sofista d 'An-
tiochia ( i ) . 

i cotí S'innalzo rorgoglio de' Goti per questa 
aflcdia-memorabil vittoria, ma resto sconcertata lalo-

^°Aj|fIa-ro avidita dalla mortificante scoperta, che la 
nopoi, r̂ cca porzione delle spoglie Imperial i era 

stata rlposta dentró le mura d' Adrianopoli . 
Essi 

<i) Liban, de ule, Jul. nect ap. pabiic. Blhh Gr. T. 
VII , p. 1^5.148. 
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Essi aíFrettaronsi a godere i l premio del lor 
valore j ma s'opposero loro i residui d 'unvin-
to esercito con intrépida fermezza ? che fu l 'ef-
fetto del la disperazione e i ' única speranza che 
avessero di sálate. Le mura del!a citta ed i 
ripari del campo adiacente si posero a Uve! lo 
fra loro per mezzo di macchine mili tan , che 
scagliavano pietre d'enorme peso espaventava
no gl'ignoranti Barbari piü con lo strepito e 
con la velocitá, che coir effetto reale dellasca-
rica. S'erano uniti nel pericolo 'e neila difesa 
i soldati, i cittadini, i provinciali e i dome-
stici del palazzo; fu rispinto i l furioso assaito 
de' G o t i ; le segrete loro arti di perfidia e d i 
tradimento furono scoperte; e dopo un ostina-
to combattimento di piü ore, si ritiraronoalie 
loro tende, convinti per esperienza, che sareb-
be stato miglior partito per essi Tosservare i l 
trattato, che i l sagace loro Condottiero aveva 
tácitamente fatto con lefortificazionidellegran-
di e popolate citta. Dopo i l precipitoso e non 
político macello di trecento disertori, atto di 
giustizia sommamente utile alia disciplina del-
le ármate Romane, l Goti levarono sdegnati 
T assedio d' Adrianopoli. Lo spettacoío della 
guerra e del tumulto si convertí ad un tratto 
m una tacita solitudine; immediatamente spa-
riron le truppe; i segreti sentieri de'boschi , 
e de' monti eran segnati dalle vestigia de' fug-
gitivl tremanti, che cercavan rifugio nel le di-
stanti citta dei r i l l i r ico e della Macedonia; ed 
i fedeli ministri della casa e del tesoro Impe-
ña le cautamente and a vano in cerca deU'Impe-

F 4 " ;Sn ' •J 
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ía to re , del quale tuttora ignoravan la motiéi 
La corrente deirinondazione Gótica scorse dal 
le mwa d' Adrianopoli ne' sobborghi di Costan-
tinopoU. 1 Barban fu ron sorpresi dallo splen. 
dido aspetto del!a capitale dell'Oriente, dall' 
aítezza ed estension del le mura, dalle migliaja 
d i ricchi e spaventati cittadini, che coronata-
ÜO i forti, e dalia varia ved uta della térra e 
del raare. Nel tempo , che stavano ammiran-
dó con ínutile desiderio le inaccessibili bellez-
¿e di Costantinopoli, una truppa di Saracini 
( i ) , che per avventura s erano arruoíati al 
servígio di Valente , fece una sortita da una por
ta della c i t tá . La cavalleria della Scitia dové 
cederé alia mirabil veiocitá e coraggio de'ca-
valíi Arabia quelli che l i cavalcavano eranó 
abiii nell'evoluzioni della guerrairfegolare; ed 
1 Barbad settentrionali restarono attoniti e 
sconcertati dalP inumana ferocia de'Barbari del 
Mezzodi. U n sol dato Gótico essendo stato uc-
Ciso dal pugnale d' un Arabo, i l chiomato é 
nudo selvagglo ponendo le íabbra alia ferita d! 
¡esso esprimeva un orríbil diletto nel succiar 
che faceva i l sangue del vinto di I d nemico 

CO Valen re avea gua Jagnato o piuttoño cómpralo i' 
tmicizia títi Saircin;, deí quali fi erano gia provate lemo» 
Jefte incurfioni fu!le frontiere dclfa Fenicia, della Palé-
fiina e d é l ] ' H g i t t o . S' era intfoóotta di fre feo la fede C r i . 
ftiana in un popólo ch era deftinaró a propagare in fe. 
gaito ttn!altra reh'gione: Tillemont Hlfi.des Emper. Tow, 
V, p. 104. ios.. 141, ííém» Éc. Tom, VIÍ, 5 ^ . >5 
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( í ) . L'armata Gótica carica delle spoglie de' 
ricchi subborghi e del territorio adiacente coa 
lentezza si mosse dal Bosforo verso i monti a 
che formano i l confine Occidentale del la Tra-
cia. Fu abbandonato 1'importantepasso di Suc-
ci dal timore o dalla mala condotta di Mau
ro j ed i Barbari, che non avevano piü da te
meré alcana resistenza dalle dispersé e vinte 
truppe ddl 'Oriente, si diíFusero sulla superfi
cie d'una fertile e ccltivata reglonesino ai con-
fini dei r I ta l ia e del mare Adriático ( 2 ) . 

I Romani. che narrano con tanta freddez- s?cchef-
1 . v . . . . . , , glano le 

za e brevita gh atti di giustizia esercitati dal- provin-
!e legioni ( 3 ) , riservano la ior pietá edelo- c íe RO-

auen- mane * 
" ' An. 578. 

C1) Cainitas quídam nudus omnia praeter puhem / « -
Irsucuin & lúgubre ftrefens . Ammian. X X X I . i<J. e Vaícf. 
Ü. Gl i A rabi fpeífa combattevano nudi , ufo che íl puo 
Ittribuire al caldo íor clima e ad un' oftentata bravu. 
ra. La defcrizione d-i quclt ' incógnito felvaggio e il v i 
vo ritratto di Dera.r, nomc cosí terribile pei Criftiani 
della S i r i a , Ved, Ócklc^ flor, dei Safdc. / . p. 72 . 
H . 87. , 

(a) Puó fempre inveñigaríi le ferie degli eventi nel-
le ultime pagine d'Ammiano, X X X I . 15 . 15 . Zofioto i ' 
ÍV. p. ¿a?. , del quale íiamo adellb coftrctti a te
ner contó 5 sbagüa ncl pone la fortita dcgli Arabi avanti 
la morte di Valente . Eunnpio, i« Excerpt. Leg. y. a©. 3 
loda la fertilit^ della Tracia , della Mace donia ce, 

<j) S'.oíTctvi con quanta iñdifferenza racconta Ceia-
tt nci commentarj della guerra Gal l ica , ch* ci pofe a 
tnorte tuno il Senato de'Veneti, che gli íi era refo a 
diferezione , I . I I I . 16. i che fx sforzo d* efterminare tur-
ia la nasione degli Ebaroni, Y L 31., che a Bourges fu» 

ion 
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quenza per le angustie, che soffnrono essi, al. 
lorché íe Provincie invase furono e desoíate 
dalle armi fortúnate de'Barban. La semplke 
ben circostanziata istoria ( se puré una tal" isto. 
ria esistesse ) dalla rovina d' una sola cittá , 
delle disgrazie d' una solafamiglla ( 1) potrebí 
be rappresentare un interessante ed istruttlva 
pittura de'costumi umani; ma la tediosa ripe. 
tlzione di vaghl e declamator) lamenti stanche. 
rebbe l'attenzione del piu paziente lettore. Si 
puo applicare la stessa censura, quantunquefor. 
se non in grado uguaie agí i scrittori si profa-
ni che ecclesiastici di quegl'infellci tempi, va-
le a diré che i loro aniini erano sccesi da una 
religiosa e volgare animosita, e che haltera va 
ia vera grandezza e colore di ogni oggetto dall' 
esagerazioni del la corrotta loro eloqueuza. Po
te P ardente Girolarno ( 2 ) deplorar con ra-

. - gio- 1 

i o n msí lacra te quaranta mí la perfore per Ja oiufis ve», 
detta de 'fuoi fo lda t i , che non l i fpamiaroH nefelio, ne 
cta ; V I I , 2-7. 

-(0(,T3lÍ ,íon° ^ c c o n t i del facco di M^áthnxso fat-
ti aall Ecclefiañico e dal Pefcatore, che M. Harte ha 
t r a d o r t o , d i Guftavo ^dtlfo vol. I . p. j i ^ . ^ o . , con 
qaalche tlmore di violare la dlgníta dcli* If toi ia . 
• (J¡> Et vaftatis urhlhus , homlnlbufyue interfetíh , f». 
htudinem & raritatcr.i beftiarum quoque fierl, & volati. 
Imm plfcmmque; tejils Ulirlcum e/t, tefiis TracU , teflís, 
*n quo trtus fum , folum , Pannonia , uh; ¡>rMer cAslum 
& terram & crefccntes -vspres & condenfa sylvarum cu*. 
Cia penerunt Ttm. VJi. ? . , 5 0 . tí¿ / . cap, s,phftit e T t h 
p. 20, 1 
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glone le calamita apportate da'Goti e da'Bar
ban loro alleati nel nativo paese di luí delia 
Pannonia e nella vasta estensione delle provin-
de, che sonó fra le mura di Costaiitlnopoli e 
il pié áelle alpi Giulie; le rapiñe, le stragl 
gl'incendj, e sopra tutto la profanazion delle 
Chiese, che si convertirono in stálíé, e l ' i r r i -
várente trattamento delle reliquie de' Santi Mar-
t i r i . Ma 11 Santo si lascia trasportare oltre i 
confini del la natura e deiristoria, quando as-
serisce „ che non rimase in quelle deserte re-
„ gioni al tro che i l cielo e la t é r r a ; che di-
„ strutte le citta ed estirpata la razza umana, 
„ i l suolo era tutto ingombrato da folte selve 
„ e d'inestricabili boschi; e che s'adempiva 1* 
„ universal desolazione annunziata dal Profeta 

Sofonia nella scarsitá delle bestie, degli uc-
„ celli e fino de'pesci " . Si esposero tal i que-
rele cisca vent'anni dopo la morte di Valente; 
c le Provincie Hliriche, le quali furono sem-
pre soggette all' invasione ed al passaggio de' 
Barbari, contínuarono dopo un calamitoso cor
so di dieci secoli a somministrar nuovi mate
rial i di rapiña e di distruzione. Quand'anche 
si potesse supporre, che un ampio tratto di 
paese fosse lasciato inculto e senz' abitanti, le 
conseguenze di ció non avrebber potuto esse-
re tanto fatali alie inferiori produzioni dell* 
anknata natura. Gl i útil i edebolianimali, che 
si nutriscon dagli uomini , posson soíFrire e di-
struggersi, qualora si ano privati delia lor pro-
tezione; ma le bestie delle foreste, nemicheo 
vittime dell ' uomo, si debbon pluttosto mol t i -

JDIÍ-
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pilcare nel libero e non disturbato possesso de' 
solitarj loro dominj. Le varíe tr ibít , che po. 
polano l'aria o l'acqua, sonó tanto meno con. 
nesse eolia sorte della specie umana; ed é mol. 

, to probabile, che i pesci del Danubio doves, 
sero sentiré maggior terrore ed angustia dalí' 
avvicinarsi loro un vorace lupo marino, cíe 
dalle ostili scorrerie d'un'armata di Goti . 

Stoge líer q^anto fosse stato grande 11 numero 
deüa (íe3Ie calamita dell'Europa , v'era motivo di 
gioven: temeré che in breve le stesse disgrazie s'estén. 
« neir derebbero alle pacifiche regioni dell 'Asia. I k 
AüT. gli de'Goti s' eran gludiziosamente distribuid 
An. 378. per le cittá dell'Oriente; e si erano impiega-

te le cure dell'educazione per vincere e civi-
iizzare la nativa fierezza della loro Índole . 
Nel lo spazio di circa dodici anni era continua
mente cresciuto 11 lor numero; ed i fanciulli> 
che nella prima emigrazione erano stati man! 

, dati nell'Ellesponto, avevano acquistato con rá
pido avanzamento la forza e lo spirito di una 
perfetta virilita ( 1 ) . Era impossibile d'impe-
dir che sapessero gli eventi della guerra Goti. 
ca; e siccome quegli arditi giovani non avea-
no studiato i l linguaggio della dissimulazione, 
• - ^ • ., ^ . d i ^ J 

(1) Eunapw , in Éxcerpt. Lég. p zo. , ^azzamente 
iuppone ün accrefcirnento preternaturale nei giovani Go. 
« , a fine di, poter introdurre gli uominí armati diCad-
mo, che raequero dai denti del dragone ce. T a i ' « 3 la 
Grsca eloquensa di quel tempe 4 
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dimostravano i l desiderio} la brama, e forse V 
intenzione, che avevano, d' emulare i l glorioso 
esempio de'loro padri. Pareva che i l pericolo 
di que tempi giustificasse i gelosi sospetti dei 
Provincial i ; e furono ammessi tall sospetti co
me indubitabili prove, che i Goti del!' Asia 
formato avessero una secreta e pe ri col osa cos-
pirazione contro la pubblica sicurezza. La mor-
te di Val ente avea iasciato I'Oriente senzaSo-
vrano; e Giulio , che occupava 1' importante 
posto di General delle truppe con un'alta r i -
putazione di diligenza e d'abilitá3 si credé i n 
dovere di consultare i l Senato d i Costantino-
poli, che nella vacanza del Trono si conside-
rava da esso, come 1' assemblea rapprcsentante 
della nazione. Appena ebbe ottenuto la libera 
facoltá, d i agiré come giudicava espediente peí 
bene della Repubblica, che convocó i prirai 
uffiziali, e segretamente concertó i mezzi op-
portuni per eseguire i l sanguinario suo disegno. 
Fu immediatamente pubblicato un ordine, che 
in un dato giorno si unisse la gioventú Góti
ca nelle citta capital! delle respettive loro pro-
vincie; e siccome si fece a bella posta sparge-
re una voce, che si convocavano per dar loro 
un liberal donativo di terre e di danaro , la 
piacevole speranza mitigó i l furore del loro 
sdegno, e forse sospese i moti della cospira-
zione. Nel giorno determinato tutta la gio
ventú Gótica fu diligentemente raccolta senz' 
armi in una piazza; le strade ed i passi della 
medesima erano occupati dalle truppe Roma
ne, ed i tet t i delle case coperti di arcieri e 

from-
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tofan^'i" £Utte 16 d t t á ^ ' l 'O r l en t e ft 

beró T 5 • ' • " f ^ pnidenza « G i u l i o l i . 

nem.co che m poob mesi avrebbe potuto por-

tare i ! ierro ed M fuoco (íaU'ElIes onto aü' 

^ t r S l y ' L'Urgente rií3esso cFeTla0sicu-
la v L i r PUO fn2a dubbi0 autorizare la v o a210n dl ogm Jegge p o s i t i ^ Ma fino 

ríflestn Se§n? ?0S-;a 0 p e f r ^iest0 o altro símil nfíesso per iscioghere la natural, obblkaHon 

i / impe. 10 E i d e r o sempre ignorare. ' Che 
rator L'Imperator Graziano en si ^ i 
Grazia- 2ato ndlasua marcia verso Te = I t0 aVan' 
ftc reo- ^-Ifnopoh, guando fu iníbrmato a • ' 
dofio dalla voce confusa deila fama ^ •pnnCjp10 
K ^ o : ^ esatd ragguagli di V i t t o r e V d ! ^ ^ 
xientak. mero, che l'impaziente collega di luí * 
. 5 : Gen. to ucdso in battaglia, e che la spada X ' ^ 

57P' toriosi Goti aveva esterminato due terzi Jfp 
armata Romana- Per quanto sdegno merinc 1 
la temeraria e gelosa vanitá dellozio r / " ^ 
un amico generoso e fácilmente vinta' dal " 

. ^•^__(!!!¡^ 

] IV p í : ' ZOín,<:.' fhe e CuíJofo abbondante 
ie k racione j j " sba§I,.a, a dat3 ' « fi ftudia di trova. 
T e o d o í S che 11 ^ ^ *0V0^o 1'Inventor 
iiente ' afiche fal¡t0 trono d'O. 
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dolci mod di do!ore e di compassione; ed an
che i sentimenti di pietá presto andarono a 
perdersi neiía seria ed importante considera-
¡sione dello stato attuale dellaRepubblica. Gra-
ziano non era pía in tempo ad assistere, ed 
era troppo debole per vendicare i l sao disgra-
ziato Collega, ed i i valor oso e modesto gio va
ne sentí se stesso incapace a sostenere un mon
do cadente. Una formidabil tempesta di Bar
ban della Gemianía sembrava pronta adinva-
der le provincie della Gal l ia ; e lo spirito d i 
Graziano era oppresso e distratto dall 'ammini-
strazione dell ' Impero Occldentale . In quest'im
portante crisi i l Governo dell' Oriente 5 e la 
condotta della guerra Gótica esigeva tutta i n -
tera l'attenzione d'un Eroe e d' un político . 
Un suddito investlto di si ampio comando non 
avrebbe lungamente conservato la sua fedeltá 
ad un distante benefattore, ed i l 'consiglio I m -
periale abbracció la savia e virile risoluzione 
di acquistarsi una ricoiloscenza, piut tostó che 
Cederé ad un insulto. Graziano desiderava d i 
accordar la porpora come un premio della v i r -
tu: ma non e facile per un Principe educato 
nel supremo rango di conoscere al l 'e tá di d i -
ciantiove anni i veri caratteri dei proprj Ge
neral i minis tr i . Procuró di pesare con impar-
ziale bilancia i diversi loro meriti e difetti ; 
e mentre frenava i l temerario ardire dell'ambi
cione, diffidava di quella cauta saviezza, che in 
duce a disperare dellaRepubblica. Siccomeogni 
momento di dilazione faceva perderé qualchs 
parte del potere e delle risorse del futuro So-

vra-
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vrano d*Oriente, la situazíone delle clrcostan-
ze non permetteva un tedioso dibattimento . 
Graziano tostó dichiaró la sua scelta in favore 
d'un esule, i l padre del quaíe non piú che 
tre anni^ avanti aveva sofferto} esercitando esso 
l'autorita sovrana, un'mgiusta ed ignominiosa 
morte. 11 gran Teodosio, nome celebre nell' 
Istoria e caro alia Chiesa Cattolica ( i ) , fu 
chiamato alia Corte Imperíale , che appocoap-
poro erasi ritirata dai confinl deíla Tracia al 
piíi sicuro quartiere Al Sirmio. Cinque mes! 
dopo la morte di Va!ente I'Imperator Grazia-
no produsse in presenza aile truppe adúnate il 
suo Collega e ¿oro Signore, che dopo una mo. 
desta e forse sincera resitenza fu costretto ad 
accettare in mezzo alie general i acclamazioni 
11 diadema, la porpora e l 'ugual titolo d'Au. 
gusto (2).'. Destínate furono al governo del 

nuo-

(1) Fu compoña nel fccolo paíTato una vita di Te» 
doüo i l Grande Pnr¡s. , ¿ 7 9 . i» t6ie,. ;„ 1Jt., per in.l 
ixamraare lo fpinto del giovan Delfino di zelo cattolico, 
Fkchier Aurore di effa di poi Vefcovo di Nilmes, era 
im celebre predícate re, e la fuá floria e adornara o «ua-
itata dall" eloquenza del pulpito,- n1a egli prende le no. 
tiaie dal Sajorno ed i principj da S. Ambrogio c da S, 
Á g o f t i n o . 

(2) Si deferive la «afeita, i l carattere e 1' innahi 
mentó di Teodofio da Pacato m Paneg. ver. X H . 10. n 
12. da Temift-.o , Orat. X I V . p, 182 . , da zofimo 1. IY, 
P- 2J« . , da Agoftino de Clv . £>ei y . 1 5 . , da Oro fio i, 
V I I . c. j j . , da Sozomeno 1, y. c, 3 , , da Tcodoreto lis. 

V. CÍ 
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nuovo Imperatore íe provincie del la Tracia 
ád l ' Aúd. e delI'Egiüto^ sopra le quali avea re! 
gnato Valente, ma siccome ad esso era spe-
cial mente affidata la condotta del la guerra Gó
tica, fu smembrata la Prefettura de! i ' l i l i rico; 
e furono aggiunte agli stati deirImpero d'O-
nente Je due gran diócesi della Dacla e deiía 
Macedonia ( 1 ) . 

L'istessa Provincia, e forse anche Tistes- N a f c í r * 

sa citta ( 2 ) , che aveva dato al trono le vir e carat' 
tú di Trajano ed i talenti d'Adriano ñi la w ^ ' 
sede origínale d'un'akra famiglia di Spagnuo. s í o . 

l i , che inun secólo meno felice godéperquasl 
ottatu'anni il decadente Impero di Roma (5). 
Questa usci dall'oscuritá degli onori municipa-
ü mediante l'attivo spirito del vecchio Teodo-

sio 

u S j ' da F l , ? f lo rS10 I - I V . c . 1 7 . c*l Gotofrcd* p. J 9 ? . , 
n e ü E p i t o m e d i V i t t o r e e n e l l e C r o n i c h e d i P r o f p e r o 
d I d a z i o , d i M a r c c l l m o , n e l rbef*ur. temPor. d i s c a l i l 
ge ro ec. 

C i ) T Ü I e m o n t Hlfi. des Emper. Tom. Y. p , 71( ; , ec. 
_ O ) Itálica, fondata da Scipsonc A f r i c a n o p e í f c r i í i 

í u o ! v c t c r a n j d ' I t a l i a . Se ne vedono t u t t a v i a Je r o v i n e 
c u c a una lega fopra S i v í g l i a , ma d a l l ' o p p o f t a Darte d e l 
hume . V e d a l i V í v a n l a UUftrtta di N o n i o ; b reve m a ai, 
m a b i l r r a t r a t o .• c. X V I I . p . ¡ 5 4 . 6 7 . 

( j ) l o convengo c o l T i l l e m o n t C H l f i : ^ , E?n?er. Tom, 
1' ?íf:' l ne! f o ¥ r t o i n r o r n o a l i a K e a l g e n e a l o g í a d i 
T c o d o í i o che x imafe o c e u l t a fino a l i a p r o m o z i o n c d i e f . 
0 . A n c h e a o p o d i quefla i l í l l e n z i o d i Pacato c o n t r a b i . 

Jancia la v e n a l t e f t i m o n i a n z a d i T e m i f t i o , d i V i c t o r e e 
J ' C l a u d i a n o che u n i f e o n o l a f a m i g l i a di Teodofio al 
langue d i T r a j a n o e d' A d r i a n o . 

TOMO V I H . G 
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ÉÍO Genérale, le imprese di cu i nella Brítannla 
€ nell' Africa forma roño una delle piüsplendi-
de parti degli annali di Valentiniano. I I figlio 
di tal Genérale, che aveva parimente i l nome 
di Teodosio, fu educatd da abili professori ne-
gli studj liberali della gioventü; ma ftell' arte 
deiia guerra fu istruito dalla teñera curaedat 
la severa disciplina del proprio padre ( i ) • 
Sotto lo stendardo di tal condottiero 11 giovari 
Teodosio and6 in cerca di gloria e di cogni-
zioni nei piú lontani teatri dell'azion militare j 
assuefece i l suo corpo alia diversitá delle sta-
gioni e dei cl imi; distinse i l suo valore per 
mare e per térra; ed osservó la diiferente ma-
niera di guerreggiare degli Scoti, dei Sassoni 
e de*Morí. I I proprio mérito e ta raccoman-
dazione del jconqulstatore dell' Africa í' eíeva* 
roño in breye ad un comando separato $ e fat-
to Duce della Mesiá vinsé un'armata di Sar-
mati, salvó la provincia, mérito l'amor del 
soldati, e provocó r invidia della Corte ( 2 ) . 

( 1 ) Pacato paragona e f i i c c e í f i v a m c n t e p r e f e r i f c e l a 
g i o v c m í i ái T e o d o i i o a l i a m i l i t a r educaz ione d ' A le lTan . 
d i o , d ' A n r i i b a l c e de l fecondo A f i i c a n o , i q u a l i a y e v a n 
m i l i t a r o , c o m ' cíTo , f o t t o i l o r g e m t o r i s X Í I . 8 . 

( 2 ) A m m i a n o fa m e n z í ó n e d i quefta v i t t o r i a che tu 
p o r t ó : Theodojius Juni%r Dux Mefiac prima efíamtum la-
nagine júven'n , princeps pofiettperfpe&ijfimus. I I medesJ'mcr 
f a t t o s' at tefia da T e m i f t i o e da Z o s i m o í ma T c o d o r e t o 
1 . V . c , 5 . , che v i aggi-.ingc a l cune c u r i o f e c i r c o ñ ' a n s i e , 
l ' i p p l i c a m a i e a p r o p o s i t o a l l e m p o d t l l ' i n t e r r e g n o , 
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l a siia nascente fortuna ben presto decadde 
per la disgrazia e per l'esecuzionedeil'illastre 
Sao padre,' e Teodosio rice vé come un favore 
la permissione di ñtirarsi a fafe una vita pri
va ta nella nativa sua Provincia di Spagna. Ei 
dimostró un fermo é moderato carattere nella 
calma, con cui s'adatto a questa nuova situa-
zione * 11 suo tempo era quasi ugualmente di-
Viso fra la cittá e la campagna; lospifito, che 
aveva animato la sua condotta pubblica, si fe-
ce conoscere anche rtelP attivo e premuroso a-
dempimento di ogni dover socialej e con van-
íaggio applicossi la diligertza del sol dato a mi-
gliorare i l vasto suo patrimonio ( 1 ) , 'che era 
fra Vagliadolid e Segovia in mezzo ad un ferti-
le territorio tuttavia famoso per la piü squisj-
ta^razza di pecore ( 2 ) . Dagl'innocenti ma 11-
íili lavori delle sue possessioni Teodosio in me-
no di quattro ruesi fu trasferito al trono dell* 
Impero Oriéntale; e tutta la serie dell' istoria 
degli uomini non potra forse somministrare un 
esempío simile d'innalzamento neü' htesso tem
po si puto e si onorevolp. I Principi, che ere» 

C O P a c a t o , ln f*ntg. vtt. XWq. , p r e f c r i f ce ¡a v f t a 
í u f t í c a d í T e o d o s i o a que! la d i C i n c i n r a t o : r una esa 
ef fe t to de i l a f c d t a , l ' a l t r a d e l l a p o v c r r i . 

Ca; M . d ' A n v i l l c , Geogr. Une. Tom. I . p . s s . , ha 
ftíTato U s í t a a z i o n e d i Cauca o Coca n c U ' a n t i c a p r o v i n c i » 
d> G a l i z i a , i a c u i Z o s i m o ed Idast io haar jo j Q f t o Ja a s , 
«cita o i l g g t í i m o n i o Ü T e o d o s i o . 

Q % 

• Ü 
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ditano pacificamente lo scettro dei loro padri ' 
pretendono e godeño un diritto legittimo tan! 
to^piú sicuro, quanto e assolutamente distinto 
dfi meriti del lor carattere personale . I sud. 
d i t i , che in una Monarchia o ín uno stato po' 
polare acquistano la suprema potestá , possono 
elevarsi colla superioritá del genio o della vir-
tu sopra i loro simili; ma rare volte la loro 
virtü é libera dall'amblzione, e frequentemen-
te la causa del candidato, che ottieneil suo in
tento s é macchiata dalla colpa della cospira-
zione o della guerra civile . Eziandio in que' 
Governi, che permettono al Monarca regnante 
di nominare un collega o successore, la parzk-
le sua scelta, nelia quale possono influir le piu 
cieche passioni, é spesso diretta ad un indegno 
soggetto, Ma la piu sospettosa maíignitá non 
pote attribuire a Teodosio nell*oscura sua solL 
tudine di Cauca gli artifizj, i desiderj, e nep-
pur le speranze d'un ambizioso político; ed i l 
tiome stesso dell'esule da gran tempo sarebbe 
andato in dimenticanza , se le veré e distinte 
yirtú di ¡ui non avesser lasciato una profonda 
impressione nella corte Imperiale . I I sublime 
suo mérito nel tempo della prosperitá non si 
era curato ; ma nel le pubbliche angustie fu 
generalmente riconosciuto e sentito . Qual fi-
ducia mai non doveva esser posta nella sua in-
tegrita, mentre Graziano poté fidarsx, che un 
pietoso figíio per amore della Repubbíica per-
donato avrebbe l'uccisionc del padre! Qual es-
pettazione dovevasi avere della sua abilita per 
sostener la speranza , che un solo uomo potes-

se 



DeÍ¿3 Impero Romano. Cap. XXVI. j o í 
se salvare e restaurar V Impero dell' Oriente ! 
Teodosio fu decorato deila porpora nell' armo 
trentesiraoterzo de!la sua etá. I I volgo guarda-
va con ammirazíone la virile beliezzadeíla fac-
cia e la graziosa maestá del la persona di í ui i 
che si compiaceva di paragonare con le pittu-
re e medaglie deU'Imperator Trajano ; mentre 
gl'intelligenti osservatori scuoprivano nelie sue 
quaiitá del cuore e dello spirito una ben piA 
importante rassomiglíanza ali' ottimo ed al piü 
grande frai Principi Romani. 

Non senza i l piü sincero displaceré debho sua p r u -
adesso prender licenza da un'esatta efedeígui- dente' «• 
da, che ha composto l'istoria de'suoi tempi ft*li" 
senza secondare i pregiudizj e le passioni che ndJa0"* 
ordinariamente agiscono sullo spirito di uno 
scrittore contemporáneo. Ammiaño Marcellino Got,ca' 
che termina i'utile sua opera con íadisfatta e 
con la morte di Val ente, raccomanda i l sog-
getto piü glorioso del seguente regno al fresco 
vigore ed all'eloquenza del la nuova generazio, 
ne ( i ) . Ma questa non fu disposta ad accet-

( r ) U d i a m o A m m í a r i o mcdes imo : M«c Ut miles qucn. 
iam & Gractís, a, prínctpatü Cefarts Nerva éxsrfus á i . 
uftjue Valentis interritum pro ulrlum expUcavl mtnfuf& , 
nunquán, út arUtrer , fcíéns filentio aufus corruwpére vel 
ntndaclo . Scrlhant reliqua. potlores atats doftrinlfqüe fio-
nntes.jQufs Id , 0 llbuerlt, aggrefaros froducere llnguas 
e-i myorrs ̂ monto fitlos : A m m i n n . X X X I . 16. I p r i t n i 
t r e d i c i l i b i í , che fono u n ' e p i t o m e f ü p e r f i c i a l c d í d u g e n » 
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{<$ iftorU della dsúadenza 
tarne i l conslglio o ad imítame 1* esempio ( i ) ^ 
e nello studio del regno di Teodosio noi sia-
mo ridotti ad illustrare la parzial narrazione 
di Zosimo con osean barlú mi di frammenti e 
di croniche, col figurato stiíe della poesía o del 
panegírico j e col precario a]uto degli Ecclesia-
stici, che nel calore della fazion religiosa son 
portati a trascurare le virtü profane della sin* 
ceritá e della moderazione. Consapevole di ta , 
l i svantaggi, che continuarono ad involgereuna 
parte considerabile dell' istoria della decadenza 
e rovina del Romano Impero, lo cammmer6 
con dubbiosi e timidi passi. Puó affermarsi pe» 
m ardidamente, che non fu mai vendí cata la 
battaglia d* Adrianopoli da veruna segnalata o 
decisiva vittoria di Teodosio contro i Barban ; 
e 1" espressivo silenzio dei venali oratori di lui 
si pu6 conformare dall' osservazione del lo stato 
e delle circostanze dei tempi. La f'abbrica d'un 

po-

t o c í n q u a n t a f e t t e a n n í , o r a f o n o j p e r d i i ü s g l i u l t i m í d i - , 
c i o t t o , che « o n c o n t c n g o n o p i u d i v c n t i c i n q u c ann i i 
c c n f e r v a n o ancora una c o p i o f a c d a u t e n t i c a fioria de* fuo 

t c m p ' . . Mi 
( ó A n j m i a n o fu 1* u l t i m o f u d d i r o d í ' R o m a , che 

c o m p o n e l í e u n ' i f t o i i a p ro fana i n l i n g u a L a t i n a . L* O r i e n t e 
n e l fcc ' - lo á " p o p r o d u í T e a l c u n i f t o r i c i r e t o r i , c o m e 
Z o s j t n o , O ü m p i o d o r o , M a l e o . C a n d i d o ec. V e d . Voíf io 
de Hifier* (irte, h U , e, 18. Df Hlfiar, Latín, l , I I , c, 



JZeU* Impero Komano. Cap, XXFI. 10$ 
potente Impero, che era sorto mediante i tra-
vagli di piu secoli, non poteva rovesciarsi daU 
la disgrazla di una sola giornata, se la forza 
fatale dell' immaginazione non avesse esagerato 
la vera misara della calamita. La perdita di 
quarantamila Romani, che perirono neile pia-
nure d'Adrianopoli, poteva presto ripararsi nei
le popolate provinde deli'Oriente, che conté-
nevano tanti milioni di abitatori. I I coraggio 
d'un soldato é la qualitá piú a buon mercato 
e piu comune della natura umana; ed una suf-
ficiente perizia d'affrontare un nemico indisci-
plinato poteva in breve acquistarsi mediante 
la cura dei Centurioni , che eran restati in 
vita. Se i Barban s'erano impossessati dei ca-
valli e delle armi dei vinti loro nemici, le 
copióse razze della Cappadocia e della Spagna 
somministrar potevano dei nuovi Squadroni di 
cavalleria; i trentaotto arsenali dell'Impero e-
rano abbondantemente forniti di magazzini di ar-
m¿ offensive e difensive; e la ricchezza dell* 
Asia potea sempre concederé un ampio fondo 
per le spese della guerra. Ma gli effetti, che 
produsse la battaglia d' Adrianopoli negli animi 
dei Barbad e de*Romani, estesero la vittoria 
de* primi, e la disfatta de'secondi molto al di 
lá dei limiti d'una sola giornata. Si udiunCa-
pitano Gótico protestare con insolente mode-
razione, che quanto a se era stanco della stra-
ge; ma si maravigliava come un popólo, che 
fuggiva d'avanti a lui come un branco di pe
care, ardisse ancora di disputargli i l possesso 

dei 
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204 Istma delta áecadenia 
dei proprj beni e delle Provincíe ( i ) . Gil 
stessi terrorl, che aveva sparso frai le tribi^ 
Gotiche i l nome degli Unm, Serano inspirati 
daLiormidabil nome dei Goti fra'suddki ed i 
soldad dell'Impero Romano ( 2 ) . Se Teodo-
sio avesse precipitosamente raccolto le sparse 
sue truppe, e le avesse condotte in campo a 
fronte d'un vittorioso nemico, i l suo esercito 
sarebbe restato vinto dai proprj timori, e non 
si sarebbe sensata i'imprudenza del Capítano 
per la mancanza di buon successo. Ma il \Gran 
Teodosio, titofo che onorevolmente si mérito 
m quest!importante occasione, si condusse da 
costante efedel custode dellaRepubblica . Pian-
to. 1 snoi principan quartieri a Tessalonica ca-
pítale della Diócesi di Macedonia ( 3 ) di do-
ve poteva osservare gil 'irregolari movimentl 
tiei Barban, e diriger le operazioni dei suof 
Luogotcnenti dalle porte di Costantinopoli fi
no ai lidi deli'Adriático. SI rinforzarono le 
guarnigioni e fortificazioni delle cittá; e le 
truppe, neile quali fu ravvivato unsentimenm 

a - o ed e f a m m s t o q u t f t o p a f i b j ma fenza f a r n t o de l 
f ü k m o n f Hlft. des Ewper. Ton,. V. p. 1%3 non avre 
" f ! P o t u r o f e o p n r e un aneddo to flonro i n u n o flr-no 

T r ^ Z ^ T ^ y irra!Í ^ ^ z i o n i . i n d i n - z z a t d " r r e d s ^ a t o r d A n t i o c h i a 3d una g iovane vedova 
C ) E u n a p . hi Excerpt. Legat. p. z j 
CO Ved G o t o f r e d . Croml. delh Leer! , c*d, Tt9d 
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ñetrImperó Romano, Cdp. XXFI. íof 
cTordine e di disciplina, ripreseto insensibil-
mente eoraggio per la speranza della propria 
salvezza. Da questi sicuri posti arrischiaronsi 
a fare delle frequenti sortite su' Barban , che 
infestavano 1* adlácente campagna j e siccome 
rare volte peírnettevasi loro i ' attacco senza 
qualche decisivo vantaggio o nel terreno o nel 
numero., le loro imprese furono per lo niu for
túnate, e presto restarono persuasi per la pro
pria esperienza del!a possibilita di vincere gV 
invlnclbUi loro nemici. Appoco appoco riuni-
ronsi In piccole ármate i distaccamenti di quel-
íe divise guarnigioni 5 si proseguirono i mede-
simi cauti passi a forma d' un esteso e ben 
concertato piano di operazioni; iquotidiani suc-
cessi accrescevan forza e coraggk) alie ármi Ro
mane, e ¡'artificiosa diligenzádeli'Imperatore, 
che faceva circolare i piii favorevoli ragguagli 
degli avvenimenti di guerrá , contribuí a domar 
l'orgoglio dei Barban ^ e ad animar le speran* 
ze e l'ardire dei proprj sudditi • Se in luogo 
di questi deboli ed imperfetti delineamenti, si 
potessero con esattezza rappresentare i consi-
gli e le azioni di Teodosio in quattro succes-
sive campagné, vi é ragione di credere, che 
la consumata perizia di Ini meriterebae l'ap-
plauso d'ogni militare lettore* Le dilazioni di 
Fabio avevano anticamente salvato la Repúb
lica í e mentre gli splendidi trofei di Scipio-
ne nelía campagna di Zaina tirano a seglioc-
th) della posteritá, gli accampamenti elemar-
cie del Dittatore frai colli della Carapania hanno 
bu ben glust© diritto aquelFlndipendente eso« 

t u 



to6 Istóría delia decadenza 
Üda fama, che i l Genérale non é costretto a 
dividere né con la fortuna né con le trup. * 
pe. D i tal sorta fu i l mérito ancor diTeodo, 1 
sio^e la debolezza dei suo corpo} che fu mol. 1 
to inopportunamente attaccato da una lunga • 
e perico!osa malattia, non poté opprimere il \ 
vigore della sua mente, o deviarne l'attenzio. 

. . . fte dai pubblico servigio ( i ) . 
r i di'sfTf. p La Jiberazione e la pace delie provincle j 
ta , e Romane ( 2 ) fu opera piü della prudenza che I 
fommis. del valore; la prudenza di Teodosio fu secón.1 . 
sionede' data dalla fortuna; e l'Imperatore non mancó| ¡ 
A n , j 7 9 . mai di trar profítto e vantaggio da ogni favo.' , 
3Sz. revolé circostanza. Finattanto che i l superior I , 

genio di Fritigerno conservó l'unione, e dires. , 
se i movimenti dei Barban, la loro forza fa ¡ 
capace della conquista d'un grande Impero, i 
La morte di quell'Eroe predecessore e maestro 
del famoso Alarico, liberó un'impaziente mol-
titudine dairintollerabile giogo della disciplina 

e del-

-

(1) M o l t i f c n t t o x ! fi f e r m a n o a lTai n e l l a ma la t t i a e 
« e l l a l u n g a d i m o r a d i T c o d o í l o a T c í T a I ó n i c a . Zofimo 
f e r d i m i n u i r l a fuá g l o r i a ; G i o r n a n d c f e r f a v o r i re i 
G o t í e g h A u t o n E c c l e f i a í l i c í per dar l u o s o a i fuo Bat. 
í e í i m o . D 

( 2 ) Sí j a r a g o n i T e m i f l i o Orat. X I V . p. Con z c 
fimo 1. I V . p . a j a . c o n G i o r n a n d e c. X X V I I . p. 649. e 
c o l p r o h í T o c o m m e n t o d i M . de B u a t . H!fi. des Peupl. 
J.*m' VI' t- 4 7 7 - 5 5 2 . L e C r o n i c h c d ' I d a z i o e d i Maree! . 
U n o a l l u d o n o m . t e r m i n i gene ra l ! a magna c,rtam\n* , 
magna m u l t a q u e r<tl;a% I duc e p i t e t i n o n f o n o da con-
c i l i a r f i f i c s í m e n t c , 



Detrimpero Romano, Cap, XXFI. 107 
e de!la discrezíone. í Barbar!, che s'eran te^ 
ñutí in freno dalia sua autoritá, s'abbandona-
rono ai dettami delie loro passiont; e queste 
di rado erano coerenti o unífonni. ün 'a rmata 
di conquistatori si divise in molte disordinate 
bande di selvaggi ladroni; e ía cieca ed irre-
golare lor furia non fu meno dannosa a loro 
xnedesimi che ai nemici. Si vedeva la eattiva 
loro disposizione nel dlstrugger che essi face-
vano qualunque oggetto, che non avévan for-
ga di trasportare o gusto da godere; e spesso 
consumarono con improvvida rabbia ie raccoL 
te o i grana] s che poco dopo divennero necessa-
rj alia lor sussistenza. Eccitossi uno spirito di 
discordia fra quelle indipendenti nazioni e t r i -
bá , che non s' erano unite che per mezzo dei 
vincoli d' vma libera e volontaria alleanza. Le 
truppe degli Un ni e degli Alan! dovevan natu
ral mente rinfacciare a' Goti la fuga; e questi 
non eran disposti ad usar con moderazione i 
vantaggi della fortuna: non potea piú lunga-
mente restar sospesa 1* antica gelosia fra gil 
Ostrogoti ed i . Visigoti; ed i superbi Capitani 
tuttora si rammentavan gl'insulti e leingiurie 
che si eran fatte reciprocamente, allorché la 
nazione trovavasi ai di lá dei Danubio. 11 pro-
gresso del le particolari fazioni abbatteva ilpiú 
general sentimento deiranimositá nazionale; e 
gli ufSziali di Teodosio avevan ordinedi com
prare con liberal! don! e promesse la ritirata 
o i servigi del malcontento par tito. L'acquisto 
di Modar, Principe del sangue reale degli A-
mali, diede un ardito e fedel campione alia 

par-



2 o 8 Imria delta decadenza 
parte Romana. L'illustre dlsertore ottenne sr, 
bito i l posto di Genérale con un importante 
comando; sorprese mfarmata di suoi naziona. 
i i , cije erano imraersi nei sonno e nei vino • 
e dopo una crudele strage degíi attoniti Goti 
torno con un'immensa preda equattromilacar 
n al campo Impedale ( i ) . Nelle mani d'un 
abi político i me22i piú differenti si possono 
uti mente dirigere ai medesimi fini ; e la pace 
deU Impero che era stata prevenuta dalla di-

^^e e S\ C 0 I T daIla riunione de'Gotl. A, 
Wral i "narico>. 11 quaIe era stato paziente spettatore 
d-Atna . « í quegíi straordinarj avvenimenti alia fine 
^ c o dell'evento delle armi fu tratto dagíi osan 

^n . nascondigíl dei boschi Caucaland. Egli nonesL 
to piu a passare il Danubio, cd una parte 
molto considerabile dei sudditi di Fritigerno 
che aveva giá provato gli incomodi deli'anari 
chía fácilmente s'indusse a riconoscer per Re 
im Gmdice Gótico, del quale rispettava la na. 
scita e spesso aveva sperimentato l'ábiíitá 
Ma I eta avea raffreddato I'ardente spirito d; 
Atananco; ed invece di condurre i l suo pono, 
lo al campo di battaglia e della vittoria die-
de orecchio prudentemente alF opportuna' pro. 
?o0S1 T ? o l Un 0tl10reV0Íe e ^ « ^ o s o tratta. 
k0- íeodosioJ che conosceva i l mérito ed i ! 

PO-

G o t i , GICCI í n o d e r n 5 e f i " f i a p p l i c . n o d 



D¿trimpero Romano, Cap, XXFI, 109 
potere del suo nuovo alicato, condiscese ad hi-
contrarlo alia distanza di piu migíia da Costan-
tinopoÜ; e lo tratto nella citta Imperiale con 
la confidenza d' un amico e colla magnlficen-
za d'un Monarca. „ I I Bárbaro Principe con 
„ curiosa attenzione osservo la varietá degli 
„ oggetti, che a se traevano i suoi occhj , e 
„ finalmente proruppe ín questa sincera e 
p patética esclamazione di maraviglia . Ades-
„ so io miro, ció che non avrei mal credu-
., to, le glorie di questa Capitale stupenda 
„ E girando attorno gli occhj vide ed am-
„ miró la dominante situazione del la citta, la 
„ forza e bellezza delle mura e dei pubblici 
„ edifizj, i l capace/porto coronato d' innume-
„ rabili navi , i i continuo commercio di re-
„ mote nazioni , e le armi e la disciplina 
„ delle truppe . In ve rita], proseguí Atanari-
„ co, i ' Imperator dei Romani é un Dio so-
?J pra la térra ; e 1' uomo presontuoso , che 
M ardlsce d*alzar la mano contro di luí , é reo 
a del proprio sangue ( 1 ) . I I Gótico Re non 

s, po-

( i ) _ A l L e t t o r c n o n d i f p i a c e t a d i vedere l e pa ro le 
o t i g i n a í i d i G i o r n a n d e o d e l l * a u r o r e che e g l i t r a f c i i v e : 
Reglam urhem ingrejfus eji , mlraafijue , tn ( i n q u i t ) cer~ 

quod fupe i»credulus audiebam , famam vidtUctt tante 
whis . Et htic illuc oculos velvens nunc fitum urhls com. 
mmtumque aAvium , nunc mee ni a clara profpetíans mlratur 
f.)fulofque diverfarum gentlum quafi f»nte in uno e di-
vsrfis PzrtlhtiS fc&pitrhnts unda fie quoyue mllhem órdU 

i 



t í o tsUm delta decadema 
s» poté gocíer hmgamente di quell'onorevole e 
splendido trattamento, e poiché ia temperanza 
non era la virtú delía sua nazione, giustamen. d 
%§ si puo sospettare, che ¡a mortale malattia n 
di lui derivasse da'piaceri degl'Imperial i ban- ÍÍ 
chettí, Ma ia política di Teodosio trasse utí 
piü solido vantaggio dalia morte, di quel che 
avrebbe potuto aspettare da! piü fedeli servi. 
| j del suo alleato . Con solenni ceremoníe si 
íece i l funeraíe d' Átanarico nella capitale 
dell' Otiente ; fu eretto un magnifico monu. 
mentó alia sua memoria; e tutta l'armata di 
lui vinta dalla liberal cortesía e dal decente 
lutto di Teodosio s'arroló agii stendardi dell' 
Impero Romano ( i ) . La sommlssione d'un 
corpo di Visigoti si grande produsse le piú sa- c 
íutevoh conseguenze; e 1'influenza delía for- t 
za, della ragione e della corn zione riunitein- r 
sieme divenne sempre piü potente ed estesa . j 
Ogm Capitano indipendente aflPrettossi a fare ] 
un trattato a parte peí timore che un ostinato . 
indugio non i'esponesse solo e senza dlfesa al- < 

natum «fy,tt,ns . D e n , J n q u i t , efi fine duhh terrena M 
f e r i a r , & qulfquis adverfus eum manum mover It , ¡pft 
[u, fangn iKh rtut ex.fiit G i o r í i a n d e c. X X V I I I . p. 6<0. 
pa f l a a far raenzione de l .'a fuá m o r t e c d e i f u o i f u n e r a l i , 

( D G l o r n a n d e c. X X V I I I . p. 6,0. A n c h e z o f i m o 1 
IV. p. c c o f i i e t t o a Jodare Ja gene ro fita d i T e a 
dof io t m i onoxereJc pcx tSo , c vantag^iofa gd fub 



beiP Impero Komano'. Cap. XXFL t i l 
é |a vendetta o alia giustizia del vincitore . Si 

n I puo fi§sare la data deila genérale o piuttosto 
i . dell'ultima capitolazione dei Goti aquattroan- / j j . ^ 
ia ni, un mese e venticinque gíorni dopo la dls-
n- fatta e la morte dell'Imperator Valente ( i ) . 
m Le Provincie del Danubio erano g l á sol- i n v a f i o -

le, leíate dairopprimente peso dei Grutungi o de-
i . i gli Ostrogoti mediante la volontaria ritiratad' ¿ J ^ , 
si Alateo e di Safra ce, lo spirito inquieto dei qua- t t m g i o 
le l i avevagli mossi a cercar nuove scene di ra- fia 0- , 
a., pina e di gloría . 11 distruttivo lor corso era Q r ° ¿ o t ' 

difetto verso i'Occidente; manoidobbiamcon- 3s<?/ 
tentará d' un'oscura ed ímperfetta cognizione 
delíe varié loro avventure. Gli Ostrogoti spin-
sero varíe tribu Germaniche neíle Provincie 
della Gallia; conclusero e tostó violarono im 
trattato coll'Imperator Graziano; avanzaronsí 
nelle incognite regioni del Nord; e dopo uno 
spazio di piú di quattro anni tornarono con 
maggiori forze alie rive del basso Danubio , 
Avevan reclutato i piü feroci guerrieri dejja 
Germania e deila Scitia; ed i soldad o alme
no gli Istorici del 1'Impero non conoscevan piú 
il nome e gli aspetti del primi loro nemici 

( O -

( i ) I b r e v i ed a u t e n t t C t c e n n í , che s i t r o v a n o n e i 
$áfit d ' I d a a i o Chron, Scalig. p . 52- f o n m a c c h i a t i d a l l a 
paltion d i u n c o n t e m p o r á n e o . L ' o r a z i o n e quaranccs ima d i 
Temi f t i o é u n c o m p l i m e n t p a l k f a s ? e d a l C o a f o l e £a . 



112 Istorla deüa decadenza 
( i ) • I I Genérale, che comandava íe for2e 
terrestri e marktime della frontiera del la Tra. 
da, tostó s'accorse che la propria superiorkj 
sarebbe svantaggiosa peí pubblico servigio • e 
che i Barbar! spaventati dalla presenza dellesue 
flotte e legioni avrebbero probabilmente diffe. 
rito ií passaggio del fiume fino al prossimo U 
yerno. La destrezza delle spie, che esso man. 
do nel campo dei Goti, attiro i Barbari in una 
rete fatale. Si lasciarono persnadere, che me. 
dlante un ardito tentativo avrebber potuto sor. 
prendere nel silenzio e neiroscuritá della not. 
te l'addormentato esercito dei Romani; e h 
precipitosamente im barca ta tutta la moititudi. 
ne in una flotta di tremilacanotti ( i ) . I vú 
bravi^ fra gli Ostrogoti conducevano la van. 
guardia: i l corpo di mezzo era composto del 
nmanente dei loro sudditi e soldati; e íefem. 
mine {eá i fanciulli seguivarto con sicurezza 

nel-

Cr) E5vss to TxtSwv iras-rv «tymTtiv, Gente ScltUá 
tgnotA a t u t t í : Zoñm. i . I v . p. Z52. 

O ) lo fono autorizzato dalla ia2íonc cda!!' cfcmpio 
Us te d un f0i dlhtr0t de¡ Barbarj ^ clie fono a!beri 
van ,n forma di battel.W, w X ^ í { ^ / W ^ i 
frarhettgndo can una mvhlíudine di monoffuli: ZO.'im. llb< 
IV. f. 2 S J . 

^«Tí Danuhiur» quondam tra.na.re Gruthungl. 
In llmrcs frege re nemus : ttr mllle ruebant 
Per fipsjiura plent cunéis irnmanlhus a l a i . 

Chüiiap, in IX» Cons. Hcrt szj. 
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nelU retroguardia. Era stata sed ta una notte 
setóa luna per eseguire i l disegno; ed era no 
quasl glunti alia sponda merídionaie del Da
nubio con la ferma ti duda di trovare un fa-
cile sbarco ed un campo non gaardato. Ma s* 
arresto ad un tratto i l progresso dei Barbarl 
da un ostacoio inaspettato, vale a diré da una 
tríplice fila di navi íbrtemente connesse 1' una 
coll* aitra, che forma vano un' impenetrabil ca-
tena di due miglia e mezzo lungo i l fiume . 
Mentre tentavano essi di aprirsi per forza la 
strada in un disuguale combattimento, fu op- ** 
presso i l lor destro flanco dalí'irresistibile at-
tacco d'una flotta di gal ere, che erano spinte 
giíi peí fiume dalla forza insieme dei remi e 
dclla córreme. I I peso e la velocita di quelle 
navi da guerra ruppe, getto a fondo, e dis
perse i rozzl e deboli canotti del Barbar! : i l 
loro valore fu ineíficace; ed Alateo Re o Ge
nérale degli Ostrogoti peri con le brave sue 
truppe o mediante la spada dei Romani , o 
nelle acque del Danubio, L'ultima divisione 
di queirinfelice flotta poteva riguadagnare l" 
opposto lido; ma i'angustia ed il disordinedel-
la moltitudine la rendé incapace d' azione e di 
consiglio ; e tostó implorarono la clemenzadei 
vittorios! nemici. In questa occasione ugual-
mente che in mol te altre é difficile di conci
liar le passioni ed i pregiudizj degli scrittori 
del secólo di Teodosio. I I parziale e maligno 
Istorico, che altera qualunque azione del suo 
regno, asserisce, che l'Imperatore non com-
parve nel campo di battaglía, finattanto che I 

TOMO V I H . H Bar» 
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• 1 Í 4 Istorta della decadenza 
Barbar! non furon vinti dai valore e "dalia con. 
dotta di Promoto sao luogotenente ( 1 ) . ]> 
adulante Poeta, che celebró nella corté d'O. 
norio le glorie del padre e del figlio, attribui. 
sce la vittofia al personal valore di Teodosio' 
e quasi vuole insinuare che i l Re deglí Ostro' 
goti fosse ucciso per mano dell'ImperatoreCa), 
Si potfebbe forse trovare la veritá dell' istoria 
in un giusto mezzo fra questé estreme e con. 
tradittorie asserzioni. 

stabiií. 11 trattato origínale, che fisso lo stabili. 
menta mentó del Goti, che assicuró i lor prlvilegj, 
rel ia0" f ne determinó le obbligazioni, servirebbe ai 
Tracia e iUustrare la storia di Teodosio e de' suoi suc. 
riel!'A- cessori. La serie di questa non non hacheim. 
JÍJ.JSS.* Perfet:tarnent.e conservato lo spirito e lasostan-

' za di quel singolare accordo ( 3 ) . Le deva-
stazióni della guerra e della tirannia prepáralo 

ave-

( 1 ) Zesimo 1. I V . p, 252 .^55 . Et troppo fpeíTo di. 
moñra la fuá fcarfezza di giudizío dcturpando le piíi 
ferie fue narrazioni con mínate cd iríciedibíli circo-
ftanze. 

( 2 ) . . sAdathal Regís ofitrm retullt , „ . 
V, 6. Le fpoglie opime eran quelle che un Genérale Ro, 
mano pofea guadagnare folamentc fopra un Re o un 
Geoefsle nemico uccifo da cíTo con le proprie maní ; e 
neí fccoli vittoriosi di Roma non fe ne conrano pií; di 
íre cfempj. 

Cj) Ved. Temiftio Orat. X V I . p. a i r . Claudia no ití 
£utrop. ] . 11. p. 152. fa mcnzione della Colonia Fri . 
gla . . . . Oftrogothis colitur mlxtífejtte Gruthungis Phryxj 
*ger , e quíndí palla a' nomínale il Páttolo c 1' í t m o 
fismJ della L i d i a . 
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svevano mol t i ampj tratti di fertile ina incoí-
to terreno per uso di quei Barbari, che non' 
ísdegnano d'esercitarsi nell'agricoltura. Fu po
sta una Colonia numerosa di Visigoti nella 
Tracia* i l resto degií Ostrogoti si trapiantó 
nella Frigia e nella Lidia: si suppli agí' im-
mediati loto bisogni con una distribuzione 5 
che loro si fece di bestiame e di grano 5 e se 
ne incoraggi 1'industria iii futuro mediante un7 
esenzione dai tributi per un certo numero di 
anni. 1 Barbari avrebbero meritato di provare 
la pérfida e crudel politica della Corte Impe
riales se si fossero contentati di esser dispersí 
per le Provincie. Essi chiesero ed ottennero 
separatamente il possesso dei villaggi é distret-
ti assegnati per loro abitazione ̂  ritennero sem-
pre e pfopagarono i l lingüaggio ed i costuml 
loro nativij sostennerd in señó deí dlspotismo 
la libertá deí doméstico loro goVerno ^ e íico-
nobbero la sovfanitá deirimperatóre sertzasot-
.toporsl al 1'inferior giurisdiziorte deíle leggi e 
dei fflagistrati di Roma. Fu sempré perme'SSO 
ai Capi ereditarj delle tribá edellefamiglie di 
comandare ín pac^ ed in guétrá 1 lord segusu 
ci; ma fu abolitá la dlgnitá fealé, ed i gene-
rali dei Gotí efano eletti é rimoási ad arbi
trio delí'Ifflperatoré. SI mahtenne al servizío 
continuo dell'Impero d'Oflenté un'áflliata di 
quaranta mil a Goti; queste superbe truppe ^ 
che prende^arto i l nome di Poedefat^ ó allea-
íi, si distinguevano per le aüfee loto coilane, 
per la generosa paga, e pei lucfosi priviíegí , 
che avevano« S'accrebbe i l nativo íoro <?órag-

H % gio 



116 Istoría delta dscadenzít 
gio per V uso delle armi e per la cogtiizton 
de!la disciplina, e mentre la Repubblica era 
difesa o minacciata dalla dubbiosa spada de! 
Barbar i } ven ñero finalmente ad estinguersi ne-
gii animi dei Román i le ultime scintilie del 
fuoGó militare ( i ) . Teodosio ebbe la destrez. 
?3 di persuádete al suoi alleati, che le condi, 
úanl di pace, che aveva estorto da esso la ne. 
cessitá e la prudenza, non erano che volonta-
rie espressioni della sua sincera amicizia per 
la nazione dei Gotl ( 2 ) . Si cppose poi una 
maniera diversa di difesa o d' apología alie que. 
relé-del popólo, che altamente censura va tal i 
vergognose e pericolose concessioni ( 3 ) . Si d i 
pinsero col piu vivi colorí le calamita della 
guerra j e diligentemente s' esagerarono i pru 

mi 

f 1) Si parrgonino fra loro GÍoiaande, c.'XX, s 27. che 
«ota la condicione ccl i l numero dei confederan Gotici , 
Zofimo 1. IV . p. 258. , che fa mencione degli altri loro 
«ol lar í , e facato tn Paneg. ves. X I I , 37. , che applaudi-
íce con faifa o ftolta gioja alia difciplina c bravura loro, 

(2) Amatar paeis generif^ue Gothorum , Qiiefta h la lo. 
de, che gli ás l 'Ií iorico G o t o , c. X X I X , che rapprefen. 
ta la fuá nazione come conipollo di uomini pacifici kn-
ti alia collera e pazíenti delle ingmrie. Secondo T . l i -
vio i Romani conquiflarono il mondo per difcndcrlo . 

( j ) Oltrc le parziall invettive di Zoíimo ( fempre 
malcontento dei Principi Críftiani ) vedaníi le gravi rap. 
prefentanze, che sinefio indrizza all'Imperatorc Arcadia 
( di Megno ¡>, 2 ; . z 6 , Ed>t. Petav.) , I l ñlofofo Vefcovo 
di C'rcne era vicino abbafianza per giudicare, ed abba-
fíanza lontano pcx cíTei tentato dal t imóte e dalTadula. 
zionc, \ 
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mi sintomi delia testauraziou del buon ordine, 
del!'abbondanza e della sicurezza. Gii avvoca-
ti di Teodosio aífermar potevano con qualche 
apparenza di veritá e di ragione, che era ini-
possibile d'estirpare tante bellicose tribu j ch1 
eranto ridotte alia disperazione per la perdita 
del nativo loro paese; e che i ' esauste Provin-
cie si sarebbero sollevate da un fresco sussL 
dio di soldati e di agricoltori. í Barbari ave-
vano sempre un acerbo ed ostile aspetto; roa 
1' esperienza del passato poteva incor aggir la 
speranza3 che avrebbero acquistato in seguito 
T abitudine deír industria e dell' obbedienza 
che si sarebber civil izzati i loro costumi daí 
terapo, daU'educazione e dalla forza del Cri-
stianesimo; e che la loro posteritá si sarebbe 
sppoco appoco incorporata nel popólo Roma
no ( 1 ) . 

Non ostanti questi speciasi argomenti e ^¡.l1 ]QS 
queste forti speranze , ogni occhio illuminato msnú. 
chiaramente vedeva, che i Goti sarebbero lun-
gamente restad nemici, e ben presto sarebber 
divenuti conquistatorl del Romano Impero. 11 
rozzo ed insolente loro contegno esprimévá i l 

di* v 

CO fcmiftso, Órttt. XVÍ. p. i i i , i í i ^ , cómgofé tíft* 
elaborafa e ragtonevoíe apología, che ^er aírtb non h 
eíenee dalle puení í ta deila Greca rettórica ¿ Orfeo pete 
folo allet-tare !e beftie fclvagge dellá Tíacia ; ma Teodo-
fio ifleanto gli uo'ffiini e le áoúñt i dai predecefsSti del 
quali Orfeo tíd Tifteílb íuogo era áato fattO l á ^ e a z í , 

G i 



n Z Istoria delia decadenzet 
disprezzo, che avevano dei cittadini e del pro. 
vin,cialí? che impimemente insultavano ( i ) ; 
Teodosio fu debitore del buon successo delle 
sae armi alio zelo ed al valore dei Bar barí 
rna era precaria la loro assistenza^ e quaiche 
yolta furono indottl da una ribelle ed inco. 
stante disposiziorie ad abbandonare i suoi sten, 
dardi nel momento, m cui vera maggior bi-
sogno del loro servigio, Nella guerra civile con-
trq Massimo un gran numero d| disertoriGoti 
si rltiré nelle pal adose terre della Macedonia ; 
sacchegglarono le adjacentiProvincíé, ed obbli. 
garon l'intrépido Monarca ad esporre la pro* 
pría persona, e ad esercitar la su a forza per 
SOpprimere la nascente fiamma della ribellione 
( 2 ) . Le pubbliche apprensionl venivanocon» 
fermate dal forte sospetto, che quei tumulti 
pon fosser reffetto, d'uti accidéntale trasporto, 
ma U resultato 4'un profondo e premeditato 
disegno. Si credeva generalmente, che i G o -
t i ayessero sottoscrittp i l trattato di pace con 

un' 

O ) Coflantinopoli fu privato per irczzo giorno deU 
Ha piibblica difiribugione d i pane per efpiar 1' occifione 
4'ÜO (olfato G ó t i c o ; xvüvrí^ ro EnuSíKoP 
(aver amn?s?,zatQ uno Scita ) fu M delitto del popólo , 
Liban , Qrat, Vil, p. 394. Edlt. Afore/. 

Ca) Zotim. t. I V . p. 3 ^ 7 - 2 7 1 , Eglf iacconta una lun, 
ga _e riíiifpla ftoria dell' avventurofo principe, che (cor, 
fe jl paefe_ con foli cinque cavalieri, di «no fpione che 
eíTt fcuoprirono j batterono ed uccifero nella capanna di 
«n^ vecch ia ce, 
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un'ostile ed insidiosa intenzione; e che i loro 
capi si fossero precedentemente legati fra loro 
con un solenne e segreto giuramento di non 
mantener mai la fede ai Romani, di mostrar 
la piii bella apparenza di fedeltá ed'amicizia, 
e di spiare i l momento favo revolé alta rapiña 
alia conquista ed alia vendetta. Ma siccomegli 
animi dei Barbari non erano affatto insensibili 
alia forza delía gratitudine, molti condottieri 
Gotici sinceramente attaccaronsi al servizib dell' 
Imperatore; i l corpo della nazlone fu appoco 
appoco diviso in due contrar) partid, e gran 
soctigliezza impiegossi nella conversazione e 
nella disputa in paragonare fra loro le obbli-
gazioni del primo e del serondo dei loro vin-
coli. I Goti, che si risguardavano come amici 
della pace, e della giustízia di Roma, eran 
diretti dali' autoritá di Fravitta valoroso ed o-
norato giovane distinto sopra gli akri suoi na-
zionali per la pulitezza dei costumi, pei géne
ros! sentlmenti, e per le dolci virtú della vi
ta sociale. Ma la fazione plu numerosa aderi-
va al fiero ed infedele Priulfo, che infiamma-
va le passioni, e sosteneva 1' indipendenza dei 
suoi guerrieri seguaci. In una delle feste so-
lenni, essendo i Capi di ambe le parti stare 
invitad alia mensa Imperiale, furono riscalda-
ti appoco appoco dal vino a tal segno, che 
dimenticarono i consueti riguardi di discrezio-
ne e di rlspetto, e scuoprirono alia presenza 
di Teodosio i l fatal segreto delle domestiche 
loro dispute. L'Imperatore, ch'era statocontro 
sua voglia testimone di tale straordinaria con-

H 4 tro-
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troversia, disimuló i timori e lo sdegno ) ¿ 
tostó licenzió la tumultuosa assemblea. Fravit-
ta agttato ed iríasprito dall' insolenzadel sao tu 
vale, la partenza di cuí dal palazzo avrebbe 
potuto essere i l segtio d'wna guerra civile, ar-
dltamente lo seguitó, e sfoderata íaspada, ste-
se morto Priulfo ai suol piedi. 1 loro compa. 
gni corser alie armi; ed i l fedel campíone di 
Roma sarebbe restato oppresso dal maggiornu. 
mero, se non fosse stato difeso dall'opportum 
interposlzlone delle ^uardíe ImpeHali ( i } . Ta. 
l i erano le scene del flirore dei Barbarla che 
disonoravano i l palazzo e la ta vola dell' Impe. 
ratore di Roma i e poiché gl' impazienti Gotl 
non potevano esser tenuti a freno, che dal fer-
mo e moderato carattere di Teodosio, parevá 
che la pubblica salute dipendesse dalia vita e 
d'airabili-t^ di un solo uomo ( 2 ) , 

( i> Si cónfrortti E u n a p i o , ;» Exeerpt. Legat. p, xf, 
22 . , con Z o f i m o 1. I V . p . 279 . Deve fenza d 'Übbio appH. 
carfi a l i a medef ima f t o r i a la d i f ferenza de l l e c i r c o ñ a n z e e 
d e i n o m i . F r a v i t t a o T r a v i t t a i a s e g u í t o f u C o n t ó l e , 
ncl l 'anno 40 r . , e c o n t i n u o m i fedele s e r v ; z ¡ o de l figüd 
a i agg io r e d i T e o d o f l o , T i l l e m o n t M'fi. des Emp, T o * . V. 

( a ) / Gotl mejfert, tutt» * faco d*l DAr.tibio fino al 
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Sesforo J efierminarono Va-lente e la fue, armata. , e non rt* 
pdjfarona ¡l Banubio, che per &bhandonar l'orrlhlle folltu* 
diñe, che avevan fatto ( Ouvres de M o n t e í q u i e u T o m . 111. 
p. 4-79. C o n f i d e r a t i o n s fur les caufes de la g r a n d c t de 
decad. des R o m . c. 17. ) • ifí Pref idente d i M o n r e f q u i c f t 
fembra avere ignorato , che í G o t i dopo la d i s f a t r adi V a -
l e n t e non abbandonarofH) m a l il t e r t i t d í i o Ro tnano . So» 
no adcíTo trent'arihi , d ice C l a u d i a n o , de Bdl. Geí ta t66 . 
tt, An. 404.. 

Ex cj'.io ]am patrios g-ens hac ohltta friones , 
Jitijue Ifirkm tranfvéífa femél Vepigia jiktt 
Threleh funefta, folo . , * , 

V errore e i n e f c u f a b ü e , m e n t r e f c u o p r e la p r i n c i p a k ed 
i m m e d i a t a e j e i o n e de l l a cadwta d c U ' I m p e i o O c c i d e n t a l e 
d i R é m a . • ^ -

C A« 
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Morte di Grazlano: bovina delt ̂ Arrlaneslmo : 
S, ^Lmhrogio'. Trima guerra civik centro Mas. 
simo Carattere % ammin 'istra^iom. e pentten. 
za di Teodosio : Mom di Vakminiano //. 
Seconda guerra civik contra Eugenio: morte 
di Teodosio* 

or^te. XíON G ^ ^ o ancor finita I'etá di 
i.e a c o n . 4 - ^ vent'anni, che la sua fama uguagüava 
d o t t a gia quelia dei piü celebri Principi. La genti 
t l l í lT 16 ed 3mabIIe indole sua rendevalo caro agli 
Grazia- Privau > e la graziosa affabilita delle sue 
n d . A n . maniere impegnava i ' afFezione del popólo : i 
3 7 9 - L c t t e r a d , che godevano della generositá dello

ro Sovrano, ne riconoscevano i l gusto e l'do-
quenzaj i militan applaudivano ugualmente al 
valore ed alia destrezza di esso neile armi: e 
si nsguardava dal Clero rumile pieta di Gra-
ziano, come la prima e la piuvantaggiosa del
le sue vlrtü. La vittoria di Colmar aveva l i 
béralo I'Occidente da una íormidabile inva. 
sione i e le grate Provincie dell'Oriente attri-
buivano i meriti di Teodosio all' autore della 
grandezza di íui e delía pubblica saíute. Gra-
ziano non sopravvisse a tali memorabili fatti 
che quattro o cinque anni j sopravvisse pero al
ia propria riputazione, ed avanti che cadesse 
vittima della ribellione, aveva perduto ingran 
parte i l rispetto e la fiducia de! mondo Ro-
mano. 

La 
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La notabiíe akerazione del carattere o , ~ 

áella condotta di esso non puo imputarsi ne £ettj % 
agli artifizj deiradulazione, che fino daU'itv 
fanzia circondato avevano i l figlio di ValentL 
niano, né alie forti passionl, dalle quali sem-
bra, cbe quel moderato giovane fosse libero . 
Un piui accurato esame delta vita di Grazlano 
pu6 suggerire per avventura la vera causa ? per 
cui restaron deluse le pubbliche speranze. Le 
apparenti virtü di luí, i avece d?essere un dif-
ficil prodotto dell'esperienza e dell'avversita , 
erano i prematuri ed arcificiali frutti d* un' e-
ducazione reale. L'ansiosa tenerezza di suo pa
dre era continuamente occupata |n procurargii 
quel vantaggi, de'quali aveva forse tanto mag-
giore stima, guanto meno egU stesso ne avea 
goduto; ed i piú abili maestri d'ogiü scienz* 
e d'ognl arte s'erano aíFatlcati a formar lospi-
rito e i l corpo del giovane Principe ( i ) . Con 
ostentazione faceva uso delle notizie, che essi 
con gran fatica gli comunicavano, e queste gii 
procura van da tutti delle prodjghe lodi. La 
molle e doclle sua dlsposizione riceveva fácil
mente 1'impronta del giudiziosi loro precetti s 
ed era facile i l prendere una mancanzadi pas, 

sio-

C i ) V a l e n t i a n o f u meno í o l l c c i t o della r e l i g i ó n d e l 
í u o figlio , p o i c h e affido 1' e d u c a c i ó n d i G r a c i a n o a d A u -
fon io d i c h i a t a r o Pagano Mem. de V *4cadem. des Infcr. T . 
xv, j>. 125-138. L a fama p o é t i c a d* A u f o n i o condanna i i 
g u ñ » d e l f t to f e c o l o , 



124 Istorta della decadema 
sione peí forza di raziocinio. I suoi precetto. 
t i furoño appoco appoco inaalzati al grado 
alPautoritá di Ministri di stato ( i ) • e sic. 
come saviamente dissimula vano la segreta loro 
influenza, parve, ch'egli agisse con fermezza, 
a proposito , e con giudizío nellepiü importan! 
íi occasioni del! a su a vita e del suo regno . 
iMa la forza di quest'elaborata istruzione noti 
penetro al di la della superficie; ed i perid 
maestris che con tanta cura guidavano i passi 
del loro allievo reale, non poterono, inspirar 
nel debole ed indolente carattere di luí quel 
vigoroso ed indipendente principio d* azione 
che rende la ricerca laboriosa della gloria e¿ 
senzialmente necessaria alia felicita, equasiali' 
esistenza dell'Eroe. Appena i l tempo ed 11 ca. 
so ebbero alíontanati quei fedeli consiglieri dal 
trono, l'Imperator d"Occidenteinsensibilmente 
discese^al livello del naturale suo genio, ab-
bandono le redini del governo a quelle ambi. 
ziose mani, che erano giá stese per prenderle 
e passó 11 suo tempo nelle plü frivole occupa' 
zioni. Grindegni delegati del suo potere, del 
mérito del quali era un sacrilegio i l dubitare 

( O , 

(p A u f o n i o fu g r a d a t á m e ñ t e promoíTo a l ia P í e f c t t u 
ra del P r e t o r i o d c ü ' I t a l i a ( nd l 'anno 377. e de l l a Ga!. 
Í,a ( "f,11 anno i "»- ) ed í n fine fu i n f i g n i t o de l Confo. 
l a to ( 1 anno p 9 p . E g l i c fpre f ie la fuá g r a t í t u d i n e con 
u n f e r v i l e i n l l p i d o t r a t t o ds a d u l a z í o n e T ( Utito rr* . 
trarum p. 699.7is . ; che c fopravrilTuto ad ahrc p r o d u . 
zioni pm degne. r 
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( 1 ) , iiisdtuiroao un pubbiico mercimonio di 
favore e d' ingiustizia tanto nella corte che nel-
!e provincie. SI dirige va la coscienza del cré
dulo Principe da' Santi e dai Vescovi ( 1 ) , i 
quali procurarono un editto Imperiale per pu
niré come capital delitto la violazione-, la ne-
gllgenza, o anche 1' ignoranza del la divina leg-
ge ( 5 ) • Frai diversi esercizj, nei quali s'era 
occupata la gioventu di Graziano, erasiegli ap-
plicato con particolar genio e successo a ma-
neggiare i cavalli, a tender 1' arco edascaglia-
re il giavelotto; e queste abilitá, chepotevano 
essere utili per un sol dato, restarono prostituite 
nel piü vile oggetto della caccia. Si formarono 
dei vasti parchi pei divertimenti Imperiali , 
che furono abbondanterriente forniti d' ogni spe. 
ele di bestíe selvagge; e Graziano trascurava i 
doveri ed eziandio la dignitá del suo grado per 
consumar le intere |iornate nella vana ostenta-

1 zio .̂ 

(1) DífputAn de prtnc'ipalí indicio yon oportet; facrU 
legíi ením Inflar efi dubitare , an is dignas fit , ¿jnem ele-
gerit Imperator: Cod. Juftin. I. I X . T l t , X X I X . leg. j . 
Quefta leggc s i r a g i o n c v o l e f u confe rmaia e pivbbl icata d o . 
po la m o r t e d i G i a z i a n o da l la debole c o r t e d i M i l a n o . 

( 2 ) A r a b r o g i o compofe per i ñ r u z i o n e d i l u i u n t r a t -
tato t e o l ó g i c o f u l l a fe de del la T r i n i c a : e T i ü e m o n t H I / í . 
Íes Empir. Tov$. V. p. j s g . i S p , a t t r i b u i f c e a lT A r c i v c f c o . 
yo il m é r i t o de l l e i n t o l k r a n t i l e g g i d i G r a z i a n o . 

( j ) jQui divina legis fanciitatem naciendo «mittnnt , 
AUt 'ttegllgetkdo violant & offendunt, facrliegiarf» committunt; 
C>4. Jufl. I. I X . T a . X X I X . leg. T codo f io i n v c t o p u o 
pretender l a í u a pa r t e nel mérito d i q u e l l a cft?{"a k g g c ; 

Ü 



i z6 Istpria delta decadenza 
úone di destrezza e d'ardire nel cacciare. ta 
vanitá, ed i l desiderio, che aveva i l Romano 
Imperatore, d'esser eccelience In un'arte, m 
rul avrebbe potuto esser superato dall'infínio 
de' suoi schiavi, rammentava ai numerosi spet-
tatori gil esempj di Nérone e di Commodo . 
ma i l casto e moderato Graziano era alieno 
dai mostruosi lor vizj; e le sue mani non fu, 

M a i c o n . ro11 lllacchiate che sangwedegli animali ( i ) . 
u-ntezz'a ' La condotta di Graziart©, che avviliva il 
deiie suo carattere agli occhj del mondo, nonavreb. 
" i l P P e be potuto disturbare la slcurezza del suo re. 
A n . jgj, S110» se 11011 51 losse provocato l esercito a ri-

sentirsi delie particolari sue ingiurie. Finattan-
to che i ! giovane Imperatore fu guidato dalle 
istruzioni deí suoi maestri, si professó amicoe 
sotto quasi la tutela dei soldati; consumava 
mol te ore nelía famigliar conversazione del 
campo | e la salute, i l sollievo, i premj, gli 
onori deíle fedeíi sue truppesembrava che fbs-
ser l'oggetto deíle premurose cure di luí. Ma 
dopo che Graziano secondó piú 1 iberamente il 
dominante Suo gusto per ía caccia e pedo sea-

gíia-

( i ) Ammíano X X X I . io. e Vutor'e i ! giovane ríconíJ. 
feono le virrii di Graziano 5 ed aecufano o piiutofto de. 
ploxano il deprávato fuoouftd . L ' odiofo parallclo di Com. 
ftodo c áddolcíto dall'efpféffiofle: Ucet Inefuéntus, c for-
fe Flíofí0rgÍ5 ], X. c. to. col Ooiofred. fag 4 1 2 . ha mi-

írgaíd con qualíhe rifciva f imik la comparación di Ne-
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glíare de' dardi, fece naturalmente lega coi mi-
nístri piu destri del suo favorito divertimento. 
Fu ammesso al servizio militare e domestico 
del palazzO un corpo di Alani; e rammirabi-
le abilitá ch'essí erano assuefatti ad usare neL 
le immense pianure delía Scizla, ven iva eser-
citata in un piü angusto teatro, quali erano i 
parchi ed i chiusi recinti della Gallia. G razia-
no animirava i talénti ed i costumi di talifa-
vorite guardie^ alie quali solé affidava ladifesa 
di sua persona: e come se avessé volutoinsuL 
tare la pubblica opinione, spesse volte si facea 
vedere ai soldati ed al popólo coll'abito e le 
armi, coí lungo arco , ía risúonaiite faretra} e 
rabbigllamento di pelli da guerriero Scita. L* 
indegno spettaColo d'urt Principe Romano, che 
avea rinunzlato alie vestí ed ai costumi de! 
proprio paese, riempi gli animi dellelegionidi 
displaceré e di sdegno ( 1 ) . Fino i Gefmani i , 
si forti e formidabill nelle ármate dell'Impe
ro, affettávano di sdegtiare lo strano ed orri-
do aspetto del selvaggi del Nord, che nello spa-
zio di pochi anni eran giunti dalle rive del 
Volga a quelle della Senna. Si sollevo per le 

ar

co Zofimo 1. I V . p. 2 4 7 . , c Vittore | i í giovane aí-
ttibuifcono la rivoluzione al favor degli Alani ed al di-
ígufto delle tiuppe Romane . Dum extrcltum negllgeret , 
ir f nucos ex lAlanis, quos ingenti aüté *d f* tTAnfiultTAt , 
«nteferret -vttirl «( Jíemtnt tnWtí : 



a; 2,8 I s t ñ f i d deffa d&cadenéa 
ármate e per le guaraigioni deir Occidente m 
alto e licenzioso mormorio, e siccome lamoL 
le indolenza di Graziano trascuro d'estinguere 
i primi slntomi ci dissapore, non si suppli al
ia mancanza d'amore e di rispetto dalla forza 
del timore. Ma la sovversione d' uno stabilito 
governo é sempre un1 opera di qualche reale e 
di moka apparente difficoltá; ed 11 trono di 
Graziano era difeso dalle sansioni del costume 
della íegges della religione e di quelle delica
da biiancia fra le forze civil i e militari i chve« 
rasi stablíita dalla política di Costantino*. Non 
é di grande importanza il cercar da quali 
cause fosse prodotta la rivoluzione della Brl 
tannia. Dal caso comunemente nasce i l disor-
dine: avvenne che i semi della ribellione cad-

K i h t U dero in lJn te^eno, che sisupponeva esserepiü 
di fecondo in tiranni ed usurpatori di qualunque 

Maffimo altro ( r ) ; Je legioni di queirisoia resto dell' 
tannia?* ImPero erano state lungo tempo famose per 

uno spirito [di presunzione e d' arroganza (2); 
e fu 

(1} Brlt*nr,lá, ferttls provincia tyrannorum: E* una 
iremorabüe efpreffione adoperata da Girolamo neüa con. 
vroveríja Pelagiana, e variamente íntcrprefrata neIJe dii 
pute dei nazionali noíbi Antiquarj. Pare che le rivolu. 
zioni del fecolo pafisto giuftifichin 1'¡mmagine de] fubli. 
mc BoíTuet: „ Cette isle plus Oíagsnfe qus Ies mens qui 
a renvironncnt. 

(z) Zoñmo dice dct foldatí Untanníei ? Tuy « U * 
ccwocvrm «XÉOV «ÜO-«ÍHX X«I ^yjuw nxoMfVí : fon mli> 
fttpwlarl a tuttl gli altri in ¿rr^nn^a. td in urdiré. 
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e fu proclamato 11 nome di Massimo cblla tu
multuaria ma unánime voce tanto dei soldad 
che de' Provincial i . L* Imperatore o i l ribelle, 
mentre i l suo titolo non era per anche assicu-
rato dalla fortuna, era nativo di Spagna , del 
medesimo paese, compagno nella miiizia e r i 
val e di Teodosio, di cui non avea ved uto V 
innalzamento senza qualche movimento d'in-
vidia e di sdegno: le avventure della sua vita 
1'ave vano da gran tempo stabilito nella Bri-
tannla; ed io non sarei alieno dal trovar qual
che fondamento riel matrimonio, che si dice 
aver egli contratto con. la figlia d'un riccoSi
gnóte della Contea di Caernarvon ( 1 ) . Ma po-
trebbe giustamente riguardarsi queseo posto pro-
vinciale come uno stato d' esilio e d'oscuritá; 
e se puré Massimo aveva ottenuto qualche uf-
fizio civile o militare, non era investito deir 
autoritá né di Governatore né di Genérale ( 2 ) . 

Gli 

( j ) Elena figlia d' Eudda. Puo vederíl ancora la fuá 
cappella a Caer-Scgont, ora Caernarvon: Carte IJlor. d' 
Jnghil. Val. I . p. 168. dalla Mona antiqtu di Rovvland. I l 
prudente lettore non fari probabilmente foddíffatto di tal 
teftinionianxa Gallefe. 

i t ) Cambden Vel. / . Intrad. p. i » t , lo caratterizta 
governatore della Britannia , ed ii padre dclle noftrcantL 
chita vico feguitato, com* e folito, dai ciechi íuoi figlj. 
Pacato e Zofimo ü eran prefe dclle cure per impedir 
quefi'^rrore o favola^ ed io mi difenderé con le decilive 
loro teftimonianre . Reg*li habltu exuletn fuum illi exule$ 
orhh índuerunt ( i » Puneg. vet. X I I . 2 j . ) e 1'Iftorico Gre» 
cq con tanto minor equivoco, «UTCÍ ( Máximas ) l i 
i ' i «PX^v ÍVTÍMOV írv-xr. « p c í x . ^ w , llb. IV . p. 2+8.; t f e 
fot n«n trs cojiituito ¡n onore-vc! ttmAndQ > 

Tomo V I H . I 



í |<3 Istorta della decadenta 
GU scrktorl parziali di quel terripo confessantí 
l'abiliná ed anche Tintegritá di esso, e real
mente bisogna che fosse un mérito assai cos-
picuo quello, che poté estorcere taí confessio-
ne in favore del vinto nemico di Teodosio : 
La maicontentezza di Massimo poté forse dís-
porio a censurar la condotta del suo Sovrano 
e ad incoraggire senza forse alcuna veduta d' 
ambizione if bisbigíio delle truppe. Mainmez-
zo al tumulto egli artificiosamente o modesta
mente ricusó di sal i re sul trono; e sembrache 
si prestasse qualche fede alia positiva sua di-
chiarazione, che fú costretto ad accettare i l 

Fuga e Pericoloso dono della porpora Iraperiale ( i ) , 
morte Era P61*» ugualmente pericoloso i l rícusa-
di era . re 1'impero; e dal momento, in cuí Massimo 
¡ m a o . avea mancato alia fedeítá verso 11 legittimo suo 

Sovrano, ei non poteva sperar di regnare , e 
neppur di vlvere, se limitava ía sua moderata 
ambizione dentro gli angustí confini della Bri-
tannia. Con ardite e con prudenza risolvé di 
preventre i disegni di Graziano, la gioventtó 
deli' isola corsé in folla a'suoi stendardi, edin-
vase la Gallia con una flotta ed un* armata , 
che lungo tempo dopo si rammentava come V 

emi-

(? ) Sulpic. Sever. Dlaí. / / . 7. Orofio 1. V I L e* }<¡. 
|>. S5 6- Ambidue rironofcono ( Sulpicio era ftato fuo fud-
dita) 1" innocenza cd il mérito d' e í í b . Egli e ben fid-

_.golare, cherMafllmo fia ftato trattato meno favorcvolmen. 
te da Zofimo, paiziale avvcifaiio del íuo r í f a l e , 
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emigrazione d' una considerabil parte del i a na-
zione Britannica ( 1 ) . L ' ostil® avvicinamento 
loro pose in agitazione i'ímperatore nella pa
cifica sua residenza di Parigi, ed i dar d i , ch' 
egli oziosamente impiegava contro gli orsi ed 
i leoni, avrebber potuto con piü onore ado-
prarsi contro i ribelll. Ma i deboli suoi sforzt 
annunziavano i l degenerato spirito, e ía dispe-
rata situazione di esso; e io privaron delle r i -
sorse, che puré avrebbe potuto trovare nel soc-
corso de' propr) sudditi e deglialleati. Le trap-
pe della Gal lia invehe d'opporsi alia marcia di 
Massimo, lo riceverono con liete e lealiaccla-
mazíoni; e la vergogna della diserzione passo 
dal Popólo al Principe. I soldati, che per la 
lor situazione eranó piü immediatamente ad-
detti al servlzio del palazzo, abbandonarono lo 
stendardo di Graziano la prima volta che fu 
spiegato nelle vicinanze di Parigi. L'Imperator 
d'Occidente fliggi verso Líone con un treno di 
* X f <r 1 ; ^ . / j , , ''. so* 

Ci) L'Arc ívef fovo UfTírío sAntlq, Értrzm. Éccl- f, 
107, 10$. ha d i l i g e n t e m e n t e xacco l to le leggénde de l l * 
libia e de l Continente. Tutta 1 ' e m i g r a z i o n e confiftcva in 
joooo. í b l d a t i e icoooo. p l e b c í , che íi f t a b i l i r o n o nella 
Brettagna. t e fpofc l o i o d e ñ i n a i e , c i o é S, Orfola coa 
íio<5e-9 nobili Vergini, e eoceo. plebee, f b a g l i a r o s o ía 
fttada, p r c f c r térra a Colonia, c furorto C t o d e l i f í l m a m e n » 
te maíTacrate d a g í í Uf in í . Ma le f o r c l l e plebce fu reno 
defraúdate di tal o no re f e quel che e p i í t Urano, Gior 
vanni Tritemio pretende di fot m e n z i o D « dei % l i di <jue' 
fte Vergioí Biitaonichc. 

I a / 
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. 13a Istmo, dsiU deeadenza 
soli trecento cavalli, e nelle citta lungo ía stra-
da, nelle quali sperava di trovare un rifugio 
o almeno un libero passo, apprese mediante 
una crudel esperienza che ogni porta é chlusa 
per gil sfortunati. Contuttoció egli avrebbe po
luto gumger sicuro negli stati del sao fratello s 
e tostó ritoraar con le forze dell* Italia e dell' 
Orlente, se non si fosse lasciato fatalmentein-
gannare dal pérfido Governatore della provin
cia Lionese. Graziano fu trattenato dalle pro
teste di una dubbiosa fedeltá e dalle speranze 
di un soccorso, che non poteva esser efEcace, 
finattanto che Tarrivo d' Andragazio, Genérale 
della cavalieria di Massimo pose fine alia sua 
sospensione. Questo risoluto uffiziale esegul 
senza rimorso gli ordini o le intenzioni dell' 
usurpatore. Neü'alzarsi da cena Graziano fu 
dato nelle mani dell'assassino: e fu negatofino 
i ! suo corpo alie pressanti e pietose istanzedel 
fratello Valentiniano ( 1 ) . La morte dell'Impe. 
ratore fu seguita da quelía del potente suo ge
nérale Meilobaude Re dei Franchi, i l quale 
fino ali'ultimo istante della sua vita manten-

ne 

(? ) Zofimo I, I V . p. 24.8. 249 . ha t r a s f e r i t o l a mor. 
t e d i Graz i ano da Lugdunum ( L i o n c ) ne l l a G a l l i a a SI»» 
gídunum n c l l a M e f i a . Poffono r i l e v a r f i a l e u n i c e n n i da l l e 
c r o n i c h c , e f c u o p r i r f i a lcune f a l f i t a i n Sozomcno 1. V I I . 
c 13. ed i n Socrate 1. V . c. 1 1 . A m b r o g i o e l a noftra 
gu ida p i í t a u t e n t i c a ; T O m . I . Enarrat, In Pf*lm, S í . p . 
p t f» . tora. I I . i p i f t . a<f. p. 88Sfc ec. & de Oi¡t»c Va lint, 
^onfol, O, 318, p . j igg . 
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ne quell'ambigua riputazione, che é la giusta 
ricompensa dell'oscura e sottile política ( 1 ) . 
Tali esecuzioni poterono esser forse necessarie 
per la pubblica sicurezz^; ma i l Fortunato usur-
patore, 11 potere di d i i fu riconosciuto datut-
te le provincie dell'Occidente, ebbe i l mérito 
e la soddisfazione di yantare, che ad eccezione 
di quelli che eran periti nella battaglia, i l suo 
trionfo non fu macchiato dal sangue Roma
no ( 2 ) . • • 

T ' 1 . . . . T r a t t a t o 

Le avventure di quesea risoluzione si suc- dj pafe 
cederono con tanta rapiditá, che sarebbe stato fra Maf. 
impossibile per Teodosio di marciare in ajuto rimo, c 
del suo benefattore prima di ncever notizia ri0 An 
deila disfatta e della morte di esso, Nel tem- 383. j s y , 
po che un sincero displaceré o un ostentgto 
lutto oceupava l'Imperatore Oriéntale , arrivd 
alia sua corte i l principal Ciamberlano di Mas-
simo 5 e la scelta d' un venerabile v§cchio per 

un 

C i ) Pacato X I I . s é . ce lebra l a $Ua f e t J e l t i , m e n t r e 
« e l l a C r ó n i c a d i P ro fpe ro íí nota i l fue t r a d i m e n t o c o m e 
l a caafa d e l l a r o v i n á d i Grazfano . A m b r o g i o , c f re^ íaTf to* 
t i r o d i penfa ie a f c o l p a i e fe ftcíTo , n « o condarifla che la 
m o r t e d V a l l i o í e r v o fedele d i Graa i ano Tcf iu . I í . ep . »<y, 
p . 8 5 1 . Ed . Étnidiít. 

( a ) E g l i l i p r o t e í l a , nullum i» adfytrfdrilt nlfi in 
Atlt eccttiuljfs: S u l p i c . Sevcr. ¡n iflt, B. Martin. 4 . 23 , 
L ' o r a t o r d i Teodof io accorda una r i p u g n a n t e , e p u r é a u , 
t o r e v o l l o d c a l ia í u a d e m e n z á ; y» cui til» f f » cetiris fct*. 
leribus / « U mam c i u d e l i s / « < / > v íd i tur , í«nigt vei . 
X J I . 3 3 . 

. . . . - i r " ^ 



134 Istoria deüa decadenza 
m uffizio, che ordinariamente si esercitava da 
Eunuchi, anmmzió alia corte di Costantinopoli 
ia gravita e la temperanza dell'usurpatore Bru 
tannico. L'ambasciatore condiscese a g'mstifica-
re o scusar la eondotta del sao Signore, ed a 
protestare in uno speciosolingaaggio, che I'uc-
cisión di Graziano si era fatta senza saputa o 
consenso di lui dal precipitoso zelo dei sóida-
t i . Ma procede ad offerire a Teodosio in un 
fermo ed ugual tuono I ' alternativa della pace 
o della guerra . 11 discorso dell' Ambasciatcre 
termino con un' animosa dichiarazione, che quan-
tunque Massimo e come Romano e 'come pa-
dre del proprio popólo avrebbe voluto piutto, 
sto impiegar le proprie forze nella común dí-
fesa della Repubblica, puré trovavasi armato e 
pronto, qualora si fosse rigettata la sua amici-
aia, a disputare in un campo di battaglia V 
Impero del Mondo, Si richiedeva una perento
ria eci immediata risposta; ma era som mam en
te diffidle per Teodosio i l soddlsfare in quest' 
Importante occasione o ai sentimenti dell" anL 
mo suo o all'espettazione del pubblico. L ' im
periosa voce dell* onore e della gratitudine al
tamente gridava per la vendetta: Egliricevuto 
aveva i l diadema Imperiale dalla liberalitá di 
Graziano | la sua pazienza avrebbe confermato 
F odioso sospetto, che ei fosse piú profonda, 
mente sensibile alie antiche ingiurie che alie 
recenti obbligazioni ; e se accettava 1' amicizia 
dell'assassino, pareva che fosse a parte ancor 
del delitto» Anche I prindpj della giastizia e 

deif 
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deirinteresse sociaíe ricevuto avrebbero un fa
tal colpo dairimpunitá di Massimo: e 1' esem-
pio d'una Fortunata usurpazione poteva tende
re a sciogliere 1* artificial fabbrica del Gover-
no , e ad immergere un'altra volta i ' Impero 
nei delitti e nelle miserie de' passati tempi . 
Ma siccome i sentiTsenti di gratitudine e d' 
onore dovrebber costantemente regolar la conV 
dotta d'un privato, cosi nella mente d' un So-
vrano posson cederé al sentímento di piü im-
portanti doveri ; e le massime tanto di giusti-
zia che d'umanitá debbon permettere che ig*. 
punito resti un atroce delinquente , se un in
nocente popólo involgasi nelle conseguenze deL 
la sua pena. L'assassino di Graziano aveva u-
surpato, é vero, 1'Impero, ma attualmente ne 
possedeva le piü bellicose provincie ; ma esaa-
rito 1' Oriente dalle disgrazie , ed eziandio dal 
buon successo della guerra Gótica, ed era seria
mente da temersi, che dopo la vital forza del
la Repubblica si fosse consumata in una dub« 
biosa e distruttiva contesa , i l debele vincitore 
fosse per restare una facile preda ai Barbad 
Settentrionali. Questi importanti riflessi impe-
gnaron Teodosio a dissimulare i l suo sdegno , 
e ad accettar l'alleanza del tiranno . Ma sti-
puló , che Massimo si dovesse contentare di 
posseder le provincie oltre le alpi . 11 fratello 
di Graziano fu confermato ed assicurato neUa 
sovranitá dell'Italia, dell'Africa e dell' llliriccy 
occidentale; ed inserite furono nel trattato al_ 
cune onorevoli condizioni per conservar la me-

I 4 mo-



i £ o IstúAd d'elia dei'adsnzd 
moría e le leggi del defonto Imperatore ( i ) . 
Secondo i ! costurae di quel tempo furono espo, 
ste alia venerazione del popólo le ímmagmidel 
tre Im^eriali colleghi , né dovrebbe legger̂  
mente siipporsi, che nell'istante d' una sol en. 
ne rkonciliazione Teodosio nutrisse un segre-

Batteii 10 ^'iSt£a0 di tradimento e di vendetta ( 2 ) . 
meTe'd ^isprezzp di Graziano peí soídati Ro-
ortodofli mani T a ve va esposto a' fatal! efFettl del loro 
edini di sdégíio . La sua profonda venerazione peí cle-
J'od°'3 ro Cristiano riporto in premio 1' applauso e la 
Febr.j8Ó.gratitudine ¿ '"^ ceto potente, che in ognitem

po si ^ arrogato i i privilegio di dispensare ono-
ri tanto in térra che in Cielo C j ) . I Ve-
scovi Ortodossi piansero ía sua morte e i ' irre-
parabiíe loro perdita; ma furono ben presto 
consolati dal conoscere, che Grazianó avea po
sto lo scettro dell' Oriente nelle mani d* un Prin
cipe, I ' umile fede e fervente zelo del quaíé 
venivan sostenuti dallo spirito e dall' abilitá d° 
un carattere piíi vigoroso. Fra' benefattori del-

. Ci> Ambrogio fa menzione di qüelle leggi di Gra. 
TAfóo , quAs non abrogavít bofils : Ton' I I . epifi. 17, p, 

f2> ZíSÍim. 1. iv . p. 251, asa- Noi poffiamo beri di-
fapprovare quefli odíofi fbfpctti • ma non poffiamo trala-
fciare i] tiattato di pace, che gli amici di Teodofio han-
no aüolatamente dimenticato, o né han fatta ieagicra 
menzione . 

(r> V Arrív?fíovo df Mila.no s ojacblo del G k r o , aft.' 
fegno ai fue difeepolo Graciano un fublime e rífpettabiíc 
pofto fiel Ciclo Toro. I I . de OHt. Val. Confol. f. u y j . 
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[ i Chiesa la gloria di Teodosio é rivale deiís 
fama di Costantino. Se questo ebbe i l vantag-
gio d' innalzar lo stendardo della croce, 1' emu
lsione del süo successore s acquisto i l mérito 
di soggiogar V eresia d' Aririo ? e d' aboliré i l 
culto degl'idoli nel mondo Romano. Teodosio 
fu i l primo Imperatore che fosse battezzato 
nella vera fede della Trinitá. Quanlunque fos
se nato da una famiglia Cristiana i íe massime 
o almeno la pratica di quel secólo incoraggi-
ronlo a diíferire la ceremonia dellá Sua inizia-
zlone, finattanto che una seria malattia , che 
ne minacció la vita verso i l fine del primo ati
no del suo regno, Tavverd del pericolo della 
dilazione i Avanti di rlaprir la campagna con-
tro i Goti, ricevé i l sacramentó del Battesimo 
( i ) da Acollo Vescovo ortodosso dî  Tessaloni-
ca ( 2 ) ; ed appena TImperatore usci daí sacro 
fotite tutto acceso degli ardenti sendmenti <ii 
rigenerazione dettó unsolenne editto, che pub-
blicava la propria fede , e prescriveva la reli-
gtone ai suoi sudditi: „ E' nostra volontá ( ta! 

( 1 ) ?el Baítefimo di TeodoGio vedanfi Sbzomeno 1. 
Vil. c. 4. Socrate 1. Y . c. 6. c Tillcmcnt Wfi. dts Em-
pr. tom. V. f. 72.8. \ „ , . . . . . 

(a) Afcolio o Acolio fa onorato dall amicizJa e asi
le lodi d'Ambrogio, che lo chiasna; mutus f>dei atque 
UnñÚtils: Tom. U. cp. 15. P- 820. c quindi celtbra la 
fuá prontezza c diligenza in c o ñ e t e a Coftantinopol^ m 
Italia ce. tpifi. té. p. 822. viitu , che non conviene ne ad 
Un ñuto , ne ad un Ve feo v o, 



í?S I s tor ia de l la d e e á d e n t * 

é lo stiíe Imperial) che tutte le nazíoni go, v 
5, vernate dalla moderazione e clemenza nostra ^ 
» costantemente aderiscano alia religione 3 che n 
» tía S. Pietro fu insegnata ai Romani che " 
55 si é conservata dalla fedel tradizione, e che t] 

, « ora «i professa dal Pontefice Dámaso e da tl 
5J Pietro Vescovo d* Alessandria, uomo d'Apo. c 
„ stolica Santitá k Secondo la disciplina degli 1 
3> Apostoli e la dottrina del Vangelo , credia. a 
„ mo la sola Divinitá del Padre 5 del' Figliuo. ^ 
„ lo, e dello Spirito Santo sotto una Maesta ? 
5, uguaíe ed una pia Trinitá . Autorizziamo i F 
„ seguaci di questa dottrina ad assumere il 
5, titolo di Cristiani Cattolici; e siccome stl 
„ miamo, che tutti gli altri siano stravagaati 
3y pazzi, l i notiamo coil'infame nome di ere. 
„ t l c i , e dichiariamo che le lor conventicolt 

non usurpino piü la rispettabil denominazio. 
„ ne di Chiese. Oltre la condanna della dívi. 
» na giustizia, debbono aspettarsi di sofFrir le 1 
i , severe pene , che la nostra autoritá guidata , 
„ da celeste sapienza crederá proprio d' infíig- 1 
3, ger loro ( i ) . La fede d' un soldato é co. ( 
immemente i l frutto dell* istruzione piuttosto ¡ 
che della ricerca , ma siccome V Imperatore ( 

te-

(r ) tod. Teod. Uh. X V I . Tit . j . leg. a. toi Comment. 
del Gotofred. Tot». VI. p. 5.9. Tale edittomeiitava !c pia 
alte Jodi del Baronio ; ture*», J a n í i w m , cdlüum flum 
fie iter *d af ira , 

f y 
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g0 teñe va sempre fissi gil occhj su termini visibili 
m iéV ortodossia , che egli aveva si pmdente-

mente scabiliti, le religiose opinioni di lui non 
che íarono ma* ^terate ^ag^ speciosi test!, dai sot-
^ tili argomenti e dalle ambigue formule dei dot-
^ tori Arriani. Una volta in vero dimostro qual-

p0 che debole indinazione a conservar coli' elo-
| | quente e dotto Eunomio , che viveva in ritiro 
jia ad una piccola distanza da Costantinopoli ; ma 
uo fu impedito i l pericoloso congresso dalle pre-

ghiere dell* Imperatrice Flaccilla , che tremava 
¡ per la salute del marito j e restó confermato 

I {'animo -di Teodosio mediante un argomento 
H teológico adattato alia piu rozza capacita. Egli 
j aveva dato di fresco ad Arcadio suo maggior 
íre figlio i l nome e gil onori d' Augusto; ed i due 
.0]e Principi stavano assisi sopra un magnifico tro-
;j0 no a ricever l'omaggio dei loro sudditi . Un 
¡v¡( Vescovo , Anfilochio d' Icone, s' accostó al tro-
, je no, e dopo d'aver salutato con la dovuta r i -
[2{a verenza la persona del suo Sovrano s trattó i l 

real giovanetto coli' istessa famigliar maniera , 
che avrebbe potuto usare verso un fanciullo 
plebeo. 11 Monarca irritato da tale insolente 
contegno diede ordlne, che tostó fosse cacciato 
dalla sua presenza quel rozzo Ministro. Ma nel 
tempo che le guardie lo spingevano verso la 
porta, i l destro Polémico ebbe luogo d'esegiii-. 
re Ü suo disegno , ad alta voce esclamando : 
„ Tal é i l trattamento, o Imperatore, che i l 
3, lie del Cielo ha preparato a quegli empj , 
„ che affettano di venerare i l Padre , ma ne-
ÍJ ga di riconoscere Tuguale Maestá del divino 

„ suo 
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s> suo Figlio „ , Teodosio immediatamente ab. 
braccio i l Vescovo d' Icone; e non dimenticó qi 
piü l'importante lezione, che avea ricevuto da zí 
questa drammatica parábola ( i \ . 

A m a n e - 1 ^ . , . r y , J v 
ürao di Coscantinopoh era ía sede e la fortezza „ 
coftanti. principale dell' Arrianesimo ; e per i l lungo 
nopoii^ spazio di quarant'anni ( 2 ) la fede de* Princl " 
380ó.340* P1 e dei Prelati, che dominavano nella Capí. 

tale dell'Oriente, si rigetto nelle scuole piupu. „ 
re di Roma e d' Alessandria 4 La sede Ar- 1 
chiepiscopale di Macedonio, che erastata mac. 
chiata di tanto sangue Cristiano, s'occupó suc » 
cessivamente da Eudosso e da Demofilo . Ne!. ci 
la loro diócesi godeva una libera introduzione te 
i l vizio e l'errore da ogni provincia dell* Im, 
pero i le ardenti ricerche intorno alie contro-
versie di religione somministravano un* oceupa. 
zione di piü ali* affaccendata oziositá della m 
troppli; e possiam prestar fede airasserzioned' 
un intelligente osservatore s che descrive con 

qual-

. Sototatú. I. V i l . e. 6. teodoret 1. V. c. iS. Al 
Tillemont Mem. Ecdes. Tófn. VI. p. «ay. í aS . difpiacciono 
« terminl di r o w Vefcovt, e d* efeúra cltta . Puré bifogna 
che mi ÍI permetta di credere, che Anfilochio ed Konc 
íofler oggetti d* ihcánfiderabií grandezza ncil'ImperoRo. 
mano. * 

(a) Sozomcn. 1. V I L c. 5. Socrst. I . v4 c. y. Mar. 
cellin. in Cbron, Bifogna cominciarc i l tomputó dei qua. 
xant anm dall'elezione o inrtufione d' Eufebio, che accor-
íaraente cambio i l Vcfcorato di Nicodciiiia con la k á t é 
Cofíantinopoli . 
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go qualche piaeevolezza gíi effetd del loquente loro 
da zelot Questa cittá (egli dice) é piena di arti-

5 sti e di schiavi, che son tutti profondi Teo-
'ti „ iogi, e predicano nelle botteghe eneile stra-
g0 }) de. Se bramare cha uno vi cambí una mo-

• neta , egli vuole informarvi del la differenza 
) tra i l padre ed il figlio; se di mándate i l prez* 
'9 zo d'un pane, vi si dá per risposta , che i l 

figlio é inferiore al padre; e cercando voi se 
n il bagno é all* ordine , la risposta é , che i l 
3> figlio fu fatto dal niente „ ( 1 ) , Gli eretL 
d di varié denominazloni vi ve vano in pacesot-
to la protezion degli Arriani di Costantinopo-
poli, i quali procuravano d' assicurarsi 1' attac-
camento di quegli oscuri Settar) , mentre abu-
sayano con instaneabll severka della vittoria 
che avevano ottenuto sopra i seguaci del Con
cilio Niceno . Nei parziali regni di Costanzo e 
di Valente ai deboli residui degli Omousiani 
fa impedito i l pubblico e privato esercizio di 
lor religione ; ed é stato in patético stile os-
servato, che i l disperso gregge lasciavasi an-
d̂ r vagando senza pastare per le montagne o 

di-

(1) Ved. Jortin. ejferv*^. fuW Jftor, Ecclef. Val. IV, f. 
I l , !>' Oraijone trcntefima terza di Gregorio Nazianzeno 
fomminiftra í nvero qualche idea fimilc, ed alcune anche 
delle piu ridicole 3 ma ¡o non ho potuto trovar le parole 
di quefto confiderabile paíTo , che adduco (ulla fede li* un 
«fanp cd Ingenuo fcelar?, 
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divorar dai lupi rapad ( 1 ) . Ma poiché jj At 
loro zelo invece d* esser vinto traeva forza e ¿Í 
vigore dall' oppressione , essi presero i l primo pai 
momento d'imperfecta liberta, che si ripresen. laz 
.ó loro per la morte di Vaíente, e formarono di 
una regolar congregazione sotto la condotta d' Ba: 
Pastore Episcopale. Basilio e Gregorio Nazian. 
zeno ( 2 ) , ambidue nativi in Cappadocia, eran 
distinti sopra tutti i loro contemporanei ( 3) 
per la rara unione di profana eloquenza e d' 
ortodossa pietá. Questi Oratori, che arrivarano 
alie volte a paragonarsi da loromedesimi é dal . 
pubblico ai piu celebri degli antichi Greci, era- goi 
rio.u.ni.ti fra I.oro coi vincoli della p i i stretta ro 
amkizia . Essi avevan coltivato con uguale ar-
dore 1 medeslmi studj liberali neííe scuole d' 

Ate-

Cit) Ved. rorazione J Í . di Gregorio Nazíanzeno, td 
1} racconto ch'egli ha fatto della fuá vira in 1800. vcifi 
lambici. Jure ogni Medico e difpofto ad efagerarc l'in. 
ireterata natuta della malattia che gli ha curata . 

Ca) lo mi confeflo altamente obbligáto alie due vite 
d! Gregorio Nazianzcno compofte con molto diverfe ve. 
dute dal Tillemont Mem. Ecdef. Tem. I X . p. jos-Sóo. 
« 9 5 - 7 4 1 . e dal Le Clec Biblht. Univ. Tom. XVJI . p. i , 
3«3. * 

, ( J ) A merto che Gregorio Nazianzcno non abbia fatto 
i error di trent'anni neíla fuá propria eta , egli era nato 
ngualmcnte che Bafilio fu o smico circa J'anno 319 1* 
anticipara cronologia di Suida fi e ricevuta favorevolmtn. 
te , pexch® toglic lo fcandalo, che i l padre di Gregorio 
ancor egi, faino, gencralTe de! figli dopo d' eíler divemi. 
to V«ícovo; Tillemont MIT», Ecdef, T m , I X , p, S91* 
9«9, r ' 
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: i Atene v s' erano ritirati con ugual divozione 

e 2lla solitudlne stessa nei deserti del Ponto 1 € 
ao pareva totalmente spenta ogni scintilla d'emu-
m lazione o d'invidia nei santi ed ingenui pettl 
)no di Gregorio e di Basilio . Ma l'esaltazione di 
d' Basilio da una vita privata alia sede Archiepi-

sn. scopale di Cesárea scuopri al mondo , e forse 
raj] a lui medesimo 1' orgoglio del suo carattere ; 
j j ed il primo íavore } che egli condiscese a fare 
d' al sao amico s fu preso per un crudele insul-

mo toj e s'ebbe forse Tintenzione di farlo ( ¡ ) „ 
jal In vece d'impiegare i subí i mi talenti di Gre-
ra- gorio in qualche utiíe ecospicuo posto, í'altie-
tta ío Prelato scelse frai cinquanta Vescovl del la 
tr- sua 

g (1) I I Poema di Gregorio fulla propria vita contiene 
jlcuni bei veríí Tom. I I , p. 9. s che nafcono dal cu o re 
td eíprimono i torrt d'una ingiuriata e perduía amiciaia , 

ed . . . . irovoi -novai xoyuv, 

in, N » ? í fs ív" aAC(f OIV 
Ai írHi$aTtU irvirtt íppiWTOW 

?e. > . • ^''rf» cfmuni le fAfiche del rag lonament i , / U , 
i0i ®'%Uárt t c o n g l ü n t a la v i t a , un animo i n a m b t , . . Tutt» 
ii i" ' d¡fsipa*o y * caduto * t e r r * , > f trtano n í a le an» 

ticke fferanZfi , 
tta Nei foguo della notte di mezza cftatc Elcnia fa 1' iftefío 
to fatctico lamento all' amico E r m i a . 
1' » Fra noi duc comunica1© abbiamo ogni configlio, i 
n. „ voti della forella ce. 
io Shakefpeaic son aveva mai letto i poemí di Gregorio 
a. Sazíanzeno, egli non fapcva la lingua Greca; ma la fuá 
j . ""¿re lingua, cioe quella della natura, i 1" iílc.ífa neila 

CíPpadocia e nelF Inghiltctr» . 
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sua estesa provincia i l miserabil vllhgglo dj 
Sasima ( i ) senz'acqua, senza verzura , sena 
societk, situato aU'unione di tre pubblichestra. 
ele, e frequentato solo dal continuo passagé 
di rozzt e ciamorosi condottierr di carri. Gre. 
gorio si sottomise con ripugnanza a tal uni, 
liante esilio : fu ordinato Vescovo di Sasima; 
solennemente pero si protesta di non aver nuí 
consumato i l suo spiritual matrimonio conque, 
sta disgustante sposa. In seguiro consentí a pre-,, 
dere i l governo della nativa sua Chiesa di Na. 
zianzo ( 2 ) di cui suo padre era stato Veso, 
vo piü di quarantacinque anni. Ma siccomea 
nosceva bene di meritare un'altrá udienza, ú 
u n altro teatro, accettó con iodevole ambizij 
ne i'onorevole invito, che gli fu fatto dal p* 

Accetea t ^ 0 orto^osso ¿ i Costantinopoii . Arrlvato el 
U n d * . Gregorio nella Capital e} fu alloggiato in ca 
fione di sa d'un pió e caritatevole congiuntoj si coim 
coftírti- ero agli usi del culto religioso la stanza piu 
NOV. gran-
J78. 

CÍ) Qucfto f v a n t a g g i o f o ritratto di Safima c prefo i 
G r e g o r i o N a z i a n t c n o Ttm. I L de vita fu* p . 7. 8. Ntí 
I t i n e r a r i o d' A n t o n i n o fe ne íiíTa l a l i t u a z i o n e precifa « 
d i f ianza d i 4 9 . r n i g Ü a da A r c h e í a i d e , e di uentadui ¿ 
T i a n a p . t+t, Edlt, Weffeling, 

( 2 ) s i e ícfo i m m o r t a l e da G r e g o r i o i l nome di S* 
¿ í a n z o } ma fi fa raenzione d c l l a fuá p a t r i a fotto ilnot» 
Greco o Promano di Diocefarea ( T ü l c m o n . Mimelr. Eiéí 
T » m . I X . ¡>. 692 . > da P l i n i o V I . 3. da T o l o m c o c daji 
J-oclc Itin. Wtjftling. p , 709 . Sembxa che foíTe CtuataW 
conf ine d e l l ' I f a u r i a , 
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grande, e íe si dtede i l nomzd'.Anastasia per 
esprimere ja risarrezione della Fe de Nicena . 
Queseo privato oratorio fu dipoi convertito m 
una magnifica Chiesa ; e la creduütá dei poste-
riori cempi era giá disposta a dar fede ai mi-
racoli ed alie vislóni , che attestavano ía pre-
senza o almeno la protezione della Madre di 
Dio ( r ) . II pulpito dtli'Anastasia fu i l teatro 
delie fatiche e dei trionfi di Gregorio Nazian-
zeno ; e nello spazio di due anni egli provó 
tutte le spirituali avventure, che formano la 
prospera o contraria fortuna d* un Missionario 
( 2 ) . Gli Arriani provocad daU'ardire di tale 
impresa rappresentavan la sua dottrina , come 
se avesse predicato tre distinte ed uguali D i -
vinitá; e la devota plebaglia veniva eccitata a 
sooprimere con la violenza e col tumulto le 
irregolari assemblee degli eretici Atanasiani . 
Usci dalla cattedrale di S. Sofía un confuso me-
scugíio „ di vili mendici, che non raeritavan 
„ pietá, di monaci che parevan satiri o capre, 

e di donne piü terribili che altrettante Gez-
„ za^elle „ . Si aprirono a Yorza le porte deíl' 
Anastasia j si fece o si tentó di fare gran dan-

no 

CO Ved. Du Cange Confi. ChHfi. I. I V . p. 1 4 1 . r ^ j . 
La S u * ÍUV'XU.ÍÍ; Divina for .̂t di Sozomea, 1. v i l , c. 5. 
viene interpretata per jvíaria Vergine . 

_ (2) I I Tü lemont Mem. Eccl. Ttm. I X , f. 4 j 2 . ce. 
diligentemente raccoglie , cftende , e ípiega gli oraroxj e 
poetici tratti di Gregoíio medefimo , 

TOMO VIÍL K 
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m con bastoni, con pietre e con tízzoni » € 
siccome nel tumulto restóucclso un nomo, Gre
gorio, che la mattina seguente fu chiamato a-
vantl aí Magistrato , ebbe la soddisfazione di 
supporre di aver pubblicamente confessato ü 
íiome di Cristo . Dopo di essersl liberato dal 
timore e dal pericolo d' un nemico di fuorl i 
la nascente sua Chiesa fu deturpata e 1 acerata 
da un* interna fazione . Uno straniero, che ave-
va i l nome di Massimo ( í ) e 1' abito di filo
sofo Cínico, s' insinuó nella confidenza di Gre
gorio; ringannó , e fece abuso della favorevo-
le opinione che aveva di l u i ; e formando un 
segreto accordo con alcuni Vescovi deli' Egittoi 
mediante una clandestina ordinazione tentó di 
fare sbalzare 1' amico dall' Episcopal sede di 
COstantinopoli. Tali mortificazioni qualche vol-
ta poteron tentare i l missionario di Cappado-
cia a desiderar 1'oscura sua soíitudine. Ma pre
míate ne furono íe fatiche dall* accrescimentó 
continuo delía sua fama e della sua congrega-
zione ; ed ebbe i l piacere d' osservare , che la 
maggior parte della numerosa udienza di k ! 
partiva da'suoi discorsi soddisfatta deireíoquea-
za del predicatora ( a ) , o mortificata per le 

mol-

( O E i íecito uft'orazione Tom. I . Omt. X X I I I . c. 
4 0 ? , in fuá iode > ma dopo la lor contefa fu niutato i l 
nome di Maffimo in quello di Erone : ved, Girolamo T . 
1, in, CíitaL Scrlpt. EccUf. p. j a i . í o tocco di voló tali 
petfonali ed ofeure difroidie . 

(a) Sotto i l jnodefta velo d* un fogtio , Gregoúo Tons. 
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moke imperfezíonl del!a propria fede e mora-
le ( r > í 

I Cattolid diCostantinopoll furono anima- R o v l n e 

t i con lieta fiducia dal battesimo e dall' edicto ddr A r 
di Teodosio ; ed aspettavano impazientemente í"ín"!l-
gli efFetti della sua graziosa promessa. Restaron C O Ü ^ T 

ben presto soddisfatte le lorosperanzej e l ' Im- t ino^gl 
peratore appena ebbe finite le operazioni del!a 
cámpagna , fece 11 su o pubblico ingresso nella 
capitale alia testa di una vittorlosa armata . I I 
giorno dopo i l suo arrivochiamó Damofilo alia 
sua presenza, e propose a quell' Amano Prelato 
la dura possesso del alternativa o di sottoscri-
vere alia fede Nicena3 o di rilasciar súbito agli 
ortodossi credenti Tuso ed i l possesso del palazzo 
Episcopal e, del la Cattedrale di S. Sofía, e di tutte le 
Chiese di Costantinopoli. Lo zelo di Damofilo,,, 
che in un santo cattolico si sarebbe giustamen-
te applaudito, abbracció senza esitare una vita 
povera ed esule ( 2 ) 5 ed alia sua remozione 

irn-

l l . Carm. I X , p. 78. d é f c r í v e i l p r o p r í o b u o n fucceíT® 
con q o a l r h e umana c o m p i a c e r z s . P u r é da l la f a m i g l i a r e 
c o n v e r f a z i o n c d i I d con S. G Í r o l a m o , fuo d i f c e p o l o , T , 
/ . Epljt. ad NcpetUn. p. i 4 , p a r r e b b c , che i l p r c d i c a r a r * 
f a p e í l e i l vero va lo re d c U ' a p p b u í o p o p ó l a re . 

( 1 ) Ltcryma atidltorum laudes tu*, fint : quef to 
Vivace e g i u d i z i o f o pare re d i S. G ' r o l a m o . 

C2) Soc ia t c 1. V . c. 7 . e S o z o m e n o 1, V i l , c, j . r i f e » 
xifeono T e v a n g e l i c h e pa ro le ed a z i o n i d i D a m o f i l o f e r z a 
"eppure una p a r o l a d ' a p p i o v a z i o n e . E g l i r i f i e t t é , d i c e 
Socra te , che e d i f f i c i l e refifiere ai poten t i : ma era f a c i -
*?, e farebbe f l a to van taggiofo i i f-jttomentr/i. 

K 2 
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inimedíatarnente saccesse la pariticazíone della 
citta Imperiaie, Gli Arriani poterono con qsuL, 
.eos apparenza di gixxstma. do'ersi, che aávin4 
consideraoir congregazlone di settarj dovesse u-
surpare le cento Cbiese, che essi non eransuf-
ficienti a riempire, raentre 1.a raaggior parte del 
popólo venlva crudelmente esclusa da ogni lao-
go di culto religioso, Teodosio fu sempre ine-
sorabile: ma síccome glí Angeli , che difende-
van la causa de'cattolici, non eran visibili che 
agli occhj della fede, esso prudentemente invi , 
gori quelJe celesti legioni col ph\ efficace ajuto 
delle armi temporali e corporee ; e fu occupa, 
ta la Chiesa di S, Sofía da un grosso corpo di 
guardie Irnperiali . Se i'animo di Gregorio era 
suscettibiie d'orgoglio, el dové sentiré una ben 
viva soddisfazione, allorché l'ímperatore lo con-
dusse per le strade in solenne trionfo e con le 
proprie mani lo pose rispettosamente sulla se
de Archiepiscopal di Costantinopoli. Ma il San-
to, che non avea superato leimperfezioni del i* 
umana virtü , era profondamente senslbile al 
mortificante riflesso, che l ' entrar , che ei facea 
nell'ovile, era piutrosto da lupo che da pasto-
re; che le armi lucen t i , che circondavan la 
sua persona, eran necessarie a!la sita salvezza ; 
e^che egli solo era l'oggetto deüe imprecazio-
ni d'un gran partito , ch' essendo coraposto di 
uomini e di cittadini, era impossiblle per esso 
di non curare. Vide rinnumerabil moltitudine 
di persone di ambedue i sessied'ogni etá, che 
afrbllavasi per le strade , alie finestre e su 
tetti delle case ; udi la tumultuosa voce del-
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la rabbb, del displaceré 5 dello stupore e del-
la disperazione ; e Gregorio confessa Ingenua
mente, che nel memorabll giorno delia sua m-
stailazione la Capital dell'Oriente avea 1' appa-
renza d' una cittá presa d'assalto, e caduta neí-
le maní d' un Bárbaro conquistatore ( 1 ) . Cir-
ca se i settimane dopo Teodosio dichiard la sua 
risoluzione di scacciare da tutte le Chiese dei 
proprj stati i Vescovi ed i Cherici , che ave§-
ser ostinatamente ricusato di credere o almeno 
di professar la dottrina del Concilio di Nicea, 
Saporé suo luogotenente fu armato dall' ampio 
potere d'unalegge genérale, d' una special com- cenn. 
missione e d'una truppa militare ( 2 ) ; e tal i8'-
ecclesiastica rivoluzione fu cóndor ta con tanto 
discernimento e vigore, che stabilissi la religión 
dell'Imperatore senza tumulto o spargimento di 
sangue in tutte le provincie Orieatali . Se si 
fosser lasciati sussistere gil scritti degli Arria-
ni ( 3 ) , conterrebbero forse la dolente storia 

della 

( 1 ) Ved . Gre« !o r . H a z . I I . dt •vité fuá p. 2Í,- ¿É¿ 
l í V e f c o v o d i C o ñ a n t i n o p o l i f e r i l t i u z i o n e d e l l a p o í t e > ca 
fá menz ione d i u n o ftuperido p r o d i g i o . Ñ e l fftefé d i Nff-
v e m b r e era una m a t t i n a t a ñ u v o l o f a 5 raa quando la p r o » 
c e í f i o n e e n t r o i n Chiefa coraparve i ! f o l e , 

( 2 J F r a i t r e ñ o r i c i E c c l c i i á f t i c f i ! f o l o T e o d o r é t o k 
V. c. x, ha r a m m e n t a í o q u é f t ' i m p o r t a n t e c o m m i f f i o f i e di 
SapOre, che ü T i l í e m o n t H¡Ji. de$ Émfet. tom.V. p .yzÉ. 
ha g i u d i z i o f a m e n t e m s f e r i t o da l r e g n o d S j G i a z i a n o á q H s ! » 
l o d i T e o d d í i o .• 

í j ) l o ñ o n f o c o n t ó d? F i í o f f o f g i o * q i i a n t ü n q ü e f a c 
c í a e g t í i n e i m o o e d a l í ' e f p u l f i o n d i D a m o f i l o 1. é . i$. 



1 5 ° Istorta de/la decadenza 
deiia persecuzione , che afflisse la Chiesa sotto 
i l regno dell'empio Teodosio ; ed i patimenti 
dei santi lor confessori potrebbero ecckar la 
pietá del disappassionato lettore. Puré v'é mo
tivo di supporre, che la vlolenza deílo zelo e 
deíla vendetta in qualche modo restasse delusa 
dalla mancanza di resistenza ; e che gli Arria-
ni dimostrassero nella loro avversita fermezza 
moíto minore di quella che si era esercitata dal 
partito cattolico sotto i regni di Costanzo e di 
Val ente, Sembra, che la condotta ed i l moral 
carattere delle opposte sette fosse regolato dai 
medesimi comuni principj di natura e di reíi-
gione j ma pwo farsi riflessione ad una circo-
stanza assai materiale, che tendeva a distingue
re i gradi della teológica loro fede . Ambe le 
partí si nelle scuole che nelle chiese riconosce-
vano e venera vano la divina maestá di Cristo; 
e siccome noi siam, sempre inclinati ad attri-
buire alia divinitá i sentimenti e le passioni 
di noi medesimi , si poteva credere plü pru
dente e rispettoso contegno quello d' esagerare 
che di ristrlnger le adora MI i perfezioni dei Fi-
glio di Dio . I I discepolo d' Atanasio esultava 
neU'orgogliosa opinione d' essersi fatto un mé
rito per ottenere i l favor divino j laddove i l 
seguace d' Arrio do ve va esser tormén tato dal se-

I d ó n e o E u n o m i a n o í l e d i l i g e n t e m e n t e f a t t o psffare per 
a n c r i v e l i o c a t t o l i c o . 
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greto t i more d'essere forse reo d'̂ uiV imperdo-
nabile colpa, attesa la scarsa lode, ed i parchi 
onorí, ch' ei da va al Giudice dell' universo . 
Le opinioni dell* Arrianesimo potean soddisfare 
uno spirito freddo e speculatiyo ; ma la dot-
trina del símbolo Niceno raccomandata con la 
massima íbrza dai meriti della fede e della 
devozione, era molto piü atta a di venir popo-
lare , e ad aver buon successo in una credu-

la e t^• tl j t Concilio 
La speranza di trovare nelle assembleedel di Co_ 

Clero ortodosso la venta e la sapienza, indiu- fiami-

se rimperatore a convocare in Costantinopoli r10?^1? • 

un sinodo di cento ahquanta Vescovi, che pro- ^ 
cederono senza moka íiifficoltá o dilazione a per-
feziohare i l sistema teológico, che s'era stabi-
lito nel Concilio di Nicea . Le veementi dis
pute del qaarto secólo s' erano principalmente 
aggirate sulla natura del Figlio di Dio ; e le 
varíe opinioni, che s'erano abbracciate intorno 
alia seconda Persona della Trinitá, per una ben 
naturale analogía furono estese e trasferite alia 
terza ( 1 ) . Puré si trovó o si credé necessa-

rio 

( 1 ) Le C k r c ha dato un curiofo eftratto_ Eibl. tfnlv. 
Tem. X V I I I . p. 91 -105 . dei difcoríi Teologici che Grego-
lio Ñaziaoz,eno recito a Coüantinopoli centro gli Arria-
•fii, og iunomiani , i Mactdoniani «c. E l dice ai Maceáo, 
niam , che divinizzavano il Padre ed i l Figlio toza lo 
Spirito Santo , che cffi potevan chiamarfi Triteiüi uguaU 
mente che DÍtcifti . Gregorio medeíimo era « ^ f i «n Txi -

K 4 



152 Istorta ¿ella decadenza 
no questo Concilio da'vktoriosi avversarj é4V-
Arnanesimo per ispiegare 1'ambiguo linguasglo 
di alcuni rispettabili Dottori; per conferniare 
la íede dei Cattolici ; e per condannare ana 
scarsa ed incoerente setta di Macedoniani che 
iiberamente ammectevano , che i l Ftglio era 
conscstanziale ai Padre , mentre temevano che 
sembrasse, che i medesirai confessassero 1' esl 
stenza di tre Dei . Fu pronunziata una decisi. 
va _e_ concorde sentenza per ratificare 1' uguaí 
divmita ddb Spirito Santo ; questa miseriosa 
dottrma si e ricevuta da tutee le nazieni e da 
tutte íe ehiese del mondo Cristiano; e la gra. 
ta loro venerazione assepó l'adunanza de Ve-

Snlraí i 7 ^ ° ^ " Se:0ndo P0st0 ^ C ^ f generan { i ) . puo essersi eonservata per tra-
ddzione o per inspirazione comunicatala lorpe-
n m mtorno al a veritá delia religiones ma la 
sobria testimonian^ dell' istoria non accorder^ 
gran peso alia persónate autorká del Padri ¿i 
Costantinopoli. u im tempo, in cui gil Eccle. 
i 3 a?To10 ^daloSamentedegcneratodall> 
esempio del! Apostólica puritá , i pi¿ indegnie 

cor-

d e J ? I ¡ ™ r r v c x l " o G r f v 4 i - ? * , ° " " < ' p , , i i 
vano efif=fo U V- r ' ma 1 ^P1 íansamerite ave. 
I h L Tí Tr ^ f 0 ' f. 33 301 áubbiez^ rende p e ITJX n ' 1 V:1Ci!!arc 1 umil€ TiI]en;ont M<m. LL 
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toí'rottl erano sempre i piú ardenti a frequen-
tafe ed a turbare l* Episcopal! adimanze . 1,1 
contrasto e la fermencazione di tanti fra loro 
contrarj interessi e temperamenti infiammavano 
le passioni dei Vescovi: e quelle che in essi do-
minavano erano I'amor dell'oi'o e l ' amor del-
la disputa. Mol t i di qúe'Prelati, che aflora fa-
cevano plauso alTonodossa pietá di Teodosio , 
avevan piü volte cangiato con prudente tkssi-
bilitá i loro si m bol i ed opinloni 5 e nelle di
verse rivoluzioni della Chiesa e del lo stato , 
la reíigione del Sovrano era la regola dell' os-
sequiosa lor fede. Allorché 1' Imperatore sospen-
deva la sua preponderante influenza , 11 turbo-
lento Sínodo veniva ciecamente mosso dagli as-
sur di e superbi motivi di orgoglio, d'odio edi 
sdegno. La morte di Melezio, che accaddenel 
lempo del Concilio di Costantinopoli, presen-
tava la piü favorevole occasione di terminare 
10 scisma d'Antiochia , lasciando finir pacifica
mente aU'avanzato rivale di lui Paolino i suol 
giorni nella cattedra Episcopale . La fede e le 
virtu di Paolino erario írreprensibili; ma la sua 
causa era sostenuta dalle Chiese occidental i : ed 
i Vescovi del Sínodo risolvettero di perpetuare 
11 male della discordia, mediante la precipitosa, 
ordinazione d* un candidato spergiuro ( 1 ) , piut-

tosto 

( i ) A v a m i la m o r t e d i M e l e z i o , f e i o otto de' f u o i 
í í c t i p i í i p o p o l a r i , f r a ' q u a l i era Flaviano , pavean r i ñ a n » 
^iato c o n g i i i r a m e n t o per a m o r d e l ! » pace a l V e f c o v a t o 
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tostó che tradire T immagmata dignítá dell'O. 
riente, che era stato ilíustrato dalia nascita e 
dalla morte del Figlio di Dio . Si disordina. ¿e[ 
to ed ingiusto procederé forzó i pi a gravi mem, nl(: 
bri nell' assembíea a dissentire ed a separarsi 
dagli altri ; e ia clamorosa turba , che resto 
padrona de! campo di battaglia , non poté pa. e| 
ragonarsi che a vespe o gazze , ad una moltl ¿el 

Rí . tudine di grue o ad una truppa di oche ( i ) , va 
di ere.1 Potrebbe forse nascere i l sospetto s cíe r3z 
gorio sis stata farta una pittura si svantaggiosa de' av( 
Nazian. Concilj Ecclesiastisi dalla parziai mano diqual Co 
Att, jgt. ê e oscinato erético a d* mi malizioso infedele, da' 

* Ma i l no me del sincero Istorico , che ha pre. dh 
servato quest' istruttiva lezione alia cognizione \m 
dei posteri, deve impor silenzio aü'importante de 
bisbiglio del la superstizione e del bigottismo. £ 
Egli era uno dei piu eloquenti e pii Vescovi fes 
di quel tempo i un santo ed un dottor delia po 

Chic- ne 

d* Antiochia ; Salomen. I . V I I . c. j . n , Secat . I . V,c. 5. yr 
i l Tillemont fi crede in doverc di non preftar fede all' 
iftoria 5 naa confefla che nella vita di flaviano íl tro vano 
mol te cirroñanze , che non fembrano coerenti alie lodi 
del Griíoñomo ed al carattere d' un fanto Mem. Eccl. T. } 
X. f. 541. ^ 

CO Si confuid Gregorio Nazianzeno de vita fuá T. 
J I . f . 35.28. Puó vederíi la fuá genérale c particolare 0. 
pinione del Clero e dclle adunante di effo tanto fn vd- 01 
í o che in profa Tom. I . Orat. I , p. j j . epijt. L K p. 8 i f di 
T»?K ILfcarm. st. p. 8 i . Tali paííi vengono leggermente 53 
irdicati dal T i lk ínont , ed ingenuamente prodotti dal lí A 
C k r c . O 
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3- Chlesa; la sferza dell'Arrianesimo, e la colon, 
e na della fede ortodossa , un membro distinto 

a ¿el Concilio di Costantinopoli, in cui dopo la 
^ niorte di Melezio esercitó i ' uffizio di presi-
rsi ¿ente, in una parola Gregorio Nazianzeno me-
¡tó desimo. V aspro ed indecente trattamento , ch' 
53- ei n'ebbe ( 1 ) , lungi dal derogare alia verita 
ti ¿ella sua testimonianza , somministra una pro-
). va di piü deilo spirito che agiva nelle delibe. 

razioni del Sínodo . I concordi voti di questo 
áe' avevan confermato i diritti che i l Vescovo di 
al- Costantinopoli iraeva dali'elezione del popólo e 
le. dal consenso deir Imperatore . Ma Gregorio 
re- divenne tostó la vittima della malizia e dell' 
'lie invldia . I Vescovi Oriental i suoi valorosi a-
«Í derenti provocati dalla moderazionedi essonell* 
3 . affare d' Antíochia , 1* abbandonarono senza d i . 
» fesa alia contraria fazione degli Egizianl , che 
Ha posero in dubbip la validita della sua elezio-

ne, e rigorosamente sostennero 1' antiquato ca
notié che proibiva la licenziosa pratica delle 

3 traslazioni Episcopal!. L'orgoglio o Tumilta d! 
Gregorio gli fece evitare una contesa 3 che a-

• 5; vrebbe potuto imputarsi ad ambizione ed ava-
f i mo 

o í I ' 1 
T, 

T. 
o- ( 1 ) Ved. Gregor. T«m, I I . de vita fuá p. a g . j i . Le 

ei' omioni 17 . ^ 8 . 52. furono pronunziate nelle varié fcenc 
;4i d'' queft* azioé-e . La perorazione deli'ultima ( Tom„ I . p. 
nte 518.) in cui da un folenne addio agli uomini cd agli 
1* Angeli, al¡a c i t t á ed all' Imperatore, all' Oriente ed all* 

Occidente « c . , é patética e quaíi fubiime • 
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156 Istortit ikHa decadenta 
rizia j ed egli pubbücamente propose, non ser ^ 
za qualche dose di sdegno , di rinunziareal go" ^ 
verno d' una Chiesa , che era risorta e ^ 
creata per le sue fatiche . Fu accettata la rt ^ 
nunzia dal Sínodo e da!!' Imperatore piu fecl d 3 
mente di quello che sembra ch'ei si aspettasse fX 
In quel tempo, nel quale aveva egli forse spt 
rato di godere i frutti de!la vitcoria , fu occa, f ' 
pata la sua sede Episcopale dal Senatore N 
cario ; ed i l nuovo Arcivescovo che aveva 1 
accidente i l vantaggio d'un buon naturale e. 
un venerabíle aspetto, fu obbligato a differírlj f , 
ceremonia della consacrazione per aver como 
do di eseguir prima quella del suo Battesb 
( 1 ) . Dopo questa notabile esperienza dell'in, 
gratitudine dei Principi e dei Prelati, Gxm * 
no si ritiro un'altra volta all' oscura sua soii. * 
tudine della Cappadocia , dove impiegó il i 
manente della sua vita circa otto anni in m. fl 
cizj di poesía e di divozione. Sí é a^giuntoi 
suo nome il titolo di Santo ; ma la tenerte 
del cuore ( 2 ) e I'eleganza del genio riflettenn 'h 

r i ; 

nal 
sti 
sio 
se( 
mi 
erí 

. ^ S^omcno a«efla la c a p x i f c í o f a o r d i n a z i o n d i N ^ 
t a ñ o I . v i l . c, 8 . ; ma i ! T i ü c m o n t o f i e r v a Memolr, h 

í ' t l t T ^ ' / ' J ' 9 ' d i e " aPrés t o u t ' ce n a r r é deSc 
" *omefle e í t f i hoRteux p o ü r tous ecux q u ' i l y m e l é , i i 
" a í - ; , n i ' P c u r T h e o d o f e , q u ' i l v a u t mtcux t r a v a i ü c r i a 
»> .e. d f r u , r e » W ' * le f o u t s n i r „ : a m m i i a b Ü e x ^ o l a di 
C r i t i c a ; 0 

t., i ( 2 f l 0 - Í n J t e , n d 0 foIan ien te d í « , che ta le era k m -
t m a i e i u a í n d o l e , g u a n d o n o n « a i n f i a m m a t a o í s d u i i » 

' / ' 
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L|¿ brillante splendore sulla memoria di Gre-

sen- gorio Naziatizeno. F,J tti 
Teodosio non era contento d' aver sop- di Te0a 

uas' presso i ' insolente regno dell' Arrianesimo , né ,u u o 
| j ' avere sovrabbondantemente vendicato le in- c o n t r © 

lc''' giurie che avevan sofferto i Cattolici dallo ze- f ^ f ^ n . 
Sse' lo di Costanzo e di Valente. L5 ortodosso Im- 380 . J94 . 

^ nsratore considerava ogni erético come uii fia 
Zíl belle alie supreme potesta del. Clero e dell a 
%\ térra; e credeva che ciascheduna di iqueste po-
P6 tesse esercitare la propria pardeo!ar giurisdizio-
^ ne sulT anima e sul corpo del reo. I decreti 
'r'! del Concilio di Costantinopoli avevan determi-
!m nato la vera norma del la fede; e gli Ecclesia-
:™ stici, che governavano la coscienza di Teodo-

sio, gli suggerirono i piü efficaci mezzi di per-
^ secuzione. Nello spazio di quindici anni ei pro-
m mulgó almeno quindici severi editti contro gil 
r'' eretici ( 1 ) , specialmente contro queüi che r i -

>m' gettavano la dottrina della Trinitá ; e per prj-
3 a' varli d' ogni speranza di rifugio vigorosamente 
ezza ordino, che se fosse allegata in lor favore quaL 
3lin che legge o rescritto, non dovessero da' giudici 
¿ risguardarsi , che come iilegittime produzioni 

della frode e della faisita . Gil statuti penal i 
eran 

dallo zelo religiofo, Dal fuo ritiro egli eforta Nertarío 
cr í a perfeguitar gli Eretiri di Caftantinopoli . 
a di ( i ) ved. Ctd. Teodof. lib. X V L Tl f . V. ¡cg, (S. 33. col 

commento del Gotofredo a ciafcheduna legge, ed ¿il fuo 
ifihl íommario genérale o ¡'aratlth s Te ti , VI, fag, i c + . i i c 
Ult! 
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eran diretti contro i ministri, le adunanze 
le persone degli eretici ; ed erano espresse'le i 
passioni del legis!atore nello stile del la decl- ] 
mazione e dell' invettiva . In primo luogo J: • 
eretici dottcri, che usurpavano i sacrx nomidi i 
Vescovi o di Preti, non solo erano spogíiatidel i 
Preti, non solo erano spogliati del privilegj ^ , 
emolumentí si liberalmetite accordati al clero : 
cattolico j ma si esponevano anche alie gravi i 
pene dell' esilio e della confiscazione se pre < 
tendevano di predicar la domina o di' pratica Í 
re 1 ri t i delíe maledette lor sette. Fu imposta -
una pena di dieci libbre d' oro ( sopra otto i 
cento zecchinl ) ad ogtii persona , che avese ¡ 
ardito di conferiré, di ricevere , o di favorire ¡ 
un'ordinazione di eretici j e con ragione spe. 
ravasî , che se si fosse potuta estinguere lam. 1 
2a dei pastori , gli abbandonati lor gresgi % < 
rebbero stati costretti dall'ignoranza e daííafa. : 
me a tornare in seno alia Chiesa Cattolica, < 
Secondanamente la rigorosa proibiziondelle con- : 
yenticole fu minutamente estesa ad ogni possl- « 
bile circostanza, in cui gli eretici avesser po-
tuto adunarsi coi 1'intencione di adorare Dio e 
Cristo secondo i dettami della loro coscienza. 
I utte le religiose loro adunanze 3 o pubbíiche 
o segrete che fossero , di giorno o di notte , 
nette citta o nella campagna, erano uguaímen-
te vietate dagli editti di Teodosio ; e la fal> 
fcnca o i l suolo che si adoprava per tale ilh* 
gittimo uso, era confiscato dalr Imperatore . 
ln terzo luogo si supponeva che I* error degli 
ereua non provenisse che dall' ostinazione de. 
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<r\\ animi loro, e che tal ostinazione giustatneiv 
Temeritasse censura e gastígo. Gli anatéml del-
la Chiesa venivano invigoriti da una specie di seo-. 
munica civile, che sepamva gli eretici da loro 
concittadini medíante una partieoíar nota d' in
famia ; e questa dichiarazione del sommo Ma-
gistrato tendeva a giustificare o almeno a scu-
sare gl'insulti d' una plebe fanática . I Settarj 
furono appoco appoco renduti incapael di posse-
dere impieghi onorevoli o iucrosi , e Teodosio 
applaudivasl delta sua giustizia quando coman
do, che skeome gil Eunomiani distinguevano 
la natura del Figlio da quella del Padre , fbs-
sero incapaci di far testamento o di ricevere 
alcun vantaggio dalle donazioni testamentarle . 
íl delitto dell'eresia Manichea si stimava tan
to enorme che non si potesse espiare se non 
con la morte del reo; e l'istessa pena capkale 
íu inflitta agli Audianl o Quartadecimani ( 1 ) , 
che avessero ardito di commetter l'atroce mis-
fatto di celebrare in giorno improprio la festa 
di Pasqua . Ogni Romano poteva fare da pub-
blico aecusatore ; ma sotto i l regno di Teodo

sio 

(1) Eífí facevan fempr« la Pafqua, come gh Ebiei 
ael decimoquarto giorno del ptimo mefe dopo l ' eqa íno-
2¡o di primavera, e cosí pertinacemente opponcvanfi alia 
Chiefa Romana ed al Concilio Niccno , che avía í i í lato 
la Pafqua in Domcnica. Singliam. J . XX* «. s» VoJ. 
ÍI. p* 309. foL 



16o htoria della decadenzd 
zlo fu per la prima volta instituito V uñlzio 
degV Jnquhltori della fede, nome si meritamen, 
te abborrito. Ció nonostante si asslcura che ra. 
de volte si dava esecuzione a suoi edittipenali¡ 
e che i l pió Imperatore sem brava meno bral 
raoso di puniré , che di correggere o di spa. 

£zecu- vent:are 1 ^ísubbidiend suoi sudditi ( i ) , 
zionc di La teoría della persecuzione fu stabílita 
Prifci}, da Teodosio , alia giustizia e pietá del quale 
d T f u o i si é fatt,0 aPPlauso ^a'Santi; ma la pratica di 
compa- essa >ne'1ia sna maggior estensione riserbavasi a 
gni. An. Massimo d i lui rivale e collega , i l primo fra' 
i « 5 , Principi Cristiani, che spargesse> il sangue de' 

Cristiani suoi sudditi per causa del le reiigiose 
lor opinioni. La causa dei Prisciilianisti ( 2) 
recente setta di eretici, che disturbava íe pro! 
yincíe della Spagna, fu per appelio trasportara 
dal Sínodo d i Bourdeanx «ITImperial consiglio 
di Treveri j e per sentenza del Prefetto del Pre. 
torio sette persone furono tortúrate, condanna. 
te, e poste a morte. I I primo fra loro fuPri-

scil-

( 1 ) Sozomen, 1. v H . c. 12 . 
( 2 ) Ved. l'lftoria Sacra di Snlpíiio Severo !. I I . f. 

44.7-455. ed. Lugd. Batav. 1647, fcrittore corretto ed o. 
í i g i n a i e . i l oottor Lardner CredihU.ee, Part. I L Val. IX. 
?• 35i5. 34c. ha lavorato queft* arsicolo ron crudizionc pu. 
xa, buon fenfo. c moderazione. I l Tülemont Mcfn.Ecchf. 
Tnm. VIH. p, 491 .327 . ha ammucchiato tutta la fpazzatu. 
xi dei Padri; 1' utile f^azziaio . 
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sciliiano medesimo Vescovo d' Avila ( 2 ) 
in Ispagna, che aggiungeva á' vatitaggi della na-
scita e della fortuna gli ornamenti deíreioquen-
ra e dell'erudlzione. Due Preti e due Diaconí 
furon compagni nella morte , che essí reputa-
vano un glorioso martirio de!!'amato ior mae
stro ; ed i l numero delie religiose vittime si 
compi coiresecuzione di Labroniano, poeta che 
era in fama rivale agli antlchi , e di Eucrocia 
nobile matrona di Bourdeaux vedova dell* ora-
tore Delíidio ( 3 ) . Due Vescovi che averano 
abbracciato i sentimenti di Priscilliano , faro-
no condannati ad un lontano ed orrido esiito 
( 4 ) ; e si uso qualche indulgenza verso i me-
no colpevoli, che ebbero i l mérito d'un pron

to 

( 1 ) Severo S u l p i z i o parla con i ñ u n a c p i e t ^ de l l* ar-
c i c r e n c o ; Fel'iX ¡jrof-.tto fi tionprave ftud'to corruf'ijfet optl. 
rnum ingenlum: pror/us multa ir, e¡¡ anlmi cr cerporis bpn* 
cerneres ; Hifi. Sacr. I, Ií . ¡>. 4 j p . A n c h e G i r o l a m o Tom.I. 
Jn Scrípt, Eccl. p . 202 . pa r l a con m o d e r a z i o n e d i P r i f c l l -
1 ano e d i L a b r o n i a n o . 

( 2 ) Q a t ü o Vel'covato ( n e l l a vecchia C a f t i g ü a ) r ende 
prefente inente 20000. d u c a t i 1'anno .• B u f c h i n g Geog. Vol. 
I I . p . 308, ed e p e r c i ó aíTai me no a t t o a p r o i n r r e 1' au 
rore d*una nuova e re f t a . 

( ] ) Exprobrabatur xnitllerl vidua nimia religlo & d'dU 
gentius culta divlnltas : Parar. í» paneg. vet. X I I . 29 . 
T a l era 1' idea d ' u n u m a n o q u a n t u n q u e i g n o r a n t e p o l i -
teifta . 

( 4 ) U n o d i eífi fu mandato í* Syllinam ¡nfulam > 
JIÍ« ultra Britanniam eft . Qua l efler doveva T a n t i c o ñ a , 
to d e g l i 1 c o g í i d i S c i l l y ? Cambden B rita un. Vol, I I . p. 

TOMO VIIL L 



tS i Istorta dslla decadenza 
to pentlmento. Se prestar si dee quaíche fede 
alie confessíoni estorte dal timore o dalla pe. 
na , ed alie vaghe narrazioni figlie della malL 
zia e della credulitá, i'eresia dei Priscillianisti 
conterrcbbe íe diverse abominazioni di magia 
d'empietá, e di dissokitezza ( i ) . Priscilliano, 
che andava girando peí mondo in compagnia 
delle sue spirituali sorelle , veniva accusato di 
pregar tuíto nudo in mezzo alia congregazione; 
ed ardkamente asserivasi, che era stato soppres. 
so il prodotto; del suo reo commercio con la 
figlia d'Eucrocia per mezzi anche piü odlosi e 
malvag). Ma un" esatta o piuttosto ingenua ri-
cerca fará conoscere, che se i Priscillianisti vio. 
lavan le leggi di natura, cío avveniva non giá 
per la disolutezza, ma per l'austeritá di vive-
re. Essi condannavano assolutamente 1* uso del 
letto maritale , e spesso disturbavasi la pace 
delle famigíie da indiscrete separazioni . Pre-
scrivevano o commendavano una totaleastinen-
za ogni cibo anímale , e le continué loro 
preghiere, digiuni , e vigilie inculcavano una 
regola di stretta e perfetta devozlone . Le opi-
nioni speculative di questa setta intorno alia 
persona di Cristo ed alia natura del I ' anima u-
mana erano tratte dal sistema Gnóstico o Ma-

ni. 

( i ) L e f c a r d a l o f e ca lunn i e di A g o f t i n o , di Leone t a 
pa ec. che i l T i l l e m o n t í n g o j a r ome un f a n c i u l l o , c L a x d . 
aer confuta da n o m o , pof fono fugger i rc « j u a l c h e ingenuo 
í b f p c t r o i n f a v o i c d e g l i a n t i c h i G n o f t i c i , 



DeirImpero liomam. Cap. XXFlI. i $ ; 
nicheo; e tal vana filosofia, che dall'Egitto era-
Si trasíerita nella Spagna, era male adattata a-
gli spiriti piü grossolanl dell* Occidente . Gi l 
oscnrl discepoli di Priscilliano soffrirono y ian-
guirono, ed appoco appoco disparvero ; le sue 
opinioui rigettate flirono dal clero e daí popo, 
lo : ma la sua morte diede motivo ad una 
lunga ed ardente controversia , ra entre aicuni 
attaccavano , altri applaudivano la giustisia di 
tal sentenza. Noi possiamo osservar con piace-
re Pumana incoerenza dei Santi e dei Vescovi 
piü illustri, d'Ambrogio di Milano ( i ) , e di 
Martíno di Tours ( 2 ) , i quali sostennero in 
quest* occasione la causa delía tolleranza . Essl 
compasslonarono quegl' infelici che avevan sof-
ferto i l supplizio a Treveri ; ricusarono di co
municare coi loro Episcopal i ucclsori j e se 
Martino devló da tal generosa risoluzione lo-
devoli ne fu ron le cause ed i l pentlmentoesem, 
piare - I Vescovi di Tours e di Milano pro. 
nunciaron senza esltare 1'eterna dannazion de-
gli eretici ; rna restaron sorpresí e scpssi dalla 
sanguinosa immagine" deüa morte lor témpora. 
k , e gli onesti sentí mcnti delía natura resi

ste

r o Ambrog. Tom. I I , eplft. 44. P. ?.9r. 
( i ) S ü \ p h í o Severo nell'lftoria Sacrá, e fíeíla *ífa di 

*' Martino ufa quaíche cautela i ma íi dichiaxa p?& Vu 
beraraente nei díaloghi I I [ . 15. Martino peró fu, riprefo, 
oílla propna cofeienza e da un Angelo * n« poth ta U -
Í«Uo far de'rairscoli si fác i lmente , 

L z 



154 Istorin della dscadenza 
sterono agli artiSciali pregiudizj della teología, 
L 'umanitá d'Ambroglo e di Martina fu coru 
fermata dalla scandalosa irregolarita del proces-
sl fatti contro iMscilliano ed i suoi aderenti . 
í mmistri civil i ed Ecclesiastici avevano olere» 
passato l l i rmti delie respettive loro provincie. 
I I giudice secolare ave va ricevuto un appelio, 
e pronunziata una sentenza definitiva in mate, 
ria di fede e di giivrisdizione Episcopale. I Ve, 
scovi s' erano disonorati esercítando 1' uffizio di 
accasatori in una causa crimínale . La crudeka 
d' í taclo ( i ) , che vide le torture, e sollecitó 
la morte efegü Eretici, provocó i l giusto sde-
gno- del mondo : ed I vizj di que! malvagio 
Vescovosi risguardarono come una prova , che i l 
suo zelo fosse inspirato da sordidi motivid ' inte-
resse . Dopo la morte di Priscilllano si son 
raífmati e ridotti a método i barbari attentati 
della persecuzione nel Sant' Uffizio, che assegna 
la distinta sua parte alia potestá ecclesiastica 
ed alia secolare. La vittima condannata regó-
lamiente si consegna dal sacerdote al Magistra-
to , e dal Magistrato all* esecutore; e 1' inesora-
bil sentenza della Chlesa , che dichiara la 
spiritual colpa del reo , vlen espressa nel 

lin

eo Tsnto i l Prete Cattoliro Sulpic. Sev, l. IT- p. 
quanto o:atore Pagano Pacat. ¡n Paneg. ves. X I I . *p. 
difapprovano con uguale indignazione H caratícre e la 
condotta d* lucio . 
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dolce iinguagglo del la pietá e dell' interces-
sione. 

Fra gli Eccleslastici , che illustrarono 51 
regrtb d i Teodoslo, Gregorio Nazianzeno era 
distinto per Tabilitá d ' eloquente predicatore ; 
la fama di fatti miracolosi accresceva peso e 
dignitá alie v i r t ú monastichediMartíno di Tours 
( 1 ) 3 ma giustamente s i preterideva la palma 
dell Episcopal vigore e capacitá dalT intrépido 
Ambrogio ( 2 ) . Discendeva egli d a una nobil 
famiglia Romana ; suo padre aveva esercitato 
1' importante uffizio d i Prefetto del Pretoria 
d e l la Galiia ; e ben presto , dopo aver atteso 
agí i studj d ' una liberal educazione giimse H e l 

ia regolar carriera degü onori civili al posto d i 
Consolare del la Liguria, provincia, che i ruda-
deva 1' Imperial residenza d i Milano . A\V e t á 
di trentaquattro anni, e d avanti che avesse r u 

c e -

Ámbro-
gio Ar-
ci veteo-
vo di 
Milano , 
Afl-j74» 
i 97' 

<i) L a vítá di S. Martino, éd i dialoghi intorrití 4' 
fuoi miracoli comengono fátti adattati alia p'u. groft'ola-
na ignaranza in antí fu le non indegno d e l fecolo d* Au-
g u ñ o . E ' cosí natufalf la cofincíHcne fra il buon gufío 
ed ií buon fenfo , che mi ta fempre ftupore quetio con» 
trafto . 

(») Lá breve e faperficíal vita d i S. Ambrogio ferif-
ía da Paolino' fuO Diácono tAfpend. ad td'íi. Sened. p. 1 . 
XV. ha i l pregio d'wna teft'monianáa or ig ína le , f í T i l -
lemont Mem. ^Scchf. Tom. X P. 7 8 - 3 0 Í . e gli Editóse 
Rsnedettini p X X X x - L X l I I . vi harino lavorato con l i ío* 
lita lot diligená-a „ 

L 5 



166 Istcria delta dscadenza 
cevato i l sacramentQLdel Battesimo, Ambrogio 
con sorpresa di se stesso , e del mondo fa ad 
un tratta di Governatore trasformato in ArcL 
vescovo . Senza che vi avesse parte venina ' 
per quanto si dice, l'arce o 1'intrigo, tutto \\ 
corpo del popólo concordemente lo sal uto col 
sitólo Episcopale; la concordia e la perseveran. 
2a delíe loro acclamazioni fu attribuita ad un 
Impulso soprannatmale • ed i l ripugnante Ma-
gistrato fu costretto ad intraprendere un uffizio 
spirituale, per cui non era prepárate dalle abi-
tudini ed oceupazioni della precedente sua vL 
ta, Ma Pattivitá del suo genio presto lo posé 
In istato di eserdtare con zelo e con pruden. 
za 1 doveri del!'Ecclesiaácjca potestá; e mentre 
di buona voglia rinunzio a' vani e splendidi or-
namenti della grandezza temporale , condiscese 
peí ben della Chiesa a dirigere la coscienza 
degl'Imperatori, ed a criticare rammínistrazion 
dell*Impero. Graziano 1' amava e lo rispettava 
come un padre j e 1' elaborato trattato della fe-
de della Trinita era destinato per istruzlone di 
quel giovane Principe , Dopo la trágica mor-
te di luí, allorche i"Imperatrice Giustina tre-
mava per la salvezza propria e di Valentiniano 
suo figlio, fu spedito T Arcivescovo di Milano 
in due diverse ambasciate alia Corte di Tre-
veri . Egli esortó con ugual fermezza e saga-
cita le forze del proprio carattere si spirituale 
che político ; e fprse contribuí con la 'sua au-
torita ed eloquenza a frenare i* ambizione di 
Massimo, ed a protegger la pace dell* Italia 

( O -
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( 1 ) . Ambrogio consacrato aveva la propria 
vita ed abilltá al servizio del la Chiesa . Le 
ricchezze per luí erano un oggetto di dispxez-
zo ; aveva rinunziato al privato suo patrimo
nio; e vendé senza esitare i vasi sacri per ris-
cattare degli schiavi . 11 Clero ed il popóla 
di Milano erano attaccati al loro Arcivesco-
vo , ed ei meritava ía stima senza sollecitare 
il favore o temeré i l displácete de' deboli So-
vrani. 

Era naturalmente appoggiata il govern© d' 
Italia e del gioyane Imperatore a Glnstina sua ne Con 
madre, donna dotata ái belíá e di spirito; fflá b u o n 

ehe tn ffieáEO ad un popólo ortodosso avea la ^ l ^ , 
disgtaÉia di profesare V eresia Amana , che p e r a t i i -

essa procurava d" in^tillare neli' animo del fi- ce G U . 
glio . Giastina era pefsuasa che un Impera- ftl^*A 
tor Romano potesse nei praprj dominj pré-
tender V eserciÉio putblico delta sua íeligio- 385. 
ne 5 e propose all' Arcivescovo, come una mo-
derata e ragionevol domanda , ch' ei le rila* 
sciasse Tuso d'una sola Ghiesa o nella cittá o 
áei sobborghi di Milano . Ma la condotta d"" 
Aínbtogio efa diretta secondo principj molto 
divfíísi { t ) . Potevano invefo nel suo siste

ma 

( O A m b r o g i o m c d e f u n o , tom. I I . ef . X X I V . p . 88S, 
891. > da a l l ' I m p e r a t o i e n n affai f p i c i t o f o l a g g u a g l i o d e l -
la fuá a m b a f c e m . 

( 7 ) L a r a p p r c f c n t a i i e n e , ch' egH ftcíTo f& áei fuoi 

L 4 



i6$ Ltoria della dzcadenzd 
ma appartenere a Cesare i palazzi della térra ; 
ma^le Chiese erano case di Dio ; e dentro i 
limiú della sua diócesi, egli solo , come legit-
timo successor degli Aposto!i , era i l ministro 
divino . I privilegi si temporal i che spirkuali 
del Cristianesimo erano ristretti ai veri ere-
denti j ed Ambrogio godeva 5 che le teologi-
che sue opinioni íbssero i l modello della veri, 
ta e dell' ortodossia . L' Arcivescovo che r i . 
cusava d' entrare in al cuna conferenza o ne* 
goziano con gl' istrumenti di Satana , dichia-
ro con modesta fermezza la sua fisoluzione di 
rlcevere i l martirio piattosto che cederé all* 
empio sacrilegio ; e Giustina , che risguarda* 
va tal rifiuto come un atto d' insolenza e di 
ribellione, precipitosamente determinossi a far 
uso ddl'Imperial prerogativa del proprio fíglio. 
Bramando essa di fare publicamente nella pros-
sima festa di Pasqua i suoi atti di devozione , 
fu ordinato ad Ambrogio di comparire avanti 
ai consiglio. Obbedi egli alia cltazione col ris-
spetto d' un suddito fedele ; ma fu seguitato , 
senza il suo consenso 3 da un popólo innume! 
rabile, che aíFollavasi con impetuoso zelo alie 
porte del palazzo : e gli altri spaveatati mini-

stri 

pnnnpl e della ítia ronJotra , Ten%. JT. e L X X . X X L 
• f: ,85 1-880- > e vino dei pi« cuí io í i monumenri 

c e í l i " . r l ^ ' Eíra C0™™e ^ leuere aM ! 
U 01 ico río de BafilhU „9n tradtnd!, . 
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jíri di Valentiniano in vece di pronunziare una 
seatenza di esilio contro 1'Árcivescovo Milane-
se, umilmence lo supplicarono, che voiesse in-
terporre la sua autoritá per difender la perso
na dcirimperatore e restituir la pace alia Ca
pital e. Ma le promesse, che Ambrogio ebbe e 
comunicó al popólo 3 furon tostó viólate da una 
pérfida Corte ; e ne' saoi piú solenni giorni , 
che la cristiana píetá ha destinato all' esercizio 
della religione , la citta fu agkata :da irrego-
lari convulsioni di tumulto e di fanatismo . bi 
mandarono gli Ufizlali del palazzo a preparare 
prima la Basílica Porzlana , poi la ñuova per 
Immediatamente ricevervi l'Imperatorecon sua 
madre» Si disposero al sólito le splendide su-
pellettili ed i l baldacchino per la sede Reale; 
ma vi fu bisogno di porvi una forte guardia 
per difenderla dagl' insulti della plebaglia. GU 
Ecclesiastici Arriani, che s' arrischiavano a íai-
si veder nelle strade , furono esposti ai pm 
imminenti perícoli di vita : ed Ambrogio go-
d¿ i l mérito e la riputazione di liberare i suoi 
personali nemici dalle maní dell' irata molti-
tudine. , 

Ma nel tempo che si affaticava di raftre-
nare gli effetti del loro zelo , la patética vee-
menza de' suoi discorsi continuamente infiam-
mava l'ardente e sediziosa índole del popólo di 
Milano, Venivano indecentemente applicati al
ia madre dell' Imperatore i caratteri d' Eva , 
della moglie diCiob, d^Gezabel, di Erodiade; 
é la brama , che aveva essa d' ottenere una 
Chiesa per gli Arriani, era paragonata alie piú 

era-



£?« Tstorm dtlh deesáenza 
tfruddi persecuzioni, che avessero sofferto i crl 
stiani sotto i l regno del Paganesimo . Le m\ 
sure, che prendea la Corte, non servivano che 
a íar conoscere la grandezza del maie . Fu 
imposta una tassa di dugento libbre d' oro su! 
éorpo dei «ercantl e degli artefici: fu intima. 
t?. ar "onif. deI1, íniperatore un ordiné a tutti 
gü Uhziali ed inferiori ministri de'tribimali di 
gmstizia che fiitattanto che duravano ipubbli. 
o disordini, dovessero star chiusi ndle loroca. 
í e : ed i ministri di Valentiniano imprudente-

'0wetSSaronor ' che Ia ^«ggior parte de' 
eittadmi Milanesi favoriya la causa del proprlo 
Arcivescovo . Egli fu di nuovo solleckato a 
restituiré la quiete del paese mediante un' on. 
portuna compiacenza alia volontá del Sovrano. 
La risposta d Ambrogio fu concepita nei ter-
mmi piu umih e rispettosi, che potevano pe
ro interpretan come un seria dichiarazione di 
guerra cmle . Espose, che la prcpria vita ed 
» 1 SUOi bem era"o ín mano dell'Imperatore ; 
» esso non avrebbe mai tradito la Chiesa 
" Cri? t^ 0 avvinto la dignitá del carattere 
» Ep^copale. In una causa di tal sortaerapre-
» Pa[at^ a soífrire quahmque danno la malizía 
„ dei demonio avesse potuto apportargli 3 e 
" desKÍerava di ™ n r e in presenza del fe. 
53 dele suo gregge ed appié dell'Altare ̂  el non 
» avfva contribuito ad eccitar la furia del po-
" P01,0' ma era so10 ^ potere di Dio Tacquie-
» ^ r ! a í ̂ borriya le scene di sangue e dicon-
„ íusmne, che probabilmeme sarebber segukei 
» e la stra piá calda pfeghicla era quella di 
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non sopravvivere a veder larovina d' una flo-
rida cittá, e forse la desoíazione di tutta V 

„ Italia ( 1 ) „ . L'ostinato blgottismo di Giu-
stina avrebbc posto a rischio f Impero del suó 
figlio, se in quesea disputa con la Chiesa e col 
popólo di Milano avesse potuto contare sull' at* 
tiva ubbidienza delle truppe del palazzo . Era 
marciato un grosso corpo di Goti ad occupai 
la Basílica, ch'era i'oggetto della contesa ; eá 
avrebbe potuto aspettarsi dagli Arriani princi-
pj e dai barbari costumi di questi mercenarj 
stranierl , che non avre'bbero essi avuto ale uno 
scrupolo ad eseguire i piu sanguinarj coraandi. 
Si fece loro incontro 1' Arcivescovo Sulla sacra 
sogíia, e fulminando contra di essi una senten-
za di scomunica, domando loro in tuono di pa
dre e di signo re, s© era per invader la casa di 
Dio, ch'essi aveano impíorato i ' ospital prote-
zione della Repubblicaí* La sospensione de'Bar
bari concesse quaiche ora per un piit efficace trat-
tato ; e t' Imperatrice fu persuasa dal parare 
del piu savj suoi consiglieri a iasciare ai Cat-
tolici i l possesso di tutte le Chiese di Milano, 

> e a 

( i ) Retz. ebbe una 11 mi le ambafeiata della Regina , 
affinche qaietaíTe i l tumulto di Patigi. C ió non era piii 
id fu O potete Ce. quol ]'a]outai tor.t ce quf vous fouvst^ 
•vatts imaglner de refpeit , de doucear , de regret tt de fow 
tnljfío/t. ¿re. ( Memoir Tom. I . p. 140. ) . lo non parago-
no certamente fra loto né le caufe né le períbne j ma 
ü Coadjutore medefimo aveva qaalehe idea p. 84. d' imi
tar S. Ambrogio f 



t y i lito ña deíla decadenza 
e a dissimuíare fino ad un'occasione piü oppor-
tuna i suoi pensieri di vendetta. La madre di 
Valentlniano non poté mai perdonare ad Am. 
brogio símil trionfo; ed il giovane Reálcesela, 
mó nell'impeto deíla passione che i suoiproprj 
servi erano proati a darlo nelle inani d'un in
solente Prete* 

An'iU' Le íeggi del!' Impero , alcune delie quaÜ 
portavano in fronte il nome di Valentiniano 5 
tuttavia condannavano 1* eresla d' Arrio e 
sembrava che scusassero la resistenza de' Cattc 
Hci . Giustina fece si che fosse promulgato in 
tutte le provincie sottoposte alia Corte di Mi-
laño un editto di tolleranza; fu concesso a tut-
t i queíli, che professavanó la fede di Rimini , 
L esercizio libero di lor religione ; e l'Impera-
tore diebiaró , che tutti coloro, che avessero 
trasgredito questa sacra e saiutare costituzione, 
sarebbero staíi puniti di morte come nemici 
della pubblica pace ( i ) . I I Unguaggioed ilca-
rattere dell'Arcivescovo di Milano "puó giustlfi-
care il sospetto, che la suacondotta presto sora-
ministrasse un ragionevole fondamento , o al
meno uno specioso ppetesto ai ministri' Arria, 
n i , che spiavano l'occasion di sorprenderlo in 
qualche atto di disubbidienza ad una legge 
ch'ei stranamente rappresenta come una legge 

I di 

( O II folo Sozomeno, 1. v i l . c. I J . , involgc que. 
fto iurainofo fatto zn una ofeura e dubbiofa nairazione ., 
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¿i saii?ue e di tirannla . Emano una sentenza 
di mke ed onorevof esilio , che ordinava ad 
Ambrogio di partir súbito da Milano ; mentre 
di permetteva di scegliere il iuogo di sua di-
niora ed i l numero de' proprj compagm . Ma 
l'autoritá dei Santi, che hanno predicato ede-
séquito le massime di una plena sommissione , 
0arve ad Ambrogio di minor pes3 che l'estre-
L e l urgente pericolo delia Chiesa . hgh 
arditamente ricasó d'obbedire, e tal passo fu 
sostenato dall* unánime consenso dei fedele suo 
popólo ( i ) . Faceva esso a vicenda la guardia 
alia persona del proprio Arcivescovo ; furono 
bene asslcurate le porte delia Cattedraie e del 
nalazzo Vescovile: e le trappe dell Imperato-
re che ne avevan formato i l blocco non ar. 
dii'ono d'arrischiar i'attacco di quella mespu-
gaabil fortezza. I numerosi poven , che la i -
beralita d'Ambrogio avea sollevati abbraccía-
ron questa bella occasione di segnalare lo ze o 
e la gratitudin loro; e siccome avrebbe potu o 
stancarsi la pazienza delia moltitudme per la 
langhezza ed uniformltá delle notturne vigil e 
prudentemente s'introdusse nella Chiesa di Mila
no l ' utileinstituzionediun' alta e regolar salmo
dia. Neltempo che Ambrogio sosteneva quest ar̂  

Cilla» 

( O Excuhahat p U phbs lp Ecdtfix morí p*ra[* cu,* 
Encopo fuá . . . . No, adhuc frlgldl excita'^ur t a ^ 
civltate ¿ítonita ¿tque turbara, Augiíft, Conf. Í . I A . c 



174 Inorla istia decadsnza 
dua contesa, fu avvertito in sogno a scavar h 
térra in un luogo , dove pu\ di trecent' ann 
prima erano state deposítate íe spoglie del du 
inamn Gervasio e Protasio ( O ^ S i t r o ^ 
jubito sotto il pavimento della Chiesa duepe 
fetti scheletn ( 2 ) con le teste sepárate dai lo" 
ro corpi ed un' abbondante copia di sangue 
Con so enne pompa si esposero ie sante reli' 

costanza di questa Fortunata , scoperta fu mi 
b r o ^ ^ v a t t a a prruovere 1 á i s Q ^ 
£>rogio . Si suppose che le ossa dei Martiri 11 
sangue eje vesti loro avessero le v M di'r 
sanare da maü, e tal sopramiatural potenza sí 
comumcasse ai Piü distinti oggetti sen2a pe 
«ere in mínima r-^-, u • • p 
t t x r ' i t h D ¿ . osa ,d Pnmiera sua at-
tmth . Parva che la straordínaria cura di un 
Clec0 U ) e le forzate confessioni di var; os. 

sessi 

( O TÍ Hernán t ¿ f . m . &ccL rom. n. p. 78 Aog , u 
rqn confacra olte CHIEFC IN J ^ H J 1 ; ^ , / ^ ^ 8 ; / " ; 
5ueft 'ncognní Mart in , fra'quaü h m h r l ' X . l X r 

íhro p i i fortunuo dell'altro. hC S' GCU'al10 

r,A t'1™*;™** "¡r* magnUudtn!; viro, duoi ut pr¡. 

de2Za d. quefti fcheletri era fo tunatam/me'o' V™' famente aditnr* „i , ^rmoaramcntc o artificio. 

fcrnlr, fin ^,1 1 lra. umar)a . ch c prevalfo in oaní 

M . l ^ ^ l Z ' , X X I L f - ^ . A u g u f t . con 
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sessl giustíficassero ia fede e la santitá dell'Ár-
civescovo; e la veritá di questi miracoli viene 
attestata da Ambrogio medesima , da Paolino 
suo segretario e dal celebre Agostino di l u | 
prosélito , che in quel tempo professava recto* 
rica in Milano . La ragionevolezza del nostro 
secólo puó approvare per avventura i'increduli-
ta di Giustina e dell' Arrian a sua Corte , che 
derise le teatral! rappresentazioni , che si face-
vano per Tartifizio ed a spese dell* Arcivescovo 
( 1 ) . L ' effetto peral tro, che ebbero sull'animo 
del popólo, fu rápido ed invincibile5 edi l de
bele Sovrano dell' Italia si trovó incapace di 
contenderé col favorito del Cielo . Anche le 
potesta della térra s' interposero in difesa d' 
Ambrogio: i l disinteressato avviso di Teodosio 
fu un genuino risultato di pietá e d* amicizia j 
e la maschera dello zelo religioso copri gli o* 
stili ed ambiziosi disegni del tirana© della GaL 
lia ( 2 ) . 

Avreb-

vlt. S. Amhrvf. c, i<f. apptnd. Ssned. p . +. 11 c i e c o 
aveva nomc Severo? e i t o e c ó la facra v e l t c , r i c u p e r o l a 
vifta , e c o n f a c r o i l r e ñ o d e l l a fuá v i t a ( a l meno p e í 
Vent ic inque a n n i ) a l f e r v i z i o del la Chie fa . l o r a c c o . 
manderei quef to m i r a c o l o a' n o f t r i T c o l o g i , fe non p r o . 
vaffe i l c u l t o de l l e x e l i q u i e ugualmefi te che l a fede N i . 
cena • 

( 1 ) P a u l i n . In vit. S, ^Ambrof. e. 5. »» app. Beaed. 

( 2 ) T i l l e m o f l t Mem, Eccl. Tom. X- p. 190. 7S0. t g ü 
accorda p a r c i a l m e n t e la m e d i t a z i o n e di T e o d o í i o , e ca-
p r i c c i o f a m e ñ t e r i g e t t a que l l a di M a í U m o , q u a n t u n q u e & 
a t t t f t i da P r o f p e i o , da Sozomeno « da T í o d o a e t e . 



iy6 ísttria delta decadenz* 
i i a ñ l m o ^Avrebbe Massimo potuto finiré i l suo re, 
invade gno 'in pace e prósperamente , se avesse pota, 
r i r a ü a . to conteiitarsi del possesso di qaeile tre vaste 
A g o f í . regioni , che adesso formano i tre piú floridi 
J 7* regni deli'Europa. Ma i'intraprendente usurpa, 

tore, la sórdida ambizione del quaíe non era 
nobiiitata dall' amor della gloria e delíe armi | 
risguardo le attuali sue forze , come istrumen-
t i soltanto di sua futura grandezza , ed i l suc-
cesso^ ch'egli ebbe, fu la causa immediata di 
sua distruzione . Furono implegate le som-
me che egli estorse ( i ) dalle oppresse prom 

- ele della Gallia, della Spagna e della Britannia 
in arrolare e mantenere una formidablle armata 
di Barbari presi per ia magglor parte' dalle piu 
fiare nazioni della Germania. L'oggetto de'pre-
parativi e delie speranze di esso era la conqui. 
sta d' Italia; e segretamente medita va ia ro vi
na d' un innocente giovane, il governo del qua
íe abborrivasi e disprezzavasi dai Cattolici sud-
diti di luí. Ma poiche Massimo desiderava d' 
oceupare senza resistenza ii passaggio delie a!, 
pi , accolse con perfide carezze Donnino della 
Siria ambasciator di Valentiniaiio, e lo solleci-
tó ad accettare i l soccorso d' un corpo conside-
rabil di truppe per serviré nella guerra Panno-
nica . La penetrazione d' Ambrogio aveva seo-

( 2 ) L » modefia cenfura d i S u b i d o , Dial, i l l . 15, 
g l i p o m _ una fefitá m o h o p í a p r o f o n d a , che ¡a debole 
dec lamazionc d i Paca to , X I ! . x6. 
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perto sotto le proteste d'amidzia le insidie d' 
un nemico ( r ) ; ma Donnino della Siria fu 
corrotto o ingannato da'liberal i favori della cor
te di Treverii ed i l consiglio di Milano riget-
tó pertinacemente i l sospetto di pericolo con 
una cieca fiducia ch'era un effetto non gia di 
coraggio, ma di timore . L'arabasciatore me~ 
desimo servi di scorta alia marcia degli ausi-
Harj; e senza diífidenza veruna questi furono 
ammessi nelle fortezze delle alpi. Ma T astuto 
tiranno seguitonne con affrettati e taciti passi 
la retroguardia; e siccome diligentemente im
pedí cogni cognizione dei suoi muovimenti lo 
spleiiiJore delle armi, e la polvere , che s'in-
nalzava dalia cavallerla , diedero i l primo an. 
nunzio dell' ostile avvicinamento d'uno stranie-
ro alie porte di Milano. In tal estremitá Giu-
stina cd i l suo figlio potevano accusare la pro-
pria imprudenza , ed i perfidi artifiz) di Mas-
simo,- ma loro manca va i l tempo , la risolu-
tezza e la forza per opporsi a' Germani ed a9 
Galli si nella campagna, che dentro le murad' 
una vasta e disaffezionata citta . La fuga fu V 
única loro/ speranza, ed Aquileja 1* único refu
gio loro; ed avendo Massimo allora spiegato i ! 
proprio genuino carattere, i l fratello di Grazia-

no 

( l ) EJio tutUr adverfus hemUiem paels involucro t t . 
S"1**'* • Tale fu i] prudente avvifo d 'Ambrogío r** 

p. 8 S i . , clopo che fu ¿ornato dalJa fuá fcconda n.n'-
osfciata . 

TOMO VIII . M 



27^ htona della decadenza 
no aspettare poteva la medesima sorte dalle 
maní dell'assassino medesimo. Massimo entró 
in Milano trionfante; e se i l saggio Arcivesco-
vo ricusó una pericolosa e rea connessione coll' 
usurpatore, poté almeno índiretf ato ente contri
buiré ai buon successo deile sue armí con In 
calcare dal pulpito ií dovere della rassegnazio-
ne^piuttosto che quelío della resistenza ( i ) . 
V infelice Giustina giunse salva in Aquiíeja • 
ma non ^ fidó deile fortificazióni di quellacit-
ta, teme, i'evento d' un assedio , e risolvé d' 
implorare la protezione del gran Teodosio di 
cux la yirtu e la forza eran ceíebri in ogni 
parte dell Occidente . Fu segretamente prepa-
rato u„ vasceílo per traspbrtare V Imperial fa. 

^ migUa, che precipitosamente imbarcossi in uno 
degh oscun porti di Venezia odell'Istria tra. 
verso tutta l'estensióne de'marl Adriático eJo. 
meo, giro aftorno alFestremo promontorio del 
Peloponneso, e dopo una íunga ma Fortunata 

Füg, dí"^,1^2.10"^51 riPosó neí P^to dí Tessalonica. 
vaknt i . l i m i 1 Su^iti di Valentiniano abbandonarono 
eiano . ^ causa di un Principe , che mediante la sua 

ntirata gli ave va assoluti dal dovere dí fedeí-
ta; e se la piccola cittá d'Emona in Italia non 
avesse preteso d'arrestare la non gloriosa vitto. 

ña 

(«) I l Baronío ( an. 387. n. tfj. ) applica a queño 
• . ^ J ,',.pubb!lca caIaín5t* alcuni de' fermoni peñitcn. 

aiah dell A r c i v e í c o r o . 
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fia di Massimo^ egli avrebbe ottertuto seriza ve-
f un contrasto 1' intero possesso dell'Im|íef0 d" 
Occldeilte 4 

Iñ luogo d' invitare i real i sao! ospití ñeí fi^reñ. 
ipalazzo di Gostantinopoli ̂  Teodosio ebbé del- de kar-
le ignote ragioni di farli restare á Tessaloni- ^^J*-
ca; queste ragidiii pero non provenivarto da di- v°íent'j. 
sprezzo né da, mdifFerenza, polché andó iffime- fiiafio. 

diatamente a visitarli iñ quella cittá accompa- An^s?. 
gnato dalla maggior parte della suá corte é del 
Senato * Dopo le prtme teñere espressionl d! 
amicizia e di cortdoglianza , i l pió Irnperatoré 
dell*Oriente ammoni gentilmente Giustiña, ché 
alie volte ií delitto d' eresia veniva punito irt 
questo mondo e rtell' aítro t, é che ií passo pi4 
efficace per promuoveré ío ristabilimento del Fí. 
glio sarebbe stata la pubbíica professlone del
la Fede Nicena,- mediañte la soddisfazione che 
avrebbe 4ito quest'atto si alia térra che al Cie-
ío . Fu da Teodosio rimessa rimpoftárlteque-
stione delía guerra ó della pace alia delibera-
zione deí suo Consigíio ¿ e gil argomenti, che 
potevano addursi per la parte deironore e del
la giustizía i dopo la morcé di Grazíailo avWS-
tío acqaistato un grado considerabile di mag- ^ 
giof peso . La persecuzlone deílá famiglla 
Impefiaíe, a cuí Teodosio stesso era debitdre 
deíía sua fortuna , veniva ín tal occasioríe ag-
gravata da fresche e replícate ingiurie. Négiü-
ramenti né trattati frenar potevano í'ínsáziabí^ 
le ambizione di Massimo i é la dilazione di 
passi vígorosi e deeisiví, invece di prolungáfe 
ií ben della pace 4 avrebbe esposto T" Impero 

N ÍA % \ \ Orlen-



'ÍSÓ Is torta dctla decadenza 
oriéntale al perieolo d' una oscile invasione . I 
Barban, che avean passato il Danubio, ave van 
finalmente assimto i l carattere di soldati e di 
sud'üti, ma era tuttavla indómita la nativa lo
ro fierezza , e le operazioni d' tina guerra 
ch'esercitato ne avrebbe i l valore , c diminuí! 
tone 11 numero, poteva ottenere il* fine di sol-
levar le Provincie da un' intoilérabile oppressio-
ne . Non oscanti queste sode e speziose ragio-
n i , ch'erano approvate dalla maggior parte del 
Consigüo , Teodosio era sempre dubbioso , se 
trar doveva la spada in una contesa, che dopo 
tal atto non avrebbe piá ammesso termine ai-
cuno di riconciliazione; né s'avviliva i l magná
nimo di luí carattere dai timori, che avova per 
|a salute dei piccoü suoi figli e peí bene dell* 
esausto suo popólo . In tal momento d"ansio
sa dubbiezza , mentre il destino del mondo 
Romano dipendeva dalla risoluxion d' un solo 
uomo, le grazie della Principessa Galla patro
cinaron con la massima efficacia la causa di Va-
lentiniano fratello di lei ( i ) . Restó ammol-
lito i l cuor di Teodosio dalle laaime della 

b e l . 

Ci> Zofimo tiferifcclafuga di Valcntíniano, e 1» amor 
di Teodofio per la fuá forclla, 1. I v . p. ¿aq,, i ] 
Tiüemont produce alcune debo.'í ed amb'gue teftimonian-
zc per anticipare i l fccondo matrimonio di Tcodofio , 
Hiji. des Bmper. Tom, V. 7 4 ° . , e confcgucBtemente per 
confutare ets antes de Tofime > ¿ui fereitnt *rop e*n»r¿!~ 
fes a U f'nti ie Theadaf' . 
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helúi forano insensiMímente legati i suoi af. 
fetti dalle srazie della gbventü e dell'innoceii' 
za; l'arte di Giustina maneggio e diresse 1'im
pulso deila passbne 5 e la celebrazione delle 
nozze reali fu la sicurezza ed i l segno della 
guerra civile « GP insensibili critici, che ris-
guardano qualunque amorosa debolezza come l i 
na macchia indelebile alia memoria del grande 
ed ortodosso Imperatore , in quest'occasione so-
no Inclinati a parre in dubbio la sospevta au-
torltá dell' istorico Zosimo . Quanco a me 
confederó francamente , che mi ák placeré i | 
trovare ed anche 1'andaré a cercare nelle rij-
voluzioni del mondo qnalche traccia dei dolcl 
e teneri sentimenti della vita domestica; ed in 
mezzo ad una folla di fieri ed ambiziosi con-
quistatori io provo una particolar compiacenza 
a distinguere un gentil e eroe , che vi sia mo
tivo di supporre , che ricevuto abbia le armi 
dalle mani d" a more . La fede de' trattati as-
s'ícurava la pace coí Re della Persia ; i belli-
cosi Barbari si lasdavan persuadere a Seguir lo 
scendardo O a ríspettar le frorttiere d' un attL 
vo e generoso Monarta; e gli stati di Téodo-
sio dall' Eufrate sino all* Adriático riluOnavano 
si per térra che per mare de* preparativi di 
guerra . Parve che la buona disposizione del» 
le forze orientali ne moltiplicasse i l numero , 
e distraesse rattenzione dí Massimo. Aveva e-
gli ragion di temeré , che tírto scelto corpo di 
truppe sotto i l colando dell* intrépido Arboga
ste dirigesse la marcia tungo le rive del Da
nubio , ed arditaraente penetrasse per le pro-

M 3 vin-



i$% ístma^ d'eíla deeaden%a 
Yinci§ delía Rezia "nel centro della Gallia , Fu 
equipaggiata nei porti della Grecia e dell' Epu 
ro una potente fíott^ coll'apparente disegno , 
che dopo d'ayere aperto i l pasŝ con una vitto. 
ría navale , Valentiniano e sua madre sbar-
cassero neir Italia , senza dilazione passassero a 
Roma, ed occupassero la sede maestosa della 
Reíigione e dell' Impero , Intanto Teodosio 
medesimo alia testa d'un valoroso e disciplina, 
to eserdto gavanzo incontro airindegno rivale 
di lu i , che dopo I ' assedio d' Emona aveva fis, 
sato | l suo campo nelle vicinanze di Scisla cit-
tá della Pannonia ben fortificata dal largo e ra* 

Dísfa pi(1<? corso 'c?el S a v o -

e 'moxxz í veterani 3 che tuttavia si ricordavano 
di MafT della lunga resistenza e delle successive risor-
^ 0 • se del tiranno Magnenzio , si preparavano for-
chign!* se 3 travagli di tre sanguinose campagne . Ma 
A g o f t p ; la contesa col successore di esso , che come e-

gli aveva usurpato U trono dell' Occidente , 
resto fácilmente decisa nel termine di düeme-
si ( i ) , e dentro lo spazio di dugento raiglia . 
I I geniq deirimperatore oriéntale poté preva
lere sai debole Massimo che in questa impor
tante crise dimostrossi privo di abilitá militare 
o di personal coraggio ^ ma la perizia di Teo
dosio fu secondata dal vantaggio, che aveva d' 

( í ) Ved, Gotofjred, Crttol. dell» lergl C U * Thod, Té 
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un'attiva e numerosa cav^licria . Si erano for-
mati degli Unni, degli Alani, e dietro i l loro 
esempio degli stessi Got i , tanti squadroni di 
arcieri che combattevano a cava lio e . confon-
deaano i l costante valore de' Galli e dei Ger
mán! mediante i rapídi muovimenti d' una Tár
tara maniera di guerreggiare „ Dopo la fatica 
d'una lunga marcia nel colmo dell* estáte spro* 
narono i focos! loro cavalli nelle acque dei Sa-
vo, passarono i l fiume a nuoto in presenza dei 
nemko, ed i inmediatamente attaccarono, e po-
sero in rotta le truppe che domina va.'J i l lido 
dair altra , parte . Marcellino fratello del T i -
ranno avanzossi per sostenerle con le piü scel-
te coorti, che si consideravano come la speran-
za e la forza dell'armata. L'azione, che s' era 
interrotta per l'approssimazion della notte, si 
rinnovó la mattina seguente ; e dopo una san
guinosa battaglia i residui dei piú bravi solda-
t i di Massimo, che sopravvissero , deposero le 
armi a' piedi del vincitore . Senza sospendere 
la sua murcia per ricevere le ingenue accía-, 
mazioni dei cittadini d'Emona, Teodosio inol-
trossi avanti per finir la guerra mediante la mor-
te o la presa • del suo rivale, che fuggiva d' 
avanti a lui con la diligenza che inspira i l t i -
more . Dalla sommitá delie alpi Giulie di
scese con tale incredibil prestezza nelle pianu-
re dell'Italia, che egli giunse ad Aquileja la 
sera medesima del primo giorno della sua mar
cia ; e Massimo , che si trovó circondato da 
tutte le parti, appena ebbe tempo di cbiuder 
le port§ della cittá . Queste peró noi\ poteron 

M 4 lun-



5^4 Istorla delU decádenza 
lun^mente resistere agli sforzi d'un vittorio.a 
nemico5 e la disperazione , i l disamore e I* m. 
t j T * f:so{á*ú e ^ 1 popólo accelerarofto 
la caduta del misero Massimo . Fu egli tfatto 
dal trono, vlotentemedte spogliato degli orna-
ment* impenaIlj del man£0j de[ ^ e m ^ á ú 
caicetti- pwrpurei . e come un múüttore con-
t n„ , Camp?. ed ^ a P̂ esenza df Teodosio 
^ n ? ? dlStante drca tre migí^ ^ A-

I r.ondotía dcU' Imperatore non fit 
n ^ ; ' í ' 6 dimostró ^ I l a disposizione acom-
paiire ed a perdonare al Tiranno deirOcciden. 
Z3 n0nJ.era mal stato suo persónate nemi-
í n i ^ era.d37enut0 ^ora roggetto deí suodi. 
S n ; fnS1^€CÍta Con ^an forza Ia com-F ione dalle diSgrazie , alie quali síam sotto-

SteSSI; 6 10 t a c ó l o d'akiero com-
petitore prostrato ai suoi piedr non potevaman-

" ' f ' .pr0:urre áel Pensieri molto graviedinu 
portaníinel animo del victorioso Imperatore. Ma 
u renata j a dehole commozione d' una invo. 

iontaria pieta dal rigüardo che ehhi alia pub. 
bhca giUSt,2ia ed alia memoria di Graziano j 
ed abandono quelía vittima al pietoso zelodei 
soidati che Ja trassero dalla presenza Imperia-
1 í K immediatamente le spiccarono il capo 
mn. ; l lS í w L a n0íi2ia ^ella disfatta e delia 
morte di Massimo fu rícevuta con sincero o 
bmdmimuhto piacere ^ Vicfore suo figlio , 
^ cpaíe avea conferito i l titoto d' Augusto , 
mor, per ordine e fórse per mañ0 M ^ 
ce Arbogaste ; e tutti i disegni militari di 
leocíosio furono felicemeníc eseguifi . Dopo 



Bzittmpefo Romano. Cap, XXFII. 1S5 
¿' aveí terminato in tal modo ia guerra d -
vile con minor difficoltá e strage di quello che 
naturalmente avrebbe aspettato, impiegó i me-
si dell' invernal sua residenza in Milano a r i -
stabiliíe lo stato delle afflitte provincie ; ed 
al principio del la primavera ad esempio di Co-
stantino e di Costanzo , fece i l suo trionfale 
ingresso nell' antica Capitale del Romano Im
pero ( 1 ) . 

L'oratore , che pu5 tacere senza pencó
lo, puó anche lodare senza difficoltá e ripu-
ítianza ( 2 ) ; ed i posteri confessarono , che 
Il carattere di Teodosio poté somministrare i l 
soegetto d' un ampio e sincero panegírico ( 3 ) , 

La 

(1) Oltre i cenni che poffono raccoglíerfi dalle ero. 
niche e dall'iftoiia Ecclelíaftica , Zofimo 1'. ÍV. p. a s J -
aíT. Orofio 1. VÍI. c. 55- e íacato ptntg* vet. XII» j o -
43. íbmminiftrano gH fconneíTi e fcarfi materiah di que-
ña guerra civilc . Ambrosio Tom. I I . Eftjl . 40. p. 9S*-
953. alíude ofeuramente ai bert ftotí fatti della fórpreia 
d'un m a l i n o , d'un'a^iofie a íetavio^ d una vittorm 
forfe naval? , nella Sicilia ec. Aufonio ( i applaudire al 
mérito fingolare cd alia buona, fortuna d* Aquüeja . 

fa) j¡2«4i» promptum laudare Prlnclpem, tAtn tUíum 
filuljfe de Principé i Pacat. in Paneg. Vet. X I I . 2 . LallfiO 
Pacato, Drcpanio nativo dclla Gallia recito queft orazio-
lie a Roma ( 1* anno 3 3 8 , ) EgÜ dipoi fu Proconfole dcll 
África: ed Aufonio fuo amico lo loda come un Poeta 
Inferióte folo a Virgil io, Ved. Tillemont H;#. de$ Ém-
Úfi Tém. K p. 303. „ . , „ , 

fii) Vedafi un bel rítratto di Teodoüo fatto da Vít-
tóré 11 giovane j i ttatti fono diftinti e di colon conra. 
fi. L a lode di Pacato é trdppo génexale , e ClaudJano 
pare che fempte tema d'efaltárfe i i padre fopra ilfigho , 



Í8<5 Istorla deüa decadema 
La saviezza delle leggi ed i l buon successo del j 
ie armi di luí ne rendettero i l governo rispet" i 
tabile sgli occhj tanto de'sudditi che de' nemi" 
ci. Egli amó e rispettó le virtd della vita do' tr 
rnestica , che di rado soggiornano nei Pa!a22¡ t 
de Prmcipi . Teodosio fu casto e temperato • f 
gode senza eccesso i deiicati e sociaü piaceri l 
della tavoia, ed i l calore delle snepassioni amo. 
rose non fu mai diretto che ad oggetti legítti. 
mi Vemvano adornati i sublimi citoÜ della í 
grandezza Imperiaíe da* teneri nomi di marito ¡\ 
íedele e di padre indulgente^ dall'affettuosasua 1 
stima fu mnalzato lo zio ai grado di secondo I 
padre Teodosio abbracció come suoi i figlidel r 
fratello e della sorella ; ed estese V espressloni R 
del suo aguardo fino ai ptf oscuri e di- se 
santi rami della numerosa sua parentela . Sce. 
glieva x suoi famigliari amici giudiziosamentc te 
fra quelle persone } che nell' ugual commercio t 
della vita pnvata gli eran comparse d' avanti Cf 
senza maschera; la propria coscienza di un per- ai 
sonale superior mérito lo pose inistato disprez, i 
zare l accidental distinzione della porpora : e 0. 
provo con la sua condotta , che aveva dimen- n 
ticato tutte le ingiurie nel tempo che con la t 
J^aggior gratitudine si rammentava di tutti i , v 
favon e servigj, che avea ricevuto prima disa- t 
hre sul trono dell* Impero Romano . II tuono í 
seno o vivace della sua conversazione era adat. c 
tato all eta , al grado, o al carattere dei sud- ¿ 
diti3 che vi ammetteva, e TaíFabilitá deUema- ^ 
mere spiegava V ímmagine della sua mente . 1 
ieodosio rispettava la semplicitá dei buoni e 

dei 
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tel. ¿ei virtuosi , ogni arte , ogni talento d* un H -
% tile o anche indiferente natura yenlva premia-
ni- to dalla sna giudizlosa liberalitá; ed eccettuati 
lo. M eretici, ch'ei perseguito con -implacabile o~ 
zzi ¿io, i l vasto cerchio della sua benevolenza non 
) ; ^ drcoscritto che da l imki deüa specie urna-
eri na . I I governo d* un potente Impero puó si-
io- caramente serviré ad occupare i l tempo e If 
ú. abilita d' un uomo; puré i l diligente Principe v 
Hj senz* aspirare alia fama ad essonon conveniente 
ito di profondo erudito , riserbava sempre qualchc 
^ momento d' ozio per 1' istruttlvo divertí mentó 
do della lettura. 11 suo studio favorito era l'Isto-

ria, che ne dilató resperienza t GU annali di 
Roma nel lungo periodo di undici secoli pre-
sentavano ad esso una varia e splendida pittu-
ra della vita umana; ed e statoparticolarmen-
te osservato, che quando leggeva i crudeli fat-
ti di Cinna, di Mario , o di Scllla esprimeva 
con gran forza I ' odio generoso che aveva per 
quei nemici deiruraanitá e della liberta . Egl! 
si ser viva utilmente della propria spassionata 
gpinione intorno agli avvenlmenti passati , cor 
me di regola per le sue azioni j ed ha merí-
tato questa singolar lode , che pare che le sue 
virtü siansi allargate con la sua fortuna : i l 
tempo della prosperitá era per luí quello del
la moderazione, ed apparve piu cospicua la sua 
clemenza dopo i l pericolo ed i l buon successo 
della guerra civile . Nel primo calore della 
vittoria si trucidarono le guardie Mauritane del 
Tiranno , ed un piccol numero dei piu col pe-
voli subl la pena della legge . Ma i ' Impera. 



,Sg trtorta de/la decddentu 

innocente, che a gastigare 11 reo 1 
o M . d e U - Occilent/, che ^ r e b L o't 
ipati fehci al solo ricuperar le proprie r e t í 
fcon sorpresi al r¡CeVePr che fecLo^na 

Aí A*™<> equivalente alie loro perdite 
la generositá del vincitore protege ¡a ve„ l 
« a re ededUc6 le o r f a n e ' f i ^ d l V a ^ 
CO- Un carattere coa virtuoso potrebbe * 

I T í Z o T n g * T sTos!ziOM ^ 
Eore i acato, che se al vecchio Bruto fo«P 1 
to permesso di tornare sulla térra avr. f" 
quel rígido Repubblicano deposto «pié d i t 

f u Z T -s f f f S S f V Che tal Monarca era 
Bifali ^ P ^ ^ * « a d W 

d e . i a 1 ^ ; ^ ^ : " " " oí'c { o n i r 
imperfezioni essenaSi rb , 0 .d'scer"eredl« 
minuito i l LSI " 1 ' che avrebber forse di. 
i T r o ^ r o d i " ^ 0 r e pel d!spot;sro' 
rilaseis n p . • J i ieodosi0 spesse volte si nlasciava per indolenza ( 5 ) , € qiialche voIt3 

gíorlofa drCóft¡nfa: COía§§ÍO traiafĉ  «4 
( 2 ) Pacar. ; v Paneg. fíí, x//. ao> 

»onian2a porta fcco d i T e n - ^ e ^ ; ^ ^ ' 3 ^ ' I ' 
nota quefte vice«dp Hi níar; • !? . d' á n d a t e . El 

Teodofio ' 3 C0™ 1133 ^ g ^ « 5 t i fiel c-arattere di 
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. j . !ntianimavasi dalla passione ( i ) . L'attivo co-
M ragg*0 x̂ ^ era caPace degli sforzi p\h vigo-

rosi, quando si trattava d ottenere un oggetto 
importante; ma tostó che avea eseguito i l suo 
disegno, o superato i l pericolo, Teroe s'abban-
donava ad un non glorioso riposo, e d¡mentí-
catosi che i l tempo d' un Principe é dovuto al 
suo popólo , si dava tutto al godimento degl* 
innocenti , ma vani piaceri d' una lussuriosa 
corte . La natural disposizione di Teodosio 

j era precipitosa e colíerica ; ed in uno stato 5 
L in cui nessuno poteva resistere alie fatali con-
,0V seguenze dell'ira sua , e pochi sapevano avver-

tirio , I ' ura ano Monarca era con ragione agi-
¡1 tato dalla coscienza della propria deboíezza e 
ti della sua forza . Si studió sempre di soppri-

mere o di moderare gl' impeti sregolati della 
fc passione ; ed i l buon successo dei suoi sforzi 
¡e accrebbe i l mérito di sua clemenza . Ma una 
i dfficil virtü, che tcnde al fine della vittoria , 
. í esposta aí pericolo d' esser vinta ; ed i l re-
sj gno d' un savio e misericordioso Principe fu 
E macchiato da un atto di crudeltá , che avreb-

( O Tal collcrico temperamento fi con fe (Ta e fiifcu-
ít (U VJttore . Sed hahes ( dice S. Ambrogío ín un tuo-
no decente e v írüe al fuo S o v r a n o ) natur* ímpetum , quera 
ñ <j»is Itittre vt l l t , cito verles ad mlfertcordlam : fi quis 
ji'mulet, ín magls fufcltas , ut eunt revoesre -vlx poftir : 
Tm. I I , Epijt. 5». p . 99%' T e o d o í i o ap. Claudian, IV. 
t«nf, H»». Z6í , &:* cforta il figlio a m©deras la fuá c o l . 
leta , 
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190 Istoria della decaienza 
be infamato gli Annali di Nerone o di gú 
miEiano . Dentro lo spazio di tre anni V l21 
coscante Istorico di Teodosio é costretto a f ví 
ferire i l generoso perdono de'cittádíni d* 
íiochia, e la barbára strage del pooolo di í 
Salónica; ' d; 
4 La vivace impazíenza degli abitauti d'^, d! 

íiochia non era mai contenta delía situazione i 
Ác.3,7c 1Jn.cui era^s o dei carattere e della condón ! 

dei proprj Sovrani . I sudditi Arriani di Teo i 
dosio depíoravan la perdita delíe lor Chiese' í 
e siccorae la sede d' Antiochia era disputata i 
tre Vescovi rivali fra loro/la sentenza cheit 
ase le pretensioni, eccito i l mormorio dells 
due congregazioni che l'ebbero contro . I biso, 
gm della guerra Gótica e 1' inevitabile spesa 
che accompagno ía conclusión della pace avea 
costretto í'Imperatore ad aggravare i l peso del. 
. pí n¡iche imP0sÍ2ÍonÍ; e siccome le prom 

cíe deli Asia non avevan provato le calamiü , 
dell Europa cosi eran meno disposte a contri 
buire al sollievo di essa . S5 avvlcinava gú \ , 
awenturoso periodo del décimo anno del m 
regn5*=: festa piú grata ai soldad , che rlceve. 
vano un liberal donativo , che ai sudditi le 
volontarie offerte dei quali si eran da ÍUMO 
tempo convertite in uno straordinario ed op-
pnniente peso . Gli editti della tassazione í 
terruppero i l riposo ed i placéri d'Antiochia; 
ed i l Tnbunale del Magístrace) fk assediato k 
«na suppüchevole folla, che in un patético, m 
a principio rispettoso linktaggío chíedeva la ri-

iorm* «íe*Proprj aggravj IT ] Essi furono appoco 
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Dcjppoco iníiammati dall'orgoglio degli aítiéfigo-

i' h vernatori 5 che trattavano i loro lamenti di col-
a ri pevole resistenza; i l satírico loro sale degeneró 
k jn áspíe e rabbiose invettive ; e le invettive 
Te, ¿ei popólo insensibilmente dalle potestl subor

dínate det govemo giitriseró ad attaccare i l sa-
4 ero cafattere deirímperatore meiesimo. I I fu- l6^thh 
'W', fore provócate .da una deboie oppbsizlorte si 
lotd scaricó salle immaglni della Fámiglia Imperia-
feo. le, che si erario innaízate come oggetti di pub-
-f; blica venerazione néí luoghi piu cospicúi della 
3 2̂ citta . Furono insolentemente gettate á térra 
eit ¿ai loro piedestalíí le statué di Teodosío , di 
% sao padre, di Flaccilla sua moglie , dei due 
m suoi figU Arcadio ed Onofio ; queste furono 
'$\ spezzate o itrascinate con disprezzo per le stra-
ivea de: e le indegnitk commesse contro le rappre-
^- sentazioni della Maestá Imperialesufíicienfemeñ-
% te spíegavano gli emp) e ribelli desider) della 
nitó plebe . 11 tumulto fu quasi súbito sOppresso 
itrl daU'arrivo d'un corpo d'arcieri j ed Antíochia 
a l ebbe agio di riííettere alia natura ed alie 
^ conseguenze del suo deíitto ( í ) . 11 Governato-
w i fa della provincia ^ com' esigeva i l suo utíizio , 

rnan-

( 1 ) Tatito i Criftian! che 1 Pagan! erano d'accordo 
ñel credere che i demonj fufeitato aveffeio la feáiüiooa 
d'Antíochia. SÍ facca veder per le ftrade , dice Sozomo 
no 1. V I L c. a j . , una donria gígantefea con una sferza 
in mano. U n vccchio¿ dice Libanio Úrat, X l l . f, js>í-
fi trasformóí in giovane^ e «luindi ia fsndullo . v. 



ij?! Istoña Adía decadema 
mandó all'Imperatore un fedele ragguagíío ${ 
tutto i l fatto ; mentre i cittadini tremanti af. 
fidaron la confessione del delitto e le proteste 
del pentimento alio zelo di Fiaviano lor Ves. 
covo ed all'eloquenza del Senatore Ilario, airil 
co e probabilissitnamente discepolo di Libanio 
i talenti del quale non fu roño in quella trista 
occasione inútil i al ia sua patria ( i ) . Ma le 
due capitali Antiochia e Costantinopoli eranfra 
loro distanti ottocento migíia; e non ostantela 
diligenza del le poste Imperiali, la colpevol ck. 
ta restó severamente punita da una lunga e 
terribile sospensione . Ogni rom ore agitava le 
speranze ed i timori degli Antiocheni; ed u4 
roño con terrore , che i l loro Sovrano esacer. 
bato dall'insulto fatto alie proprie statue, epiíi 
specialmente a quelle della diletta sua mogüe, 

il<Mar< avea risoluto di far livellare al suolo quella de, 
¡so. linquente cittá e massacrarne senza distinzione 

di etá o di sesso i colpevol i abitatori ( 2 j ; 
inoiti dei qualL erano giá tratti dalle lo. 
ro apprensioni a cercare un rifugio nelle mon-

':" " 'V;" ' ' ta-' 

( O Zofimo nel fu o breve e non Ingenuo racronto 1. 
IV. p. 258. 259, erra licuramente in mandare Libanio 
fteffo a Coftantinopoli. Le proprie orazioni di luí in. 
dicano, che refló in Antiochia. 

(a) Libanio Orat. I , p. 6, Edlt. Venet. dichía ra , che 
íbrto un regno di quella forte al timor del macello era 
íenza fondamento ed aíTurdo, specialmente neiraíTenza 
dell'Imperatore, poiché la fuá prefenza , fccondo 1'elo. 
qnentc fchiavo, avrebbe potato tutorizzare g!i gtti piíi 
fanguinofi. 
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tagne della Siria, e nel vicino deserto . FinaL 
mente ventiquattro giorni dopo la sedizione i l 5,2 Marc 
Genérale Ellebico, e Cesarlo Maestro degli Uf- 0 
fizj dichiararono la volontá deü'Imperatore , e 
la sentenza d'Antiochia . Quella superba Ca-
pitate restó degradata dallo stato di cittá j e la 
metrópoli dell'Oriente spogliata delle sae tér
ro, dei suoi privilegj e delle sue rendke fu sot-
toposta colF umiliante denominazion di villag-
gio alia giurisdizione di Laodicea ( 1 ) . Chiu-
si fu roño i bagni, i teatri edil circo: ed affin-
ché fosse neU'istesso tempo sospesa ogni sorgen-
te di abbondanza e di placeré, fu abolita dal
le rigide istruzioni di Teodosio la distribuzio-
ne del grano . Si procede in seguito da' com_ 
missarj di esso ad investigare la colpa di cia-
scheduno, si di quelli che distrutto avevano le 
sacre statue , che di quelli che non 1'aveano 
impedito. S'alzó in mezzo del Foro i l tribu-
nal e di Ellebico e di Cesarlo circondato da 
soldati armati. Comparivano in catene avanti 
di loro i piü nobili e piü ricchi cittadini d' 
Antiochia , s' accompagnava 1' esame dall' uso 
della tortura , e secondo i l giudizio di quegli 
siraordiuarj Magistrati veniva pronunziata osos-

pc-

<O Laod icea f u l l a cofia m a x i t t i m a f e m n t a c i n q u e m i , 
gUa d i f t an t e da A n t i o c h i a C v e d . N o r i s Epoch. Cyromac. 
V'JJ. 3. p - z i o . ) . G h A n t i o c h e n i f i filma ron o offef i 

TOMO V I I I . N 



3^4 Jstorta delta dfcadg^za 
pesa la lor sentenza . Le W e S.ei reí fu roño 
esposte allá vendita , le loro modl e figliuoli 
furorto ad un tratto ridotti dalí' abbondanza e 
4al lusso alia piu abbietta miseria; e si aspet-
tava, che una sanguinosa esecuzione finisse glí 
orrori d' un giorno ( i ) , che ií predicatore d' 
Antíochia , V eloquente Grisostomo ha rappre-
sentato come una viva immagine de!T ultimoetl 
universal ^ giudizio del mondo. Ma i Ministri 
di Teodosio eseguivano con ripugnanza ii crudele 
uffizio che ^ra stato loro commesso: spargeva. 
no lacrime compassionevoli sulle calamita del 
popólo ; e riverentemente dieder orecchio alie 
pressanti soílecitazioni dei monaci e degli ere-
mi t i , che scesero a scíami dalle montagne ( 2 ) . 
Eilebico e Cesarlo si lasciarono persuadere n 
sospendere I''esecuzione di lor sentenza ; e fu 
convenutoche ií primo restasse m Antíochia, 
mentr^ 1'al tro tornava con tutta la possibil c¿ 

z* dí 'Ierlra a Costantinopoli, ed arrischiavasi di con-
T e o d o . saltare un'altrá volía la volontá del Sovrano . 
fio. V ira di Teodosio erasi g!a cal mata • tanto ií 

'/ . ' , Ve--

Ciernen. 

CO S'ccome i g i o r u i de l tumulto d i p e n d o n o dalla 
fefta n i o b ü e d i Pa fqua , clTi n o n fi p o í l o n d e t e r m i n a r e • 

non ne venga prima f i f ínro l ' a r t f o . D o p o n c e r c h c af. 

H A ' 0 hann0 P r c f r n ! t 0 I ' ^ n n o 3S7. H T Ü J e m o n t 
'rf'/t Enpfr' Tcn3- V- p- 7 4 • • 7 + 4 . ed M A l o n t f a u c o n 
<kryf- TomrOClli: , 0 5 . 1 1 0 . 

(.z) G r i f o f l o n i o r o r r r a p p o n e i ! l o r o c o r á o s l o 5 che 
j o n p o n a v a í e<o g r a n r i f t h i b á l l a codarda fuga t k i C Í -
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Vescovo che Poracore deputati del popólo ave-
rano avuto una favorevole udíenza; ed i rim-
proveri dell'Impefatore eran piuttosto qaérele 
d'una ingíuriata amicizía, che fortí minacce d' 
orgoglío e di potere. Fu accordato un libero e 
general perdono alia cittá ed a'dttadiní d' An-
tiochia ; s' apriron íe porte delia prigione ; i 
Senatori, che dispera vano delle proprie vite , 
ricuperarono i l possesso delle case e dei benl 
loro; ed alia capitale dell'Oriente fu restituita 
i'antica sua dIgnita e splendore . Teodoslo de-
gnossí fin di lodare i l Senato diCostantínopoli, 
cHe avea generosamente intercesso peí propr) 
angustiati fratelli; premió 1' eloquenza d' Ilario 
col governo del la Palestina,* e íicenzió i l Ve
scovo d' Antiochia colP espresskmi plü tenefe di 
rispetto e di gratitudine. S'eressero mille nuo-ájg,,,A|íl:I' 
?e statue alia clemenza di Teodoslo; Tapplau-
so del siidditi veniva conferraato dair approva-
zione del proprio cuore di íui; e rimperatore 
con fesso, che se I'esercizio deíla gíustízia e íi 
dover piú importante d'un Sovrano ^ I* indul-
genza pero della miseficordía n ' é ILpiacer piú 
squisito ( 1 ) o' 

La 

Cr) S!_ rappre-fenta la fedizion á* Am'óch'a ín una 
maniera vivace , e quaíí dr'ámmatféa da due Oratftri , 
cjaíchedutio dei qaali há la fuá dofe d' inUreíTe e d; •ne-
'ito . vedali Libanfo OrVtr. X / F , XV. p }%9: 420.- Édtr. 
Mtftl. Or«r. I , f é i ' i ^ Ventt. ,754^. e le renti tíraztoni 

- v - ^ d i . 
N 2 
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s e d i z í o . " ^a sedizione di Tessalonica si attribuisce 
re c ara'. ad una causa pi" vergognosa, e produsse mol
ge di to piü terribili conseguenze . Quella gran cit-j 
T e í T a i o . ta, metrópoli di tutte le provincie Illiriche 
^o.An* era stata difesa flai pericoli della guerra Goti! 

ca con forti ripari e con numerosa guarniglo. 
ne. Bote rico Genérale di queile truppe , e per 
quanto apparlsce dal nome stesso 3 Bárbaro di. 
iiaxione 3 aveva ftai suoi schiavi un bel fan-
ciullo, ch'eccitó gl* impuri deslderj d' uno dei 
cocchieri del circo. Per orUne di Boterico fu 
posto i ti carcere 1'insolente e brutale amante \ 
e pertinacemente si rigettarono gl' importuni 

i elamori della moltitudiue, che in occasionedei 
1 pubblici giuochi dolevasi dell' assenza del suo fa-

i vorito , e risguardava i ' abilitá d' un cocchiere 
come un oggetto di maggiore importanza che; 
la sua virtü . Lo sdegno del popólo era gia 
irritato da alcune precedenti contese ; e sicco-
rne s'era tratto di lá il piü forte della guar-
nigione peí servizio deila guerra Itálica , i de. 
boli residui, ch'erano ancora diminuid di nu-

/ mero per la diserzione , non poteron salvar l1 
infelice Genérale dalla licenziosa lor furia - Bo-
) • # ' ' - te-

d í S. G i o . G n f o f t o m o de fiatms ( T o m . I I . p . 1-235. 
edlt. Mon.tfa.ucan. l o non p re tendo sd una. gran fam'glia. 
r i t a pe r foha le ^ o n G c i f o f t o m o : ma i l T i l l e m o n t Wfi. des 
Empgr. Tom. V. p . 2 6 j . a g j . , e 1" H e r m a u t Vte de S . 
chryfojí. rom. i . p , J37-324., Favevan . letto con p i i i . c u . 
r iof i ta . e d i l í e e n g a . 
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terico inslemecon aicuni dei suoi príml uffizia-
l i restarono crudelmente uccisi ; i lacerati lor 
corpi strascinati fu roño per le strade , e 1' Im-
peratore, che i 11 que! tempo risedeva in Mila
no , fu sorpreso dalla nottzia dell'audace e sfre-
nata barbarie dei popólo di Tessalonica . La 
sentenza di qualunque Giudice spassionato avreb-
be dovuto una severa pena agli autor! del de-
litto; ed anche i l mérito di Boterico potécon-
tribuire ad esacerbare i l dispiacere e lo sde-
gno del suo Signore. I I focoso e colieríco tem
peramento di Teodosio fu impaziente delle di-
latorie formalitá d' un processo crimínale ; e 
precipitosamente risolve, che s' espiasse i l san-
gue del suo Luogotenente con queiio del reo 
popólo. Puré i l suo spirito era sempre dubbio-
so fra' consigli di clemenza e di vendetta , lo 
zelo dei Vescovi aveva -quasl estorto dal ripu
gnante Imperaíore la promessa di un genérale 
perdono . Ma fu di nuovo infiammata la su a 
passlone dalle adulanti suggestioni di Ruffino 
ministro di luí; e dopo che Teodosioebbe spe-
dito 1 messaggi di mor te , tentó , ma troppo 
tardi , d" impediré l'esecuzione de' suoi ordini. 
Fu ciecamente commesso i l gastigo di una cit-
ta Romana alia spada / che senza distinzione 
alcuna bperasse, de'Bar bar i ; e si concertarono 
gli ostili preparativi colí'osCuro e pérfido arti-
fizlo di un' illegittima cospirazione . A tradi-
mento si Invitó il popólo di Tessalonica M no-
me dei suo Sovi-ano ai gluochi del Circo 5 e 
tal era l'insaziabile ariditl íoro per questi di-
vsrtimentij che áa un gran numero 41 spetta-

N í t ó -
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t on fu trascurato qualunque riflesso di tlmore 
0 di sospetto. Appena fu ripleno quel luogo 
1 soldati, che erano stati posti segretainente 
intorno al Circo, ricevecono i i segnale non gia 
della corsa, ma di un genérale mace!lo. Con, 
tinuo quéi'la promiscua camlflcina per tre ore 
senza differenza di stranieri o di nazionali, di 
sesso o di et35r d-innocenza o di colpa ; i^ rag-
guagü piu Tuoderati fanno ascenderé asette mi-
la i l numero degli uccisi ed alcuni scrittorV 
asseriscoiio, che furono sacrifícate piu di quiá-
dki mila vittime all' ombre di Boterico , Un 
mercante forastiero, che probabil mente non ave-
va avuto parte neli' uccisione di esso , offeri la 
propria vita e tutte le sue ricchezze per sal
vare uno dei suoi figli ; ma mentre i l padre 
stava esitando con ugual tenerezza, mentr' era 
dubbioso nella scelta, e ripugnante alia condan-, 
na , i soldati posero fine alia sua sospensione 
coll'immergere nel momento stesso i lor fer-
ri nei petti dei miseri giovani. L'apología de
gli assassini, che erano cioé obbligati a pro-
durre un determinato numero di teste, non 
serve che ad accrescere coll' apparenza dell'or-
dine e della premeditazione gli orrori del lastra-
ge, che fu eseguita per comandamentodi Teo-
dosio. S'aggrava la colpa deli' Imperatore dal
la junga e freqaente residenza di luí in Tessa-
lonica. Eran famigliari, e tuttora presentí al-
rimmaginazione di esso la situazione di quel-
la sfortunata cittá , V aspetto el el le strade , e 
delle fabbriche, le vesti ed i volt i degli abi. 
tantij e Teodosio aveva un forte e vivo sen

tí-
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ti mentó dell* esistenza di queí popólo che di-
strusse ( i ) . 

I I rispettoso attaccamento dell' Imperatore 4utor'-
pel Clero Cattoüco 1' aveva disposto ad amare J^Jf9": 
ed ammirare il carattere d'Ambrogio, che nel A m b r o . 

piu eminente grado riuniya in se tutte le vir- s j a . A n . 

tu Episcopali. GU amici ed i ministri di Teo- 3i?" 
dosio imitavan 1' esempió del lor Sovrano ; ed 
egü vedeva con maggior sorpresa che displa
ceré, che tutti i suoi consigli segreti venivano 
immediatamente comunicati all* Arcivescovo , 
il quale agiva nella lodevole persuasione , che 
qualunque passo del governo civile puó aver 
qualche connessione con la gloria di Dio e c q I -
1' interesse della vera religione . I Monaci e 
la plebe di Callinico , piccola cittá sulle fron-
tiere della Persia , eccitati dal proprio fanatis
mo, e da quello del loro Vescovo, avevan tu
multuariamente abbruciato un luogo d* adu-
nanza del Valentiniani, ed una sinagoga di E-
brei. I I delizioso Prelato fu condannato dal ma-

( i ) L a t e ñ i m o n i a n z a o r i g í n a l e d ' A m b r o g i o , T o m . I I . 
cp. SÍ- P- 998., d! Agof t i no d e C i v . De i v . ÍÓ.. C d i Pao-
l ino } i n v i r . A m b r o f . c, ¿4. I l ir anifefta i n gene ra l i e f . 
p t e f l l o n i d i o r r o r c e d i compaf i lonc . Efla p o i viene i l i u -
ftrata d a l l e fucceff ive e d i f u g u a l i a u r o r í r a d i S o z o m e n o , 
1, V I I . c. 2 5 . , d i T c o d o r e t o , / . V . c. 1 7 . , d ^ T e o f a n e , 
C h r o H O g r ^ p . 6 2 , , d i C e d i e n o , p . 317 . , e d i Zonara . 
T o i p . I I . p. 3<f. i l f o l o Z o fimo , p a r z i a l n e m i c o 
d i t e o d o f i o , n o n \ÍI fa per "quaTcaufa paflí f o t i o í i l e n z i o 
la pegg io te d e l l e fue a z i o n i . 
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gistrato della provincia o a rifabbricare la st 
nagoga, o a risarcirne i l dannoj e questa mo-
derata sentenza fu confermata dail'ímperatore 
ma non dall'Arcivescovo di Milano ( i ) . EÍ 
dettó una lettera di censura e di rimproyero . 
che piü sarebbe stata forse a propósito , se 1' 
Imperatore avesse ricevuto la circoncisio'ne , e 
rinunziato alia, fede del suoBattesimo. Ambro. 
gio considera la toileranza della religione Giu. 
daica come una persecuzione della Cristiana; ar. 
ditamente dichiara, ch'egli stesso ed ogni vero 
fedele avrebbe ardentemente disputato al Ve. 
scovo di Callinico i l mérito del fatto e la co. 
roña ^ del martirio, e si duole ne' termmi piú 
patetici, che l'esecimone della sentenza sareb
be stata fatale alia fama ed alia salvazion di 
Teodosio . Poiché questo privato avvertimento 
non produsse immediatamente 1' effetto 1' Ar
civescovo publicamente dal pulpito ( 2 ) dires, 
se i l discorso all' Imperatore ral Trono ( 5 

• ' • . ; • né • 1) 

( 1 ) Veda f i t n t t o q n e ñ o f a t t o a p p r c f l b A m b r o g i o , 
T Í W . / / . e^fi i 60. 61 . p. e P a o l i n o d i l B ! 
b i ó g r a f o ,- r . - a j . Bay le e E a r b e y r a c , i l ^ ^ Z . des Peres c. 
j j - p - 325. c e , hanno g i u f t a m c n t e condanna to l ' A r c i v c * 
ICOVÓ . * 

(2) I I fuo d i í c o r f o e una ñ r a n a a l l e g o t í a de l l a ver» 
ga a i G e r c m i a , d i u n a i b e r o d i msndor i fe , de l l a donna 
che _bagno «d un fe i p i e d i d i G r i l l o : roa la p t r o r a z i o n e 
e d i r e t t a e p e r f o n á l e . 

( l l B o d i e , Fpl /cope , d é m é p r ^ o f u i f i l . Á m b i o s í e 
. c o n í e f l o iT5odeflamente> ma c o n f o i z a r i p r e f e T i m c f t o 

G e -
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voile offrir l'oblazlone dell'altare , ímattaiv 

to che non ebbe pttenuto da Teodosio una so-
lenne e positiva dichiarazione , che assicurasse 
l'ímpunitá del Vescovo e dei MonacI di Calli-
nico . Fu sincera la revocazione di Teodosio 
( i ) ; e nel tempo della sua residenza in Mi
lano continuamente ando crescendo i ' affetto , 
che avea verso d' Ambrogio per 1" abitadme di 
una pía e famigliare conversazione. ^ p c n i t e n 

Quando Ambrogio seppe la strage di Tes- za d i 
salonica , i l suo spirito f u ripieno d' orrore e T e o d o -

di angustia, Ritirossi .alia campagna persoddis- ^ 
fare i l proprio dolore, e per evitar la presenza 
di Teodosio . Ma siccome 1' Arcivescovo era 
persuaso, che un tímido sllenzlo l'avrebbe ren-
duto cómplice del misfatto presento inunapri-
vata lettera 1' enormltá del delitto , che non 
potea cancellarsi che mediante le lacrime del
la penltenza . L' Episcopal vigore d' Ambrogio 
fu temperato dalla prudenza ; e si contento d' 
indicargli ( 2 ) una specle di scomunica indi-

G e n é r a l e d i c a v a ü e r i a , e / d ' i n f a n t e r í a , che «ve va a r d u o 
di d i r é , che i M o n a c i d i C a l l i n i c o m c r u a v a n d e f ie r 

p u n i t i . . z-;: ; V \ ^ ' «"/s • 
( • ) M a c i n q u e ann i d o p o , ef lendo lOntano T e o d o h o 

dalla f p i r i t u a l e fuá guida , t o l l c r ó g l i E b m , e c o n d a n . 
rh k d i f t r u z i o r c de i l e l o r o finagoghe. Cod.Teod. l . X V I . 
T l f . V I H . leg- 9- csl co-mrnent. del Gotofredo Tom. V I . p. , 

Ca) A m b r o f . T o n . I T . E p . ¡ t . f . 9S>7-iocr. L a l ú a 
l e t t e i a u n a m i f e r a b i l e c a n t i l e n a f o p r a u n n o b ü l o g -
g c t t o . A m b r o g i o fapcya m c g l i o a g i t e , che f e n v e r e . L e 



m 

ios Ij torta della decadenza 
fetta, assicurandolo, che era stato avvertito in 
ylsione di non oíFerire il sacrifizio in nome o 
In presenza di Teodosio ; ed avvisandolo 5 che 
si iimitasse all'uso delle preghiere, senz'ardire 
d'accostarsi aíi'altare di Cristo, o di ricevere 
ía santa Eucarestia con quelle maní che erano 
tuttavia macchiate dal sangue di un innocente 
popólo . Era 1' Imperatore profondamente a. 
gitato dai rimproveri proprj e da quelli del 
suo padre spiricuale ; e dopo d' aver pianto le 
aannose ed irreparabili conseguenzedel suo pre
cipitoso furore , si dispose a Vare nella forma 
e sue devozioni nella Chiesa maggiore di Mi-

laño . Fu eglí arrestato nel vestibolo del I* Ar. 
civescovo, che col tuono e col Unguaggio di 
un Ambasciatore del Cielo dichiaró al suo So-
^failo> che contrizione privata non era sufl 
ficiente a pujare un delittopubbllco, o asod-
disfar ia giu^izia deH'offesaDivinitá. Teodosio 
umilmente ifappresentó, che se egli avcvacom. 
messo ii delitto deU'omicidio, David che era 
Puomo secondo il cuore di Dio, era stato non 
sol reo d' ornkidio , ma ancor d' adulterio . 
„ Voi avete imitato Davide nel delitto, i mi. 
» tateIo dunque nella penitenza " ; tale'fu la 
rispóla deli' inflessibiíe Ambrogio . Si accet-

' ^ ^ / t a - I I 

fue compofiajonT f o n p r i v e d i g i i f i o o d i g e n i o , fenza l o 
i p u n o d i T e r t u l i a n o , j j c o p i o f a e k g a n z a L a t í a n z io i l 
v l v a c c faPerc d i G i r c l a m o o la g r ave e n e r g í a d i A ^ o f i i n o . 
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tarono le rigorose condizioni del perdono e del
la pace , ed é riporcata la pubblica penitenza 
Jeir Imperator Teodosio come uno dei piú ono-
revoli avvertimenti negli annali delía Chiesa . 
Secondo le rególe piú modérate della discipli
na eccíesiastica , che era in vigore nel quarto 
secólo , s' espiava i l delitto d' omicidio con 
la penitenza di vent' anni ( 1 ) ; e siccome 
nel corso della vita umana era impossibile di 
purgare il moltiplice reato della strage di Tes-
Salónica, i l delinquente avrebbe dovuto esclu-
dersi dalla santa comunione fino all' ora del
la sua morte . Ma l ' Arcivescovo consultando 
le massime di una) religiosa política , accordo 
qualche indulgenza al grado dell' illustre peni
tente, che umilió fino alia polvere la subí imi
ta de'l diadema , e poté ammettersi la pubbli
ca edificazione come un forte motivo per ab-
breviar la durata della sua pena. Serví, che 
1 Imperator dei Romani spogliato delle inse-
gne Real i comparisse nella positura di dolen-
te e di supplichevole , e che in mezzo alia 
Chiesa di Milano umilmente chiedesse con sin-
ghiozzi e con lacrime il perdono delle sue col-

• pe 

( 1 ) Secondo la d i f c i p l i n a d i S. B a f i l i o , í ^ . s « . I ' 
o m i c i d a v o l o n t a r i o per quastro a n n i era p i angen te : $ in . 
<j»e aud ien te í fette p r o f t r a t o ; e cjuattro c o n f i ñ e n r e . l o 
ho 1' o t i o i n a l e ( Beve r idge P a n d . T a m . 2. 47* T5i- ) 
ed una t r a d u z i o n e ( C h a r d o n Hlft• des S á e r a m . Tom, 4. 

J . 219.3,77. d d l ' E p i r t o l c Canon iche di S. BafiliQ * 



2 0 4 hioria M l u decadevza 
pe ( i ) . In quesea cura spirkuale Ambrosio 
impiegO( i diversi metodi delía dolcezza e del, 
la seventa . Dopo una dilazione di circa ot* 
to_mesi fu restituita a Teodosio h comunión 
dei fedeh- e 1'editto , che frappone un salu 
tevoíe spazio di trenca giorni fra la sentenza 
e i esecuzione di essa , puó riguardarsi come 
un depo frutto di sua penitenza ( 2 ) . I M 
sten hann0 applaudito alia virtuosa fermeLa 
del! Arcivescovo, e Tesemplo di Teodosio pao 
semre a provar la vantaggiosa influenza diquei 
P^ncipj, che possono síbrzare un Monarca su-
periore ai timori delle pene umane a rispetta-
h J W en 1 mínistri d, un Gi^ice invisi-
aG Un Pnncipe ( dice Montesquieu ) sd 

" f?}e. agISC0n0 le speranze ed i timori della 
„ reiigIone, si puó paragonare ad un leonedo-
» Clie s°kantr0 a!1a voce ed alia mano del suo 
" Cuscode » 1 moti dunque di una real 

á e f c n l l ^ f T * * á ' í T s o d o & o v iene a u t e n t í e n m e r t e 
d e p u r a d . A m b . o g . o , r ^ . r / . ^ e¿ ; f l r ^ ^ . ^ 

l - j n . . . 2S. f u r c i n - o . - c b i f o . L fovkfi con 
d e l l a c o p i o f . « a r r a z i o n e d i T o e d o m o r a u t c ! í 

r r : 7 . T a r . . ! ^ ^ ^ 7 2 1 " ' ^ de l Pagi , 

J * í"in cede a la m a l n qul le ñ*t tr - , . ' 
l apPa i f t . E f p r i t des l o i x i . I X i v f c. V. ' ' ^ 

« i 
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gera dipenderanno e dall' inclinazione e dall* 
interesse de!!' uomo , che ha aequxstato una 

± | sí perícolosa autorita sopra di essa , ed i l sa-
>t* 1 cerdote, che ha nelle mani la cosclenza di un 
3n Re, puó accendere o moderare le ardenti pas-
u. sioni di luí . I I medesimo Ambrogio ha sos-
za tenuto la causa delP umanita e cu ella della 
ie persecuzione con ugual energía e con ugual suc-
0- ceSSO. GeHer"»--. \ 
za Dopo la disfatta e la morte del Tiran- lita di 
10 no della Gallia , i l mondo Romanp resto in T e o d o . 

ei possesso di Teodosio . Dalla scelta di Grazia- fi»- Ar" 
u- no ei traeva 1'ouorevol. suo diritto alie provin- 3"* *j9,* 
a- de dell'Orlente: egli aveva acquistato T Occi-
M dente per mezzo della vittoria , ed i tre añ
il ni 5 che passó nell' Italia , furono utilmente 
a | impiegati a risíabilire l ' autorita delle leggi. , 
ui ' ed a corregger gli abusi , che erano impune-
o mente preval si durante i ' usurpazione di Mas-
¡i simo e la minoritá di Valentlniano . 11 no-

| me di questo era inscrito regolarmente nei pub-
m blici atti j ma sembrava , che la teñera etá e 

la dubbiosa fefte del figliuolo di Giustina esi-
gessero la prudente cura di un custode Orto-
dosso ; e l'ingegnosa ambizione di lui avrebbe ,̂  
potuto escludere l'infelice giovane senza conte
sa e quasi senza una parola , dall" amministra-
zione, ed anche daU'ereditá dell" Impero . Se 
Teodosio avesse attese le rigide massime dell' 
interesse e della política , la sua condotta sa-
rebbe stata ginstificata dai suoi amicl , ma la 
generosita del suo contegno in questa memo- - , 
randa occasione ha estorto anche V applauso dei 

suoi 



^ ( r ) T í í / to rrípt TSvq í v f p X í m c nxS-W,V í$0%iv Sjyaf j 
cío p a r v t che fojfe decenté verfo i benefattori . T a l ' é 1' 
avara iode d i Z o í l m o fteílo, I . I V . p . z 6 i . A g o f t i n a d i . 

. ce con qua l che f l i c ú a d ' e fpref l ione . r a h » t f » U » » m . . í 
f» ¡ fer icord io / i f j ima venarAt ime r e f i ' n u i t . 

206 Istcrla de 11 a decadsnza 
suoi piCi inveterati nemici. El col locó Valen 
timano sal treno di Milano , e senza stipularé 
alcun presente o futuro vantaggio , gli restituí 5 
í'assoiuto dominio di tutte le provincie 5 de!, 
íe quali era stato spogliato dalle armi di Mas.' 
simo . Alia restituzione dell' ampio suo patri. 
monio Teodosio aggiunse il libero e generoso ^ 
dono dei paesi oltre le Alpi , che il suo fortu. X 
nato valore avea ricuperati dall* assassino di n 
Graziano ( i ) . Contento del la gloria che ave. g 
va acquistato nel vendicare la morte del suo d 
benefattore e nel liberar 1'Occidente dal giogo ¿ 
della tirannia, l'Imperatore torno da Milano a « 
Costantinopoli; e pacifico possessor dell' Orlen, p 
te insensibilmente ricadde neíi'anílca sua con- [f 
suetudine di iusso e d'indolenza . Teodosio a. 0 
dempUa sua obbligazione verso i l ' fratello di Q 
Valentiniano, compartí la conjugal sua tenerez. u 
za alia sorella di esso; e la posteritá, che am. ei 
mira la pura e singolar gloria deH'elevazion di e 
esso, dee fare applauso all'incomparabil sua ge- Ü 
nerositá neU'uso della vittoria. 

f e dYva". L ' In1peratrice Giustina i rm sopravvisse ¡ * 
l e n t i n i a . liegamente al suo ritorno nel 1'Italia , e quan. 

r o . A n . tunque vedesse i l trionfo di Teodosio non 
i91 ' l le 
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C le fu permesso d'influiré sal governo del pro-
iré prio figlio ( 1 ) . l l pernicioso attacco alia setta 
:ui Arríana, che Valentiniano áveva írtíbevuto dal-

l'esempio e dalle iscruzioni di le í , fu presto 
toíto vía dalle lezioni di una educazíofte piú 
ortodossa . I I crescente suo zelo per la fede 
Kicená, e la sua filial riverénza peí caratteree 
¡'autoritá d'Ambrogio dispose i Cattolici afor^ 

di mare la piu íavorevol opinione delle v i r t i del 
% giované Imperatore d"Occidente ( 2 ) . Applau-
uo divano essi alia sua castitá e temperanza ^ al 
go disprezzo che aveva del placeré, all' applicazioii 
• a per gíi aífari , ed alia teñera affezione di lui 
W. per le due sue sorelle , le quali pero non po
li- terono indurre V imparzlal giustizia di luí a 
a- pronuriziare un ingiusta sentenza contra V xm* 
di Bio deí suoi sudditi. Ma quest' amabile glova-
% ne prima di finiré il ventesim' aáno della^ sua 
tu. etá fu oppresso da un tra-limento domestico , 
di e rimpero fu involto di nuovo negli orrori di 
je-1 ana guerra civile. Arbogaste ( 3 ) , val ente sol-

( D sozomeno / . V i l . e.x *. La l ú a c i o n o l o g i a fe m o l -
W i t r e g o l a r e . 

( 2 ; v e d . A m b r o g i o , t o m . I I . de oblt. V a l e n t í n . e .t<i , 
te. f. ,1 8 . c. \ ¿ . ec. p. 1184. A l l o r c h e i l g ioyane I m , 
peratore f a r cva u n t i a t t a r h e n t o , d i g í u n s v a e g ü ñ e f f b i 
t i cu fó d i vcdere una be l la a t t r i c e ec. P o k h e o r d i n o c h « 
le fue fie re f o fiero u c c i f e , i l r i m p r o v e r o d ' aver ama to 
quel d i v e r t i m e n t o apprcf fo F i l o ü o r g o , J> X l . c. 1. n o n 
é g e n e r o f ó . . 

(3) É o ñ m o 1. I V . p . a y ? . Ipda ü n e m i c o d i T e p d o . 
í i o . M a e g l i c dctsftatO da S o c r a t e , 1. Y , c a s » de O r o ^ 
fio, U V i l . c . 35 . . 
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dato della nazione dei Franchi, teneva ií se, 
condo posto nella milizia di Grazlano . DopÓ 
la mor te del suo Signore s' uní alio stendardo 
di Teodosio ; contribuí mediante i l suo valore 
e la sua coñdotta militare alia distruzion del 
tiranno, e fu dichiarato dopo la vittoria Gené
rale deir armara deüa Calila , I I real suo rne. 
rito e l'apparente sua fedeltá avean guadagna. 
to la confidenza tanto del Principe che del po. 
polo; 1" illimitata sua Uberalitá corruppe i sol 
dati j e mentre generalmente stimavasí come 
la colonna del!o stato, l'ardito ed astuto Bar. 
baro s'era segretamente determinato o a regó, 
lare o a rovinar 1'Impero d' Occidente . Si dL 
stribuirono i piü importanti posti deíl' armata 
trai Franchi; furon promosse le creature d'Ar. 
bogaste a tutti gil onori ed uffizj del governo 
civiie; i l progresso della cospirazione aüontano 
dalla presenza di Valentiniano qualunque servo 
fedele; e i'Imperatore senza forza e senza go-
gnizione cadde appoco appoco nella precaria e 
dipendente condizione di schiavo ( i ) . Lo sde-
gno} che egli manifestó, quantunque potessena-
scere solo dairimpaziente e precipitosa Índole 
giovanile, puó pero ingenuamente anche attri-

buir-

CO G r e g o r i o d i T o u r s ( l . 2. c. 9. f . i « 5 , n d J 
eondo volume degli I f lorid d i F r a n c i a ) c i ha confervato 
u n c u r i o T o f r a m m e n t o d i S u l p i c i o A l e í T a n d r o i f t o r i c o mol, 
t o p iü , v a l u t a b i l c d i l u i m e d e f i r a o . 
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bulrsi alio spirlto generoso di un Principe y 
che sentiva di non essere indegno di regnare . 
Secretamente invito T Arcivescovo di Milano 
ad intraprendere V uffizio di mediatore , come 
garante della sua sinceritá, e custode dellapro-
pria salute. Pensó d' Informare 1'Imperatore d' 
Oriente del Pin fe! ice situazione , in cu i si tro-
yava j e dichiaró 5 che , se Teodosio non a-
vesse potuto marciar prontamentente in suosoc-
corso , egli avrebbe dovuto tentare di fuggire 
0 al palazzo, o piuttosto dalla prigione di Vien-

,11a in Gaüia , dove imprudentemente avea sta-
bilito la sua residenza in mezzo alia nemica . 
fazione. Ma le speranze d'ajuto eran lontane e 
dubbiose; e siccome qgni giorno som ministra-
va qualche nuovo irritamento , 1' Imperatore 
senza forza ne consiglio con troppa fretta r i -
solve .di arrlschiare un" immediata contesa coi 
potente suo Genérale . Ricevé Arbogaste sul 
trono, e mentre i l Conté s'accostava con qual
che apparenza di rispetto, gli diede un foglio, 
che indi cava la dimissione da tutti i suoi im-
pieghi. „ La mia autoritá { rispóse Arbogaste 

con insultante freddezza ) non dipende dal 
„ sorriso o dal sopracciglio di una Monaca " ; 
e con disprezzo gettó i l foglio sul suolo . L* 
1 rato Monarca s'attaccó alia spada di una d el
le guardie, che si sforzó di trarre dal fodero ; 
e non fu senza qualche sorta di violenza , che 
gli fu imnedito di usar qaeU'arme fatale con- sua mor» 
tro se stesso . Pochi giorni dopo tale straordi- !!' ^ I " 
nano contrasto,, m cui si era mamíestato il r i- A n . j 9 í . 

' sentimento e la debolezza dell' infelice Valen-
T o m o VIÍI. . O tinia-



S í o moña de 11 a decadenzd 
tinlano, si trovó strangolato nel suo quartiere ; 
e s impiegó qualche cura per cuoprire i l de! 
iitto di Arbogaste , e persuade re i l mondo j 
che la morte del giovane Imperatore era stato 
ü volontario effetto del la propria disperazione 
C i ) • II suo corpo fu con decente pompa con. 
dotto a seppellirsi a Milano, e 1' Arcivescovo 

/ í Q á i o un'orazione fúnebre , per rammentare le 
virtíi e le disgrazie di esso ( 2 ) . In quesf5 oc-
casione rumanitá d'Ambrogío l'indusse a scon. 
volgere insingolar modo il suo sistema teológi
co ed a confortar le piangenti sorelle di Valen-
tiniano, con assicurarle che ií pío lorfratello 5 
quantunque non avesse ricevuto ií sacramenta 
del Battesimo , era stato introdotto senza diffi-

uúi rp . 1 - Co^ nelle sedi della beatitudine eterna ( 3 ) . 
zione d' La prudenza d' Arbogaste aveva preparato 
Eugenio, il successo dei suoi: ambiziosi disegri : ed i 
A n . 192. 13 ' 

O ) I I Gotofredo ( dltfert!. a i Phl lo ¡ iorg . ¿ . ^ g . ^ . y 
ha diligentemente raccolto turre le circoftanze della m o r . 
te di Valcntirriano i r . Le variazioni e 1' ignoranza deglí 
ÍGiittori contemporanei provano che effa i d fegreta 

( í } De obitu Valent ín , Tote. . I I . p. n y j - . i i p í . E g l i 
e coft'retto ad ufare un linguaggio di ícreto ed: o ícuro 
puré; e moho pi¿ ardiio di quello che alcun laico , o 
torfe quaicuque altro Ecckíiaftico fi- farebbef aír ifchiato ' 
di e í l e r e . " 

f j ) Ved. r, s t . p, n g g . c. 75. í - i i p j . Dom. Char . 
aon H/jf. des S a c r t m . Tov>. I . p . 85.,, che confeíTa che 
S. Ambrogio foftiene col roaggior vigore 1* í n d i f p n f a b i h 
neceíTuá. del Battcfiino, í lenta a concillare la c o n m d d ú 
dizione. -
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provinciali, nei pecti dei • quali era gia estinto 
qaalunqae sendmeuto di patriotismo o di fe-
deltá, con mansueta rassegnazione aspettavano 
1'ignoto Signore , che la sceíta di un Franco 
avrebbe posto sui trono Imperiale . Ma qual-
che residuo di orgoglio e di pregiudizlo tutta-
via s'opponeva alí'elevazione d' Arbogaste me^ 
desimo; ed it giudizioso Bárbaro stimó consi-
glio migliore quello di regnare sqtto it nome 
di quaíche di pendente Romano . Ei diede la 
porpora ai Retore Eugenio ( 1 ) , ch' esso ave-
va gia promosso dal posto di suo Segretario 
domestico a quello di Maestro degli Uffizi . 
Nel corso tanto del privad che dei pubblici 
impíeghi, i l Conté aveva sempre approvato 1' 
attaccamento e 1'abllitá di Eugenio.; la suadot-
trina ed eloquenza sosten uta dalla gravita dei 
costumi gli conciliava la stima del popólo ; e 
la ;ripugnaiiza , con Cuí parve che salísse suí 
trono, puó inspirare una favorevole prevenzio-
ne delía virtu e moderazione di esso . Fu roño 
immediatamente spediti alia Corte di Teodoslo 
gli Ambasciatori del nuovolmperatoiey perfar-

m g u 

Cr> Quem fibl Germanas fdmulum delegerat exul . 
TaT é la difprezzante eípreffione di Claudiano ,,JF. Ce»/ . 
H s » , 7 4 . Eugenio pxofeííava i l Criftianefimo ; ma e pr0-
babile in un grairunatico , che folTc in fegreto attaccato 
al PaganeOmo : sozomen. 1. V I I . e 22. Fiíofl-org. ] . X I . c. 
a-, e quaí l r^gíílcurerebbe 1' amici¿ ia di Z o ü m o , 1. IV . 
P. 276, 277. 

O 2 



2 i z Jsiorla della decadente 
gil sapera con affettatja mestizia i ' infeike ac
cidente del la morte di Valentiniano , e per 
chiedere senza rammentare i l nome d' Arboga. 
ste, che i i Monarca Oriéntale abbracclasse per 
gao legittimo collega i l rispettabiíe cittadino í 

i aveva ottenuto 1' unánime suffragio dell' 
/ ármate e delle Provincie occidentali ( i ) . Teo-

t dosió fu giustamente irritaío , che la perfidia 
d'un Bárbaro avesss in un momento distrutto 
le fatiche ed i l frutto delle sue precedenti vit. 
torie; e fu eccltato dalle lacrime dell' amata 
sua moglie ( 2 ) a vendicare la morte dello 
sfortunato fratello di lui 5 ed a sostenere un'al. 
tra volta con le arml i a violata Maesíá del 
Trono. Ma siccome una secondaconquista deL 
r occidente , un'impresa pericolosa e difficile 
rimando con splendidi don! e con ambigua ri-
sposta. gil Ambasciatori d' Eugenio , e fu roño 
Impiegati quasi due anni nei preparativi de!la 
guerra civil©. • . 

F p r e p ^ :. Avanti di prendere aicuna decisiva risoíu-
13 per ídeme, il píetoso Imperat-ore brama va di sape-
Jaa suer' re la- volontá del Cíelo , e >pQÍché i l progresso 

del 

( O Zof ímo , 1. IV . p , 2 7 8 . , fa menzione d i qiseft' 
ambafeisrai ma un' ai tra ño r i a lo diítrae dal rife rime 1' 
ambafeiara -

(X) Zi,:(Tctpx'£fv y) T S T » yx .Uíry . P x X K v t x ¡SxoiWtX 
t«v oe^Xípov QXocjjvpo.UíVV : V ecoito l ' Imferatrlce G a l l a fuá. 
rnogUe , che p ¡ a n g e v a ti fratel lo . Zofim. 1. I V . p. 578. I n 
legufíó dice, p. 2 8 0 . , che Gallia mor í di parto , e r i íe* 
íifcc che fu eftrema l 'affl izione del marito , ma breve. . 
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del Cristianeslmo aveva fatto tace ra gli ora-
col i di Delfo e di Dodona , consultó uit Mo
naco Eglziano, che secondo i'opmione d' allora 
godeva del dono dei miracoli e deiia cognizion, 
del futuro. Eutropio, uno degli eunuchi favo* 
rit i del palazzo di Costantinopoli , s' imbarcó 
per Alessandria , di dove navigó su peí Niio 
fino alia cittá di Licopoli o dei Lupi , situata 
nella remota provincia della Tebaide ( 1 ) , 
Nelle vicinanze di quella cittá e sulla cima di 
un alto monte i l Santo Giovanni ( 2 ) aveva 
fabbricato con le Sue proprie maní un' umil 
celia , nella quale ave a dimorato piu di cin-
quant'anni senz' aprire la porta, senza veder la 
faccia di al cuna don na , e senza gustar cibo , 
che si fosse preparato per mezzo del fuoco o 
qualche arte umana . Egli consumava cinque 
giorni della settimana in preghiere e medita-
zioni 1 ma il sabbato e la domenica ordinaria
mente apriva una piccola finestra , e dava u-

dien-

( 1 ) Licopol i é la moderna Slut , olTu Ofiot, c l i t k á t 
Saíd , della grantkzza in circa di S, Denys, che in u n 
vánraggiofo comtnsrcio col regno di Setinaar; ed há una 
moho conveniente fontafta, cv}us pstu figna vlrglfiltatls 
e r l f l u n í u r . Ved. d' A «J vi fíe Defcr . dé l* E g j p t , p, t ^ j , A« 
oulfeda De fc . *Aégffp. g. 74 . - c le cuiiofe annotáz íoní p. 
25. 92 , del í'uo editore Michaeí is ; % 

(2) Fu deferitta la vita d i Giovanni d i Licopou dá 
due dei fuci a m i c i , da R u f í n ó L I I . c. i . p , 4.49. e da 
Paliadlo H l f i . L a u f . c. 43 . p, yjS. nella gran Collazione 
deÜc V l f* F a t r u m d i Rofvveide . 11 Tll lemont Mem. E : * 
í ' í / . T« X . 718, 720,, ne ha detcrmjaata la c tonoíogia , 

O z 
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dienza alia folla dd suppíicanti, che continua,1 
mente vi concorrevano da tutte le parti del 
mondo. S'accosto alia fínestra in rispettosopor-
tamento I'eunuco di Teodosio , propose le sue 
dimande intorno a! T evento della guerra clvile 
ed in. breve tornó con un favorevole oracolo ] 
che animó i l coraggio dell' Imperatore con la 
sicurezza d'una sanguinosa ra a infallibil vitto. 
ria ( i ) . Fu preceduto 1' adempimento della 
predizione da tutti quel me^zi , che sommini-
strar poteva 1' umana prudenza. Si scelse Tin . 
dustria dei due general! Stilicone e Timasio 
per compire i l numero , e ristabilir la disci-
plina delle legioni Romane, Marciaronoíe for-
midabili truppe dei Barban sotto leinsegnedel 
nativi lor Capitani. Erano arrolati al servizio 
del medesimo Principe 1'Ibero, TArabo , e ií 
Goto, che si mirava Tun P al tro con vlcende, 
vol sorpresa j ed il famoso Alarico acquistó nel-
!a scuola di Teodosio, quella cognizione dell' 
arte e della guerra, che poi esercito con tanta 
fatalitá per la distruzione di Roma ( 2 ) . 

' L ' Im-

( í ) Sozomon. 1. V i l . c. 22. Claudiano »>, Eutrop. !, I . 
31X. fa meozione del viaggio del!' en 11 acó : ma deride 
col maggior difprczzo i fogni Egiziani c a l i oracoü del 
N i lo .• 

^ ) ZoCim. 1. ]V , p. 280. Socíat. 1. V I I . 10, Alarico 
ínedeTimo de helio Get . 53^.. i i feñna con piu corapiacen-
za nelle fue prime impreie contro i Romani . T n . ^Au~ 
gufios, Melro f u ¡ te/te fuga v i : Piue la fuá Van i ta diíEcil-
me-fite avrebbe potuto proyare quefta p l u r a l i t a ü' Impera, 
t n i ¥ fugg í i iv í . 
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V Imperatore Occidentale, o per dir me-

:glio i l suo Genérale Arbogaste erastato istrui-
to dalla mala .condotta e dalla disgrazia di 
Massimo di quanto poteva riuscir pericoloso l ' 
estender la linea di difesa contro un abil ne-
mico, ed era iii liberta d'avanzare o di sos-
penderé, di ristringere o di moltiplicare i suoi 
diyersi modi d' attacco ( 1 ) . Arbogaste fisso i l 
suo quartiere nei confini dell'Italia; lasció sen-
za resistenza occupare alie truppe di Teodosio 
le provincie della Pannonia fino a pié delle al-
pi Giulie; ed anche i passaggi delle montagne 
negligentemente , o forse ad arte fu roño abban-
donati all'audace invasore. Questi discese da i 
monti, ed osservo con q nal che sorpresa i l for-
midabile campo del Gal!i e dei Germani, che 
occupava con le armi e con le tende 1' aperta 
campagna, che s'estende fino alie mura d' A-
quileja, ed alie rive dei Frígido ( 2 ) , o del 

fiu- / 

( 1 ) C l a u d í a n o ln I V . ponf. VLonor. 77- & c . pene a 
c o n f r o n t o i p i a n i m i ü t a r i dei due u f u r p a t o i i . 

. . . . Novltas 'audere pr lor l 
SuadebaP , cautumque d abant exemplo feq-aentem 
H i c nova, mollrl praeces .* hic quxrcre tutu 
Prs-uldus i hic fufis j colhUls •virlbus lile , 
t i ic vagus excurrens j hic mtra e laul ira r e d u ñ u s . 
l i l f f im'úes } fed marte pares , . . 
( 2 ) I I F r í g i d o , piccolo , q u a n t i m q u e m e m o r a b ü e , 

fin me nella G o r i z i a , ora ch i ama to Vipao, fi getta r e í 
S o n z i o , o L i f o n z o fopra A q u i k j a i n d í f t a n z a di qua l che 

m e -
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ístoria deild decddsñtd-
ííume freddo ( i ) . Questo augusto teatro deía 
ía guerra clrcoscritto dalle Alpi e dalf Adria» 
tico non da va moho luego alie operazioni del-
ía perizia militarej lospirico d'Arbogasteavreb-
be sdegnato un perdono j la su a colpa togíieva 
ogni speranza di negoziazlone ; e Teodosio era 
impaziente di soddisfare la propria gloria even-í 
detta col punir gil assassini di Valentiniano / 
Senza considerare glr ostacoli , che la natura c 
l'arte opponevano ai'suoi sforzi , 1'Imperatore 
d' Oriente attaecó súbito le fortifícazioni dei- ri
val i } assegnó ai Goti i l posto d' un onorevol 
pericolo , e nutriva un segreto desiderio che 
la sanguinosa battaglia diminuisse l'orgoglio ed' 
ii numero dei vincitori . Dieci mi la di queglf 
ausiliarj, e Bacurio Genérale degl'Iberi valoro-
samente restaron morti su! campo. Ma il loro 
sangue non serví a comprar la vhtorra ? i Gal-
l i mantennero il vantaggio che avevano e f 
approasimazione delia liotte protesse la disordl 
nata fuga o ritirata delle truppe di Teodosio . 
I Imperatore si refugió ai monti vicini dove 
passó una trlsta nottesenzadormiré, senzaprov. 

rneglio d a l mare Adr iá t ico . Ved-. d- 'Anville e a r t . ^ t i c h : -
Mod. e 1 I t a l i a ^ í n t l q v . a del Cluaerio Vom. I . ,§3 

(1} i l gufto d i CJ'audiano e in to l lerabüe ; la n ¡ v e 
era tinta ái r o f l o , , . ¡,! f^ddo finme ñ r^ava í ed i ieana le" 
avreblre dovu.ro r iempir í i d i cadaveri, fe non l i foíft s e » 
cicsciuta Ja cór tente dal fangue, 
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Ugóni , e senza speranze ( 1 ) ; eccettuata 
quella forte sicurezza, che nelle circostanze pid 
Lerate un animo indipendente puó trarre ¿al 
Ujsprezzo dalla fortuna e della vita. Si cele-
I brava i l trionfo d'Eugenio mediante l'insolente 
e dissoluta gioja del suo campo, mentre Tatti-
vo e vigilante Arbogaste segretamente distacco 
un corpo ccnsiderabil di truppe ad oggetto á* 
occupare i passí dei monti, e circondare la re* 
troguardia dell'armata Oriéntale. Alio spuntar 
del gionio Teodosio vide la grandezzae i'estre-
mita del pericolo: ma ne furon tostó dissipati 
i cimori da unamichevol messaggio spedito dai 
condottieri di queile truppe , che gli espose 1* 
Inclinazione che avevano a abbandonare lo sten-

¡dardo del Tiranno. Furono senza esitare accor-
Idati * i i onorevoli e lucrosi prem) che essi n -
chiesero con prezzo del lor tfadimentoj e sic-

I come non si poteva fácilmente aver foglio ed 
mchiostro, l'Imperatore sottoscrisse nel suome-
¿eslmo libretto di memorie la ratifica del trat-
tato. Sf ravvivó da quest'opportuno rinforzo lo 
spirito dei suoi soldati; e con nuovo coraggio 
marclarono a sorprenderé i i campo di un T i -
fauno , i primi Uffiziali del quale pareva che 
diífidassero o della giustizia o del buon succes-

( í ) T e o d o r e r o a f f c r i f c e , che comparvexo a l v i g i l a n , 
te c a d d o n n e n r a t o I m p c r a t o r e S, G i o v a o n i e S. F i h p p o 
a cavallo . 
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so deile sue armi . Nel calor della pugna ad §i 
un tratto , come suole spesso accadere fra le cit( 
alpi, si suscitó dair Oriente una furiosa tem. ei 
pesta . L ' armata di Teodosio era difesa per" ta? 
la sua situazione dalí' impetuositá del vento 
che getró un nuvol di polvere in faccia ai ni 
mici, disordinó le loro file, fece cader loro i 
dardi di mano, e rispinse o diresse al trove glj 
inefHcaci lor giavelíotti. Fu abilmente prohtta. > 
to di quest'ííccidental vantaggio : si magnifico ia 
la yiolenza della tempesta dai superstiziosi ter. se 
rori dei Galli, e cederono senza vergogna ali' U 
invisibil potere del Cielo 5 che sembrava mi. ^ 
litare ^ dalla parte del pió Im per atore ( i ) . La V, 
sua vittoria fu decisiva j ed i suoi rival i non e 
si distinsero nella morte che per la diífprenza vi 
dei loro caratteri . 11 Rettore Eugenio , chj nc 
aveva quasi scquistato i l dominio del mondo 

si 

t e propter geUdls M a u l l o de monte procelÜs 
Ohrult ¿ d v e r f a s acies, re-volutaqv.e t i la 
Vcrtlt ¡71 auctores , & tttrb'tne teppuí i t haftas, 
O nimluni dllecte r>eo, cui fundi t ab antrls - i 
~4eohus Armate hyernes, cui ml l i ta t aether , ' 
E t conjura t i venlunt ad cUffica. v e n t i ! 

Quefii famofi veri l di C l a u d i o ;„ m . Conf. Hom o, 

n'rdl6' T f feíÍ-Í fu0Í c o " ^ P O " n e i A.oí t ino ed 
O r o ü o , che fopprimono h Fagana o i v i n i t a d% Eolo: d 
aggmngono alcime circoftanze, che avevan fapme dai te-
1 imon, di veduta . Centro i quattro mefi dopo la virio. 

S e H í ' m ^ " l 0 0 3 ' 3 Í \ A m b r o g « alie vi t toric miraco. m e d i Mose e di p i o f u é . 
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a(| í'í riclu5.se ad implorar la misericordia del vio
le citore; e gli irapazienti soldad, nel^tempo che 

i, ei stava prostrato ai pié di Teodosio, gli 
¡gt" tagliaron la testa. Arbogaste dopo aver per-
, doto una battaglia , in cui adempiuto aveva i 
¿ do ver i di sol dato e di genérale, ando .vagando 
, ¡ piü giorni fra te montagne . Ma quando resto 
¿Ij convinto , che U caso era disperato per iui , 
;a. ed impraticabile la fuga , 1' intrépido Bárbaro 
^ imito l'esempio degli antichi Romani, e rivol-
% se centro i l proprio petto la spada. Fu deciso 
|' 11 destino del!'Impero in un augusto canto dell* 
l Italia; ed U leglttimo successore dell a casa di 
[2 Valentiniano abbracdoT Arcivescovodi Milano, 
M e ricevé graziosaraente la som missione del le pro-
n vincie occidental i . Erano queste réstate involte 
hj nella colpa della ribellione; mentre l'inílessibil 
) coraggio dell' único Ambrogio avea resistito al

ie pretensión* á'una felice usurpazione. L' Ar-
I civescovo con una viril liberta , che avrebbe 

5 potuto esser fatale ad ogni altrosuddito, riget-
tó i doni d*Eugenio, evitó la suacorrisponden-
za, e si ritiró da Milano per fuggire 1'odiosa 

i presenza d* un Tiranno, di cui predisse in am
biguo e discretto linguaggio la perdita. Fu ap-
plaudito i l mérito d' Ambrogio dal vincitore , 
che si assicuró i'attaccamento del popólo median
te la sua unión con la Chiesa : e s' attribuisce 

^ la clemenza di Teodosio alia pietosa interces. 
^ sione dell' Arcivescovo di Milano ( 1 ) . 

< Do-

( . ) H a m i o r a c c o h o g l i , a v v c n h u c n t i d i qnefta g u e r r a 
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M o r t e d í .DoP0 la ^isfatta d' Eugenio, tutti gíi . 
T e o d o . ^ n t i del mondo Romano di bubna voglia r\\ n 
fio. I7. conobbero i l mérito non meno che 1' antoü i glC 

di Teodrosio • L' espetienza dellá sua c o n t ' f 
passata favoriva le piú lusinghiete speranze de 
futuro suo regno; e I ' eth deH'Imperatore che ' 
non passava cinquant'anni, pareva che aliaras 
se i l prospecto della pubblica felicita , La X 
morte, che seguí non pid di quactro mesi do 
po i esposta vittoria , fu riguardata dai popob 
come un evento non preveduto e fatale che 
in un momento distruggeva le speranze della 
nascente generazione. Ma l'amore del cómodo 
e del lusso aveva segretamente nutrlto i 
apj della malattla ( i ) . La forza di Teodo" 
sio non fu capace di sostenere i l subitáneo él 
violento pas^ggio dal Paiazzo al campo, ed 1 ̂  
smtomi d! uífa idropisia , che andavan ¿mpr t 
crescendo annunziaron Ja pronta fine d e l l T ^ 
peratore. L'opinione e forse J'lnteressedelpub. 

bli-

V . a<S. ) , o r o f i o 1. V I I , c . j ; . , Sozomeno 1, V i l . c 
T e o d o r e t o 1. V . c. . 4 . , z o í l m o 1. i v . p . 2 2 l ec c f ? ' -
d .ano ; „ / / / . C*n ^ n . 6 ; , ^ . ln jym C c n f * ' T¿onei% yo» 
I i 7 . , e le Cronrche p u b b l i c a t c d a l l o Sca^ I i e ro . 

aLe fa l t chc de l l a g u e r r a , fi r app re f .n t a da F i l o f t o r a í o 1. 
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J í)lico avea confermato la divisione degli Impe-
n' ñ d'Oriente e d' Occidente 5 ed i due reaii 
'Mgio.vam Arcadio ed Onorio , che avevano gia 

ottenuto dalla tenerezza del gen i t ore i i tltolo 
ta, di Angustí , furon destinati ad occupare i tro-
eM ni di Cosrantinopoli e di Roma . Non fu pcr-
15 messo a quei Principi di esser partee!pi del pe-
l j rlcolo e del!a gloria deíla guerra civiie ( 1 ) , 
12 ma tostó che Teodosio ebbe trionfato degl' in-
h degni suoi rivali , chiamó Onorio suo figlio 
^ minore a godere i fmtti della vittoria , ed a 
|e ficever lo scettro dell' Occidente dalle maní 

dello spirante suo padre. Si celebró Tarrivo 
Onorio a Milano con una splendida rappresen-
tazione di giuochi nel Circo , e 1' Irn per ato
re , quantunque oppresso dal peso del male , 
contribuí con la sua presenza alia pubblicagio-
ja . Ma si esauri la fbrza , che gli restava , 
áai penosi sforzi che fece per assistere agli spet-
tacoli della mattina. Onorio nel rimanente del 
giorno tenue ií luogo del padre ; ed i l gran 
Teodosio spiró nel la notte seguente . Non o-
stante le recenti animosita d' una guerra, civi

ie. 

( i ) z o l l m o fuppone , che i l f a n c i n l l o O n o r i o a c c o m -
pagnaffe fuo padre 1. I V . p . a8o . P u r é T efprcf l ione quai i -
ts flagrabat pettora vota , e t u t t o q u e l l o c h e 1 ' a d u l a z i o n e 
pote p e r m e t t e r e ad u n poera c o n t e m p o r á n e o , i l cjuale 
ch ia tamente d e f e r i v e la negazione d e l l ' I m p e r a t o r e , ed i l 
viaggio d ' O n o r i o dopa la v i t t o i i a ; C l a u d i a n . in 7 / 1 , C e » / . 
. 7 8 . 1 2 5 . . / „ -j ; ; ,-



2 2,1 lstQr¡4 dblla decadenza 
íe , fu generalmente compíanta la sua rnorte Scrií 
í Barban che esso avea vinti , e gli Ecdesia' cresí 
stia , dai quall era síato vlnto egli stesso rostí 
celebrarono con alto e sincero applauso lequa'íeí) 
lita del morto ímperatore 3 che piú sembrava' yato 
no valutabili ai lor occhj . I Romani sí sPa m 
ventarono all'imminente pericolo d'una debole slar 
e divisa amministrazlone , ed ogni disgraziato tivi 
accidente degli ínfelici regni d'Arcadio e 
norio ravvivó la memoria della loro irre 

sian 

accidente degli ínfelici regni d'Afeadlo e l 'Q fo/n 
norio ravvivó la memoria della loro irrepara ni c 

conu- bil Perdita- 1 ' fern 
z i o n e di 4 Nella fedel pittnra deíle virtCi di Teodo Iussí 

Tmní 510 T Si $0n0 dissimu,ate 5e sue imperfeto, solu 
f * 21 ^ 1 att0 & crudeltá e 1' abiMdine d' Indo, di ( 

ia rT uno d;:-í dííI attr 
grandi frai Prmcipi Romani . Un látorko 
ienza, che osenraron la gloria un > d i , 
grandi frai Princlpi Romani . Ürtlstorko per 
petuo nemico della fama di Teodosio ' ha esa 
gerato i suoi vizj ed i lor pernidosi' effetti • u 
egli audacemente asserisce , che i sudditi di kst 
ogni ceto imkavauo gli efFemminati costuml del 
loro Sovrano , che ogni spede di corruzione 
macchiava il corso della vita si pubblica che 
priyata ; e che i deboli freni dell' ordine e . 
della decenza non eran sutficienti ad impediré i si 
i l progresso di quello spirito depravato che le 
sacrifica senza fossore la considerazion del do- una 
veré e dell'utile alia vile soddisfazione dell' I e k 
ozio e dell appetko ( i ) . Le querele degli ®h 

Scrit- nih 

sá c 

dell 

cála 

l l p 

¡uél 

ne 

gn l 

ci i 

nel 

' i ) ZoTim, 1, ly, p, z^, , dio 
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Scrittori contemporanel , che deplorano i- ac- \ 
crescimentó lusso , e la depravazione deí 
coswmi, ordinariamente indicano la particola-
re índole e situazione . V i sonó pochi osser-
yatori } che abbiano una chiara ed estesa ve-
i i U delle rivoluziont di una societá ; e chs 

le siaii capaci di scuoprire i tenui e segreti mo
to tivi d'agí re , che spingono a l un' istessa uní-
l forme direzioné íe capricciose e cieche passio-
a. ni d'una moltitudine d'individui . Se puo af-

fermarsi con qualche grado di verita , che la 
o, ¡ussuria dei Rornant fosse pía vergognosa edis-
3, soluta nel regno di Teodosio , che al tempo 
a. di Costantíno , o forse d' Augusto , non puo 
| attribuirsi tale alterazione ad alcana vantaggío-
rJsa circostanza , che abbia accresciuto la copia 
3. delle nazionali ricchezze. Un Uingo período di 
j calamita o di decadenza dové opporsi all' in-
| dustria, e diminuir Topulenza del popólo ; ed 

il profuso lusso de ve essere stato V effetto di 
quella indolente disperazione , che gode i l be-
ne presenté , e scaccia í pensieri del futuro ¿ 

el l ' incerta condízione del loro stato scoraggíva 
e i sndditi di Teodosio dall' impegnarsi in queU 
e le utili e 1 abortóse imprese , che richiedono 
i i una spesa immediata , e promettono un lento 
I' | e lontano vantaggio . 1 frequenti esempj di de-
i solazione e rovina l i tentavano a non rispar-

miare gli avanzí d' un patrimonio , che ad o-
gní momeiito poteá divenir la preda dei rapa-

1 ci Goti . E la pazza prodigalitá , che prevale 
nella confusión d' un naufragio o ds un asáe-
áio, puo serviré a spiegare il progresso dei lus-

:1 ; ' i , i .• SO 
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so fra le disgrazie ed i terror! d.5 una cadeiit 
. r nazione. '# 
X, i n f á n - n i _ . t 
t e r í a de- i1 í u s s o efíemminato , che infestava ] co 
pone j , stumi delle corti e delle cittá ,^aveva iristi 
a r m a m ! la.t0 un veSeno distr»ttivo e segreto nei cot. 
t z . 1 ' F delle legioni ; e si é notata la degeneré 

zlone di esse dalla pénna d' uno scrittor tíi 
tare , che aveva diligentemente studiato i gt 
nuini ed antichi princip] • del la disciplina Ra 
mana . E* una "giusta ed importante ossem 
* l ú n G ¿ i Vegezio , che i ' infantería fu invarii 
Mímente coperta con armi difenslve dalla k 
dazione della citta fino al regno de!i* Impea 
tor Graziano . I I rilasciamento delía disd 
püna e la mancanza d' esercizio rendé i so;, 
dati meno uti l i , e meno disposti a sostener I 
fatiche militari: si dolevano 'essi del peso del:1 
armatura , che di rado portavano ; ed ottec 
ñero in seguíto la permissione di lasciare tas
to le corazze che gli elm.i. I pesanti dardi dá 
loro maggiori , la spada corta , ed i l formi. 
dabile pi lo, che avea soggiogato i l mondo , 
caddero insensibilmente dalle lor deboli destre, 
Siccomê  non e compatibile T uso del lo scudc 
con quello de! T arco , essi m arda vano mal vo-
lentieri nei campo ; condannati a soítiire o i! 
dolore delle ferite o i'ignominia delía fuga, 
eran sempre disposti a preferiré 1' alternativa 
p i h yergognosa . La cavalleria dei Goti , degli 
Unni e degli Alani aveva sentito i l benefizio, 
ed adottato Tuso d^IIe armi difenslve ; ed & 
sendo eccellenti nei maneggiare le armi dasca-
gliare , fácilmente opprlmevano le tremantí e 
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^ flude legioni , che avevan le teste ed i petti 
esposti senza difesa alie frecce dei Barbad. La 
perdita del le ármate, la distruzione dellecitta 
ed̂  i l disonore del nome Romano indussero di* 
poi inútilmente i successori di Graziano a r i -
stabiiir l'uso degli elmi e delle corazze nell1 
Infantería . Gli. snervati soldati abbandonaron 
la propria e la pubblica difesa j e la pusilla-
nime loro indolenza puó risguardarsi come V 
immediata cagione della caduta dell' Impe-
ro ( i ) . * 1 

i Ve'¿ct' dt rc totllti I . I . c. i o . L a fer ie de l l e ca-
1 | l a m u a , che c g l i n o t a , c i c o ñ r i n g e a creciere , che 1' E ^ e 
lef * e " 1 . ^ d i c a i l fuo l i b r o f ia i ' u l t i m o cd i l meno g l o r i o , 

í o d e l V a l e n t i n i a n i , ' 

T o m o VI1L 
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Tpfyl distruzione del Vagdneslmo i Introduz'me 
de{ culto dei Santt , e áelk reíiquk fra i 
Cristiaiii. 

zíon det I & rovina del Paganesimo seguita a! temp! 
Ja R e l i . J L / di Teodosio é forse 1' único esemplo dell' 
lana Tz' intiero annientamento dí un' antica e popolare 
An. /78. suPerstÍ2Íone ; e púa mentare pee conseguen. 
¿95. 2a di esser considerata coníé un evento singo, 

lare nell' istoria dello spiríto umano . í Cfi-
stiani , e specialmente il Clero avevan soffer-
to con impazienza le prudentí dilaxioni di Co-
stantino , e 1' uguai tolíeranza di Valentinia-
no il vecchio • né potevari creder peífetta a 
sicura la lor conquista , finattanto che fosse 
peimesso agli adversar] dí esiátere . Impiegos-
si I5 autoritá che Ambrogio ed i suoi fratelíl 
aveano acquistato soprá la gioventá di Grazia-
no e la pietá di Teodosio per inspirar delle 
rnassime di prerseCuzione nei petti degl' Impe. 
r ial i proseüti. Si stabiíirono due speciosi pñn-
cipj di religiosa giurisprudenza , dai quali de-
ducevasi un' immediata e rigorosa conseguenza 
contro i sudditi dell' Impero , che continuava-
no ad osservare íe ceremonie dei loro maggio-
ri , vale a diré , che il Magistrato ín qualche 
modo si fa reo dei delitti che'trasoirá diproi-
bire o di gastigare , e che il culto idolátrico 
delle favoíose Divinitá e dei veri demonj é il 
delitto plü abominevole contro la suprema Mae-
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stá del Creatore . S'applicavano senza rifles-
siane , e forse erróneamente dal Clero le leg-
gi di Mosé s e gli esempj della Storia Giudai-
ca ( 1 ) alTuniversale e dolce regno del C r i -
stianesimo ( 2 ) . Fu ecckato lo zelo degl' 
Iniperatori a vendicare il proprio onore equel-
lo di Dio ; e circa sessant' anni dopo ía con-
verslone di Costantíno si rovesciarono i temp) 
del mondo Romano. 

Dal tempo di Numa fino aí regno di Gra- Stiw 
zimo i Romani mantennero la regolar succes- dei pa. 
sione dei Var) collegj dell" Ordine Sacerdotale gancfi-

( z } . Quindici Pontefici esescitavano ía su- ™0 in 
pierna loro giunsdizione su tutte le persone e 
le cose dedícate al servizio degli Dei , e le va
rié questioni , che continuamente nascevano in 

un 

( 1 ) S. A m b r o g i o Tom. I I . de «bit . Theod. p, raot* 
loda c fprc íTamcnte c raccomanda lo z e l o á l Gio í ía n c l d i -
ftraggere 1 ' i d o l a t r í a . I I linguaggio d i G i u l i o F i r m i c o M a . 
terno ful medefimo í o g g e t t o ( de errar , profdft. rellg. f . 
4*7 , E d l t . G r o m v . ) e p í a m e n t e inumano : Nec filio j ú b e t 
( lex Mofa lca ) p a r c í * nec f r a t r i , ¿r per amatam con}* , 
gem gladl i im vlndlcem duclt frc, 

( 2 ) Eay le T o r a . Í I . p. 4 0 5 . nel g m Comment, F i l o / . 
giuftifica c l i m i t a quefte k g g i d* in to l l eranza nel xegno 
temporale d i | e h o v á h fopra g l í E b r e i . I I t e i « a t i v o fe l o -
d e v o í e . 

C j ) Sí vedano í t r a t t í de l la G e r a r c h i a H o r n e a in C i 
cerone I>e legib. i t . 7. 8 . , i n L i v í o 1. 2 0 . , in D i o n i í i o 
d 'Al icarnaffo l . I I . p. 119-129. E d í t . Hadfon. in Beaufort 
•Republ. Rom. T . 1. f . 1.90. ed in Moyle V o U Í . p. IO-SS 
Qucft' u l t imo é T o p e r a d* un Ing le fe t e p u b b l i c a n a o d* 
un R o m á n © a n s i q u a r i o , 

P 2 
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tm sistema tradizionale e mal col legato ; eran 
sottoposte al giudizio del sacro íor Tribunale 
Quindici gravi ed erudlti Auguri osservavan i" 
aspetto dei Cieli , e determinavan ie azioní 
oegh Eroi serondo i l voló degli uccelli. Quin 
dici Custodi dei Jibri Sibillinl ( che dal loro 
numero prendevano il nome di Oumdeeimvm ) 
alie occasioni consulta van Fistoria del futuro 
e per quanto sembra 5 del le cose contingenti ! 
Sei Vestali consacravano la loro virginitá allá 
guardia del faoco sacro e degli ignoti pegni 
della durata di Roma , i quali a nessun mor. 
tale era stato permesso di rimirareimpunemen-
T í • Sette EPuloni Preparavan la mensa 
degli Dei , dirigevano la solenne processione 
e regolavan le cerimonle dell'annua solennitá [ 
I tre Flamim di Giove , di Marte e di Qui 
nno si risguardavano come i particolari mini 
stn del|e tre pi¿ potenti Divinitá, che vigila 
vano sul destino di Roma e dell' Universo 
I I Re dei sacrifizj rappresentava la persona di 
m m a . e dei suoi successori neile religiose fun-

2 Í 0 * 

( l\tV J¡ hálQ fQir£ ^CCOla ftatUa d i M i n e r v a C a l t a t r e r u b í n e mezzo ) c o n una l anc ia ed u n , c o -

^ - d 5 - ^ m c " « i n c k f a in una / . " o 

d e k c - Í L " b a r - i I e , f o í C O l l o - í o " modo da c l « . 

f u r ¡es E p h r . d ' O v U . Totn . I . p. 6 o ^ , e L i ° r l 0 
T o r a , m . p. c ¡ 0 , d i Vejta i * e £ 
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zioni , che non si potevano eseguire se non da 
maní Reaíi. Le compagnie de'Salj, del Luper-
cali ¿ce. praticavano tali r i t i , che avrebbera 
eccitato riso e disprezzo in qualunque persona 
ragionevole , con la viva fiducia di attlrarsi i l 
favore degli Dei immortali . L ' autorita , che 
i Sacerdoti Romani avevano anticamente avu-
to nei conslglj delia Repnbblica, fu appoco ap-
poco abolita per lo stabiiimento delia Monar-
chia , e per la mutazione delia sede Imperia-
le . Ma era tuttavja protetta dalle leggi e dai 
costumi del paese la dignitá del sacro loro ca-
rattere ; e sempre continua vano , specialmente 
i l coilegio dei Pontefici, ad esercitare nella ca
pital e . ed alie volte neile Provincie i diritti 
delia loro eccleslastica e civile Giurisdizione , 
Le loro vesti di porpora, i cocchj di parata , 
ed i sontuosi lor trattainenti att rae vano l'am-
mirazione del popólo ; e dalle sacre terre non 
meno che dal pubblico erario tiravano un am
pio stipendio , che abbondantemente suppliva 
a sostenere lo splendore del Sacerdozio e tutte 
le spese del culto religioso dello Stato . Sicco-
me i l servizio dell' altare non era incompatibL 
le col comando delle ármate , i Romani dopo 
i lor consolati e trionfi aspira vano ai posti di 
Pontefici o di Auguri; gli impieghi di Cicero
ne ( 1 ) e di Pompeo nel quarto secólo erano 

oc-

Ci} C i c e r o n e f i a tic a ta en te a i ^AttU, l , 11, efift. 5, o 

P ? 
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dírupati dai membri pií» xllustri deí Senato • 
e la dignitá deiía loro nascita rifletteva uno 
splendore piá grande sul carattere Sacerdotale. 
I qumdici Sacerdoti s che componevano il col. 
legio dei Pontefici, avevano un grado piü di-
stmto come compagni del loro Sovrano ; e gl" 
Imperatori Cristiani condiscesero ad accettare 
ía veste e le Uisegne proprie del Sommo Pon. 
tificato . Ma guando sali sul trono Graziano 
pm scrupoloso o piü illuminato , rigettó vigo
rosamente quei simboll profani ( i ) 
aü* uso dello stato o della Chiesa le rendite 
de Sacerdoti e delle Vestali, aboli gli onori e 
le immumta loro , e sciolse F antica fabbrica 
della superstizione Romana , che era sostenu-
ta dalle opmiom e dali'abitudine di undici se 
coh . II Paganesimo era sempre la religione 
costitutiva del Senato . L a sala o il templo 
m cui s'adunava, era ornato dallastatua edair 
altare della Vittoria ( 2 ) , che rappresentava 
una maestosa donna collocata sopra un globo 

con 

Sf ldiret tameme: ad F a m l l . / . l 5 . ^ c o n f e í T a c h e I ' ^ 
gurtto e ;l_ p n n d p a l e oggerto dei fuoi defiderj . p l i n j o ' 
ambifce d» camm.narc / u l l e veftigfa d i C i c e r o n e 1 i v . 

per m e z z o del] if loria e del m a r m i . 
( O Zotim. 1. I V . p . z ^ . 250. HO foppre/To le ftol. 

(iJ Safa ***** <*a T a r a n t o crafi « a s f e r i r a a R o m a 
pofta da ce fa je nella C u r i a G i u l i a , c decorara da Aum. 
ñ o le fpoglie d e l ? Hgirro . y 
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con larghe vestí , con ali stese e con una co
rona di alloro in mano ( 1 ) . I Senatori sole
van giarare sull'altar della Dea d' osservare le 
leggi dell' Imperatore e dell'Impero ; ed una 
solenne offerta di vino e d* incensó era 1'ordi
nario principio del le lor pubbliche deliberazlo-
ni (2 ) . L a remozione di questo antico monu
mento era 1* Unica ingiuria, che Costanzo avea 
fatto alia superstizione de* Romani. L* altare 
della Vittoria fu ristabilifo da Giuliano, da 
Valentiniano tollerato, ed un' altra volta ban-
dito dal Senato per lo zelo di Graziano ( 3 ) , 
Puré 1' Imperatore avea risparmiato le statue 
degli De i , che erano esposte alia pubblica ve-
nerazlone: tuttavia snssistevano quattrocento ven-
tiquattro tempj, o cappelle per soddisfare la de-
vozione del popólo ; ed in ogni quartiere di 
Roma era offesa la delicatezza dei Cristiani dal 
fumo dei sacrifizj idolatrici ( 4 ) . 

% Ma 

(1) p r u d e n z í o 1. I I . In prlnc ha f a t t o un r i t r a t t o 
m o l t o f g r a z i a t o de l l a V u t Q r i a j ma i l k t t o r e c u r i o f o re* 
fteia piii f o d d i s f a t c o d a l l e a n t i c h i t á de l M o n t f a u c o ñ T o m . 
K p . í 4 » « 

(2 ) V e d . Sve ton io ,"» *Augujt. c. 35 . c T e f o r d i o de l 
í a n e g i t i c o d i P l i n i o . 

( j } Queft i f a t t i f o n o v i c e n d e v o l r a e n t e c o n c e í f i dai due 
A v v o c a t i S i m m a c o e A m b r o g i o . 

(+) L a Naíin'rf Urbis p i ü xecente d i C o ñ a f i t i n o non 
t r o v a f r a g l i edifiz.) d e l l a c i t t a verana Ch ie fa C r i f t i a n a 
degna d ' e í f e r e n o m i n a r a . A m b r o g i o T ó m . 1 í . ep. 17, p . 
8 2 5 . d e p l o r a i p u b b l i c i f c a n d a l i d i R o m a , che c o n t i n u a 
m e n t e offende vano g l i o c c h j , g l í o r e c c h í , cd i l n a f o d e l 
f c d c l c . 

P 4 



htórta delta deeadenza 
iiichíe. c Ma,.i Cristiani facevano la minor oarte <U 
fla dc, Senato di Roma ( i ) ; e non poteroao espft 

¿ ¿ " T Á Z l a l 0 r 0 ^ h W p r o r a z S 
« r e d e l . * " l e g ' t t i n i i quantunque profani atti di mae 
í a y i c t o . g ' o r p a n . t o Pagano. In quelfassembiealemot 

SnaSmo' edl;.mfiamJm3te f"ono dal soffio del 
tanatismo. Si mandarono 1'una dono l ' aítra 
W Wetíabii i Depueaaioni allaTorte t ! 

ceidoao e del Senato, e per sollecitar la rc-
condo^a f ^ Mh Vit£0ri* • S' ^ L Z f l- qnesf importante affare all'elo. 

?e ehe ,r,aC0, ( 5 ) ' r:CC0 6 " ° M e Senato-1¿1ZZT7 , ^ . ^ " « « e di Pontefice 
dell-Afrl a e T n Í 'S" '» .dv i" * Proconsole 
dell Atnca e d, Prefetto di Roma. Era íl pet-
to d, S.mmaco animato dal p ü ardente L i o 

per 

-e «¿fe t e ^ L : s r ™ » ^ ; ' B e r r n o v f e •no"-

i dne cfratt^e i d f p V/apPreSentaVa ' ' ^ " P ^ ^ o r e f o r r a 

veacu ja í u b c r Q a i n f c n 2 I o n e alia, tefta d e i l e fue o» 
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per la causa del Paganesimo spirante; ed i re-
ligiosí di luí antagonisti compiangevano in es» 
so l'abuso del genio e i' mefficaeia delle mo-
rali virtü ( 1 ) . V oratore, la domanda del qua-
le air Imperator Valerttiniano tuítavia sussiste, 
sapeva la diíficoltá ed i l per icol o dell* ufizio 
che s' era addossato C Egli evitó con cautela ognl 
argomento, che potesse apparir relativo aliare-
ligione del suo Sovrano ; u mil mente dicbiaró , 
che le uniche sue armi eran le preghiere e le 
suppliche ; e trasse le sue ragioni artificiosa-
mente dalle scuole delía rettorica piuttosto che 
da quelle della filosofía . Simmaco procuró di 
sedar re rimmagine del giovane Principe con lo 
spiegar gil attributi della Dea della Vittoria ; 
che la confiscación dell'éntrate , che eran de-
dicate al servizio degli Dei , era un passo in-
degno del generoso e disinteressato carattere 
di luí ; e sostenne , che i sacrifizj Romani 
sarebbero stati privi della forza ed energía lo
ro , se non si fossero piü celebrad a spese ed 
in nome della Repubblica . Anche lo scetticis-
mo stesso poté somministrare un* apología alia 
superstizione . 11 grande ed incomprensibil se-
greto dell' universo , diceva , elude le ricerche 
deil' uomo . Dove non puó istruire la ragiones 

( T ) C o m e fe u n o d ice P m d e n z i o in Symmach. I . «39. 
fcavaíTe la t é r r a con un" i ñ r u m e n t o d ' o r o e d ' a v o r i o . 
Anche i S a n t i , e S a n t i p o k m c i > t i a t t a n q u e ñ o n c m i c o 
con r i f p c t t o c c i v i l t a , 
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si puó permettere che guidi 1'uso; e sembra 
che ogtü nazione segua i dettami della pruden. 
2a mediante un fedele attaccamento a quei ri. 
ti ed opinioni 5 che hanno ricevuto V approva. 
aione del secoli si son veduti coronati di glo. 
ria e di prosperitá, se il devoto popólo hafre. 
quentemente ottenuto i benefizj , che ha do. 
mandato agí! altari degli Dei , dee sembrare 
sempre piít prudente consiglio quello di per. 
sistere nella medesima pratica salutare , senza 
correr gV ignoti ríschj, che posson seguiré una 
precipitosa innovazione. Fu applicato il testL 
monio dell'antichitá ed il successo con singolar 
vantaggio alia Religione di Numa ; e Roma 
stessa , quei celeste Genio , che presedeva al 
destino della cittá, fu introdotta dalI'Oratorea 
difendere la propria causa avanti al Tribunal 
degli Imperatori. „ Egregj Principi ( dice la 
„ venerabil Matrona ) Padri della patria , ab-
„ Mate compassione della mia etá , che finora 
„ é passata in un continuo corso di opere pie. 
» Poiché non ne son 10 malcontenta , permet-
S5 tetemi di continuar nella pratica degli anti-
5, chi miei rit i . Poiché son nata libera , con-
3, cedetemi di godere i miei domestici'insti-
5J tuti. Questa religión a ridotto il mondo sot-
„ . to alie mié leggi . Questi riti hanno rispin-
M to Annibale dalla ci^tá, ed i Galli dai Cam-
« P^oglio. Era la mia canuta chioma riserba-
„ ta atarintollerabil disgrazia.^ Ignoro il nuo-
„ vo sistema , che mi si vuol fare adottare ; 
„ ma son ben sicura , che ía correzione della 
35 vecchiezza é sempre un ufizio ingrato ed i-

« igno-
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" grtominioso ( i ) • I timori del popólo sup-
plivano a quel che la discrezione dell' orato-
fe aveva soppresso ; e le calamita che afflig-
gevano e fninacciavano il decadente Impero , 
^enivano dai Pagani concordemente imputa-
te alia nuova religione di Cristo e di Costan-
í í n O . , . c o n v e r -

Ma le speranze di Simmaco restaron pm 
l ione d i 

volte deluse dalla ferma e destra opposizione R o m a . 

deirArcivescovo di Milano , che fortifico gü 
ímperatori contro la fallace eloquenza dell' Av-
vocato di Roma . In quella controversia Am-
brogio condiscende a parlar da filosofo , e a 
domandare con qualche disprezzo } perche s: 
credesse necessario d' introdurre un' immagina-
ria ed ínvisibile potestá , come causa di quel-
le vittorie, che sufficientemente si poteano spie-
gare col valore e con la disciplina delle legio-
ni ? Giustamente deride l" assurda reverenza per 
l'antichitá, che non poteva produrre altro ef-
íetto che quelio di scoraggire i progressi delle 
arti j e far ricadere il genere umano nella sua 

ori-

( 1 ) V e d a d 1' Epi f to la 54. del L i b . X . d i S i m m a c o . 
Nel la forma e nella d i í p o í i z i o n e dei fuoi d iec i l i b r i d i 
lettere elfo i m i t o P l i n i o i l giovane , del qua le fuppone-
vano i fuoi a m i e i , che u g u a g l i a í | e o f u p e r a í l e i l r i c c o 
e florido ftile : Macrob , Saturnal* T^jr. c . i . M a s i m m a c o 
c foltanto luffureggiantc in vane fog-iie fenza frut t i € 
fenza fiotí. D a l l a verbofa corr i fpondenaX d i l a i í i p o í T o n 
c i a r pochi fatt i c pocht f e n t i m e n t i , x : ^ 



236 l i taría delta decadsnza 
originaria barbarie . Quindi a grado a grado 
mnalzandosi ad un piü sublime e teológico tuo 
no pronunzia che il solo Cristianesimo conde 
ne la dottnna di veritá e di sálate , e che o 
gni sorta di politeísmo conduce i suoi delusi 
seguaci per la via dell' errore aü' abisso delf 
eterna perdizione ( i ) , Argomenti di tal sorta 
suggeriti da un Vescovo favorito avean forzad' 
impediré la restaurazione delP altare delía Vit. 
tona j ma i medesimi argomenti cadevano con 
rnolto maggior energía ed effetto dalla bocea 
d un conquistatore , e gn Dei deil' anti. 
chita furon tratti in trlonfo dietro al cocchio 
di Teodosio ( 2 ) . In una piena adunanza del 

Se-

r i ) V e d . A m b r o g . T o m . 11. ep . r y . l 8 . p . t z ^ J 
l a p r i m a d i quefte l e t t e r e c u n a breve p r e c f i u i o n e ,• la 
Seconda e una r e p l i c a f ó r m a l e a l ia demanda o a l l i b e l í o 
¿ i S . m m a c o . L e fteüc ,dce fono efpreíTe p i í t cop io famenre 
r e . l a p o e f u , feppure p u ó m e r i t a r quef tp nome d i P r u . 
d e n z i o , ,1 quale compofe í duc fu o i l i b r i c e n t r o S i m m a . 
C ne! . an . 4.04. ) m e n t r e v i v e v a ancora q u e l Scna ro re . 

^ x ' T n ^ T f / ' ^ ^ f ' ' M O n t e f 1 u Í c U ( C o n f i é , 
c 19. T o m I I I . p . 487. ec. ) t r a feu ra f l e f due n e m i c i 
d i c h . a r . t , d , S u n m a c o , e í l d i v e r r i l T e a f p a z i a r e ne L 
p m d ^ a n t i e_ m d i r e t t e c o n f u t £ Z i o n i d ' O r e l o d f s Í 
g o ñ m o e S a l v i a n o . ' fli 5' A -

(2) V e d . P r u d c n r . In S j m n a c h . J. 1. ec j C r ; 
fíiam c o n v e n g o n o co j Pagano Z o l l m o J. j y . p . 2 8 , n e l 

c o l l o c a r qefta v . f i t a d i T e c d o f i o dopo la feconda 'ue ra 

t e m p o e le c u c o f t a n . e m c g l i o ^ d a t t a n o . 1 L f r L o 
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Setiato r Imperatore , serondo le formalita del-
la Repubblica, propose T importante questione, 
se il cuito di Giove , o quello di Cristo for
mar dovesse la Religione dei Romani. La l i
berta dei voti, che egli affettava di concederé, 
fu tolta dalle speranze e dai timori, che in
spira va la sua presenza ; e l ' arbitrario esilio 
di Simmaco fu una recente ammonizione , che 
poteva esser pericoloso P opporsi ai desiderj del 
Monarca. Fattasi una regolar divisione del Se-
nato , Giove resto condannato e degradato peí 
parere d'una gran pluralitá di voti; ed é piut-
tosto sorprendente, che vi si trovassero alcunl 
membri tanto arditi di dichiarare coi loro dir 
scorsi e suffragf, che essi eran sempre attacca-
ti agíi interessi d' una ripudiata Divinitá ( 1 ) . 
La precipitosa conversión del Senato si deve 
attribuire a motivi o soprannaturali o sordidi, 
e moltl "di questi ripugnanti proseliti dimostra-
rono ad ogni favorevole occasione la negreta 

loro 

(1 ) P r u d e n c i o d o p o aver p r o y a t o , che I I d i c h i a r o i i 
f e n t i m c n t o d e l Senato per m c z z o ú' una l e g i t t i m a f u p - - . 
r i o i í t a d i v o r i p ro fegue a d i r c : 609 . & c . 

vAdfpice quam pleno fubfellta noftra, Senatu 
Decernant infame Jovls pulv-nar , & omns 
Idol ium longe purgata ab wbe fugandum , 
j2«<t vocat egregii fe t ¡ tent ta Princlpis } ¡Une 
L i b e r a cum pedibus , tum carde frequent la t r a n f i f , 

Z o f i m o a t t r i b u i f c e a i F a d r i C o n í c r i c t i un co ragg io p d 
l a g a n e f i m o , che í i t r o v o i b l o i n p o c h i d i l o r o . 



238 htorla ¿día. decadenza 
loro tendenzá a gettar via la maschera Mel
odiosa dissimuíazione. Ma si confermarono ap 
poco appoco nella nuova religione , a misara 
che la causa deli'antíca diveniva piü disparata-
essi cederono all* autorká deií'Imperatore alí 
uso dei tempi ed alie preghiere deíle mogíj e 
dei figlj ( 1 ) , che erano instigad e diretti 
dal Clero di Roma e dai Monaci dell' Orlen 
te . L'esempio edificante della famigíia Anicia 
fu tostó imitato dal resto della nobíltá: i Bas-
si , i Paolini, i Gracchi abbracciarono la rell 
gion Cristiana 5 ed „ i luminari del mondo 
„ la venerabile assemblea dei Catoni ( tali so! 
„ no le ampollóse espressioni di Pruzio ) era. 
« no impazienti di spogliarsi degli ornamenti 
s, Pontificali, di gettar via la spoglla del vec. 
„ chio serpente, di assumere le candide vestí 
M deíla battesimaíe innocenza, e d' umiliare 1' 
« orgoglio del Fasci Consoíari avanti alie tomi 
,3 be dei mártir! ( 2 ) . I cittadini, che sussi-

ste-

C O Girolamo porta 1' e f c m p í o del P o n t c f í c e A l b i n o , 
che era d r c o n d a t o da tai f a m i g í i a d i í i g l | e d i n i p o t i t u t . 
t i í e d e í i , che farebbber© ftati f u í H c i e n t i a c o n v e r t i r é an> 
che G i o v c m e d c í i r a o ; che ftraordínario p r o f e l í t o / Tom. 
I . » d Laetetm p , 5 

Ca) E x f u l t a r e P a i r e s -vldeas, fu lcherr ima mundl 
L a m i n a , conclt'mmque fenum geftire Catonum 
CandidUre toga nlveum pletatls aml%um 
Stmere } & extivlas depomre Pontificales . 

vinolfT!̂  dÍ PíH<ícn2Í<) « "kaWatii cd elevara dalk 
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stenno con la propria industria, e la^ plebe ; 
che era sostenuta dalla pubbíica liberalitá > em-
pivan le Chiese del Laterano e del Vaticana 
con una continua folla di devoti proseliti . I 
¿ecreti del Senato , che condannavano ií cul
to degli idolí , ratificati áifono dal general con
senso del Roraani ( í ) ; s'oscuró lo spíendo-
re del Campidoglio ; ed i teríipj soliíarj furo-
no abbandonati alia rovina e al disprezzo (2 ) . 
Koma si sottopose al glogo deü8 evangelio ; e 
ie soggiogate Provincie non avevano ancor per-
duta la reverenza per i ' autoritá ed il nome d i 

L a filial pietl degli Imperaton medesimi Diftru, 
di indusse a procederé con qualche cautela e 

zione de3 

tenerezza rteíla riforma dell'eterna citta. Q u e - T e m p | 
gli assoluti Monarchi agirono con minorriguar- ^ f a r ° " 
do verso i pregiudizj dei Provinclali. II pío Ao, íZt, 
íavoro che dalia raorte di Costanzo ( 3 ) era 

5 • sta-

C i ) T r u d c n z i o dopo d ' a v e r defcritto l a c o n v e t í i o n e 
del Senato e del p o p ó l o doraanda con qualche v e r i t a e fi-
curezza • 

JEt dubltamut tdhuc Romam t l b i , Chúf ie , d k a t á m 
J » leges tranfijfe tttas i 

( a ) G i r o l a m o cful ta ne l la dcfolazionc de l C a m p i d o . 
glio e d e g í i a l t r i tempj d i R o m a : T o m . I . p . 54- T o m , 
I I - p . 

C j ) L i b a n í o ( O r a t . pro Templls f . 10. G e n e v . i<S34« 
pu'oblicata d a Giacoroo G o t o f i c d o , c adeffo molto xara ) 



24® Istorla deüa demienta 
«ato sospeso quasi venti anni, fu vigorosamen 
te nassunto, e finalmente condotto a terminé 
dallo zelo di Teodosio. Mentre quel bellkoso 
irmcipe combatteva ancora co'Goti non perla 
gloria, ma per la salvezza della Repubbiica 
s arnschió ad offendere una considerabile par.' 
te di sudditi con certi attí, che potevano forse 
assicurare la protezione del Cielo, ma che do 
vevano sembrar temerarj ed inopportunl agli 
occhj dell" umana prudenza . íl buon successo 
dei suol primi tentativi contra i Pagani diede 
coraggio al pió Imperatore di rinnovare ed in. 
vigonre gli editti di proscrlzione: lemedesime 
leggi che si erano avanti pubblicate nelíe Pro 
vincie Orientaii, furono applicate dopo lamer, 
te di Massimo a tutta 1' estensione dell* Impe 
ro d Occidente; ed ogni vittoria dall'ortodosso 
Teodosio contribuí al trionfo della Cristiana e 
Cattolica fede ( i ) . Egli attaecó la superstizio. 
ne nella pm vítale sua parte col proibir 1' uso 
dei sacrifizj, che ei dichiaró illeclti ed mfami' 
e sebbene i termini dei suoi editti piü stretta-
mente presi condannassero i ' empia curiositá , 

' c he - : * i 

aecufa V a l c n t i m a n o e V a k n t e d ' aver p r o i b i t ó i f a c r i f i . 
. Puo 1 I m p e r a t o r e o r i é n t a l e aver da to aua l chc o r d i n e 

p a r t i c o l a r e : ma visr t c o n t r a d d e r u 1* idea d i q u a l u n o u e 
legge gencra c ¿ a l l l l e n z i o del C ó d i c e e d a l l a t e f l i m o . 
m a n z a dell1 I f t o r i a Ecc lef ia f i ica . 

r<í. x . Ug , 7.11, 
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che csaminava le viscere delle.. vittime ( 1 ) ; 
ognl successiva spiegazione tendeva ad involge-
re nel medesimo delitto la general pratica d' 
immolare che essenzlalmente costitaiva la reli
gión dei Pagani. Siccome i tempj erano stati 
erettl a causa dei sacrlfizj , era dovere d' un 
benéfico Principe qneilo d' allontanare dai /sud-
diti la pericolosa tentazione di trasgrediré le 
leggi che a vea stabilite . Fu data una spezial 
commissione a Cinegio Prefetto del Pretorio d." 
Oriente, ed in seguito ai Conti Giovio eGau-
denzio , due rigaardevoli üffiziali nell' Occi
dente, in forza di coi fu ordinato loro di chiu-
dere i tempj, di togliere o distrugger gl* istru-
menti d'idolatría, d'aboliré i privüegj dei Sa-
cerdoti, e di confiscare i patrimonj sacri a be-
nefizio deirimperatore della Chiesa o dell* ar-
mata ( 2 ) . Qui avrebbe potuto aver ter
mine la desolazione , ed i nudi edifizj , che 
non erano piu impiegati al servizio dell'idola
tría, si sarebber potuti difendere dalla distrut-

- t i -

(1) I f a c r í f i z í d ' O m e r o n o n fono accoflnpagrrsttda a l 
cana i n v e f t i g a z i o n e d i v i f c e r c ( V e d . F e t t h i u s ^ i n t l q , 
Homers 1. I . x:. i c , r í . ) v 1 Tofctani , che p r o d u í T c r o í 
p i i m i A r u f p i c i , í b g g i o g a r o n o tan to i G r c c i , che i Ro^ 

^ m a n i ; C ' c e r . de D l v l n a t . x. z j , 
(2 ) Z o l i m o 1. I V . p . 245, 349. T c o d o m . 1. V . c. a i . 

IVEZ-, in Chron, P r o l p e r . A q n i t a n , 1. l i r . c. j 8 . a^preiTo 
i l Ba ron io ~4nnal. E c c l . a?i. 389, n . 52. L i b a n i o p r o Tem* 
flls p. 10. l i sforzs^ d i p r o v a r e , che g l i o r d i n i d i T t O r 
d o l i ó n o n f u r o n o d i r e t t i e p o í i t i v i . 

T o m o V I I I . O 



342 Istona detla decahnzd 
tlva rabbiá del fanatismo. Moltidi queitempj & 
rano i piü belli e splendidi monumenti della 
Greca Architettura 3 e T Impefatore medesimo 
aveva interesse di non escurar lo splendore del. 
le sue cíttá , né diminuiré i l valore, dei pro. 
prj beni. Si potea, perrriéttere che susslstessero 
quei magnifici edifízj, come tanti durevoli tro. 
fei della vittoria di Cristo . Nella decadenza 
m cui si trovavan le arti , si potevano útil 
mente convertiré in magazzini 9 In luoghi di 
manifatture o di pubbliché adunanze , e forse 
anche, qualora si fossero coi sacri riti sufficien. 
teniente purifícate le mura dei tempj, si pote-
va concederé che i l culto del vero Dio espías-
se Tantico delitto dell'idolatría . Ma finattamo 
che sussistevano, i Pagan! nutrí vano una forte 
e segreta speranza 5 che una felice rivoluzione, 
un secondo Giuliano potesse di nuovo ristabi! 
lire gli altar! degli Dei; e l'ardore, col quale 
porgevano al trono le inefficaci loro preghiere 
( 1 ) , accrebbe nei riformatori Gristiani lo ze-
lo d'estirparé senza misericordia la radice del. 
la superstizione . Le leggi degl' Imperatori di-
mostrano qualche síntoma d'una disposizionepiü 
dolce ( 2 ) : ma i loro freddi e languidi sforzi 

non 

( 1 ) C o d . T e o d o f . 1; X V I . T i r . - X . l e g . 8. 1% y i i 
l u o g o d i credere che que l t e m p i o d ' E d e í T e a , che Tes, 
dof io bramava a i fa lvare per g l i uf i c í v i ü , d iveni f fe no-
co t e m p o dopo un m u c c h i o d i f a f f i . L i b a n i o pro T t w M 

s.6. a?, e ñ o r . del G o t o f r e d . p . sp. 
( J ) Veds f i Ja c ú i i o f a o t a x i o n c ' d i L i b a n i d pro Ttm. 

flh 
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üqti furono sufficienti ad arrestare il corso dell' 
entusiasmo e del la rapiña , che era diretta o 
pliittosto mossa dai Regolatori spirituáli della 
Chiesa. Nella Gallia i l Santo Martino Vescovo 
di Tonrs ( i ) marciava alia testa dei fedeli 
stioi Monaci a distragger gridoli , i temp) s e 
gli alberi sacri deirestesá sua Diócesi; e nelF 
esecuzlone di questa difficile impresa i l pru* 
dente lettore giudicherá, se Martino era soste-
nuto dal soccorso di míracolosa potenza, o dal
le armi corporal i . Nella Siria i l divino ed ec-
cellente Marcello ( 2 ) , come V appella Teodo-
reto, Vescovo animato da fervore Apostólico 
riso!vé di gett.are a térra i ínagnifici tempj s 
ch'erano íuttavia nella Diócesi d' Apámea . L9 
arte e la soliditá i con cui era Stato fabbrica-
t© i l templo di Giove j tesisté all' attacc^ 
Era situata queííá fabbrica sopra un' enríneñ-
2a i¡ da ciascheduno dei quáttro íati di essa era 
sostennto il sublime tetto da quindici grosse 
colonne ¿ che avevan la circonfeFertza di sedici 

fUs p r o n u o z i a t a , o p i u t t f d o c.orn|iofta c i t c a r a n n o j p o . 
l o h o c o n f u t t a t o c o n v a ñ t á g g ' ó la v e r í l o n e e le n o t e del 
Ü O t t o r La rd r i e r Tefi im. Pagan , Vol. I V . £ . 1 3 5 - 1 6 3 . 

( i ) V e d . la v u a d i M a r t i r i o f a t t a da Sulp ic io ; Seve. 
10 c. $*i4. 11 Santo p r é í e una í o k a un inno'cente .fuae<r 
la le per una Proceffione i d o l á t r i c a , ed u u p i u d c n t e i n c u t í 
fcce un m i r a c o í o , • • 

( a ) Si c o n f t o n t i S o z o m é f l o í . V I I . e. 15, con T c o . 
dore to 1. V . c. 21. Fra tutt i dr.a r í f e r i f c o n o la c r o c l a - t á 
e h mor tc : di M s r c e í l o , 

a í 



a 44 fsioria de Ha decadenza 
piedi | e le gran pietre , delle quaíi veni. 
van composte , erano stabílmente col lega, 
te ira loro eon piombo e ferro . Jnvano 
erasi adoperata 1° attmtá dei piii forti ed a-
cutí strumentí . Bisognó ricorrere a distrug-
gere i fondamenti delle colonne s che. cad-
dero a térra súbito che fu roño consumad dal 
fuoco i pali di legno , che per un tempo vi 
si eran posti ; e vengono descritte lé difficol-
tá deir opera sotto 1' allegorla d' un ñero de-
moniOj che ritardava , quantunque non potesse 
disfare , le operazloni : del macchinisti Cristia. 
n i . Superbo del la vittoria Marcello si porto in 
persona sal campo contro k Potestá de'le te-
liebre; m a relava una copiosa truppa di sóida, 
t i e di gladiator i sotto l'Episcopal e stendardo; 
e l'un dopo Taltro's'attaccarono i villaggi ed 
i tempi di cam pagua della Diócesi d* Apa mea. 
Dovunque temevasi qualche resistenza o peri-
colo, i l Campion della fede , che per essera 
storpiato non potea fuggire, né com battere , sí 
poneva ad una conveniente distanza oltre' la. 
port'áta dei dardi. Ma questa prudenza fu cau
sa della sua morte: fu egli sorpreso ed ucciso 
da un corpo di esacerbanti villani; ed 11 Sino-
do della Provincia senza esitare pronunzio, che 
il santo Marcello a ve va sacrificato la propria 
vita per la causa di pío . Nel sostener questa 
causa si distinsero per la diligenza e lo zelo i 
Monaci, che uscirono con precipitosa furia dal 
deserto. Meritarono'essi T inimlcizia dei Paga-
a l j e ad alcuni di loro porerono applicarsi í 

rim- l 
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iimprover» d' avarizia- e d' intemperanza, v d' 
avarizia- , che soddisfacevano coi sacro saccbeg-
gio, e d'intemperanza 5 alia, quale si abbando, 
navano a spese del popólo, che follemente am-
mirava in essi i laceri panni, la sonora salmo
dia e i'artificial pallidezza ( 1 ) . Un piccol nu
mero di tempj fu protetto dai timori del la ve
nal itá, dal gusto, o dalla prudenza dei civili 
ed ecclesiastici Governatori . A Cartagine i l 
tempio della Venere Celeste , il sacro recinto 
del qaale formava una circonferenza di duemU 
glia, fu gludiziosamentc convertito in una Chie-
sa Cristiana ) 2 ) ; ed una símile consacrazione 
ha conservata intatta la maestosa cupo!a del 
Panteón a Roma ( 5 ) . Ma in quasi tutte le 
Provincie del mondo Romano , un esercito di 
fánatlci senza autorita e senza disciplina invase 
í pacífíci abitatori 5 e ía rovlna delle piü bel-
íe fabbriche dell' antichitá tuttavia spiega le' 
devastazio^i di que! Barbari , che ebbefo i l 

teiii™* 

C i ) E ihanro ¡pro Tefhptit ¡>. i c r j . s c h í r z * í n t o r n o t 
queg l i uonai v c f t i t i d i ñ e r o , ! c ioe a' M o n a c i C r i f r i a n i » 
che man'glano p i u d e g l i e k f a n t i Pove r i e i e í a n t i í E ñ i 
fono a n i m a ü n rodera t i 

( z ) Profpfcr. A q u i r . I . ni-' r . j 8 . */». S a r á n . ^AnnaL 
Ect'.cf. ar i . 389. i s t : q u « l r e n . p i q refto c h i u f o per q u a ü 
che; t e í n p o r e n ' e r a itaro- i m p e d i t o 1' a c c e f í b coa' p r u n i , 

( V D o n a r . Soma - dui iq , & nava L ÍV. C. 4- pa'g. 
468. l ' u fa t ta qtiefta confac raz ione dai P o n f fice Bon i f az io 
I V . l o non í o q u a l i f a v o i e v o l i c iscoftanze a v e í T c r o c o n -
favato i l p a n t e ó n p i ^ d i dugeo to a n a l dogo i l r egoo é i 
Teodof io „' 



m 

l l t e m -
p i o d i 

htorla áella decadenzá 
témpo e lá yoglia di eseguíre tal fátkosa di. 
strazlone. 

, l ñ questd ampio é vario próspetto di e ¿ 
se iapíde molíziotü pao lo spettatore distinga eré in Al 
% á ú l 1,essandrid {e rovine ^ templo di Serapldé 

"? ( 1 ) • Questo non pare che sia staco uno degli 
Dei natural i , o de' mostri che us'clrbno dalfer. 
t i l suolo del superstizio^o Egitto ( 2 ) . II pri. 
mo de' Tobmeí aveva ricevut' ordine in sogiio 
di trasportare quel misterioso straniero alia eó< 
Sta dei Ponto, dov' era stato per lungo témpó 
adorato dagli abitantl d* Sinope ; ma si cono-
scevano tanto imperfettamente gil attribati ed 
U regno di esso , che divenne* un soggetto di 
disputa , se rappresentasse i l lucido globo del 
giorno o i i tenebroso Monarca delle sotterra. 
áée regioni ( 3 ) . Gli Egizj, che erano attacca-
t i ostinatamente alia religione del loro padri • 

non 

C i ) So f romo- ne compofe una recente fio r í a a parte 

m i m f t r a n o i m a t e r i a l ! a Soctate 1, v . c . t s . a Teodore to 

L ¿ Cr2*' C . a . R u f í Í n o L I I ' c ' P « r e queñ'uhi. 
che H t r o v o ^ A i c í l a n d t i a a v a n t i e d o p o i l f a t t o , 

p u o nseruar la fede d i t c f t imone o r i o i n a l e 
( z ) Gera rdo v o f f i o Oper. Tom. V. p . 8"0. , de l d ) l 

i . c a p . t e n t a d l í o f t e n e r c l a ftraraopinione dei Padr l che 
i n E g l t t o f o n o la f o r m a de l l o r o I p i , c de l D o Se " 
p i d e s ' adoraf fe l l Pa t r ia rca Giufcppe- . 

^"t' f ines fie .memarans. T a c i c . H ' " / . / K . 8?, 1 C r e c í , che 
avevan v . ^ g . a t o i n E g i t t o , p a r i m e n t e igaoravano q u e ñ a 
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non vollero ammettere dentro le mura del le 
loro cltta questa divinká forestiera ( 1 ) . Ma 
gli osseqaiosi Sacerdoti, che turón, sedotti dal
la liberalita de' Tolomei , si sottoposero senza 
resistenza al potere del Dio del Ponto : gli & 
trovata un'onprevol domestica genealogía; e s' 
introdusse questo Fortunato usurpatore nel tro
no e nel lettq d' Osiride ( 2 ) , marito d' Iside 
e celeste Monarca dell' Egitto. Alessandria, che 
se ne attribuiva la speciat protezione , si glo-
riava del nome di citta di Serapide . 11 suo 
templo (5 ) , rivale nella subliraitá e magnifi-
cenza del Campidoglio , era stato eretto sulla 
spaziosa cima di im'artefatta montagna inalza
ta cento passi sopra i l plano delle altre partí 
dell a citta ; e V interiore cavita di lei veniva 
stabil mente sostenuta da archi, e divisa in voU 
te ed in sotterranel quartieri . Era circondato 
il sacro edifizio da un pórtico quadrangolare ; 
le magnifiche sá le le le squisite statue vi spie-

ga- r 
I n „ 1 mi iiiiinimiiiiMniariiiirnrT"TTTn~i—\—i— 

< i ) M a c r o b . S a t u r n a l . 1. í . c 7. U n f a t t o s i f o i t e 
p r o v a dec i fxvamente la fuá o r i g i n e ñ r a n i e r a . 

(2) A R o m a fu r o ñ o u n i t i ne l mede l l rno t e m p i o l u d e 
c Serapide . L a p r e c e d e n z a , che avea l a . R e g i n a , p u ó f e r -
v i r e a d i m o f t r a r e la fuá d i f u g u a l c o n g i u n z i o n e c o n lo 
ftraniero del P o n t o . M a era ftabilita i n E g i t t o la f u p e r i o -
x i t a de l . í'effo f e m m i n i l e , c o m e una i n f t i t u z á o n c i v i l e e 
i c l i g i o f a ; D i o d o r . S i c u l . T o m . I . L I . p . 31. 'dlt . W e p l . 
ed i l m e d c i i m o o r d i n e s" of te rva n e l t r a t t a t o d i P l u t a r c o 
d ' l f i d e e d ' O i l r i d e , che e íTo i den t i f i c a con Se rap ide . 

(3) A m m i a n o X X I I , x 6 . V Exoofith tat'vus mundl p , 
8. in. Geog. Minor . d'Hud/ati. . Tom. I I I . e Ruf f ino 1. I I . 
c. 22 . ce lebrano i l S t r a t t » c o m e u n a d e l k m a r a v i g l i e de l 
m o n d o , 



U l t i m a 
f u á de-

ne A n . 
389. 

248 Istcria dsüa decadenzd 
gavano il tnonfo delle ar t i , e si conservavano 
i^tesorl del! antica doctrina itella famosa libre, 
ría d A essandria, ch' era eon nuevo splendore 
nsorta dal e s«e ceneri ( 1 ) . Dopo ehegliediu 

c T?closío ebbera severamente proibito i 
sacnfcj del Pagani, essi erano turtavia tollera. 
t i neíla atta e nei templo di Serapide: e que. 
sta singolare condiscendenza fu imprudentemen 
te attnbuita a' superstiziosi terrori dei Cristia 
m medesimi , come se temessero d'aboliré que-
h o n d ^ - Í V Í f S0li aSSÍCurar P l a ñ ó l e 
mondaziont del Nilo, le raccolte deli' Egitto e 
l a sussistenza di Costantinopoli ( 2 ) . 
n . ^a sede, Archiepiscopale d' Alessandria in 
que! tempo ( 5 ) era oceupata da Teófilo ( 4 ) ^ 

per-

t o m o diede t u t t a t f d n n ! - d ! Cefare * A n . 

v o l u m i a c í ó p a t í " V0?c ^ ^ " g a m o C . c o c o c , 

^ l i b r c H a í S n d S . 1 " " 1 & n d — - x o -

' o c a ^ ^ H ^ i 0 ^ T ' m ^ s P - * * • ' ^ P u d e n t e m e n t e p r o . 

. n / R Í ^ 0 * f 0 ^ 1 1 1 0 f « g l s e r e f ra la data d i A í a r c e l l i n o 

i l Pagi i T f e S S a 7 5 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ P " - , 

ambigua l u u a z i o n e d i T e ó f i l o , ch c u l l L í ' 0 ' ' . to come am co d i r - ; , w T , m ~ ' c un lanto , mgaaidz, 

t r o d i JHJ, u i ^ n o a pende gui f tan ien te con» 
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perpetuo nemico della pace e del la virtü , no
mo audace e cattivo, le mani del quale furono 
alternacivamente macchiate dal sangue e dall° 
ero. Si eccitó i l religioso sdegno di lui dagli 
onori di Serapide; e gli insulti, che ei fecead 
un antica cappella di Bacco, persuasero i Paga* 

che meditava un'impresa piu importante e 
per icol osa . Nella tumultuaria capitale dell' E-
gltto i l piü ieggiero incitamento serviva ad ac-
cendere una guerra civile. I devoti di Serapide, 
ch' eran molto inferiori in fofzaedin numero a' 
loro avversarj, presero le armispinti dal filoso
fo Olimpio ( i ) , che gli esortó a moriré in dife-
sa degli al tari degli Dei. Si fortificarono que-
sti Pagani fanatici nel templo o per meglio di
ré nella fortezza di Serapide 3 rispinsero gli as-
sedianti per mezzo di valoróse sortite e d' una 
risolüta difesa; e con le inumane crudeltk, che 
esercitarono contro i Cristiaili lor prigionieri i 
dttennero P ultima consolazione dei disperati . 
11 prudente magistrato fece degli ultimi sforzi 
per istabiliré una tregua i finattanto che la r i -
sposta di Teófilo determinasse i l destino di Se
rapide . S" adunarono le due parti senz' arml 
nella piazza principales e pubbíicamentefuIft-
to P Impelíale Rescritto , Ma quarído si pro-

nun« 

C i ) L a r d n e i , ¡ P a g a n , T e v í m o ñ . vol . I V . p, f u . , ha 
a á d o t t o un bel p a f l a di Suida , © piunoflo di Dama fio , 
che p r e í e n t a i ! devoto c v irtuofo Ol impio noa i n 
a ípe t to di g u e r r i c í o , ma- d i profeta , 



Sfo Istúfta della decadenza 
mnúo contro gli idoli Alessandria una sen. 
tmm di distruziane 5 I Cristlani gettarono un 
grido di gioja e di giubilo, mentre gli infelici 
Pagani ?. al furore del quali era succeduta la 
CGstemaxioae^ si ritirarono irs frecta e silenzio 
e con la fuga ed oscurita loro delusero lo sde' 
gno dei ioro nemici. Teófilo passo a demolire 
i l templo di Serapide senzaltre difficoltá, che 
quelíe ch' el trovó nel peso . e nella stabilita 
dei material i ; tal), ostacoli pero tanto riusclro. 
no insuperabili , che fu costretto a lasclam i 
íbndamerítl; ed a contentarsi diridur Tedifizio 
medesimo ad un mucchio di sassi, una parte 
del quali poco tempo dopo si tolse per farluo. 
g0i una Chlesa , che vi fu eretta in onore 
dei Martiri Cristiani. Fu saccheggiata o distrut-
ta la ricca librería d' Alessandria; e circa vent' 
anni dopo la vista degli scaífali voti eccitó 11 
displaceré e lo sdegno di uno spettatore , la 
mente del quale non era totalmente oscurata 
da religlosi pregludizi ( i ) . Si potevano senza 
dubbio eccitare dal naufragio dell* idolatría peí 
piacere e per ristruzione dei posteri le com-
poslzioni degli antichi, tatite delle quali sonó 
irr?.parabi!mente perlte; e poteva lo zelo, o l* 

• ava-

CO No* vid!mut Armar'a, l ibrarum ^ qulbus dlreptis , 
nxlnAnha ea a noftrls. hominlbus. nofirls temporihus. meptol 
rant • O m f . Ü b . V I . c. i s . p . 431. E d i t , Have rc . Sembra 
che O r o fio, q n a n t u n q u c c o n t r o v e r í i f t a axcoff i f ía . 
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avarizia delí'Arcirescovo ( 1 ) essersl sazlaíacoít 
fe ricche ípoglie, che farono i l premio deila 
sua vittorla. Mentre si fondevano diÜgentemen-
te le immagíni ed i vas! d' oro e d' argento s 
e quelü del metal lo meno stimabiie si rompe-
vano con diáprezzo, e gettavami per iestrade, 
Teófilo sí affaticava ad esporre le frodi ed i 
vizj del ministri degl' id olí ; lú ior destrezza 
nel maneggiare la calamita, lesegrete loro ma
niere d'introdurre un uomo nel!a cavita della 
statua , é lo scandaloso abuso, ch' esú faceva-
no delta fiducia dei divoti mariti e delíe mo-
gli non sospettose ( 2 ) . Puó sembrare che ac
ense di tal* sórta meritino qualche fede, non 
éssendo contraríe all' artificioso ed interessato 
spirito della superstizione. iMa il medesimospi.. 
rito é ugualmente inclinato ai vilcostumed'in» 
. hert - .••/• : , : - íful* N 

(1) Eunapio ne l l e v i t e d ' A ' i t o n i n Q e d ' Edefio detsfta 
Ja fac r i l cga r a p i ñ a d i T e ó f i l o . I l T . T i e m o n t , Mem, E c d . 
Tom. X I I I . p . +s j . , c i t a una l e t t e i a d ' l í i d o r g ^ d i Peluf io , 
che aceula i l P r ima te de l c u h o idoUtrico d c l l ' o r o , d c l l ' 
auri ¡ a c r a fames , 

( a ) R u f f i n o n o m i n a u n Sacerdote d i Sa turno , che 
f o t t o l a f o r m a d i q u e l D i o conver fava f a m i g l i a i m e n t c 
con m o l t e pie donne d i q u a l i u , fintantoché i r a d i da 
fe fteffo i n u n m o m e n t o d i t t a f p o r t o , i n c u i non p o t e 
mafcherarc i l t u o n o de l ia fuá vocc . L ' autent ica ed i m -
p a r z i á l e n a r r a i i o n c d ' fifehine ( Ved . E a y l é W ' U i m , C r L 
Scar.iandre ) c l ' a v v e n t u r e d i M o n d o ( q i o f é f f . ^Ant.Gittd. 
h X V I I L c. 3. p . 877. E d U . HAVÍTC. ) p o í T o n q p rova re 
che r a l i a m o r o fe f r o d i ft f o n p ra t i ca te c o n fu ce e l lo . 
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sultare e di caíunniare un abbatíuto nemico j 
e naturalmente viene scossa la nostra credenza 
dalla riflesslonc, ch'c moko rneno difficile in-
ventare una storla falsa, che sostenereuna pra-
tica frode. La colossale statua di Serapide ( i ) 
restó involta neíla roy.ina del templo e della 
religione di esso. ü n gran numero di lamine 
di varj metalli ingegnosamente uniu fra loro 
compone va la maescosa figura della Divinitá , 
che toccava da ogni parte le mura del santua! 
rio. L'aspetto di Seiapide, la sua positura se
dente, e lo scettro, che teneva nella mano si-
nistra, erano molto si mil i alie rappresentazioni 
ordinarie di Giove. Esso era distinto da Giove 
nel corbello o moggio, che sveva sul capo; e 
iiell'emblemático mostró, che tenevanella ma
no destra , ilcapo ed il corpo del qnale era di 
un serpente che si flivideva intre code, lequa-
l i terminávano in tre capí, di cañe, dileonee 
dilupo. Asserivasi con sicurezza, che se un'em-
pia mano avesse ardito di violare la maestá di 
quelDio, i cieli e la térra sarebbero immediata-
mente tornati al prlmiero lor c a o s U n intré
pido soldato anímato dallo zeío, ed armato di 
«na pésame srure militare sali sulla scala ; ed 
i l popólo Cristiano medesimoaspettavacon quaL 

che 

( i ) Si Vedan o Ic i m m a g i n i d i Serspide appreflb M o n r -
faucon Tom. I I . p . 295 .- m » la d c f c r i z i o n d i M a c r o b i o 
C S a t n m f l . 20. ) h moho p í a p i t t o r c f c o e í o i d i s . 
t á c e n t e , 
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che ansietá di veder 1' evento del la battagíla 
( 1 ) . Egü vibró un vigoroso colpo suí volto 41 
Serapide; la testa cadde a térra; non sentissi al
ean cuono, e tanto i cieli che la térra cotuinua-
rono a mantenere la tranqu.illitae i'ordinesóli
to. Replico i l vittoriososoldatoi suol colpi: fu 
rovesciato e fatto in pezzi 1'enorme idolo; e le 
niembra di Serapide si strascinarono ignomi
niosamente per le strade di Alessandria. Si bra
cio nelT anfiteatro in mezzo ai damori del la 
plebe i l suo lacero corpo, e molti attribuírono 
la lar conversione a questa scoperta dell' impo
tenza della loro tutelare Divinitá. Le popolari 
specie di religione, che propongono dei mate-
riali e visibiíi oggetti di cuito, hanno i l van-
taggio di adattarsi e famigliailzzarsi aisenside-
gli uomini; ma questo vantaggio é contrabbi-
lanciato da'varj ed inevitabili accidenti, a'qua-
l i s'espone la fede dell'idolatría. Appenaépos
sibil e ch' esso in ogni disposizione di mente 
conservi T implícita .sua revere'nza per gl' idoli 
o le reliqule, che i l semplice occhio o la ma
no profana non son capaci di distinguere dalle 
piü comuni produzioni della natura o dell'arte, 

: .. . - ' , e s.e-.t 

( l ) Sed fortes tremusre raanus , methj í te v í r e n i x 
Ma]efiate lac l , fi robara, fa f f a fer lrent , 
I n f u á credeiiant red ¡turas memhra fecures . 

( L u c a n . I I L 415. ) Ey vero , d i f i e A g o ñ i n o ad un v e t e , 
l a ñ o d ' I t a l i a , i n cafa de l cénale cenava , cht ¡juello , che 
diede H primo colpo al ia fiatiiaj d'.oro d' ^ínait '¡4e , refia 
immed'idta. me?ite privo de¡11 occh] e della v i ta } Í(> f u l quel-
U , r i f p o f e 1' i l l u m i n a t o v e t e r a n o , e vol prsfc- temente ce-
n&te fopra una gamba, della D e a . l'l'm, WJt, N a t . X X J C l f i , 
»4f 



i 54 ístorta della decadenza 
e se mi tempo del pericolo iasegreta e mira-
colbsa loro virtu non opera per ía propríacon-
servazione^ sprezza ie vane apolpgie de'suoisa-
cerdoti , e giustamente deride i ' oggett© e la 
foiiia del superstizioso suo, attaccamentó. Dopo 
la caduta di Serapide i Pagan 1 íutíavia nutri. 
vano delíe speranze, che i l Ni lo avrebbe ne. 
gato I'animo suo tributo agli énipj dominátori 
dell' Egitto ; e lo straordinario indugio dell' 
innondazione pa'reva che indlcasse ii disgusto 
del Nutne. Ma tale dilazione fu tostó compen-
•sata dal ' rápido gonfiamento delle ácque . Ai 
un tratto queste s' alzarono a taí insólita al-
tezza , che serví á consolare i l maíconfénto 
partito con la piacevole speránza d' un dilu
v i o , finattanto che il pacifico fia me di nuo-
vo si ritiro ai bene noto e varitaggioso livel-
lo di sedici cubitl} o di circa trenta piedi In
gles! ( i ) . 

ÍÍORPI*6 ^ t:ernP' ^ Romano Impero erano'abbail-
gana i ' ^on^t 'L 0 distrutíi ; ifisí 1' ingegnosa superstiziojl 
p r o i b i r a . déi Pagan! tentava d'eíudere le leggi di Teo-
A n . j 9 é . filo5 dalle quali era . severamente punito qua-

lunque sacrifizio. Gli abitanti della campagna1, 
l ú contíotta del quali era meno espostá áglioc-

ch] 

( i ) Sozomerio Hb. V I L c. ao. l o ho f u p p ü t o la mi» 
f u r a . L a fteffa m i f u r a dells i n o n d a z í o n e , e p t r confcsuen . 
za del c n b i t o , c d u r á t a u n i f o r m e fino dal f empo d ' E i o . 
d o t o . Ved . F r e r e t rtelle Mem. de V U c ¿ d . des Infcr. Ton» 
X V t , 344.353. Grcaves O / a r . mifcellan. val. . 1. }¡. £ $ p 
\ \ c u b i t o Eg iz i ano e c i t c a t e ñ t i d u e p o l l i c i del piedc Ip , 
; l e f c , 
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chj della- maliziosa curíositá, cuoprivano le re-
ligiose loro adunanze colle apparenze dei con-
vi t i . Nei giórni delle feste soienni s' únivano 
in graii copia sotto 1'estesa ómbra dí alcuniií-
beri sacri; si iiccldevanó ed arrostivaii dei bd-
vi e delle pecore; e quésto rurale convito era 
santifícato dali'uso dell'incensó e dagl' inni, ché 
si cantavano in onor degli De i . JVÍa si addu-
cevá, che siccome ñon s'offeriva bruciando al
cana parte deU'animalé, siccome ñon v' era T 
altare per ricevere i l sangue, e siccome s' ave-
va 1' attenzicne d'omettere la precedente obla-
zione delle tórte sálate , e la final ceremonia 
delle Hbazioni, qnesté festive adunanze non 
induce van nei cónvitati la colpa né la pena d' uti 
illegittimo sacrifizio'( 1 ) . Quahinque si fossela 
veritá dei fatti • o i l mérito della distinzione 
( 2 ) , furon tolti di mezzo questi vani pretesti 
dall* ultimo editto di Teodosio , che mortal-
mente ferl lá superstlzion dei Pagani ( 5 ) « 

Que-

( i ) L i b a n í o , pro TempUs p . 15. i S . 1 7 . , difende lá 
loro caufa con dé í í cara ed infinuante re t tor i ca . F i n o dai 
p i u a n t i c h i tempi avevano ta l i fefte xavvivato l a campa-
g n a j c q u c l í e d i B a c c o , G t t r g . I I . 380:, avcvan prodor-
t o i l teatro d ' A t e n c , Ved . Gotofr, a d L l b a n . e Cpd. Teed. 
V I . p . 284. 

( i ) O n o r í o to l lero quefte rufliche fefte , an. 309* 
*Ahfque ullo facr l f i c ío , atenué ul la fuperflUUne datunahili * 
Ma nove anni dopo ciede necetTario d i r i n n o v a r e , ed 
inv igor ire la ftella coftituzioriej Cod .Tead , l . X V I . t l t . JC. 
leg, i j . itf. 

( j ) Cod. Teod. í . X V Í . t i s . Jf . Ug. 12. Jórt ín , Ó.f' 
f t rv . f M ' Ifior. E c c l . vol . I V . p. 1 J 4 . , cenfura con af-
p r c z z á ¡ o ftile ed í fentiraenti d i que fia i r^t l l eran ie 



2 5̂  Istórút della decadenza 
Questa íegge proibitiva s' esprime neí- ternrmi 
piú assoluti ed estesi. „ E'nostra volonta e pía. 
„ cere ( dice I* Imperatore ) che nessuno del 
» nostri sudditi, o siano • magistrati o privad 

• j , cittadini, comimque sublime o basso esser 
'p Possa ío stato e condizion loro , ardisca in 

3, qualunque cittá , o in qualunque luogo ve-
» nerare un ídolo inanimato con innocenti vit<-
}> tií116 „ • L'atto di sacrificare e la pratica 
deila divinazione per mezzo delie viscere del
la vittima si dichiarano ( senz* alcun riguardo 
all' oggetto di tali ricerche ) deiitti di tradi. 
mentó contro lo stato , che non si possono 
espiare, se non con la msrte del reo . I riti 
della superstlzione Pagana , che potevano sem
brar meno sanguinosa ed atroci, sonó aboliti 
come altamente ingiuriosi alia venta ed all' 
onore della religione 5 vengono specialmente 
enunciad e condannatl i lumi , 1* incensó , le 
ghirlande, e le libazioni di vino j e sonó in-
CÍHSÍ in questa rigorosa condanna gl' innocenti 
diritti del Genio domestico, e degíi Dei Pena-
t h L'uso di a!cuna di queste profane ed ille-
gittime ceremonie sottopone" il delinquente al
ia confiscazion della casa, o del fondo , in cui 
si e fatta j e se maliziosamente ha scelto il 
luogo d'un altro per teatro della sua empieta, 
•e condannato a pagare senza dilazione una gra
ve pena di ventícinque libbre d'oro , che sonó 
piu di mille liresterline. Viene imposta una pe
na non meno considerabile alia connivenza diquei 
segreti nemici della religione, che trascureran-
no i l dovere dei loro rispettivi uffizj, di rive-

lare 
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iare cloé o di puniré ii delitto d'idolatría. Ta
j e fu lo spirito persecutora delie leggi di Teo-
dosio, che furono piú volte confe rm ate dais uol 
figU e nipoti con alto ed unánime applauso del 
mondo Cristiano ( 1 ) . 

Nei crudeli regni di Decio e di Diocie- fa}-prcL 
zlano era stato proscritto i l Cristianesimo, co
me un' apostasia dall* eredltaria ed antica re
ligión del!* impero; e gl' ingiusti sospetti , che 
si avevano d* un' oscura e pericolosa fazione , 
venivano in qualche modo favoriti dall' inse-
parabile unione , e dalle raplde conquiste delta 
Chiesa Cattolica. Ma non si possono applicare 
le medesime scuse d'ignoranza e di timore a-
gl' Imperatori Cristiani 5 che violavano i pre-
cetti dell' umanitá e del Vangelo. L'esperienza 
4ei templ avea dlmostrato la debolezza elafol-
lia del Paganesimo; i l lume della ragione e 
del la fede aveva glá esposco alia maggior par
te del genere umano la vanitá degl'idoli, e la 
decadente setta , che era sempre attaccata al 
lor culto, poteva lasciarsi esercitare in pace e 
neU'oscurltá i religiosi riti dei suoi maggiori . 
Se i Pagan i fossera stati animad dall'indómito 

2 6 -

( O Non dovrebbe leggermente da n i un'accufa di tal 
í b r t a : ma p u ó ficuramente giuftificarfi coll* a u t o r i t á d i 
S. Agof t ino , i l quale c o s í parla ai D o n a t i í l i . ^MÍÍ 
firum , quís vej irum non laudat leget ah Imperatorihus d a 
tas ¿ d v e r / n s Jacr í f i e la Paganorum í E t certe longe ibí pee* 
na fever l tr confiituta eft : Ultus quippe i m p l e t a t í s capitdle 
fappUc'ium eft . Epift. p j . » . 10. citara da l le C l e r c , B M . 
Chais. Tom. V l I I . p. 277, i ! quale aggiungc alcune r i i k f -
fian i í u i r into l lcranza de' vitroriofi C r i f t i a n i , 
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zelo , che occupava lo spirito dei prlmi cr¿ 
denti, ií trlonfo della Ctííésa sarebbe stato mac-
chiato di sangue; ed i maftirí di Gíove o d' 
Apolló abbracciato avrebbero la gloriosa occa.' 
sione di sacrificare le proprie vité e soátartzé a 
pié dei loíó altari. Ma zelo cosi osíirfaío norí 
era conformé aíía libera e negligente natura 
iel politeísmo. I violenti e replicati coípí de' 
.?rincipi ortodossi perderonsi nella molle e ce. 
dente materia, contro la quale eran diretti ; e 
fa pronta obbedienza dei Pagani l i difese dallé 
pene e dalle multé del Códice Teodosiano (1). 
Invece di sostenere , che V autoritá degli Del 
era superiore a quella dell' Imperatore , desi-
sterono con un íamentevole mormoíio dall'uso 
di quel sacrí riti s che i l loro Principe avea 
condannato. Se qualche voítá furon tentatl da 
un impeto di passione o dalia sperañza di non 
essére scopertl a secondare la favorita supersti-
táone , 1' umile pentimento loro disarmava la 
severitá del Magistrato Cristiano, e rade volte 
ricusavano di purgare la propria temerita col 
sottomettersi, con qualche segreta ripugnanza , 
al giogo dell'Evangelio . Eran piene le Chiesa 
d'una sempre crescente moltitudine di quest' 
indegnl proseliti, che per motivi temporal i s' 
erano uniFormati alia religión dominante ; e 

nel 

( O O r o f i o / . V I L c. 28. p . 537, A g o f t i n o C E»-»rr, 
ín P f . 140. ap. L a r d n e r Tej i im. P « g . volun,. I V . ^ . 4 5 8 . ) 
m f n l t a la l o r ce.i a r d í a j Qyls esrum compreht'Jus ejí h 
facrlf ido ( cur» ¡egíimf ifia prahlherenfttr } & non ntgf 
V Í t ? ' . / ' • • : • 
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nel tempo, che devotamente imitavano la posi
tura, e recitavan le preci del Fedeli, soddisfa-
cevano la lor coscienza mediante la tacita e 
sincera invocázion d'egli Dei deH'antichitá (1). 
Se i Págani ñon avevan pazienza di soíftire , 
mañcáva loro anche il coraggio cíi resistere j 
e le disperse migüaja di essi „ che deplorava -
ho la rovina dei tertípj, cederoh senza contra
sto alia fortuna dei loro awefsarj. Alia tumul
tuaria opposizione ( 2 ) , che fecero i villanideU 
la Siria, é la preísaglia d'Alessandria aí furore 
del fanatismo privato, fu imposto silenzio dali' 
autofitá e daí nomé dell' Imperatore . I Paga-
ni del 1'Occidente senza contribuiré all' innalza-
mérito d' Éugenío disonoraíorío col parziale at-
taccamento íoro ía Causa ed il carattere deli'u-
surpatdre. íl Clero ardentemeñteescíamaVa, ch' 
egli aggravava il delitto della nbelüone con quql 
dell' a:posíasía * ciievjper íicenza di íui erasi ristabi-
lito 1'altare della Vittoria; e che si spiegavano 
in campo glí idolátrici slmboli d' Ercole e di 
Giove contro rinvincibile stendardo della Cro^ 
ce. Ma presto-furon distrutte le vané ¿peranzé 

dei 

C i ) Liban ' .o < pro Templls f . i y é i g , ; fa r ñ e ó z i o n t 
dell* a c c i d é n t a l e c o n f o r m u i d i queft ' i p p o c r i t i , c o m e d ' 
una í c e n a tea t ra le , fenza c e n í u r a i la . 

( 2 ) L i b a n i o t e r m i n a Ja í i í á a p o l o g í a p . 32. con d i . 
chiararc a i r i m p e r a t o r c , che qua lora e g l i efprelTaniente 
non g a r á n t i f c á - la d i f t r ü z i o n e de i t e m p j , i f r o p r í e t a r j d i . 
fenderanno fe ííeffi e l e leggi Í (J-SJ T«S T*)V áypuv 
vtOTccg xxt* acura; , nxt T U yo/Jíu fíir&nxoyTix? . Sap¡>: che I 
S'gnBri delle efimpagve f r g v ú t d e f d n m 4 fe fttfjied A I U 
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16o Istóría dd!d dscddenta 
dsi Pagani con la disfatta d' Eugenio 5 t i essl 
restaron© esposti alio sdegno del vincitore, che 
si sforzava di meritare 11 favore celeste coll' 
estirpazion dell'Idolatría ( 1 ) . 

me^té' , Un P0Po10 ^ é sempre pronto ad 
e ñ i n t a . applaudire alia clemenza del suo Signore che 
A n . 3 9 0 . neirabuso del potere assoíuto non deviene' all' 
*i0' u^me estremitá deiringiustizia e dell' o'ppres-

síone. Teodosio poteva senza dubbio aver pror 
posto ai Pagani suoi sudditi T alternativa del 
Battesimo o della morte ; e T elocuente Liba, 
nío ha lodato la moderazione di un Principe 
che non obbligó mai con legge positiva tutti 
i suoi sudditi ad immediatamente abbracciare 
e praticar la religionc del proprio Sovrano (2) 
Non era divenuta la profession del Cristianesi! 
mot una qualitá essenziale per godere i dlritti 
clvill della societa^ né s'era imposto alcun pe 
so particolare ai settarj, che creduli ammette. 
van le favoíe d'Ovidio, e rigettavan ostinati 5 
miracoli del Vangelo. I I palazzo, le scuole, f 
esercíto ed 11 senato eran pieni di devoti e di . 
chiarati Pagani] essi ottenevanosenza distinzio-
ne gil onori civili e militan dell'Impero. Teo
dosio distinse 11 suo generoso riguardo per la 

v i r 

i l ) Paol in . In, v i t . ^imhrof. e . z S . A g o ñ i n . de C l v . Dol 
L V . c. z 6 . Teodoret 1. V . c. 24 . -

(2) L i b a n i o fuggerifce la forma di un editto d i p e r -
í e c u z i o n e , che Teodofio avrebbe potuto farc f pr» Ten», 
f l l s p. 3 » . ) i fcherzo imprudenre , ed efperienza p e r i c o -
l o l a í Qualchc a l tro Pr inc ipe potrebbe aver prefo i ] í i io 
e o n í i g l í o . ' 
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virtii e peí taienti, con accordare a Simmacc 
la dignká consolare ( i ) , e con esprimere la 
sua personal amlcizla per Libanio ( 2 ) ; ed i 
due pii\ eloqueati apologlsti del Paganesimo non 
furon mai sollecitati o a matare o a dissimu
lar le religlose lor opinioni. Era permessa ai 
Pagani la piut licenziosa liberta di parlare e di 
scrivere j gli istorici e filosoficl avanzi d' Euna-
pío, di Zosimo ( 5 ) e ^ fanatici dottori del-
ía scuola Platónica dimostrano leanimositá piút 
furiose, e contengono le piü aspre invettive 
contra i sentimenti e la condotta del vittorio-
si loro avversarj. Se questi auJaci libelli era-
no pubbiicamente noti , noi dobbiamo applau-
dire il buon senso de' Principl Cristiani , che 
riguardavano con riso e disprezzo gli nitimi 

sfor-

(1 ) Denlque fro sneritls terrefit-lbas aequt reponde?. 
M u ñ e r a i facriccl 's fummos ¡ m p e n ' t honores 

Jpfe magiftratum tlbl Conful is , //»/# tr ibunal 
Contul l t . ( Prudent . In Symmach. I . 617. ce. ) 
( 2 ) L i b a n i o , pro Templis c . 52 . , s ' in fuperb i fee , che 

T c o d o í i o d i f t inguc íTe in tal modo ufto, che anche a l i a 
f u á prefeni.* g iuraí fe per G ' o v e . Puré «juefta prefenza non 
f e m b r a effer a l tro che una figura rettorica . 

C j ) Z o f i m o , che c h i s m a fe ü e í l b Corttc cd E x - a v v o » 
cato del T e f o r o , con inducente e parz ia l bigottifmo m a l . 
tratta i p r i n c i p i C r í ñ i a n i , cd cz iandio ¡1 padre de l pro-
pt io Sovrano . L ' opera d i lu í dev* elTcrc andará in giro 
privararaente , p o i c h é ha fcaf í fato le invettive degli I f lo-
n c \ Ecclefiaftici anteriori ad E v a g r i o I , I I I . c , 40, ^2 , che 
vifle y e r í c i l fine del fefto fe c o l ó . 
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sforzi della superstizione della disperazioneCi). 

rigorosamente s' eseguivan le leggi Irnpe,. 
rialí , che proibivano i sacrifizj e le cerimo. 
n i ^ del Paganesimo ; ed ogni momento con* 
tribuiva a distruggere i ' autoritá d' una reli-
gione, che era sostenuta daíl'uso piLittqstQ che 
dalle prove. Pao segretamente nutrírsi la de-
voziqne deí poeta o del filosofo per mezzodel-
ie preghiere, della meditazione e deilo studio; 
ma sembra che l ' esercizio del culto pubblicq 
sia rúnico sol|dq fondaraanto delle opinioni re-
ligiose del popólo , che traggono la loro forza 
daíl'imitazione e daU'at>ito. LMnterrompimentq 
.di tal pubbliqQ esercizio puo nel corsq di po-
chí anni condurre a íjne P importante opera di 
«na rivoluzioti nazbnale. Non puo lungamen
te conservarsi la memoria delle opinioni teolo-
glche senza Partificiale ajutq deí ^ac^rdqti, de! 
trempj e dei librl ( 2 ) . II volgq ignorante , I9 
animo di cui é sempre agioto dalle ciechespe-
ran?e e dai terrori della superstizione , verra 
feen presto persuasq dai suoi superiori a diri
gere i proprj voti alie dominanti Divinitá del 
mq secólo, ed appoco appoco s'imbevera d'uti,» 

' ' \ .̂ r_ 
• " ! ' '^~~°ml^^^^^ ..i^y 

( i \ M o n oftante I Pagani d e l l ' A f r i c a fi do levano che 
i t e tnp i ^non pcrmet te lTero l o r o d i t i f ppnde r con l i b e r t ? 
a l i a c i t t a d i D i o : ne S, A g o f t i a o V. § « . c o n t i a d d i c e úV 

( 3 ) I M o t i d e ü a Spagna, che c o n f e r v a í q n Q f e p r e t a » 
mente la r e l i g i ó n M a q m e t t a n a pe r pi ' i i á ' a n k c a l o per 

..evitar i } l i g o r e d e i r . i n q u i f i s i p n e a v e y a n p i l K o r a n t o l V 
ufo l o r o p r o p r í o de l i a í i n g u a A r á b i c a . Vedah la c u r i o f a 
e i ingenua fíoria de l l a l o r o e f p u l í i o n e a p p r e í í b Geddes 
Mifeell, 2, p . 1.198, 
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ardente zelo peí sostegno e la propagazione vü 
quella nuova dottrina 5 che a principio la fa
ma spirituale obbllgó ad accettare . La genera-
zione venuta dopo la promulgazion delie leg-
gi Imperial! fu tratta nel seno dellaChiesácat-
tolica j e la caduta del Paganesimo , quancun-
que si dolce, fu tanto rápida, che non piü di 
ventott* anni dopo la morte di Teodosio , all' 
occhio del Legíslatore non se ne scorgevan piüt 
i deboli e mimiti vestigj ( 1 ) . 

La roviria delía religión Pagana vien de- C u i t o 

scritta dai Sofisti, come un terribiíe e sorpren- ^ 
dente prodigio, che cuopri la térra di tenebre, f U a n i . ' 

e ristabili 1' antico dominio della notte e del 
caos. Essi riferiscono ih alto e patético tuono, 
che i tempj eran convertiti in sepolcri , e che 
i luoghi sacri, che prima venivano adornati di 
statue degli Dei , erano vilmente contaminati 
dalle reliquie dei martiri Cristiani. „ I Mona-
cl ( specie d* immondi animali , ai quali Euna-
pio é tentato di negar fino i l no me di uo-
„ mini ) sonó gil autori del nuovo culto, che 
„ in luogo di quelle Divinitá , che si concepi-
„ scono coll'intelletto, ha sostituito i piü abbiet-
„ t i e dispregevoli schiavi . Le teste sálate ed 
„ imbalsamate di quegl1 infami malfattori, che 
5) pei loro delitti han sofFerto una giusta ed i -

„ gno-

( i ) Paganos, qul fup.erfunP , q w w q t t á m j a m nvltm ef« 
fe credamui . Cod, Teod , l'ib. X V I . I j i e . X . I eg. 3.2.. an , 
433. T e o d o f i o i l giovane. lefto i n f cgu i to perlVal'o , a che 
U fuo g i u d i i i o era í l s ro un poco immatu .10 , 
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264 híoria delia decadema 
>, gnoniiniosa mortej i loro corpi tuttavia mar. 
33 catî  dair impression delle verghe e dalle cica» 
v trici Jasciatevi da que'tormentí che dad fu 
3, roño per sentenza del magistrato : questi so-
" 110 ^ prosegue Eunapio ) gli Del che la ter. 
" ra P.r^Iuce ai nostri giorni j questi sonó I 
" martin,. gli arbitri supremi delle nostre sup.; 
„ pliche e domande a Dio, le tombe del qua. 
3J íi vengono adesso consacrate come gli ogget. 
5, t i della venerazion̂ e del popólo ( i ) Senz* 
approvarne la maíizia egli é molto naturale i l 
partecipare della sorpresa del sofista spettatore 
d una nvoluzione che Innalzó quelle oscurevit-
tlme della Romana íegge al grado' df celestr 
ed mvisibili protettorideli*Impero Romano. I I 
grato rispetto che avevano i Cristiani pei mar-
t in della fede , fu elevato dai tempo e dalU' 
vittona ad una religiosa adorazione • ed i piiV 
illustri frai Santi e Profeti furono meritamente 
associati agíi onori deiMartiri. Cento cinquant' 
aiim dopo la gloriosa morte di S. Pietro e di 
5. iaoIo; si dístinsero i l Vaticano e la via O-
stiense pei sepolcri, o pluttosto ¡vei trofei di 
quegii spirituali Eroi ( 3 ) . Nel secólo dopo la 

con* 

( O Ved . Eunapio r e í l a v i t a del fofifta Edefio ,• i n q u c l -
¡a d Euf tazro ej p r e d i c e la r o v i n a de l Paganefimo , 
TÍ MvSuXic } z a ; « n í í s ^«0-05 T v p a v ^ s , T(X í7Tl yyi. 

l í l V E carFe f ^ ' o f ' "t ojeure f i n c h e ¿ , m h > c r \ n n , 1* 
mtgiisT fArtt dslpa t é r r a . 

R o m a n o , che v i í T e al t e m p o ei Z e f f i r i n o ( an . a o , o l f . 
* Bn a n t K Q T e f t i r o o n e 4i qusfia c o ü u m s r . g a . . 
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conversione di Costantino, gl' Imperatori, i Cort-
íoli , ed i General! delle ármate devotamente 
visitavano i sepolcri di un facitor di tende e 
d'un pescatore ( 1 ) : e furon deposítate le lor 
venerablli ossa sotto gli altar! di Cristo , sai 
quali continuamente i Vescovi del la cittá reale 
offerivano I'incruento sacrifizio ( i ) i La nuova 
capitale dell'Oriente iricapace di produrre al-
cun antico é doméstico trofeo fu arricchita del
le spoglie delle dipendenti Provinde . I corpi 
di S. Andrea, di S. Luca, edi S. Timoteoqua-
si per trecent' anhi avevan riposato in oscurl 
sepolcri, dai quali furono trasportad con solen-
ne pompa alia Chiesa degli Apostoli , che Id 
magníficenza di Costantino avea fondato sulle 
rive del Bosforo Tracio ( 3 ) . Circa cinquant* 

anni 

(1) C h t y f o ñ , gfkad Cbrlf lút fit D t u s T e m . I . á a m 
fciit. n. 9. I n f o n deb i to rc ¿ i q u e í l a c i t a z ione a l l í U t r e 
ra paf tora le d i Benede i to X V I . i n occafionc d d g í u b b i l c o 
d i l 1750. Vedi le p i a c e t o l i e c u x t ó f e l é r t c i f e d i M . Chais 
T o t a . j . 

(a> MáZg fecrt erg» Rtmanus EpifcvpKS ? y ni f u p e r m i r -
Iñb'rúm beminum Petr i & Paul i f e c ú n d u m MIS ojfa, •vem. 
randa effert domino facr i f i c la , & tumulot sQ-turm 
Cht i j i l arbiTratur a l t a r í a i G i x b h Tom, I T , adv , V i g ' U n t , 
f. ÍSJ. 

( j ) Q i r e l a m o Torñ. I I . p , l a a . la fede d i t a l i t i a s l a * 
z i o n i , che f o n t i a f c u t a t e d a g l i I f t o i i c i Ecc lc f ia f t ic i . L » 
pafl ione d i S. Andrea a Pa t ra v i c n d e f e r í t e a i n una l e ñ e 
ra da l C l e r o d e l ! ' A c a j a , che i l Beron io ^ í n n a t . E c c l . á n * 
« 9 . n . 54, defidera d* a t n m c í t e r c ,• e i l T i l l e m o n t c c o -

retro a x i g e t t a r c . S. A n d r e a f u a d o t t a t o per f o n d a t o r e 
f p i r i t u a l e 45 C o f t a a t m o p o i i M t m , E s c i t j m , & p: 3 i ¡7 'Z»S* 
588.s?4. 
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mnl áqpq le medesime rive onorate furonu 
dalia presenza di Samuel Profeta e Giudicedel 
popólo Israelítico. Le sue ceneri deposítate in 
nn vaso d'oro e coperte d'un velo di ietapas. 
sarono dalle mani d'un Vescovo a quelle d'un 
altro . Si riceveron dal popólo le reliquié di 
Saniuél con la medesima gioja e reverenza, che 
s! sarebbe dimostrata al profeta medesimo ví
vente | le pubbliche strade dalla Palestina fino 
alie porte di Costantinopoli eran occupate da 
una continua processione; e l'istesso Imperato. 
re Arcadio alia testa dei piú illustri membrí 
del Clero e del Senato s' avanzo incontiro alio 
$traordinario suo ospite, che a ve va sempre me-
ritato e voluto Tomaggiodei Re ( i ) . L'esem-
pío di Roma e di Costantinopoli confermó la 
fede e la disciplina del mondo Cattolico . Gil 
onori de'Santi e dei Martiri dopo una debole 
ed ineíficace sussurro del la profana ragione ( 2 ^ 
si stabiiiron generalmente- 1 ed al tempo d' 

Am-, 

í i l G i r o l a m o Tom. I I , f , i s z . pompofamen te d e f e r í , 
fce la t r a s laz ione d i Samue l , di cu i í i fa m e n z i o n e i a 
t u t t e Je c i o n i c h e d i q u e i t e m p i . 

(a> 11 Pre tc V i g i l a o z i o , che f u i l p r o t e f t a n t e d e l fii-o 
f cco lo , f o r t e m e n t c , quan tunque fcnza e í f e t t o , s ' o p p o f e 
alija i n t r o d u z i o n e de ' M o n a c i , de l l c x e l i q u i e dei f a n t i , 
de i d i g i u n i ce. per l o che G i r o l a m o l o paragpna a j í» I . 
d ra , a l C e r b e r o , a' C c n c a u r i ec. e l o con l i d era f o l o c t v 
me i ' ó r g a n o de l d e m o n i o T o m . I I , p, 120-126. C h i u n q u e 
Jeggera Ja con t r eve r f i a f ra S. G i r o l a m o c v i g i l a n z i o , e 
Ja nar raz ione che fa S, A g o f t i n o d e i m i r a c o l i d i S. Ste-
f a n o , p u ó prendere i n breve q u a k h c idea d e l l o ( p i r i t a 
de i Padr i , 
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a ^.mbrogio e di QirQlanao stimavasi , sem-
* pre mancasse qualche cosa alia santka d' urta 
1 Cbiesa Cristiana finattanto che nQti fosse sta-
- ta santificara da qualche parte di sacre reiiquie, 
1 che fissassero ed infiammassero la derozion del 
i Feáele, 

Nel tungo periodo di dodici secoíl che R i f l e £ 

• scorsero fra i l regíio di Costantino*, e la rifar- fíoní ge , 

) ma di Lutero, il culto del Santi e delle Re. fierah ^ 
1 liquie corruppe la pura e perfetta serqplicka 
- del Cristiano sistema; e si posson osservar del 
1 sintomi di degetierazione anche nei primi tem-
* pi, nei quali s'adotto, e si favori questa per-
* j jiiciosa innovazione, 

L La vautaggiosa espeFietiza , che le relL Ma . . 
quie dei Santi eran piu valutabili de! I ' oro e e r e ü -
¿elle pietre preziose ( i ) , stlrnulo i l Clero a q l l i e ft. 
moltiplicare i tesori della Chiesa, Senza molto voldfe° 
riguardo alia veritá o alia probabilitá s' inven-
tavan del nomi per gil scheletri, e delle azio-
ni peí nomi. La fama degli Apóstol! e dei San
t i , uomini, che ayevano imitato le loro virtü, 
fu oscurata da religioso finzioni. AU' invincibil 
drappello del genuini e primitivi martiri essi 
aggiunsero molte migliaja di eroi immaginar)} 
che non eran mai stati , se jion nella fantasía 
di artificios! e creduli autori di leggende; e v' 
é motivo di sospettare , che Tours non fosse 

[ ^ | ^ __ja^ 

0 ) ' M . de B e u f ó h r e H ; / . íf» Mrtzjrc/;, Tera. / / . ? . 
^48. a p p l i c o un fenfo mondano a l i a pia o í T e r v a z i o n e d e l 
Clero d i ' S t n i r n e , che d i l i g e n t e m e n t e con fe rvo le r d i q u i c 
4 i S. P a o l i n o m a r t i x e , 



•268 ístoríd deíia decudsnzd 
la sola Diócesi, in cui le ossa d'u.ii malfaítore ó 
fossero adórate in vece di quelle di un Santo c 
( i ) . Una pratica superstizio.sa, che tendevaad ii 
accrescera le tentazioni della frode e dellacre. c 
^ulitá, appoco appoco estinse nel mondo Cri. D 

Musco. sdano 11 lunie deil,istorla e della ragione. r 
ü . u - Ma i l progresso della superstizione sa. q 

rebbe stato molto meno rápido e vittorioso t 
qualora la fede del popólo non fosse stata as' f 
slstita dall'opportuno ajuto delle visioni e dei s 
íniracoli per assicurare V autentichitá e la vir- ^ 
t h delle piu sospette reliquie . Nel regno di ^ 
Teodosio i l giovane Luciano ( 2 ) Prete di Ge- 1 
rusaiemme e ministro Ecclesiastico del viiiag-
gio di Cafargamela, circa venti miglia distante 
dalla cittá, riferi un sogno assai singo!are che 
per togliere i suoi dubbj era stato ripetuto per 
tre sabati continui . Gli appariva nel silenzio 
della notte una venerabil figura con una lunga 
barba, una veste blanca ed una verga d' oro ; 
'2 

C O M a r t i n o d i T o u i s ( ved. la f u á vita c . Cr.ñm 
da Sulpicio Severo ) ne t ra f í e la confeffione d a i b boc 
c a del morto . Si accorda che 1* e rrorc fia í i a t u r a l e - h 
í c o p e r t a di effo c fuppofta miraco lo fa . Q u a l c d i queftc 
duc cofe e y e n l l m i l c che fia feguira p iu f á c i l m e n t e s 
r - . ( í > Lu1aa"0 cornPofe in Greco la füa n a . r a z i o n c o. 
^ g i n a l e , che fu traaotta da A v i t o , e P u b b l i « í a dal %» 
s o m o c a* . E c c l . ^ n . j * ; . «• 7 - i 6 . ) , GÜ f d i t o r i Bene-
d e t t i m cu S. Agoftmo ne hafino dato ( a l fin de lJ 'opcn 
ac C.v , t*te De. ) due d i v e x í e copie con molte v a i í a n t i 
ÍI carattexe della fal ihk é la f e o n n e í f i o n e e l ' incocrcnza, 
L e p a r t í p m incredibi l i _ddla leggenda fon mitigate , c 
« f e p m probabi l» da ! T i H e m a n f iVfíWe r j . / / 
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•g óiceva, che i l suo nome era Gar^^Iiele , c Ai* 
0 chiarava all' attonito Prete , che i l SüO corpo 
(3 íüsieme con quelli d* Abida suo figlio , di Ni -
u codemo suo amico, e dell' illustre Stefano prl-
1 -mo ra^tire delia fed̂ e Cristiana eranp segreta-

mente sepolti nel vicino campo. Aggiunse mn 
u qualche hnpazienza, ch' era ormai tempo di l i 

berar lui ed 1 suoi coimpagni dail' oscura loro 
prígione \ che la comparsa loro sarebbe stata. 

;i salutare ad un mondo angustíalo; e ch' essi a-
% vevano scelto Luciano per informare il Vesco-
j¡ vo di Gerusalemme delia situazione edelle bra-

me loro- Per mezzo di nuove visioni si tolse-
r. ra T un dopo 1' altro i dubbj e le diíHcoka , 

che tuttavia ritardavano quesea importante seo-
perta; e finalmente fu scavata la térra dal Ve-
scovo alia presenza di una innumerabile raolti-
tudine. Si trovarono per ordine le casse di Ca
mal iele 3 del figlio e dell' amico ; ma quando 
comparve alia luce la quarta cassa, che conté-
neva i l corpo di Stefano, tremó la térra, e si 
sparse un odore come di paradiso , che imme
diatamente r i sanó le varié malattie di settan-
tatre degli astanti. I compagni di Stefano re-
starono nella pacifica lor residenza di Cafarga-
mala , ma le rellquie del primo raartire sitra-
sportarono con sotenne processione ad unaChie-
sa eretta in onor loro sul monte Sion ; e si 
conobbe in quasi tutte le provincie del mondo 
Romano, che ogni piccola particella di quelie 
rellquie, come una goccia di sangue ( 1 ) o ia 

ÍJ) A N a p o f í ü iiqusfaccv.a ogni anr.o una b o c c c í í á , 



270 Istoria deila decadenza 
raschiatura di un osso , godeva una divina e 
miracolosa virtu . I I grave e dotto Agostino 
C i ) , I'inganno deí qüaíe áppeíia puó ammet. 
tere la scusa deila credulítá, há rife rito glln-
numerabili prodigj , che si lecero neli' Africa 
dalle reliquie di S. Stefano • e questa fháravi-
giiosa nafrazíone é inscrita' neli" elabofafa ope-
ra deila cittá di Dio , che il Vescovo d' Ippo. 
m produsse come una stabiie éd imrnortal pro. 
va deila veritá deila Religión Cristiana . Ago
stino solennemente dichíara d'avere scelto solo 
quei miracoíi, che venivaíio publicamente as. 
sicurati dalle persone 3 che fu ron gíi Oggétti o 
gii spettatorí del potete delMartire; Mol ti ne 
furon omessi o dimenticati; ed Ippona erasta-
ía trattata meno favorevolmente delle aítrecit-
tá deila Provincia . Eppure i l Vescovo conta 
helio spazio di due anni, e dentro i liiniti dei
la sua Diócesi ( z ) pih di settanta miracoli j 
írai quali erario tre morti risuscitati ¿ Se vo-

d e l fanguc d i S. S te fano , í i n t á n t o c h e ñ o n g í i fuccefe 
q a t U o d i S, Gennaro ; R u i n a r t H ? / . Perf . Vandal . «. 529. 

CO A g O Ü i a o c ó m p o f e i v e n d d u e l i b r i de C i v l t a í e D e f 
t c l l o Ipaz io d i t x f d i c i a n n i , da l ^ . j . A \ ^ 6 , ( T i l l c m o n t 
Mem E c d . Ton, X l V . p. 608. ec. ) Ei t r o p p o fpc i l o 
p rende da a l e n la fuá e r u d i z i o n e , e da fe fteño i fuoi 
a r g o m e n t i ; ma tu r r a T o p e r a ha i ! m é r i t o d i un m a s n L 
í i c o d í l e g n o v i g o m í a m e n t e cd a b i l m e n t e e f e^u i to 

( J * ? Vcd- A § o ñ ' de f ' v - L t X l t c * z z . c i ' p 3 . 
pendjee che c o n t i e n e due l i b r i d e ' m i r a c o l i d i $• Stefano 
facta da Evod io V c f r o v o d ' U z a l i s . F r e c u í f o ap. B a f n a « . 
H . / . d t s J u l f r Tom. V I H . e. 2 4 $ . c i ha, c o n f e r t a t o nn 
p r o v e r b i o G a l h c o o S p a g n u o l o : éhl p r ñ ^ d e d * a v n U m 
t w u , m t f w l l 41 S . S t c f a n é , i l-ugmrds, 
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gíiamo estender la vista a tutte le Diócesi eá 
a tutti i Santi del mondo Cristiano, non sara 
facile íl calcoíaré le favole é gli errori, che 
nacq'ueío da quest' inesauribil sorgente . Ma ci 
Sara sicufaménte permesso d'osservare s che uii 
mírácóld in quel tempo d i , credulitá e di su-
pestizioné perde tal nome e tutto i l suo meri- ^ 
to3 mentre appena potrebbé adesso risgusfdar-
si come uná devogione dalle ordinarlé stabilite 
leggi deíla natura. 

I I I . Gli innumerabili miracoli , del quali -.» = 
eran Je tombe dei martin un perpetuo teatro , n^n io 

manifesfarono al pietoso credente lo stato é la de l _po» 
costitiíáidríe attuale del mondo invisibile s é iltelf-
tfárvé che íé sue feligiosé speculazioni fossef 
fondate Sopfa; ía stabile base del fatto e dell' 
ésperienza « Qualunque si fosse la corídizione 
delle animé volgañ nel lungo intervallo ffá lo 
scloglímento e la resurrezion dei lor corpi 5 e-
gli era evidente che gli Spiriti superiori dei 
Santi é dei Martiri non pássavand quel la por-
zione di loro esistefíza in tácito ed[ ignobile 
sonno ( 1 J. Egíi era evidente ( senza preten
der di terminare in luogo loro della loro abi-
tazione , o la riatufa delía loro felicita ) che 
essi godevano la viva ed attiva coscienza del
la lor beatitudine, della virtú e del potereche 

ave-

< í ) B n r ñ e t de ftatu múrtuor. p. r a c c o g l í e le 
opír i ioni dei P a d r i , che foftenevano il^ f o n ñ o o ripofo 
dc l lc anime uinane fino al giorno del g i u d i z i o . I n f c g u l » 
to efpOnc f, 61. s,\i inconveriienti , che cjovrebbero na-
f c e r e , fe aycíTero u'a'efifteazt p iu attiva e fendibilc . 



avevano ; e che erano gla sicuri del possesso 
deir eterno lor premio . L' estensione delle in. 
teílettuali facoltá loro sorpassava la misuradell' 
umana immagmazione; mentre sí provava coll' 
«sperienza , che essi eran capad d* udire e d' 
intendere le varié domande dei números! loro 
devoti, che nelPistesso momento, manellepar. 
t i piii lontane del mondo invocavano il nome 
e I ' ajuto di Stefano o di Martí no ( i ) . La fi. 
ducia di taíi supplicanti era fondata nella per. 
suasione, che mentre regnavancon Cristo, get. 
tassero un occhio di compassione sopra la tér
ra; che altamente s'interessassero nella prospe. 
ritá della Chiesa Cattolica; e che gl'mdividui 
che i mita van Pesempio della lor fede e nieta' 
íossero i particolari e favoriti oggetti del piü 
tenero loro riguardo. Alie volte in vero pote 
vano influiré nell' amicizia di essi delle consl 
derazioni di una specie meno sublime 5 rimí 
yavano con parziale affetto i luoghi, che erano 
stati santificati dalla nascita, dalla dimora dal 
la morte, dalla sepoltura di loro medesimi o 

dal 

, . V i g U a n z i o poncva le a n i m e de i P r o f e t i e d e Í M a r . 
t u l o nel í e n o d ' A b i a n i o ( «'» hco r e f r í g e ñ l ) o anche 
í o t t o T a h a r e d i D b , r,ec pofe fu i s tumulU , & u l í vo. 
luerunt adefe p r z f é r . t e s . M a G i i o l a m o T o i n . I I . p 122 
f o r t c m c n t e c n n f u k a quefta b e f t e m m i a : T u Deo lege* pe 
n e f i Tu. lApofiolls v incula i n i c i e s , ut ufque #d JJlem Jrc 
dic i i teneantur cufiodU , nec sUe eum Domino f u o , de <}ul' 
a u í fcrlptum ef i i f equun tu r a g n u m quocuraque vad i t . SI 
*gnus ukicjue , ergo & ht, tjtd cunt agno f u n t , ubique effe 
ertdandl f u n t , E t cum dUbolm & dxmones toto varentur 
hi o rbs i r c . 
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da! possesso delle loro reí iquie. Lepiu bassepas-
síoni d'orgogllo, d'avarizia e di vendetta3 pare 
che siano indegne di un petto celeste : puré i 
Sant! stessi condiscendevano a dimostrare la 
grata loro approvazione della generosltá dei lo
ro devoti Í e si assegnavano i piu aspri castighi 
a quegli empj , che viola vano* I magnifici ior 
santaarj, o non credevano ai loro soprannaturaie 
potere (1 ) . In fatti atroce doveva essereil de-
iitto , e strano sarebbe stato io scetticismo di 
quelli, che avesser ostinatamente resistito alia 
prove di una Divina Potenza, a cui gli elemen-
t i , tuteo i'ordine della creazione anímale, efi
no le sottiii ed invisibili operazioni della mente 
umana eran costrettead ubbidire (2). Gí'imme-. 
diati e quasi instantanei efFetti, che si suppone. 
va, che segulssero la preghiera oi'oíFesa, per-
suasero i Cristiani del!'ampia dosedifavoree d' 
autoritá, che i Santi godevano alia presenza del 
sommo Dio; e sembró quasi superfluo Ü cer
care, se i medesimi erano continuamente ob-
bligati ad intercederé avanti al Trono della gra-
zia, o se fosse loro permesso d' esercitare se
cón do i dettami della loro benevolenza e giii-
stizia, i l delegato potere del subordinato loro 

mi-

( r ) F l e u r y D l f c . f u r V IJt . E c c L I I I . ¡>. 8o. 
( 2 ) I n A l i n o r c a le r c ü q u i e d i S. Stefano c o n v e t i r o » 

ao i n octo g i o r n i 54o' Ebrei , c o H ' a í u t o i n vero d i q u s l . 
che f í v e t i . - i l , c o m í ' d i b r u c i a r e la S i n a g o g a , d i c a e d a r e 
f l i o í í i n a _i a fo f fd ' r la fame fra g ü f c o g l i ec . V e d a í i l a 
l e t t e r a o c i g i n a l e d i Severo Vefcovo d i M i n o r c a ad c»hc. 
S. ^Augujiin. de C l v . D : ! , e le g ' u d i z i o f e o í í s r v a z i o n í 
del Bafnagio T o r n . V I I I . p . 245 .451 . 

TOMO VI IL S 
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ín'mistero. L'immaglnazione, che eras! con pe. 
lioso sforzo innalzata alia contemplazione ed a! 
culto delía causa universalé, ardentemente ab. 
braccio quest'inferiori oggetti á' adorazione, co-

N me piü proporzionati alie grossolane idee ed 
impeifette facoltá che essa aveva . Á gfado a 
grado corruppesi la sublime e semplice Teo
logía del primitivi Cristiani ; e la Monarchia 
celeste, giá oscurata da métafisiche Settlgliez. 
S:e , restó degradata dall' introduzione di una 
popolare mitología, che tendeva a ristabilire íl 

í n t r o - regno del Politeísmo ( i ) . 

duzione i v , Siccome gli oggetti delía religíone fu. 
c e r i m o - rotto aPP0'co appoco rídottí alia misura dell' 
nie pa- immaginazione, s* intfodiissero i r l t i e le ceri-
g a n c . monie, che pareva che agissero piü potentemen

te sui sensi deí volgo. Se ai principio del quin
to secólo { i ) fossero ad un tratto resuscitati 
Tertulliano, o Lattanzio ( 5 ) , e veduto ates, 
sero ía festa di quaíche Santo o Martire popo

lare 

( 1 ) M r , í í K m e fagg. v» l . j . f . 474. o íTerva , coflie 
filofofo, i l uaturai f l u í i b c rifluffo del Fo l i te i fmo e del 
T e i f m o . 

(a> D ' A u b i g n í : C ved. le fue memorie p. i^<S¿Í6o. ) 
francamente offeri col confenfo d e í mini f tr i Ugonot t i d' 
accordarc i p r í m i 400. anni per f erv ir d i r e g ó l a d e l í a fe-
de , l í C a r d i n a l du Pcrron chiefe quarant' a n n í di p i ü , 
che imprudentemente furon c o ñ c e f f i . Nef luno pero dei 
duc part i t i fi farebbe í r o v a t o contento d i q u e ñ o fol ie a c 
t o r d o . 

( j ) I I cu l to prat icato cd i n c u k a t o da T e r t u l l i a n o e 
da L a t t a n z i o h tanto puro e fp ir i tua le , c h e le loro de-
c l a m a z i o n i contro le c c r l m o n í c Faganc a l ie volte attac 
cana aochc l e Giudaichc „ 
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lâ e ( 1 ) , aYrébbcr guardató con sorpresa eco» 
isdegno ií profano spettaco!o} ch'era succeduto 
al puro e spiritual culto di una congregazione 
Cristiana. AU* aprirsi-delle porte della Ghiesa 
sarebbero essi restati oflesi dal fumo deli5 in
censó, dall'odor dei fiori o dalla íucedeliefiac-
cole e delle kmpade, che sul mezso giorno 
spargevano un affettato , superfluo , e secondo 
loro, sacrilego lume. Se avvicinati si fosseroal 
balaustro deir altare , avrebbero incontrato una 
folla prostrata composta per la massima parte 
di stranieri é di pellegrini , che la vigilia del
la festa si portavano alia cittá j e giá sentí va
no il forte trasporto del fanatismo, e forse del 
vino. S' imprimevan devoti baci suiie mura e 
sul pavimento del sacro edifizio , e qualunque 
si fosse 11 linguaggio della Chiesa , le ferventi 
lor pred eran dirette all'ossa, al sangue, o al
ie ceneri del Santo, che ordinariamente veniva 
nascosto da un velo di lino o di seta agí i oc-
chj del volgo . I Cristiani frecuenta vano le 
tombe dei Martiri con la speranza d' ottene-
re dalla potente loro intercessione ogni sorta 
di spiritual i ma piü specialmente di tempo-
rali vantaggi . Imploravano essi la conserva-
zione della salute, la cura delle xnfermitá , la 

fe-

< 1) Faufto M í n i c h e o accufa i O t t o l í c i d ' i d o l a t i i a I 
Vtr t l t l t idoU in M a r t j r e s . . . . ¡juot / ¡mi l ibus c t U t h . 
M. Beaufobrc C H>ft. C r l t . du Man¡cb . Tom. . I T . ¡> 629 , 
700, ) Proteftantc, ma fílofofo, ha rapprefcntato c c n 
es adore e dotctina 1* i n t r o d u z i o n c d e l l » i i » U t r i * 
o s l îiaxto e nel guinto ¡TecoI». 

s % 
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feconáita áelíe steriíi nsogli, o la saívezzaefe, 
licita dei lor figli. Quando intraprendevano 
qualclie distante o pericoloso viaggio , supplica-
vano i santi Mártir! ad esser loro protettori e 
lor guide ; e se tomavano senza disgrazie , di 
aauovo correyano ai sepokri dei Martiri per ce. 
lebraite con grati ringraziamenti le obbligazio-
ni che avevano alia memoria ed alie reliquie 
dei celesti loro Patrón! . Le mura eran piene 
alPintorno dei simboli de'favor! s ch* essi ave-
van ncevuti; degli occhj, delle mam, dei pie-
di d'oro e d'argento e dell'edificanti pitture , 
che non potcvan lungamente evitare 1'abuso di 
ma. Indiscreta o idolátrica devozione, rappre-
sentavano í'immagine, gli attributi ed i mira-
coli del Santo tutelare. Uno stessoorigínale ed 
uniforme spirito di superstizione poté suggerire 
íiei paesi e nei secoli pi& distanti fra loro gli 
stessi metodid'íngannar la crudelita, e d'agiré 
su! sensi del genere umano ( i ) ; ma bisogna^ 
ingenuamente confessare , che i ministri del-
la Chiesa Cattolica imitarono quel profano 
modello, ch* erano rmpazienti di distruggere . 
I Vescovi piu rispettabili s'erano persuasi, che 
gl'ignoranti volgari piü volentieri avrebberori-
•nunziato alia superstizione del Paganesimo se 
ave^se trovato qualche rassomigllanza o conu 

( O P u ó v c d í r ú la f o m í g l i a n z a d e l í s f u p c r f t i a i o n c , 
c k e non porrebbe a f e r i v e r f i a!!' i m i t a z i o n e , d a l G i a p p o . 
m ^ z l M e í f i c o ' , W a r b i m o n ha fa t t ' -u fo d i q u e ñ ' i d e a , 
« y e g l l c o n t d i c e per v o l c i l a t endere t r o p p o genera!© e4 
a á b l a t a ; JOiv, L e g a ^ , Vol, I V . ia<?. 



' DeiP Impero Komano. Cap, XXFIU, ^77 
pensazione nel seno del Cristianesimo. La fe-
ligioné di Coscantiílo terminó in meno di un 
secólo la total Conquista deíl'Impero Romano; 
ma i vincitori medesimi furono insensibilmen-
te soggiogati dalle arti des loro vinti rivali(i>. 

C i ) L imitazione d é l í a g a n c f i i i i o forma i l focgetto 
di una p iaccvo lc k t t c r a , che i l Dot . M i d d l e t o n fcri íTe 
da R o m a . L e o í T c r v a z i o n í di V V a r b u r t o n 1' obbligarono 
ad u n u c V , l . m . f . t a m i s a . 1 ' i ñ o r i a dc l le due i d i , 
g ion i , cd a p iovare r a n t í f i j i ü i de l la cop ia C x i ü i a n a . 
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L E T T E R A I 

L'Amorevolezza, con cu! accoglieste le í>re-
vi e semplici míe riflessioni sul V I . e V I I . 

Tomo della Storia de! Sig. Gibbon dellatrarlu-
ú o m Pisana, le quall v'lndirim! si per tender. 
v i cauti neíla lettura di un* opera pericoíosa , 
che per var; titoli doveva solleticare la vostra 
letterarla curlositá, come ancora per animarvi 
a lar uso lo difesa della Religione Cattolica 

del 



275> 
del vostro raro talento e sapere : ed inoltre il 
compatimento, che, elleno meritarono presso i l 
dotto ed illustre Prelato della vostra nazione 
Monslgnor Stonor ( i ) mi rendono coraggioso 
ad indirizzarvene, únicamente peí finí medesi-
m i , alcune altre poche , le quali mi son pre
séntate alia mente in ieggendo l ' ottavo To
mo uscito ora alia luce. Ma in questo ancora 
sonó tanto gli abbagli del Sig. Gibbon e tanto 
varj, che senza nojarvi, censurandoli ad uno ad 
uno, vi mostreró soltanto 1' Autoresempre coe-
rente a se stesso nei pungere ed avvilire il par-
tito Gattolico ; non accorgendosi egli per av-
ventura, quanto, cosi adoperando, ponga itidi-
ritto i suoi leggitori di applicare ai suoi libñ 
i gitidiziosi canoni fissati da Plutarco nei suo 
áureo Opuscolo de Malignitats Herodotí, pergiu-
dicare del mérito di uno Stprico. 

Siccome un adulatore artificioso ed astuto 
fram-

< i ) I l S i g . G i o v a n n i K ' r k í n data d i R o m a d e i «*• 
G Í u g n o 1784.. fcr i íTe a l l ' A m o r c de l le R i f l c í f i o " ' ta q u e . 
ü i t c r m i n i . M o n f i g . S tonor is W h o l l v y o u r n i i n d . 
t h a t G i b b o n o f s i l o t h e r L i b f - " ' " » o í Dei f t s is the m o l í 
d a n g e r o u s , as he has d i f g u i f e d h i m s e l f under the c l o a k 

o f a u t h o r i t y . . . Henee i t is t h a t he app ro re s o f y o u t 
h a v i n g p u b l i s h e d a p r e c a u t i o n , t h a t heedlefs readers n u y 
n o t be dece ived v v i t h his f i u i d and .icrYQUS fiyls , and 
v v i t h the faine , t h a t he has a c q u i r e d . He vvas p l e a i e á 
v v i t h . . . a n i des i r ed me , i f y o n s h o u l d f e n d a n y th ' i ng 
else o f . e h a t n a t u r e t o [g ive h i m the fa t i s faf t iois , ü f t h e 
g e m í a l o f i t . ec. ec. 

S 4 



írammischía talora tra rnoíte e lunghe lodí 
qualche ombra di biasimo ( i ) , cosi la malu 
gn'nk ai delitti medesimi accoppia la lode , afe 
finché que! 11 ritrovino piü agevolmente creden-
sa . Ved'iamo se il Sig. Gibbon usa un cota! 
;inodo tanto coi Padri Gfeci che coi Latini i 
Basilio e Gregorio, lS[azíanzeno { egli dice ) 
i , erctn ̂  dlsímti sopra tutti i kro cmtmpo. 
^ raml fer la rara tinlcne i l profana ekqmn* 
3, za e di úrtodóssa fleta. JEssl avevano eoltlva. 
3, to i medesimi studj llberaíl nelk scuok d l j l -
5, Une ^ si eram rltlratl con egual dlnozlcns alia 
3> solltudlm . . . e pareva totalmente spenta ogm 
5Í semilla di emulazlone e d' Invldla mi santi 
5, ed Ingenui pettt di Gregorio e Basilio. 3J , 
Ma che ? r esahazUn di Basilio alia sede 
.Archieplscópale di Cesárea scuoprí al mon
do ^ e forse a luí medsslmo torgoglio del suo ca* 
rattere . I l primo favore , che Basilio fece aW 
*tm}69 ' / " Preso Per tm insulto , e s%ebh forse 
r Intenzlone di farlo . Invece d' mpíegare z su* 
hUmi talentz di Gregorio ¡n qualche utíle e te-
^Icuo posto, /' altlero Treiato ( Basilio ) dle 11 
Vescc\<Í0 deí mlserabil ulllagglo di Sasíma al 
i r 3 , • l< ^ M W £ Z 

C i ) f lm. E x v e r f í o a e X y l a h d r i Ik f i í . : 1570. S k u t , 
«qui ejt a r te & c a l l i d e s d u l a n t u r a l i q u a n d o m u l t i s & I o n -
l i s ] « u d a t i o n ¡ b u s v i t u p e r a t i o n e s adni i feent Jeviculas . . . 
f t a . ^ á ^ b l r í s í , HS fidem c r i m i n i b H « f a c f t t l a u d e m fimai 
pqnit ,N • . : 



Masiartzeno: e questi dopo di essersi sottomesse 
con ripvgnanza a tais umiliants esilio, e dopo 
dí a ver aiutato U proprio padre mi goverm 
della nativa sua Chksa cmoscendo bme di rke-* 
ritare ün altra udienza ed altro teatro , accetto 
con lodevole ambizione /' omrsvoh invito che gli 
fu fatto dal partito ertodosso di Costantinopoli . 
V istesso Gregorio sotio i l modesto velo d' un 
sogno descrié i l proprio buen successo mi" 
la predicazione s che i vi ebbe , con qualche u-
mana compiacenza j ivi i l Santo i chs non a* 
•vea süpsrate le imperfezioni delf umana virtu s 
fu profondamente sensibile al moHificante rifles-
so , che V entrar che fece mi? ovile era piut-
tosto da lupo che da pastóte : ivi in fine dopo 
nioito t orgoglio, o t umiha gli fece evitare una 
confesa , chs avrebbe potuto imputarsi ad am
bizione ed ávarhia , e propose pubblicamente 
non senza qualche do se di sdegno di rinunziare 
al govemo di una Chiesa , che era risorta s & 
quasi creata per le süe fatiche $ e fu accetidta 
la rinmzia dal Sinodo e dall' Imperatore pié 
fácilmente di quello , che sembra che ei si as-
pettasse in quel iempo , nel quale egli avea for-
se sperato di godere i frutti della vittoria . Ec-
co dove varino a finiré le lodi del Sig. Gib-
bon ! "Nfi santi ed ingenui peni di Gregorio 
e Basilio ascondevasi la radice di tutti i ma
lí , ía Superbia, ed il pjü abominevol del vi-
z i , rípocrisia. Si puó ¿gli mal con piut sotti-
Ití scaítrimento attaccare ía santitá di due tra 
i pió illustrí Dottori della Chiesa, € come ta» 



2 Í t . 
I 

i i nconosduti dalla ftiedesima ( i ) per lo spa. 
zio non interrotto di quattordici secoli? 

Né io vo' giá negare , che i l Nazianzeno 
adoperasse del modi non plausibili per sottrar. 
si^alie cure del litigioso Vescovado di Sasiraa , 
né che egli giungesse perfino sul primo fervore 
a rampognare Basilio, che Teminenza deila saa 
sede io avesse reso orgoglioso; manon perqué, 
sto Basilio era tale , come io afferma franca
mente i l Sig. Gibbon, né tale in real ta repu. 
tavasi da Gregorio. Imperocché questi medesL 
mo giustifico dipoi bastevolmente Basilio ( 2 ) 
dicendo, che egli in quella occasione avea pre
térito, senza riguardoagl'interessi dell'amicizia, 
íutto ció, che a suo awiso poteva contribuiré 
al divino servigio: ed in un'arringa fatta nell' 
adunanza dei Vescovi ( 5 ) intervenuti alia sua 
consacrazióne tessé un elogio eccefíente a quel 
grande Arcivescovo, ragionando delle virtü Epi
scopal!, che egli poteva apprender da esso: tra 
le quali e'parrebbe che l'altérezza , 1' invidia, 
remulazione , e i" orgogllo tanto meno si po-

tes-

f O V . T i l l c m . M c m . E c c l . T . I X . pag. c i j ^ 
B o l l a n d . 9. M a y p. J J O . 

( 2 } S. G r e g . N a z . Orat . V . p. 135. f y l r l t n m a m i c i -
» t i * pofthabere m i n i m e fufl inuift i , quandoquidem p l u i i s 

nos f o r t a í l e , quam alios omnes ducis : ¡ ta r u r f u m f p l . 
" r i t t i m « o b l é longe anteponis „ . P a r i d anche p i u c h í a . 
1 ' f ° n e l l , O r a z . ñ inebí f i t o . p. n i . V e d . l a V i t a d i S, 
Bafiho T o m . I I I . E d i z . de Bcaed . p . n a . 

O ) S. G r e g . N a z . O i S í , 7, 
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tessero annoverare, quanto piü debbono i Ve-
scovi rassomigliarsi al divino Pastoree Maestro 
inansuetissimo ed umií di cuore. 

Sara poi aliñen vero, che Gregorio per V 
alto concetto, che a vea di se stesso , ricusasse 
il governo di Sasima e di Nazlanzo, ed accet-
tasse qnelio della nwova Capital del!' Impero ? 
Per veritá fino ai di nostri si era creduto, che 
il Nazianzeno avesse cercato mai sempre di a. 
scondersi agli occhj degli uomlni a segno tale 
da venirgü imputato da tal uno a delitto ( i ) 
un soverchío amore per la solitudins. Da que-
sto amore si ripetevano únicamente le acerbe 
querele fatte aH'amico sul Vescovado di Sasi
ma , a cui a ve va so vente ( 2 ) manifestato il 
suo disegno di ritiram totalmente dal mondo, 
morti che fossero i suoi genitori, e da cui ne 
ave va riscossi dei segni di approvazione . O 
confermava in tale opinione il leggere nella 
mentovata orazione (¡5) > che Gregorio quanto 
maggiori lumi acquistava i tanto pii\ si aliena
ba coU'animo dalle dignitá delta Chiesa , che 
tutte riputava sublimi per timore di esserne'in-
degno, o di addivenirne superbo, e cadere co
me Saulle : ben persuasi di non poter ritrova-
re miglior testimone dei sentimenti del Nazian

zeno 

C O T i l l e m . M e m . ECC!. T . I X , p . J58 . D u P í o 

( 2 ) C a r j n . I , p , 7. 

<j} Oí. VH» p. H*"ih &«? 



«eno, trannecoluich'cl! solo serutatore del CIÍÓJ 
r i umani, del Nazianzeno medesimo ( i ) JVís 
qnelie, mi si dirá, son parole. Son paróte , e. 
gli e vero, ma dimostrate per sincerissime'da 
una serie costante di azioni, che son queifrut. 
l l \ dai Hutii siamo istruiti a discernere la san* 
tita dairipocrisía . Non vi volle forse tutta la 
vioienza e la tenerezza di un genitore cadente 
per trar Gregorio dalla sua solitudine , ed in. 
durlo ( 2 ) a divider con esso i l governo del la" 
nativa sua diócesi? E non protestossi 4 neli' oc-
casione di arrendersi a tai premiare, di non vo 
lergli succedere in contó al cuno dopo la mor-
te, protesta che ei rinnovó alia presenta dei 
Vescovi, i quali assisterono ai flmeraíi del na 
dre defonto, contestandone 1'ingenuitá e coile 
replícate suppliche per far eleggere i l nuovo 
Pastore a Nazianzo ( 0 , 6 colla sua ritirata 
tiel Monastero di S. Tecla e Seieuci P 

. M^ Ghe fee non accettó f onorevole in . 
vito , che gli fu fatto dai partito ortodosso di 
Costantmopoli > Si lo accettó j ma fu di me 
stiero svellerlo a forza dai suo ritiro dov' el 
otrovava le sue delizie (4). Si lo accettó, ma 

per 

I. o S i ' 8 8 " 6 d Í gra21'a 13 fua 0raz• Apologética . Tom. 

^ 7 . 4 8 ? C a r m ' P' 8' 9- C a r m ' V L * ' 74 . Om. i . Pe 

^ ( 3 ) Carm. I. p. <>. Epifi. tfj. p. ¿ ¡ i a2a, f , 

C^Om, as, p, 
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per terger le lagrime di t and fedell ( 1 ) , che 
si dolé vano della su a renitenza : lo accettó f i 
nalmente, ma non giá prima che raolti era i 
suoi amici medesimi ( 2 ) lo ríprendessero e lo 
eondannasero come poco curante del ben della 
Chiesa (3 ) . 

E qual cittá era ella mal a quei glorni 
Costantinopoli da scimolar i'ambizione di Gre
gorio giá vecchio, mal. sano, ed infievolitodal
le austeritá della penitenza ( 4 ) 1 Macedo-
niani , gli Apollinaristi , gli Eunomiani , e gli 
Arriani principal menee vi trionfavano : né ció 
é atteseato dal solo Gregorio , 11 quale inso
lentemente da Gibbon vi en paragonato ad un 
medico sempre dispona a i esageran V invetera-
ta malatt.a , che eg!i ha curato. , ma da Sozo-
meno , da Ruffino , e da Filostorgio medesi-
mo ( 5 ) . Ivi i Cattolici omal ridotti ad un 
piccol drappelb erano divenutí solí i l bersa-
glio della piu fiera persecuzioiie , di cui Gre
gorio stesso provo ben tostó il farore, essendo 
lapidato villanamente ( 6 ) : ed ivi puré nel te ra -

po 

( 1 ) E p . 222. p , 910. 
(2> E p . 1+. p . 777. 
( j ; T l l k i n . M e i n . Ecc 'cTiaf i ic . T o m . I X . p , 412. T , 

I V . 
( 4 ) V e d . l ' O r a z . 27. de fe i p í o & ad eos , q u i t p f a a i 

€ a t h e d r a m G o n f t a n t i n o p o l . affeftare d icebant . 
(5) Soz. 1. 4, c . z . 7. i U f f . L . 1. c. 23. P h i l o í h íe 

- i . c. 2, G r e g . C a r m . 1. p . 10. O i a t . 33. pag . 525. 
{6} T i l ' c r a . M e m . Ecc lc f . T . I X . pap 407 , e » a g , 
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po cü Éudóssó e Demofio godeva ( son parole 
del SIg. Gibboti ) una ¡ibera introduzions H vi. 
ztoe l'errore da ognl Trovincia deir Impero ( i ) 
E questa pote va esser 1* udknza, questo i l tea, 
troi questo Vut ik e cospkuo posto da soddisfarc 
la vanita e /' ambizione ? 

Ma volete ancor mcglio conoscere quanto 
codesto spirlto dominasse Gregorio / H Cínico 
Massimo colle arti piü inique si fa ordinar Ve. 
scovo di Costantinopoli, e Gregorio-riso!vé to. 
sto di ritirarsi da quella cittá; né per distorlo 
dal sao disegno vi volle meno, che un popólo 
si confinasse nella Chiesa, ove egli era aduna, 
to, per un'intíera giornata a pregarlo e scon-
giurar.o , e protescasse di voíergli impedir la 
parten^a a costo ancor della vita ( 2 ) . Espulso 
Demofílo, e condannato dal Sínodo di Gestan, 
tinopoli i l pérfido usurpatore, Teodosioí Oalu. 
sto estimatore del mérito di Gregorio lo chie. 
de per Vescovo di quella Capitale , e Melezio 
e gh altn Prelati delP Oriente violentano re. 
phcatamente la sua modestia , e lo collocans 
su] trono Arcivescovlle aítra volta da lui rjfiu-
tato ( 4 ) , malgrado i suoi gemid e lesuc grl 

^¿V:™: l:Vl1'" ^ s*u&»v' * 

(ir) y i i'Qtu, i j t íofcacc* 



áa ( i ) . L'Imperatoiféj jí quale ébbe' parte al. 
la sua istallazione , fu altresl testimoííe della 
sua residenz» ( 2 ) ] la quale sarebbe anche sta-
ta maggíore, se Gregorio non avesse speratod! 
contribuiré alia pace di Antioehia e del mon
do Cristiano neí grado di Vescovo d' una cittá 
situaía tra I ' Oriente e l ' Occaso. 

Éd infatti presentatasl in breve í' occaslon 
favorevole di stabilirla per la morte del Pa
triarca Melezio, vedendo Gregorio riuscire inu* 
t i l i tútti i suoi sforzi, e defraúdate lesue spe-
ranze, non eslto piunto ad abbandonare 1* abl* 
tazion Vescovile , ed a proporre di lasciar la 
sua sede . Accettata la propdslzione dalSinodo, 
rescaVa Tassenso ímperiale . Le preghiere del 
Santo farono cosi vive e pressanti, che Teo-
dosio si arrese, ma non g i l volentieri, né piií 
facümmte di qusl che eg/i eredeva. Questa é 
una voce maligna, che sparsero aiiora i nemi-
d del Nazianzeno ( ^ ̂  . • 

Imperator . . . cedit 3 aé voth metf 
Ills haud lthnury ut ferunt, cedit tamen, 

la (|uaíe riproducendosi ora dal Sig. Gibbon non 
rechera maraviglia s'ei tace, e che i personag-

( 1 ) C a r m . í . p . z$, 
( a ) d . C a r m . p. jm, 
iU C a i m . I . p . iof 
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gi piü riguardevoli deíia cíttá, portatisi da Gre
gorio a scongiurarlo piangendo di non abban̂  
donare i l suo popólo , lo intenerirono con lé 
loro lacrime ? ma non lo piegarono ( i ) 5 e 
che i piii gravi membri del Sínodo non tan. 
to per i l disordmato precederé contra Taohm 
quanto per nón udire la proposizion di rinun. 
2ia del Nazianzeno, si chiuser leorecchie, bat. 
teron le rnani 5 e si separaron daglt alcri : e 
qual giudizio per fine forml un istorico(da*lui 
sovente alíegato, ma non glá in un tal fatto) 
di quesfazione, la quale fu certamenteunadel 
Je piü eroiche in tutta la Storla Ecciesiastica 
y j - ^a se ü Sig. Gibbon avesse indicad tai 
íattis io avrei molto raen ragione di asserire 
che egli si trova delineato in Plutarco, * 

Lo scrittore di cui parla quel savlo deb-
U intrudere nella sua storia , benché poco a 
proposito ( e qui ram mentare v i , che i l Sie 
Gibbon sí propone di far la storia della deca' 
denza e rovlna dell* Impero Romano ( le dL 

(O C a i r a , i, pag, j e . 

í a p i c n t i l T r n u m feunc v i r u m m m ob al ia m u l t a , c u m ma . 
x i m c m hoc negono m u a r i f u b i t . N a m n e r , e fa f ia eh-
tus frofter f a c u n d U m , ntc i n * » ! , g U r U fiud;a e i ECCle. 
ÜS Pederé c o n c u p . v í t , quatn pene cxt inctam ac t m t , 

•Tuam «pfc regcndam fufcepctat . Sed repofcentibps E p i í . 
eopis dcpolltum r c d d i d i t , n i h i l de mult i s laboribus con. 
qucitus n ih i l de p e n c u l i s , qua: advetfus haerefes decer. 
tan» fubierat & c . V . T i l l e » . T . I . M c m . £ « 1 . p . W , t 
S i í a a g e A n n a l . v. t i l . p. 7 5 . t e . W V 



savventure, le azlont vitnperevoli, e le scelíe. 
raggini del le person e ( i ) , e per lo contrario 
dee omettere ció che awi di buono, quantim-
que abbia reiazíone ai racconto giá incomln-
ciato: anzi egli dee attribuíre le belie e nota-
bilí azioni ad una caglone vlziosa, interpretar-
ne sinistramente i disegni, e sempre crederne 
i l peggio, od aliñen sospettarlo ( 2 ) . Per pue
sto appunto l 'A . at.tribuisce ad alterezza edor-, 
goglio in S. Basilio 1* elezione che fece di Gre
gorio al Vescovado di Sasima, e la rlpugnanza 
di questo per Sasima e per Nazianzo ad emú-
lazione, ed invadía, ed alta cogniz'wne, che ave-
va di mentare ahra udienza ed altro teatro: per, 
ció vuol che Gregorio stesso de ser iva i l proprio 

\ buon 

C i ) Jam quod ab a l te ra par te h u i c refpondet , n e m o 
non v i d e t , b o n u m i V ' l i c e t a l i q s o d v ider i i m p u n e p o í i e 
o m i t t i . Sed tanven m a l l t i o f s hoc l í t , quando cjuod o m i r -
titur i n l o c u m i n c i d i t , qui ad h i f t o t i a m p e r t i n e t . l i l i -
ben te r e n i m l a ú d a t e non e f t , q u a m l i b e n t e r v i t u p e r a r e , 
h o n e f t i u s , f o m f l e e t i a m t u r n i u s . P l u t a r . de H e r o d . M a « 
H g n i t . 

C2) I d . i b i d . Q u a r t u m t r g o fignum e í l i n g e n i i i n 
h i ñ o r i a fe r ibenda Pa rum acqa i c u m ' d ú o funt aut p i a r e s 
una de re fermones d e t e r i o r e m a n i p l e f t i , . . AC de r e . 
b u s , quas geftas fuiíTe c o n f t a t , cauíTa a u t e m 5c i n f t i t u t u m 
a f t f o n i s i n ob feu ro eft maUgnui efi, q u i i o d e t e r i o r e n ! 
p a r t e m c o n j e f t i u a s f a c i t . . . . t u m q u i p r acc l a r i s f a d í s 
c a u í i a m f u b j i c i u n t v i t i o f a m , c a i u m n i a n d o q u e in finiftras 
abducun t f a f p i c i o n e s d e l á t e n t e e j u s , qui tera gcf l i t , c o n , 
filio j quando i p f u m f a í t u m pa l am v i t u p e r a r e non p o f -
f u n t . . . . hos l i q u e t 4 á fummant invldentlam & ntqu'i-
tiam n i h i l í i b i feciffc r e l i q a u m . 

TOMO V l l i . T 



íuon successo mlla pred'icathne con quakheumâ  
na ccmpiacenza .> tuttoché nel medesimo luogo 
ei píotéstí ( i ) di non insuperbirsene neppnr 
in sogno ; né sa decidere se i ' orgépío o; V u¿ 
mllta- lo indiicesse a ceder la cattedra dí Co= 
stantinopoli e per qnesto istesso invece di os. 
servare , che genefaímmte fu accettata ía' rí-
nunzia piü 1 agevolmente' di quello che si dq^ 
veva da un adunanza di VesCovi, gli piace di 
diré piü fácilmente dí quello che sembra , che 
ei s'dspettassé. 

Ma che si pretende daí Sig. Gibbón s po. 
trebbe dirmi un lettore poco avvéduto men
tre egü confessa che Gregorio era uno. det piü 
eloquenti e pii Vescovi di -quel tempos im Samo, 
un Dottor delta Chiesa , la sferza delV Arridm-
sirno, la colonna de.IIa fede ortodossa , un mem-
bro distinto' del Concilio di Costantimpoli s in 
cui dopo la mor te di Melezio e ser cito V uffizio dí 
'Presidente .<? Si pretende 5 per dirlo in breve 3, 
meno ironía , e piü buona fede . Ed infatti se 
un tal elogio fosse sincero , come oserebbe, ol-
tre il giá' divisato, di porre in ridicolo i l Na-
zianzeno per aver raccontato come uno stupen-
do prodigio y che mlla nuvolosa mattina de Ha sua 
istallazione , quando la precessione entro in Chie* 
sa, eomparve i l solé i mentre egli dichiarasr (2) 
' ' '! ' ' . ' d i 

(1) O r a t . 19, p . 78. 
(2> C a r m . I . de V , S. p . aa; a i . . 
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di Hartarlo sol tanto per esser seftibrato a mol-
te persone un tratto di Provvidenza, avendo 
tanto contribuito a tranquillare gli a ni mi del 
Cattolici, ed a sédare i i tumulto?* Ecome po-
trebbe cortchiudere ía storia che riguarda Gre
gorio médésirtio , dicendo che ta tenerezza del 
cuore é V ekgama del genio rífiette un piü bril-
lantQ splendcre sulla memoria di lui , che i l tito/ 
di Santo , che si e agg'mnto al suo nome ( i ) . 
Ma 11 fine che i l Sig. Gibbon si é proposto 
cort quel cümuio di titoli lumhtosi dati in quel 
laogo á Gregorio , ei medesimo lo manifesta ? 
ed é per impor silenzio alt importante bisbiglio 
della superstitione e del bigotüsmo , argomen-
tañdo ad homtnem, come suol dirsi ^ sull'auto-
íitá delle adunanze del Clero ( .2 ) derise dal 

San-

( ¡ > Neppur qaefto elogio é í e n z a eccei iot ie . N e i 
N . 1. intendc di dir folamente , che tal^ era V ludo, 
h nuturale d i Gregorio , guando tfon erg, InfinmmAta « 
indur l ta dallo %,elQ rellgiofo . 11 fondárt i ento d e U ' e c c e z i o -
nc C 1' efartalione f a t t a a Netiadlo d í p e r f e g u l t a r é g i l £ • 
retlel d i CofitintiMfoll . F e r t h e dunque non citare ne le 
p a r o l e , nc i l í u o g o 5 L a íágiónt? é p á r e n t e . P e r c h é tur
ra ia p e r f e c ü t i o n e doveva c ó n f i f t e r e in pregare V Impe-
ratorc a non permestete, che g l i Á pdl l inari f t i co l la lo
ro l i b e r t é di pred icare , c c « n ía loro í i c e n z a rovefciaf . 
feto un domina: fondamcntalc . Ved . ía L c t t . a N c t t i r , 
í n d i c . col tit, d i O r a z i o 45. Ia raañfuctudinc di S. G r c 
gor io ve río g l i Fre t i c i é forprcridentc . Ved . ía fuá EP» 
8t. c T i l l e m . r e l i a fuá vita art. 6-j. 

( i ) l í d i f p r é z z o d e Í F A . pe* Ssnodi quantunque l e g í t -
t imi ed e c u m e t i i c í é g ia manifefto dal , C a p . 20 . de!¿a fus 
Stor, T . I V . in f. Ved . U CanfufAZU^e d e l C h . S Í g . 
Spedal ie i i P. 1, Sez . s, c . 4.. 

T % 



Santo e spcdalmertte M Concilio d f^s tant i -
^opoli, fie trl&nfd nel Faite ano i mzsudi eu t 
I Tapi Imgamente avevand eshaío , di modo che 
la loro dubbkzza rende perpksso, e quasi vntU-
lame l umik Tiihmonp . E qui appunto é dove 
trionfa la mal Ígnita delloStorico. Imperciocche 
se la sobria test'montanza della storia dee accor-
dare alia persónate autorita del Tadri adunatt 
in un Sínodo un peso proporzionato al mérito 
loro, leggete Teodoreto ( i ) , e il Baronio O), 
c vedrete che non vi éforsestato Concilio com-
posto di un numero maggiore di Santie diCon-
fessori, quanto que! lo , di cui si ragiona . Ve 
ne furono certamente di qualká assai différen-
t i , onde venne trattato, con tal disprezzo ¿al 
Nazianzeno „ jusquK a V appeNer un" assemblée 
« d'oisons, & de grues , qui se bottoient , & 
33 se dechiroient sans discretion, une troupe de 
» geais, & un essein des guespes, quisautoierít 
„ au visage des qu on s' opposoit h eux „ . 
Cito la versione del testo fatta dal Tillemont 
( 5 )> affinché in secondo íuoga osserviate , ch^ 
egli leggermente , ma Ingenuamente al pa'ri di 
h Clero, ma pero con minore impudenza , tn-
dka ta i pass'u E telmente era pur necessa^ 

rio 

f i ) L . V . C . 7.. e B . 
( z ) A d an. 3^1. §. a ? . V . Bastiage A n n a l . V o l . I I I . 

?• 7<s-
( 3 ) T . I X , M . E c c l , | Y . de S,,aísgoÍ!:e de í í a z . ar t , í ? v 



rio ad uno storicoingenuo i ' avvertire, cheque!» 
la lunga dubbiezzá del Papi intorno alie deci-
sioni di quel Concilio é stata únicamente in rap-
porto alia disciplina ed alia poüzia della Chie-
sa, e non intorno alia Fede : distinzione essen-
zialissima e gik fatta dal S. Pontefice Gregorio 
M. ( i ) . Che poi il símbolo Costantinopolita-
no sia stato costantemente fin dalla piú remo» 
ta antlchita riguardato dalla Chiesa universale 
sicome Regola inconcussa di Fede , dimostrasi 
ad evidenza coirautoritá del Concilio ecuméni
co Calcedonese celebrato solí ottant' anni dopo, 
di G el asió Pontefice del V. secólo ( 2 ) , di S. 
Gregorio M. che si protesta di venerare i quat-
tro primi Concilj, numerando U Costantinopo-
litano in secondo luogo, come i quattro Evan-
gelj ( 3 ) , del V . Concilio ecuménico, in cul 
ciascuno dei Padri cosi professó : suscipk San* 
¿las quatmr Synodos , & qu<€ ab ipsis de una 
eademqus fide definí ta sunt j e per tacere le mol-
te altre testimonianze arrecate da Lupo e Na-
tale Alessandro ( 4 ) , con quella di Fozio , U 

Ci> L i b . V I . E p . J t -
f a ) C a n . Sanfta Romana Dift . a s . Sanfta B.. í c c l e í i s 

foft ¡ l i a s vcteris teftamentt & novi í c r i p t u r a s . . . é t i á n i 
has f u f c í p i non prohibet . S, synodum Conftant inopol i ta-
narei, mediante Theodofio Scmore A . , in qua Macedo^ 
ñ i u s h i r e n c u s d e b i t á m damnationam « h c e p í t . 

( j ) L . 1. ep . a j , p . j 9 o . 
(4) L u p , in Schol . T . I . p. 36S. N a t . Alex. BÍC 

|7; ad faec> I V . 
T 3 



quale dice nel Libro ie S>nod. détíe dedsioni 
drammatiche del Concilio Costantinopoütano. 
Quibuí haud multo p m Damasms Episcopus 
Homfi ( al lora vívente ) eonfirmans ^ at* 
que eadem sentkns accesstt* 

^ Una somigliante mistura di lodi e d' in-
giurie possiam rllevarla eziandio relativamente 
ad Ambrogio, S. Arcivescovo di Milano. Pol~ 
che in un luogo asserisce i l S¡g. Gibbon che F 
»$mha del sm genio presto lo pose m istato di 
eserchare con telo e con prudenza i doverl deff 
Ecciesiastica potesta: in un aítro confessa che 
egñ nel piü eminente grado rmnha in se tum le 
virtü EpiscopaU, ed intanto ora i l dileggia per 
aver encomiato i l S. Vescovo Ascolio coi t l -
toli di murus fidel, gratis, & sanUitatis , oU 
servando con insulso e puerile motteggio, che la 
prpntezza e ia dMtgenza di lui in correré a Cq. 
stanumpoli, in Italia &c . non i virtu che con* 
venga n i ad un mufo, n i ad un Fescovo} qua-
si che disdicesse ad un Vescovo l'intervenire 
al Concilj, l'opporsi con intrepidezza ApostolL 
ca al furor degli Eretici, ed i l non risparmiar 
fetiche e disagj per la tranquillitá della Chic
ha Umversale(i). Ora 1'acensa per essersi con. 

• • tra¿ 

* f») It» nc raptus cft m u r u s fidei g r a t i s & f a n í l í t a -
t i s , q u e m t o t í e s i n g r u e n t i b i i s G o t h o n i m c a t e r v i s , n e q u á 
q u a m tamen p o t u e t u n t b a r b á r i c a pene t r a r e t e l a , e x p u » 
g s í i r c n i t t k a r a m gentium b*U i c u s f u r o r ? , . . t j r g e b a t & 
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tradetto ad amre sconvolto U suo sistemo, teo~ 
lógico , asskurando che Valentiniano , quantun-
que non battezzato , era stato introdotto i gnza 
difpcolta neíls sedi de/la bsatitudim eterna : ora 
con la sm yaglmevoíezza incrédulo al par di 
G/Wí/>^ sníla illuminazione del cieco Severo 
deride le teatrali rapprssentazhni , che si face^ 
vano per i'artlfizio ed a spese delT ^Arcmescovoi 
ed ora infine pretende, chemsieme con gli al. 
t r i Vescovi Ambroglo fosse an i DI ato da uno 
spirito di perseciizione cosi cmdeíe da procu
rare un editto Impértale per puniré come .capital 
delltto la violazlone , la negligenza o anche 1' u 
gnoranza delta divina legge. Fermiamoci breve
mente sopra ciascuno di questi ártico!i. 

E primieramente qual contraddizione vi é 
mai a negare, che senza i l lavacro battesitría
le si dia la rigenerazione, e la remission del 
peccati negl'jnfanti ed eziandió negli adulti, 1 
quali quantunque credano, e íacciano buone o-
pere p senza cagione legittima lo differiscono 3 
o mancano di quella carita , che si domanda 
perfetta , e per lo contrario ad affermario di 
quelli, i quali ardendo di carita, hanno unde^ 

si-

p r a e ü a b a t u r S. A c b o l i u s non g l a d i í s , fed orationibus „ 
non t e ü s , fed meri t i s p é r c u r r e b a t omnia excurfu frcquen-
t i Conftantinopolim , A c h a j a m , i p i r u m , I t a l i s m . Venir 
enim tam^uam D a v i d ad facem populi r e f i m a i t d a m . V , 
E p . X V . & X V I . S . A m b r o f . Hermant . V . de S. A m b r . L 
j . c . í . T i l ! . T . 9. M . E c c l . pag. 478. V i d . Van -E fpen . 
de C u r a E p i f c o p . Part . 1. T o m . 1$. c a p . 3. S c ó 
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siderio vivissimcí di baítezzarsi, ed in tale úís-
posizione son coi ti da una morte non aspettata** 
COSÍ conciiiasi sema tiento S. Ámbrogto cons® 
medesimo da Chardon, C dagli altri Teologi s 
come sapete ( i ) . Aveva peFtanto ( 2 ) raglone 
II ^ S. Arcivescovo di consolaré le Principesse 
Giusta e Grata , le quali erano dolentissime , 
che il loro frateíío Valentiniano fosse morto 
senza battesimo , perché ei conosceva a fondo 
la carita di que! Principe, ií qualeaveva espo-
sta la propria vita per la salvezza degli uffi-
ziaíi, contro i quali aveva macchinato il Con
té Arbogaste • Quid illud quod mori non timuh* 
Imo pro ómnibus se obtulh . . . occldit ¡taque pro 
ümnlbus , quos dlligebat ( 5 ) , e sapeva altresi 
quanto^ ardentemente egli avesse bramato di bat-
tezzarsi : ,Atqui mam dudum hóc vati habtik 
üt & antequam in Italiam venisset in i t iamur \ 

proxiwe baptízart se a veliz slgnificavk, & 
ideo pr^ ceterís causis me accersendum putavh 
( 4 ) . Dei resto il íinguaggio deí Santo non é 

quel-

« , ^ 5 ° C h a r d o n . T . I . p. 85. & c . L * A . de R e S a c r a . 

f u T t ' r QUacft- *• APPcn<j- B c n i de T h e o l . tfncipl, L . j i . c. a j . P r o p . z. 

(a> V . T r i d c n t . S y n . Sefs. s. cap. 4. & ScíT. 7. c * . 

C j ) De O h , V a l c n t . C o n f o í . T . I. p . I l 8 g . & c . 
lbld' ^ .^r . i v i . s - A m b r . porta la paritk de l 

J . l a u u i o . Q u , d a n u d ,n n o b í s cft nif i t o i « f i t a s , n i l i 
», pent io i Si qma folemnitct don fuñí e c l e b a t a myfte . 
" n a hoc m o v c t « g 0 « c e m a r t y r c s , fi cathecumeni 



%97 
q uello di uno che sia sicuro , che Vakntlmam 
fosss stato ifttrodotto senza difficolta nelle sedi 
dslla bsatltudim eterna , ma di uno che spera 
sol tanto, benché confiducia, della salute diquel 
Sovrano: altrlmenti sarebbe stato inutite i\ ce
lebrare i sacri raisterj per esso , ed U pregare 
di e notte per luí e peí fratello, com* ei pro-
mette dicendo ( i ) , jjulla mu non donatos ali-
qua precum mearum contextione transcurret , o¡n-
nibtis vos oblationlbus frequentabo . Ma siccome 
questo é un luminoso testo per provare lapra-
tica gia introdotta nel IV. secólo di pregare, e 
di offerire i l sacrifizio peí defonti; cosí conve-
niva o dissimularlo, o maliziosamente stravoU 
gerlo. 

Secondariamente io protesto di rinunziare 
alia ragionevolezta del nostro secólo <\\xwi"io te\>. 
ba credere ció/che raccontasi del cieco illumi-
nato nella scoperta dei corpi de'SS. Gervasio e 
Protasio una téatrale rappresentazione che si fa~ 
seva per fartifizio ed a spese delP Arcivescovo y 
e per conseguenza unirmi con gli Arriani ade^ 

r i -

fucrínt , coronentut . . . Quod 11 fuo abluustut fanguí. 
„ ne, 8c hunc íua pictas ablnit & voluntas. Nel qual 
„ luogo notano gli Eradit i . Edit. Benedett, idct» fenfus 

fuit totius Chriftianat antiquitatís , circa Maftyres . . 
Et ccrrc nc Ambrofius vidcatur hic loqui ad gratiam, 

„ Vide Scrm. j . in Pfaltn, 118. N. i f ' Sed c¡ pracivcrat 
„ Tertull . L . de Bapr. c. i5 . Cypiian. Ep. 7 j . «d Juba. 
Jan. & al. Hcut cosdem Auguñinus, pofteriorefque inhoc 
iecuti funt, 

Ct) P. iz9<f. I . 7«i eit. v . Not. S. Edi tor . 
T 5 
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rlderla ( i ) , Sia puré testimoae dei fatto Um*-
brogto rnedesimo. Ma qui si trattava di una per
sona notissima: era noto 11 suo nome, nota la 
professione, note le sue vicende, noti color© , 
che lo ave van soccorso nella sua cecitá. Lo sia 
Paslino Segretario di Ambrogio. Non avrádun-
que la vita di S. Ambrogio scrkta da esso i l 
pregio di una testimomanza origínale accorda-
tp!e liberamente dal Sig. Gibbon solo perché un 
tal miracolo proverebbe il culto dells Re/iquie uguaL 
mente che la fsde 'J^icena ? D i grazia permet-
tetemi di esclamare con esso ad al tro proposi
to o r ammirahil regola di Critica l Lo sia per 
fine Agostino prosélito del medesimo. Sara per 
questo ía testimonianza di iu i tanto sospetta da 

•dover credere Ambrogio un impostore solen-
ne ? Eppure egli paría di un tal prodigio non 
solo nellesue confessioni ( 2 ) , ma ancora nella 
grand' Opera de Civitate Dei ( 3 ) ed i vi ne 
parla come di un fatto avvenuto immenso popu-
lo teste , e nuovamente in tm sermone recitato 

C»> S. Ambrof. Serm. a. 
Nsgant coecum illiiminatum, fed ille non negat fe 

fanatum, Notus homo cft, piiblicís cum vakret mancipa, 
rus obfcquiis, Severos nomine, lanius miniftetio . Dcpo íuc . 
rat officium poflquam inciderat impedimentum . vocat 
ad rcftimoníum horaines, quorum ante fubfteawbatvu ob-
feejuiis «c, 

fa) S. Aug. Üb. 9, Conf. C- 7. 
(J ) i i b , * i . C . I . 
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in Africa lo ratifica cometesdmoneoculato ( i ) . 

Né vi daste a credere, che lo pretendessi 
di sostener questo fatto come un articol di Fe, 
de ( 2 ) : esigo solo , che si ponga in bilancia 
tuttoció che lo rende credibile come quello che 
ad esso si oppone, e mi lusingo, che la ragio-
nevolejsza di qualunque lettore non prevenuto 
contro i miracoli ( 3 ) averáuna conferma, che 
nella storia del Sig. Gibbon vi é 11 quarto tra 
i segni di malignitá divisad di sopra ( 4 ) . 

Passiamo ora all' editto Imperialg rappre-
sentatoci da questo novello Demade come una 
legge di Dracone vergata non atramento sed san
guina . Comprende forse quella porzione di leg
ge generalmente tuttl i sudditi deir Impero s 
come 11 comprende i l principio del la celebre 
Costituzione cunólos populas , a cui ella appar-

tie-

(¡> Scrm. 59. de diverf. ibi e r » m , Mcdíolani cram , 
fa£ta miracula V I D 1 , novi acteftantem Deum pietiofis 
m o í t i b o i íanftorum fuoium. Cotciis notijfimus •Hmvtrf* 
Clvltati illnmlnatut tfi . Cucun i t , adduci fejfecit, forte 
adhuc v iv i r . In ípfa conim Bafilica, ubi funt cotpora 
totam vitam fuam fe ferviturum efle devovít „ , 

(a) V . Franc. Vcron. Reg. l i d . Cath. §. ¡. ia Aj>-
pend. ad Natal. Alcxand. 

C3) I l Sig. Gibbon non vuol miracoli di veruna for-
ta , ne in verun tempo ; egli invefte quclli degli Apofto-
15, e di Gcsíi Crifto medefimo. Ved. i l T . VI . d¡ quefta 
Srer. nel faggio di Confut. del Ch, Sig. Ab. Niccola Spe-
dalieri ce. , 

Quartum crgo lignum cft &c. Ved. i l Mural**» 
De Ingeniar, modexat, i n Re l íg , ae^. L * ; . 



tiene, od almeno tutu i Cristian! «> No certa: 
mente» Ella non altri riguarda, che i solí Ve-
scovi, ufízio de8 quaii é , secondo V Apostólo , 
exhortan m doBr'ma sana ^ & eos qui cmradi . 
cmt arguere: e ctó deduccsi dall'esser posta ael 
Códice Teodosiano ( i ) sotto i l titoío = M 
mmere sm oficio Episcoporum m predicando ver-
tfo Des —, ed é confermato dall' espressioni d* 
ignoranza, e di negligenza , le quali risgüarda-
no chi é destinato alia pubblicaistruzione. Im-
peroccbé i veri termlni della iegge non son gi^ 
quelli del Códice di Giustimano ( 2 ) contro la 
fede dei manoscritti, e del testo Grego allega-
t i dal Sig. Gibbon, ma sonó i seguenti —Qui 
divinas legis sanditatem aut nesciendo confun-
dunt, aut negligendo violant & offendunt , sa-
cnlegium committunt = , Siccome poi i l mini-
stero dei Vescovi é sacrosanto, cosi gl'ignoran^ 
t i , ed i trascarati, "«M» ^adv H-íp í̂p^T», secón-
do respressione di S. Basü^, son dichiarati sal 
Tiamente sacrileghi, cioé profanatori, ed inde-
gni del lor ministero. Quesea e non altra éla 
pena espítale mtnacciata dai Cesari m quell? 
edkto . E poiché tra le quattro leggi, che son 
sotto i l titolo de crimine sacrilegii n ú Códice di 
Giustimano, appena una sene ravvisa, chetrau 

t i 

C») Lib. 16. T i t . a . L . 25. p. «4. m quello del 00= 
lacm Lugdttnl i s « 6 . fi legge fotto ií tit, genculc de 
ftifap. & CUr. 

Cs) L;b. 9, T . 2 9 . L . t. 
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ti del vero e proprio capital deiiteo dd sacri
legio, rifletteremo coi Ch. Gotofredo nel Co
mentario alia nostra = Quo etiam exsmplo 
qüet de erroribus dicam m an fraudibus Tribo* 
nlani? e noi diremo del Sig. Gibbon ( i ) . 

Fin qui possiam diré che il Sig. Gibbon 
denigra la fama dei Santi con qualche arte ed 
astuzia; ma nella Causa dei Priscillianisti ^Ago-
stlno e Leone spacciano intorno ad essi scanda-
lose calunie , e it fillemont , P utik spazzino ! 
¿he su questo punto ha ammucchiato tutta la spaz* 
zatara dei Tadri , le ingoja come un fandullo. 
Or che sará mai di Agostino , 11 quaíe ripete 
si scandalose ealunnie e nella risposta al Co/w-
monitorio di Orosio ( 2 ) , e neü'Epístola al Ve-
scovo Cerezio ( 3 ) e nel Libro de Haerestiu* 

( O , 

t i ) V. Sulíe Icggi centro gli Eretici Enr . C o c c de 
Hng. Grot. L i b y í , cap. 20 . §. 5 0 . , i l quale cita le dif» 
íertazioni di h. Par. Tom. a. Ed. Laufan. 1751 . P; 4 0 í ' ^ 

Ita jure communi, & legibus primorum Chtiftianifli-
motum Imperatorum tota hsc caufa accaratiíílme fóculo 
JV. , & V. definirá eft , & omni ex parte pro natura dc-
l i ft i , Se modo circumñantiarum stqua juftaque fatis feve-
litate ¡n hsreticos a Catholícx Ecclefix regala devianteí 
animadvertitur, Ved. aticora Not- Valef. ad cap. 3. L . 7. 
H. E . Socrat. Si conviene perb del principio Platónico , 
che la pena dell' ignoranza , e de! femplice errore fia 1* 
iftruzionc ; onde Veno lodevoliflimi que'Sovrani i quali 
con una giufta tolleranza provvedouo cgualmcRtc alia Re* 
ligione c alio flato. 

(a) T . 8. p. 811. Ed. de'Maur, 
O ) T , a. Ep. a j ? . f. 8s« , 
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( 1 ) , ed in (judio Consemlum ( 2 ) ; e no-
solo non le ritratta, ma ná\t l{i trat tazÍoni me. 
deslme le rinnova ( 5 ) > Siamo ben da com. 
plangere noi P ^ i / í i , I quali decantiamo per 
luminar! di S. Chiesa uomim di tal carattere! 
SI cancel Uno adimque dai nostri fasti 1 nomi 
di Agostino e Leone, e non si alleghi mai piü 
neüe cattedre I 'autoritá di calunnlatoñ st sean* 
dalost, Ma insieme con essi cancellisi queilo di 
S. Filastrio Vescovo di Brescia- giacché nelsuo 
libro de H^resiBus sotm i l nome di oceu/tt ed 
astinenti Mankhél ( 4 ) affermó che i Priscillla. 
mst! — resurreBionm negantes, sub figura con* 
fesshms Christian* muhorum animas mendacio 
ac pccudiah turpidine . non desinunt captlvare : 
t cancellisi insieme con S. De!fino che PrI 
selíliano e due suoi seguaci ebber contrario a 
Bordeaux, con a Ambrogio, che ior si oppose 

a ML 

Í O Haercf. 7 0 . 
Ca> Contr. Mendac. T . 

fetíJ^ ^ R c t " a - C'ff.0- Tunc & contra mendncium 
irifPíUf ^m'-CÜ,nS 0pCrlS " CaUfa «t>"tit, quod d 

lam negando, a t q u e ^ e ^ W . , venun etum peuranh 

^„C'!:,na"IílaS ^ deb"e . f imuI«e, ut corunv latebras pe. 
rii ú o n V ^ fien Pr0hibens hunc U^um condi-
í •. U.n nei",co cosl g'u"to della menzogna, e deHafi. 
n,U aZ,on?e d0V!f™ d.rlo calunniatore? E' ella quefta 1* 

pag /JÍ /0 ' Alb£n* Eibxk' C0Ikd• vetcr' Brisicnf, 

i , 
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• a Milano , e con ií S. Pontefice Dámaso , i l 
. ouale essendo statí giá condannati dal Sínodo di 
. Saragozza ricuso per fin di vederli ( i ) , cancel-
r lisí, io dico, con tut t i questx ancor S. Giróla-
! mo. Ma perché? dee soggiungere 11 Sig. Gib-
i bon con Eeausobre, di cui adotta h critica su 
u questo fatto ( 2 ) . „ Quel temoignage que ce. 

v luí de S. Jérome, ecrivant de sang fcoid, & 
en Historien ] Priscillien, dit i l , fot oppri-
me par la faftion, par les machlndtions d ' I t -

n hace, & d'Idace. Parle t-on ainsi d 'unhom-
„ me coupable de prophaner la Religión par 
„ les plus infames cérémonies , <k d' enseigner 
„ la perfidie, & les par jures = ( 3 ) . Atten-

; zione miei Signori : Itacio fu sin d* allora ri--
I- preso da tu t t i i Santi, ai quali dispiacquero e-
a gualmente gli accusatori che i rei ( 4 ) , e fu 
;e ancora severamente punito per aver preso le 

parti di accusatore , contro ií mansuetissimo 
spirito del la Chiesa ( 5 ) , ed i l carattere Epi-

* scopale, non tanto per zelo diReligione quan-
to per odio, e forse anche per interesse in un 

gju-

(1) Sulp. Sever. Híft. Sac. L . s. Edit, llieron, de 
Trato T . 2. §. 47. 48* 

(2) Hiftoire des dogm. de Manich. T . 2. L . 9- P-

( j ) ll'.cron. in Catalog. Script. N . C X X t . 
(4) Sulp. L . 2. H¡ft. S. §. So. 
<S) Socrat. H. E . L i b . 7. C . j . S. León. E p . i S . E d í z . 

del Cace, v. Hcxmant, Y . de S. Ambroife L . 5. C 4. c 
!«• 7. C . x. 
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giudizio di luorte. 11 lingaaggio adunque di 3 r 
Giroiamo che dlsapprova in quel luogolaco^ 1 
dotta della fazione Itaclana non giustifica Pri. „ 
scilhano per verun contó - tanto Piú che in quel l 
luogo medesímo siamo avvertiti da luí che 1 
Priscilllano veniva accusato da aícuni come so. I 
stenltore dell'eresia delü Gnostici , e da altri v 
diíeso: parole, che dal nostri Av.versarj pruden h 

/ deiTiente si omettono. Quindi é che noi dubi A 
teremnio tuttora ció che S.Girolamo abbiacre. 1 
duco dt Priscilliano, se dopo qualchetemponon 
avesse scritto cosi a Ctesifbiue VñscUlianm i 
pars Mamchtt, do turpitudine cujus te duchult t 
dUtgimt plunmum . . . . soíi aun solis clauduntm ti 

„ Tum pater omnipotens , fcecundis ím. S 
bnbus aether &c. qul quidem panem hdent n 

tem isnc. Quel temoignage que celui de Téro- E 
ine che parla meglio infonnato con questo tuo- h 
no di sicurezza/ Quid loquar de VriscHllam & c 
sjecuh giadto 3 & TOTIÜS OREIS a u t í o r i Z 
damnams (2)Í> Si parla íorse cosi di un uo-
mo, che credasi messo a morte piü per le ca 
bak a l tmi , che per 1 proprj deíitti ? E quaí 
testimomanza non é mai quella di Sulpizio Seve. t 

ro 

(i) Epíft. ad ctcfiph. adv9 Pelas 
(1) Ibid, 
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i to contemporáneo, scrhtore corrttto, ed origina* 

% k , U quale parla da Storico, 0 a sangue freddo 
ti- per modo da non defraudar Priscillianodiquel-
¡el [e lodi , che a lui si dovevano i Ora egli atte-
h sta ( 1 ) che ia causa di queli 'erét ico essendo 
:o. stata commessa ad Evodio nomo ardente e se-
•ti vero, nía gíusto al sommo , quo nihil . umquam 
n. justitis fui t ( 2 ) , egli "Priscillianum gemino ] u -
' i - dicto arditum, conviHumqm maleficii , nec di ffi-
e- tsnte-n obscdims se studuisse doBrtnir, noBurnos 
M 5ÍÍ¡Í>W turpium foemlnarwn egisse conventus , ««. 
vs iumqm orare solitum, nocemsmpronuntiavk. No-
¡•/i tas tePr isci l l iano, non in un giudizio tumul-
'iv tuario, ma in due formaii giudizj asco/tato da 

un giustissimo giudice fu dichiarato reo e per-
; che cosi fu convinto 5 e perché tale si confesso. 

1. Si parla cosí di chi ¿ condannato per confessio-
tt ni estorte dal timore, o dalla pena, o per vaghe 
u mrrazioni jigüe ddla malizia, e della credulita 'i 
)- E perché non osservare, gíacché i l Sig. Gibbon 
)- mciderat m locum, qui ad histariam pertinet (5) , 
>i che fu rípetuto i l terzo giudizio, e non piüso-
9 stenendo le parti di querelante V indegno Ve-
. scovo Itacio, ma V Avvocato del Fisco Patri-
- cío, in esso 1'erético subí la condanna Per-
i che non fare ayvertiré, che colui che parla d i 
. tortura In quell* occasione é Pacato , cioé a d i -
•fi . re 

Ci) L ib . z. Hift, S3c. § . 50. Ed. Hleron. de Prato 
( ? ) Sever. Salp. in V k , Matt- C . ao. 
<j) Plutarch. loe, cit. 
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re un Ignorante, quantunque amano Tolmista (peí 
corifessione fatta dal Sig. Gibbon senza tormén-
t i } ^ e che esso ne parla da dratofe ed In ter. 
mini moko vaghi ( i ) ; e per lo contrañoSul. 
pizíd rlspetto alia confessione di Priscilliano 
giá plenamente convinto non ne fa motto : anzí 
scriv'e. che tre persone , beriché piü vilí anti 
quastiomm ( 2 ) manifestarono i proprj delitti, 
e quei del compagni.^ Poteva áncora , e dove 
Va. avvertlre scrivendd senza malizia, che Mas. 
simo stesso, iiiviaiidoi per quanto sembra 5 Ü 
processo dei Manichei, com'egíi cbiaina í Pr¡ 
scilíianisti ( 5 ) , al Papa Siricio, senza parlar di 
tormenti,, da tanto peso alie lor confessioni, 
che^ non le sfima soggette ad eccezioné Ver una 
( 4 ) : e poteva e doveva finalmente osservare 
che Leone Papa non fece uso sícuramente del. 
la tortura nei suoi diíigentíssími esatni ; eppu. 
re non ésito di asserlre pubblicamente nelsuoi 

CO rancg. ad Theadof. « . , 9 . Quiri «tiam Cum ( t 
pUcopi( ludJcis capualibus ádftitiíTcnt, cum "émitus , & 
tormenrá miferorum auribus ac lumlnibus haufiíTcnt &c 

f2> H. ^ L . 2. §. 51, 
x>r\A\ Vá' Ca!o§erá Vol. z7. Bachiat. íjluftr. ícu M 
P í l l e l a haercf. 

, f-f) Quid adhuc proxirae proditúm fit manichzos fcc 
leris admittcre non argutncntu , ñeque fufpícionib.ís du. 
birs vel mcertis, fed ipforutB confcflTionc, Ínter judíela 
prolatis, malo quod ex geft's ipfis tua fanñitas , qnamel 
ooltro ore cognofeas, quía feujufcemodi ñon modo fafta 
turpia , verum cram teda diftu proloqui fiñérubore no» 
poí lumus. Baton. Anna!. T . 4. ad An, 587. . -40 



sermoiü,( i ) del Manlchd áei suoi tempí ==* 
Prosit nixiversae Ecclesis, quod multi ipsorum.. * 
in quibus sacrilegiis viverenc eorumdem coti-
fessione patefadum est ~ . Sicut próxima eo-
rum confessione |)atefa£lum est ut animl ^ ita 
í é corporís poliutioneJstantur ( 2 ) p , e per 
irnporre un eterno silenzio all8 ímportánté bis-
bigllo della malignita, ne fece spargere gli at-
t i per tu t t i i Vescovadi d' Italia ( 3 ) . Onde 
quando ríoi non atessimo al t ratest imómanzache 
quella di S., Leona íntorno agli errori ? ed alia 
condotta de l Priscillianisti , e fosse del tutto 
improbabile s che sotto i l nome di Manichei 
queílí ancora sí comprendessero, ragion vorreb-
be tuttavoítay che noi g i u d i c a s s l m d n o r í aver 
luí senza esame diligcntissimo accusato i Pr i 
scillianisti come non oso d'accusare i Maní-
cKeL Ma poiché una congettúra si forte viene 
autentícata dal fatto, siccome é evidente dalla 
lettera di quel S. Pontefice a Turibio di Astor, 
ga intorno ai Priscillianisti propriamente dettí 
( 4 ) ; cesseranno, a mió credere le meraviglie 
che Tilkmont abita miojats come un fanciulk 

k 

( i f Serm. 6¿ de Epiph. C . s» í 
(2) Serm. 4 . de Nativ. C . 4 - , Serm. 3 . de fenteca 

C . 2. V . Cacciar, de Maniclu hxrcf. Cap. 7 . e 9 . , Excr . 
cit, de Prifcill . hsréf. 

(3) Epift, ad Eptfc. Ital. ^ Ad Inftruftionem ve* 
firátrr i pía afta dirCximus , quibus leftís omnia qu« ano» 
bk repiehenfa funt noffe poteritiso 8. Ap. Qucfncl. a l . n . 
Cap. r , - , ~' 

(+> E p . 15. ae TtertiW Afiuric.- C . 4 . S 
mfti* examine deteSii atque ctnvi&i f$r tmni* fitft * » » , 
firs fidei unitAte d'ifeordes — , 



ie seandahsB cahnnk d'^Agóstim i eteone tart-
to piü che le osservo ingoj'ate con parí facilita, 
non v i diro dal Baronio ( i ) 3 da Graveson (2) 
da Natale Alessandro ( 5 ) , da Fieury ( 4 ) , da 
Racine ( 5 ) , dall* Orsi ( 6 ) forse juperstiziost, 
e bigotúj ma da un Alberto Fabricio ( 7 ) s da 
un Cave ( 8 ) , da un Spanemio ( 5) ) , da un 
Erasmo ( 1 o ) j dai Centuriatori di Magdebur. 
go ( 1 1 ) , e perfin da Basnage ( 1 2 ) . O vede, 
te quanti fanciulli va indiscretamente a percuo-
tere la rígida sferza del Sig. Gibbon. Conchiu. 
diamo pertánto cot nostro Plutarco che egü 
„ ~ Quid ni? Homo est scribendi gtiams, 0-
j , ratio jucunda, venustate & v i quadam pne. 
„ dita, & narrationibus inest elegantia, ac 

Sermonem^ veluti cantor, 
3, non quidem scite , sed tana en suaviter pro-
„ posuit. Veruni sicut in rosa cantharides, ita 
„ hic cavendas sunt C A L U N Í ^ ejus, & ' i N -
5> V I D E N T 1 A sub laevibus, & teneris latentes 
y» figuris verborum : ne per imprudentiam ah-
„ surdas, & falsas de prestantissimis ( Ecclesise) 
„ viris opiniones concipiamus. „ 

O ) Ann. T . 4 . ?• JS9. &c. 
Ca) T . ! . H . E . p. j o i . joa , Roma 1717, 
f j ) T . 4 . Se«c. 4 . Art . 17 , 
C4) T . 4 . Hift. E c . Ed. Bruxell. p. 384 . 8¿c. 
Hí Sec. 4 . Art. 15 . $. 2 2 . ( 5 ) stor. Eccl . L i b . 1?. 
<7) Sopr. Cit . ( 8 ) Saec. 4 , an. j 8 x . vol. j , p. 27?. 
í ? ) T . i , p. 891 . 
OcOInEpift. S.Hicron. ad Ctc í iph .T. a.p.ttf^in Not. 
í n ) Centur. 4 . C . 5. p. e Cap. n . p, 812. 
Cía) Annal. Polit, Eccl. T . j . p. 7 a . 

F I N E D E L V O L U M E O T T A V O . 
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