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órigln?, prógresso, ed efetü del/a vita monas t i -
ca. Converslom dd* Barbar i a l Crisñamsimo . 
^ rf//* Urridmímo . Tersécuziom de* Vandaíi 
nell\Affrica * Estmzhne ¿ s l f ¿Affíamsmó; fra* 
Édrbarl . ^ 

' ínseparabiíe connessione degít affari ci-
v i l i ed éccíesiastid mí ha dato motivo 

^ ed ajuto' a rifefire i l progresso, íe per^ 
secuzioni s lo stabiümento, le divísíonl , 11 ple
no trionio y e la successlva corruzione del C r i 
stlanesimo , Ma ho differlto a bella' posta 1' 
esame di due reiigiosl avvenlmentl d i conse* 

A 2 guen-



ta Mo 
nasrica 

A Istorta del/a decadenza 
giienza nello studio deila natura «mana , ed 
importantl. nella decadenEa e rovina del Ro
mano Impe ro , cioé 1. Pistituzione della vita 
monástica ( i ) ; e l í . la conversione de' Bar
bar i Settentrionali. 

Lav'- I . La prosperitá , e la pace introdusse la d i -
stlnzione fra' Cristiani volgari , e g i l ^íscetici 

oTiginV ( 2 ) . La coscienza della moítitudine si con
de' MO. tentava d'una larga, ed imperfetta pratica di 
siacu Reiigione. I I Principe o i l Magistrato, i l Sol-

dato o i l Mercante conciliarono i l férvido lo
ro zelo , e I'implícita fede loro coll'esercizio 
della propria professione, con la cura de'loro 
interessi, e colla condiscendenza dalle passio-
n i : ma gli Ascetici , che volevah' osservare i 
rigorosi precetti deU'Evangeío , e talvolta ne 
abusavano , furono eccitati da quel selvaggio 

en-

( i ) Si e diligentensente discussa 1' origine dell4 
j s t i tu to monaftico dal Tommasino (DlfdbL de l' EgUs 
Tom. I . p. 1419. 1425. ) e dal l ' Helyot { Hifi. des Ordres 
m*»*fite. 94- T»w, / . f. 1. « ) . Questi. Auto t i ' son m o l -
to erudi t i , e passabilmente or.esri; e la diversita d ' o-
pinionc fra loro scuopre i l soggetro in tutta Jasua estén-
sione . Puré i l cauto Protestante, che diffida dj qualun-
fue guida Pápa le , pub consultare i l settimo l ib ro delle 
antichita Cristiane del Bingamo. 

C 2 ) Ved. Euscb. Demonstr, Evang. < 1- 1. p- 20-
21. Edlt. Grzc. Rol. Stepba&; París . 1545-). Nella _ sua 
Storia Ecclesiastica pubblicata dodici anni íiopo la dimo-
sttazione < I . 2. c 17. ) Ensebio asserisce , che i Tera-
peuti fossero Cristiani } ma sembra , che non sapesse , 
che un I s t i tn to s i tnüc fosse attualmente r isorto in E-



Deir Impero Homano. Cap. XXXVíí. 5 
erttiisiasmo, che rappresenta 1' uomo come urt 
delinquente, e Dio come un tiran no . Essi r i -
nunziaroño seriamente agli aiíarl, ed a'piaceri 
del secólo; rlgettarono 1'uso del v i n o , della 
carne, e del matrimonio; gastlgarono i l p ío-
prio corpo, mortificarono le loro passionl, ed 
abbracciarono una vita di miseria come un prez-
zo dell'eterna felicita. Nel tempo di Costantino 
gl i Ascetici fuggivano da un mondo profano > 
e degenerato ad una perpetua solitudine o so-
cietá religiosa. Come i prlmi Cristianr di Ge-
fusalemme ( 1 ) rinunziarono T uso o la pro-
prieta de'loro beni temporaii; fondarono del le 
comunitá regolari di persone del merlesimo ses-
so, e d'uniforme disposiziorie y e presero í no-
m i á 'Eremi t i , di Monaci e di >Anacorsú espri-
mentí la solitaria lor vita in un deserto nattí
rale, o artificíale. Essi acquiscaron ben presto 
i l rispetto del mondo, che dísprezzavano; e sí 
fece il piu alto applauso a questa Divina Fi/o-
3ojia ( 2 ) , che sorpassava senza l'ajuto della 

scien-

( 1 ) Cassíano ( Collat. XVI¡I. $.> trae 1 ' i s t i u ^ 
fie de' Cenobiti da qucst"origine , sostencndo , che appocíy 
appoco decadesse , ¿n arta a toché non fu restaurara da A n 
tonio e da' suoi Discepoü . 

( 2 ) O^ÉXí/AéjTCtTOv yap TI xpiM^t <(; «»9/5wn-85 txS»-
r « TTotpoc 0 f » vi" Tí íc t i íT») qti£X»iro(f (ot. Quesee sonó l'espres-
sive parole d i Sozomcno , ebe diffusamcnte e con piacevol 
maniera dtsetive i l . I . c. 12. í j¡ . 14.) 1-origine , ed i l 
progresso d i tal monástica filosofía ( Ved. Saíccr. rA«-

A \ 



p IsUrta delia decadmza 
scienza, o dglla ragione le austere virtu délle 
scuole Greche. I n vero i Monaci potevan con
tendere coa gü Stoici nel disprezzo della for
tuna, del dolore, e della morte; si rinnuovo 
nella servile íor disciplina i l silenzio, e la som-
missione de'Pittagorici ; e sdegnarono con una 
fermezza uguale a quella . de' Cinici stessi ogní 
formalká, e decenza della civil societá. Ma i 
seguaci di tal divina filosofía aspíravano ad i m i -
tare un modello piCi puro, e piu perfecto. Se-
guitavano le vestígia de' Profeti , che si erano 
ritirari nel deserto ( i ) ; e fecero risorgere 

faur. Eccl. Tom. IT. f. j ^ i . ) , Alcuni moderni Sc r í t t o -
l i , coxne Lipsio ( Tcm. IV. p. 448. m^nunduct. ad PhUov. 
S t t i c . ' J l I . 130 M . la Mothe !c Vaycr ( Tom. I X . de U 
vertu des fayens p. 22?. 2 6 2 . } hanno paragonato i Ca i -
jmelítaní a' Pitagorc!, cd i Cinic i a' Cappuccini . 

1 tratti inglurlosi a' Monaci , che s¡ troveranno ngl 
testo e nelle note di ejuefto cogitólo , V espresslone poco relim 
glose, eelle e/uMll l'^vtore spitg* le sue Idee ^ smo preprie 
d'uno che travlo dal retío stHtlero della Cattollca ¿{eligió, 
ne , e che profitta d'ogni occastone per combatternt le re. 
ligios* istltuzloni . Húí lungi da l í approvare i suot senti. 
mentí el proponghiamo di confutarli , come thbiamo fa t . 
to sopra aítri srfiotli di questa Storta . Nota del T r a d a u 
toxe . 

( 1 ) 1 Carmelitani traggono la loro genealogía con 
fegolar successione dal Profeta Elia ( V e d / / * Tesi di Se. 
x.iers an. 16S2. appresso Baylc NouveíUs de la rtpubl. d n 
Lett.res Oeuvr. Tont. I . p. 82. ec. ¡ e la prolissa íxonia 
deglí o rd in i monastici , opera anonimía., i T o m . I . f u j j i 
Jitampata in Merlino 1751.) Roma, e 1'InquisizioDe d i 
Spagna imposero silenzio alia profana critica de' Gcsuit í 
Ai Fiandra ( HcJyot HUt. des Ordres 



Dell' ImprúILomano» Cap* XX'XFIh 7 , 
la vita " devota ,, contemplativa 5 che si era 
introdotta dagli .Esseni nella Palestina, e nelt* 
Egitto.- L'occhio filosófico di f l i a l o aveva os-
servato con sorpresa un popólo solitario, che 
abitava fra l e palme vicino^al roar .morto, che 
sussisteva senza danaro, si propagava senza don, 
ne , e tráeva dal disgusto, e dal pentimento 
dell uman genere un perpetuo rinforzo d i vo-
lontarj associati ( 1 

L ' Egitto- fecondo padre di superstizione, 
somminlstro i l primo esempio della vita mo- mci d» 
nastica. Antonio ( 2 ) , inculto ( 3 ) giovane E g i t t o . : 

c 1 delle A n ' 3 o 5 . 

a83. 300.) 5 c si ercsse rel ia Cin'esa d i S. Pietxo la sta-
tua d* Ella i l Carmelitano iVojag. du P. Labat Tom, I I I . 

( 1 ) P l i n . HUt, Nat. V. 15. Qens f i l * i & ín ta. 
te orbe pr.*ttr teteras mira, sine u}Lt femina,, omnl ven*, 
re abdícata, slne pecunia , joela falmarum. Jta fer sae~ 
eularum mUlU ilncrediblle ¿ 1 3 » ) gens aetern* est , í» 
quj, nem» nascltnr . Tam fmcunda lilis aliorum vltae f«e~ 
nltentla, est . Ei l i pone appunto al d i la del nocivo i n -
flusso del lago , c nomina Engaddi , c Masada, come 1c 
c i t t á p i i i v i c ine . La Laura , ed i l monast-ero d i S. Saba 
non poteva csser moho distante da quesro luego (Ved . 
Rcland PaUistln. Tom. J . p. 29$. Tom. I I . f. 76J. B7*. 
«80 . 850. ) 

< 2 ) Ved. Athanas. O/r. Tom. t. p. 450-505. 4 v',t. 
Patrum f. 26-74. con le annotazioni d i Rostveyde . La 
prima contiene 1 'originale Greco ; 1* altra e una tradu-
zione La t ina molto antica fatta da Evagrio amico d i S, 
Gi ro lamo. 

( 3 ) r p a M M ^ r a Mí* Ma9íiv SH miír%no . Athanas. 
Tsw. a, i » vit. S. tintan, p. 452. , c i c siata smmessi 

l 'as-
A 4. 



I ístoria deüa decadenza 
deile partí phV basse delta Tebaide, distribuí 
M suo^patrimonio ( r ) , abbandonó ía propria 
famlglia3 e la casa nativa, e compi la sua mo
nástica penitenza con origínale , ed intrépido 
fanatismo. Dopo un lungo, e penoso noviziato 
fra* sepolcri, e in una torre rovinata s' avanzó 
arditamente nel deserto per tre giornate di 
cammino all'oriente del N ü o ; scopri un luo-
go solitario, che aveva i vantaggi deirombra, 
e dell'acqua, e fissó Tul t ima sua dimora sul 
monte Colzim vicino al mar rosso , dove un 
antico monastero tuttavia conserva i l nome, e 
la memoria del Santo ( 2 ) . La curiosa de-

VO-. 

Fasserzione del la sua totalc ignoranza da moí t i degli 
a n t i c h i , e de* modcrni . Ma i l T i l l cmont (Mem. EccL 
lom VIL p. 666. ) dimostra con alcuni probabili argo-
j n e r t i , che Antonio sspeva leggere c scrivere nella Got-
tica sua lingua nativa , ed era solo ignorante della l e t . 
teratura Greca. I l Filo fofo Sinesio l p. 51.) confessa , 
che i l na tu ía le ingegno d'Antonio non aveva brsogno deU* 
ajuto della scienza . 

( r ) xytrurtc autem trant el trtcentn ubtres, & •val-
de otimtt C v'tt. Pair. I , t , f. 1$. ) Se 1' arura e lo spazio 
d i cenro cubi t i Egizj quadrati C Rosvveyde onomaftick. ad 
ví t , Patr. p. 1014. 1015. > í ed i l cubito Egiziano di tur-
t i i tempi é ugaale a venti due po l l i c i Inglesi ( Graves 

1. f. 3.11.) Tatura conterta circa íre quart i d ' un 
aero Inglese. . ! . 

( 2 ) Si fa la descr íz íone del Monastero da Giró la-
mo C Ton,. 1. p. 248. 249. tn VÍP. Hilarión..) e dal P. Su 
card (Missiones dn Levant. T , /, p. 122.200. ) • Tal i de-
scrizioni pero non sempre si posson concillare fra lo ro . 
11 S, Padre lo dipinse secondo la sua fantasía , ed i i Ge-
salta secondo U sua esperienza , 



Deíf Impero Homnno. Cap. XXXFIL $ 
vozíone de'Cristiani lo seguitó fino al deserto j 
e quando fa costretto a compadre in Alessarí-
dria in faccia al mondo, sostenne la sua fama 
con dígnitá, e discretezza. El gode 1' amicízia 
d' Atanasio , di cui approvo la doctrina ; e V 
Egizio abitator delle selve rispettosamente evi
tó un rispettoso invito dell'Imperator Costanci-
no . I I venerabile Patriarca (poiché Antonio JSl 
giunse air etá di cento cinque anni) v i de la 
numerosa progenie, che si era formata, segui-
tando l'esemplo e le lezioni di esso . Le fe-
conde colonle de'Monaci si moltlplicarono con 
rápido progresso nelle arene della Libia , su" 
massi della Tebaide, e nelle ci t tá del Ni lo . 
A l mezzodi d* Alessandria la montagna , ed i l 
vicino deserto di Nicria eran popolati da cin
que mila Anacoreti; ed i l viaggiatore puo tut-
tavia investigar le rovine di cinquanta mona-
steri, che furono fondati su quello sterile suo-
lo da'discepoli d'Antonio ( i ) . Nella Tebai
da Superiore fu occupata la vacante Isola di 
Tabenna ( 2 ) da Pacomio, e da mil le quat-

. , AV:" ,.ÍV,,/Í- .' . ' A' • 1 y : ' tVO • • , 

( 1 ) Girolam. Tom. I . p, i + í . ad Euftoch. Hlfi, 
Lausiac c, 7. í» D\t. Patr. p. 712. I I . P. Sicard. ( M h . 
du Levant Tom. 2. p. 29-^9. ) v i s i t ó , e descrisse questo 
deserto , che adesso contiene quattro monasteri , e venti 
o tren ta Monaci . Ved. D ' Aovi l l e Descrlpt. de l' Egypt. 
f- 74-

( 2 ) Tabenna e una picciola isola nel NÜo nella 
¿iocesi di Tent i ta , o Dcndcra fra la moderna c i t ta di 

^ • •« v < •• . r • Gir . , 



i o Istorta ddla deeadema 
t ro cento de'suoi confratdli. Questo Santo Ai>-
feate fondo successivamente nuove Mcnasteri di 
aoinini , ed uno di donne ; Rella.festa di Pas-
qoa riuniva tal volta clnquanta rnila: religiose 
persone, che seguí vano V jLngdka sua regola 
di disciplina ( r ) . La grande, e popolata cit-
t á d'Ossirinco , la sede dell' Ortodossia cristia
na, avea destinato i tempj, i pubWici edifizj , 
« fino le mura a p i i e caritatevoli usi; ed 11 
Vescovo, che poteva predicare in dodici chie-
?e , contó dieci mila maschj , e venti mi l a 
íémmine dell a professione monástica { % ) , 
Gl i Egiz), che si gloria vano d i tal maraviglio-
sa rivoluzione 5 eran disposti a sperare , ed a 
credere, che U numero de'Monaci fosse uguate 
al resto del popólo ( 3 ) ; e ía posteritá po-

k treb-

G i r g s , e le .rovinc dell" antíca Tebr C d 'Anv iüc f . 194.3 
M . de T i l k m o n t d ubi ta , se fosse un' isola ; ma si pud 
d«durre ¿a ' f a t t i , che adduce l u i medesimo , che i l p r i 
m i t i vo suo nom« fu di poi trasfeii to al gran Mona-
s tero d i B a u . o Pabau < Mem. Eecl. T o n . V I L f. «78 . 
Gfrí. > 

< r ) Ved. -neiropera int i tolata Cedex JteguUrum 
( pubblicata da Luca Holstenio R o m . 1661.) una prefa-
TÁotit di S Gi ro l imo alia sua ttaduzione Latina dclla re
gola di Pacomio . Tom, I , f, 61, 

( * ) Rufin, .er 5. in tilt. Fatru-m f, 4.59. Et la ehia-
Siia Cívltas ampia -valde , & populofa , e v i cor,ta dodici 
chiese . Strabone ( i . X V I I . f . n 6 ( . ) , ed Ammiano 
C X X / / . j á . ) hanno fatto onorevol rncmione d 'Oss i i in . 
c o , gH abitar.ti di cui adoxavano un piccol pesce in un 
magnifico Tetnpio . 

( } } Quantl ftpuU hAhentur in urhiiut , Unt» ftn* 
¿ 4 . 



T I Deír Impero Komam * Cap. XXXF1L 
trebbe ripeter quel detto, che fu anticamente 
applicato agli animal i sacri del medesimo pae-
se, cioé , che in Egitto era raeno difficiie di 
trovare un D i o , che un uomo. 

Atanaslo introdusse ín Roma la cognlzlo- |ar°f0a~€ 
t ie , e la prá tka della vita monacale; ed i di- deiia vu 
scepoli d' Antonio, che accompagnarono i l lo- ta mo
lo Primate alia sacra soglia del Vaticano, apri- "l%l̂ *m 
tono una scuola d i questa nuova filosofía , Lo ma ^ ,Ant 
strano, e sélvaggio aspetto di quegli Egiz) a j i - t . 
principio eccito deir orrore e del disprezzo , 
ma in seguito deU'applauso, ed un'ardiente i -
mitazione - I Senatori e specialmente le ma-
troné , trasformarono i palazzi e le vi l le loro 
in case religiose, ed i l ristretto istituto di sel 
Vestal i resto ecclissato da' frequenti monasteri , 
che sí edificarono sulie rovine degli antich" 
Tempj , ed in mezzo al Foro Romano ( i ) . 
U n giovane Siró chiamato Ilarione ( 2 ) in- ^ ^ p * -
fiammato daU'esemDio d' Antonio fisso l 'orrida ie*ñ„* les t ina, 

Slia A n . j a i * 

hAbentur ín deftrtls multitudlnes THonachorunt . Rufin. :4i 
7. In vlt. Patr. ,f, 4S1, Esso applaudisce al fortunato 
-cambiainento . 

( 1 ,) Si fa menzione accidentalmente del!' introdtu 
zione della vita monást ica in Roma , cd i n I ta l ia da GÍ-
jolamo (Tom, I . ¡>. 119. izo, J99.) 

( 2 ) Ved. la vita d' Ilarione scritta da S. SirolamfS 
< Tim. I . p. 241. 25 Z' ) • Le sterie di Paolo , d ' Ilarione , 
e di Maleo son xaccontate mirabilmentc dal medesimo 
autore ; e F único difetto di questi piacevoli compofli*. 
asenti « maneanza d i nerita , c di «enso comiinc . 

\ 



r s Istoria dslla decadcnza 
sua dimora iri un arenoso lido fra íi mare, ed 
una palucíe eirca sette miglia distante da Ga
za. L ' austra penitenza, nelía quale persiste per 
quarantotto anni , sparse un símil entusiasmo 
negli akri ; ed allorché 11 sant'uomo visitava 
gl' innumerablli Monasteri del la Palestina,, ave-

Basilio va un seSuit0 di due o tre mila Anacoreti . 
r o n - L a &ma di Basilio ( i ) é immortale nell* 

to . A n , istoria monástica dell 'Oriente. Con uno spirí-
to , che avea gustato la dottrina e 1'eloquenza 
d" Atene, e con un'ambizione da potersi appe-
na contentare dell ' Arcivescovato di Cesárea 3 
Basilio si r i t i ro in una deserta solitudine del 
Ponto; e si degnó per un tempo di prescriver 
le leggi alie spirituali colonie ch'egli- abbon-

^ \ \ T 0 i n t é r n e n t e sparse lungo la costa del mar ne-
Gai i í a . ro . Nell'occidente Martino di Tours ( 2 ) , 
an. 370. sol dato, eremita , Vescovo, e Santo , fondo i 

Mo-

' ¿ C i ) La prima sua r í t i ia ta ' fu i'ri urt piccol viHag-» 
gfo sulle rive d e l l ' I r i non molto dístamre da Neoccsarca. 
I dieci o_ dodici anni dclla sua vita monástica fu roño 
disturban da lunghe, e frequenti distrazioni . A l c u n i 
c m i e i hanno posto in dubbio 1'autenticita delle sue re
góle ascetiche i ma son di gran peso 1c prove estrinsc-
che , cht se ne adducono, ed essi non- possono dimostra-
xe se ron che quella c opera d ' un vero o í into entusia. 
sta . Ved. T i l l cmon t Mem. Ecel, Tom. I X . p. í j * . 644, 
Mtlfit His. des Ordr, Mon. Tom. I . f. 175- iS 1. r 

( a ) Vedasi la sua v i t a , ed i tre Dialogbi d i Sul-
picio Severo, che asserisce { D i a l , t. 1 6 . ) che i librar 
d i Roma furono ben contenti della pronta , c facile ven» 
dita dclla sua opera popa la ce. 



mU* Impero Romane, Cap.XXXFIL f | 
Monasteri della Gallia; due mlla de'suoi disce. 
poli raccompagnarona al sepolcro ; cd i i suo 
eloquente Istorico sfida i desefil della Tebaide 
a produrre in im dinoa plCí favorevole un cam-
píone d' ugual v i r tü . 11 progresso de Monacl nori 
fa meno rápido, e universale ;dl quello del CrL 
stianesímd stesso. Ogni provincia, ed in fine 
ogni citta deir Impero era piena de'loro cetl 
che andavan setnpre crescendo j e le fredde, e 
mide i solé, che sorgono faorl del mar Toscano 
da Lerino a L ipar i , si scelsero dagli Anacoreti 
per luego del loro voíontario esilio. U n facile 
e continuo commercio per mare ,, e per térra 
univa fra loró le provincie del mondo ^ Roma
no ; e la vita d'Ilarione mostra la facilita, con 
cui un indigente Eremita della Palestina poté 
attraversare l 'Eg i t to , irnbarcarsi per la Sicilia 
fuo-sire nell' Epiro, e finalmente approdare all 
Isola di Cipro ( i ) . I Cristiani Latini ab-
bracciarono, gr is t i tut i religlosi di Roma. I pel-
iegrini , che visitavan Genisalemme, difficilmen
te copiarono ne' c l iml della térra piü distantl 

fra 

( i > Quando l la i ione oavigo da Paretonio s i Capo 
l á c h i n o , offrl d i pagare i l suo trasporto con un l ib ro 
deoli Evangeli . Pos'tumiano Monaco della Gallia , che 
avea v i s í t a lo l 'Eg i t to , t rovó una nave ractcantilc, che 
partiva da Alessandria per Mars íg l ia , e fece i l suo viag-
gio in trenta giorni ( Sulp. Scv. D U L l . 2. ) • Atanasio , 
che indir iazo la vita di S. Antonio a' Monaci stranieri , 
fa eostretro ad aífrettare la sua opera , affinche fosse 
pronta per la panenza dellc flotee Tow. a. f . • S í . 



Í 4 ístoríd de/la decadente 
fra loro 11 genuino moríello del la vita monásti
ca. I discepolí d* Antonio si sparsero di lá da! 
Trópico sotto 1"Impero Cristiano dell' Etiopia 
( O * l í monastero di Banchor ( 2 ) irf F l in-
tshire^che conteneva piü dí due mlla Mona-
ci » dlííUsef una numerosa colonia fra Barbar! 
dell'Irlanda ( 5 ) ; e Jona3. una de í rEbr id í 9-
che fu coltivata da'Monaci Irlandesi sparse 
nelle regioni settentrionali un dubbioso rsggio 

Cause d e l d Í S C Í A n z a ' , f r d ; SílPerstiz¡one ( 4 ) , 
lapido , C<aest: infelici esuli dalla vita sociale ve-
loro pro. nivano mossi dall'oscuro , ed impíacabile genio 
Sresso . della superstizione . L'esempió di mílioni di 

persone d'aiiibedue i sessi, d'ogni eta;s e d'o^ 
m i 

C Í 3 Ved. Giro!. T . 1. p. latr. Assemaririí SlbL Ór.' 
rom, IV . p. j a , 857. 919. e Geddes Ispor, Ecc¡es. d* Etlg. 
p u *$. jo,- j i . 1 Monací Abissini staono mol to xrgbrósV; 
mcrire attaccati al p r im i t i vo Is t i t 'u to . 

( 2' > Éritanníe. di Cambden VoU Z. f. 666. ¿67* 
C } ) f Arcivéscdvo Usserio n e ü e suc BritaHnUar, 

Bcdes. ahtijü-ttae\ Cap. XVI. p. 425, 50J. éspone copio, 
sámente futra quell 'crudizionc , che puo»; trarsi8 da' r ima -
sugl i dersecó l í oscar i . 

/ ** 5' QilesfOiPÍccoIo, quantunque non ínfecondo% 
spazio chiamato . Hy , 0 Monte Colemb, che há 'Solo 
dnc miglia dí lunghezza ed uno di lar^hezza, si e d i 
stinto 1 .^ per i l Monastero' d í S. Colomba fondato 1* 
anno sftf. 5 l ' Á b b a t e del quale'aveva una g iur i sd iz io»» 
atraordmaria sspra i vesdovi della Caledoniaj 2.0 per 
una- l ibrería classka che diede qualche speranza di con
teneré un L i v i o infiero j e j . o per i sepolcri d i sessan-
ta-B.e Scoti,, irlandesi s Notvegi , che furos sepólti in 
quel santo htogo . Ved. Usser. (p. j u . 3<¡o.}7c. ) , e 
Bucanaílo' ( Rcr. Scot. I . i r . p, 15, tdlt, Jtoddimsn. } 
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gn! grado serví va di mutuo sostegno ad a k r i 
per farli risolvere ad abbracdar qaella vi ta , ed 
ogni prosélito, ch'entrava iit un Moiiastefo/eíra 
persuaso ch'ei camminava per í 'aspro e spino-
so sendero dell'eterna felicita ( i ) . Ma que-
sti religiosi motívi cperavano in varíe maniere 
secondo i l carattere, e la situazíone delle per
sone. La ragione potea víncere, Jo fa passlone 
sospendere la loro forza; ma essi áglvano pift 
vigorosamente su5 deboíl spiriti de'fanciulli , e 
delie donne; -si av valora vano da segretl rímor-
s i ; o da accidental i disgrazle; e potevarto t r a í -
fe-cfualche vantaggio da'femporali rlfíessi di Na
n i ta , a: :d5interessev Naturalmente si suppóne-
•va5 efae g i l umiíi e pii Monací , che avevano 
aBbattdoíiato i l mondo per attendere alia l o r 
salvazione , foísero i piü adattati al govema 
spidtuale de'Cristianí . Sí tíráva 1'eremita d -
pugnante dalia sua celia e colfocaVasi fra te 
acclamazionl del popólo suíla sede Eplscopaíe ; 
i Monasteri deü 'Egi t to , della Gallia s e dell ' 

Orlen-

- ' • • ' II I I 

< i ) l í Grísoátomo < riel primo Tomo del l 'Edi^ionc 
Se^edettina!)• ha impiegato tre l i b r i ín l o d e ¡ e a i/esa 
del lá vi ta m o n á s t i c a : egli e indotro da¡r esempio de l i ' 
arca a presumere , che a iiserva degíi e le t t i ( cioe dcr 
Monaci ) ressuno fotse p o t r i salvarsi ( / . / . f, 55. s t f .> , 
Aí t rove p e í a si dimostra pítí timara i l . 3, ¡r. 3 j . 24.) 
ed ammefte diversi gradi d i gloría s imi l i a q u c ü i del 
S o l é , della Luna, e delle Srelle. Nella sua viva compa-
sazione d 'un Re con un Momeo ( i . I I I . p. I Í 6 . 121 ) 
suppone , che i l Re sar i pli t scarsamcore ¡premiato > c 
fi«. sigoiosamcntc p u n i t o . 



i d Tstorta della decadenza 

Oriente somministrarotio^ una regolar sutcessio-
ne di Santi, e di Vescovi; e i'ambicione to
stó scopri la segreta strada che conduceva al 
possesso delie ricchezze, e degli-onori ( i ) . 
1 Monaci popolari, la riputazione de' quali era 
connessa con la fama e colla prosperltá del!' 
Orditie, continuamente cercavano di moltiplica-
m i l nunaeco degli schiavi loro compagtü . S' 
ínsinuavano nelle nobi l i , ed opulente fámiglie, 
ed impiegavano le speciose arti deli'adul'ázio-
ne, e della seduzione per assicurarsi que* prose-
i i t l , che potevano apportar dlgnitá, o rkchezze 
alia professione monástica. i o sdegnató \padre 
piangeva la perdita d'un figíio forse. único ( 2 ) • 
la crédula fanciulla: era indotta, dalia vánitá a 
violare le leggi della, naturai e Ha Matrona as-
.pírava ad un'iiiimaginana pe r f ez ione r inun -
ziando alie v i d e l l a yi;ta domestíca Paola 
cede alia persuasiva .eíoquenza d i Girolamo 
( 1 ) 3 ed i l titolo;; profano ál 'Suocera di Dio 

i 1 ) Thoraasin. (¿ ¡ fdpl , de V Egtn. Tom, I . p. r^zS 
,H«9 . e Mabillon Oenvr. Pestum, T . a; ¿». 11:5-158. 1 
Monaci furono apppco appoco: .adottsM: cocne una paite 
della Gecarc^i^ Ecclesiastíca . 

( 2 ) I I D. Midletpn. ( Vol. J . p 110. > grandemente 
censura Ja condotta , e. g l i sc r i t t i del Grisostomo , uno 
de 'piü, c loquent i , ed efficaci avvocati della ,vita mona-
st ica . ' j • ) --(£,.• ••' 

( i ) Le dcvote femmine d i Giralamo .oceupano 
una paite assai considerabile de' suoi s c r i t t i : i l trattato 
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( 1 ) t en tó quell i Ilustre ved ova a consacrar la 
vergimtá d'Eustochio sua figlia . Per cotisiglio 
ed i 11 compagnia del la spirituale sua guíela , 
Paoia abbandonó Roma, ed i ! suo picedlo fi-
gí io; si r i tko a! santo villaggio di Bettelem-
me; fondo un ospedáíe, e quattro Monasteri 1 
ed acquistó, mediante la sua penitenza ed ele. 
vnos'me , un eminente e cospicuo posto neiía 
Chiesa Cattolica. Tali rari ed illustri peniten-
t i venivano celebrati come la gloria , e l'e-
sempio del Joro secólo: ma i Monasteri s'em-
pivano d'una folla di oscuri ed abietti pie. 
bej (^2 ) , che nel chiostro guadagnavano mol-
•to piu di quel che avessero sacrificato nel mon

do 

f articolare , ch 'e i chisma Epitaffio di Paoia ( T W i , p. 
169.193.), e un claborato , e stravaganre p a n e g í r i c o , L ' 
esoídío d i esso e d'una ridicola turgidezza.- „ se t ú t t e 
" le membra de! mío corpo si mutassero in lingue , e se 
„ tune nsnonassero di voce umana, io c ío nonostar.rc 
„ sarei incapace & c . „ 

( t ) Soertts Del esse eesfutl ( G i r o l . Tom. t. p. I+G. 
ád Eusroeh. ( Riiffioo I» HUronym. Op.Tom. IV.p. 2j.} ) 
che n e f a giustamente scandali¿z,ato, domanda al suo a v i 
versarlo, da qual Pagano poeta aves se preso un' csrrcs 
s'ione si empia , ed assurda ? 

C 2 ) Nunc autem venlunt pleiumquc ad hanc pro. 
fesshntm servUntls De! , & tx condiílone servlH , uel 
Mttam Uberatl, v i l prtpter hoc a ¿omlnU llberaf, . uve 11. 
herandl i ¿r ex vita, rusticana , & ex opljtcum exercÚatlo-
ne , & fUbt]o labore Auguftin. de oper. Mor.ach. c. 22. ap 
Thomassin. DlfdpL de VEgUf. Tom. H I . p. 1094, Quell ' 
Egizio,_ che biasimb Arsenio, confesso , che faceva una 
*ma migl iore da Monaco, che da pasto re : Ved.Tillemoar 
Mem. Eccl. Tom. X I V . g. 6y9. 

TOMO X I . R 



i 8 Is torta della decadenza-
d o . I contadini, i serví, e gli artefici potevait 
passaré dalla povertá , e dal disprezzo ad una 
si cu ra, ed on'orevole professione, gli apparenti 
t ra va gli della quale venivano mitigatí dall'uso , 
dall'applauso popolare, e dal segreto rilascla-
mento della disciplina ( i ) . I sudditi di Ro
ma, le persone e sostanze de'quali eran" sotto-
íoposte a disegualí ed esorbitanti tr ibuti , si 
ritiravano daü'oppressione del Governo Impe-
riale ; ed i l giovane pusillanime preferiva la 
penitenza d'una vita Monástica a'pericoii del
la miílzia. G l i atterriti Provincial i d' ogni ca
t o , che fuggivano da 'Barbar i t rovavan fifugio 
e s u s s í s t e n z a e delle intere legioni si seppel-
1 i va no in que' religlosi santuarj 5 e la medesima 
causa, che sollevava i5angustia degl'individui 3.. 
diminuiva la forza ed i l vigor deli' Impero 

T l ' G 3 • ' . . . „ ta 
^bb" La professione monástica degli antichi 
dienza r 
de' Mo-
naci . 

( I > 

( í ) U n Frate Domenícano ( Voyag. du P. LabatTom. 
i . f. 3o.) che al lóggió-a Cadice in un Convento d i fiioí 
conf ra t eü i , tos tó conobbe , che le prcghiere notturne non' 
interrompevano2 mai i l loro riposo, quolqu on nt lahst 
fas de sonntr pour VeilficatUn de peuple* 

(2) Ved. una Prelazione molto sensata d i Luca H o l -
ftenío al Codex RegularHTn . Gl ' Imperatoria temaidno _di 
soñencrc 1' obblígazione des puBblici,- e ptivati ddVer i ' : 
ma futono porta t i v ía-dal torrente della snpetstizione i 
deboli r ipar i ;• e Gitistiniaino sorpassó i givn a idént i desi. 
derj de'Monaci < Thotríassia. Tom, t, p* n Z z ^ J S ? ' e Bin-
gham, L , V I I I . c. j . f . 25 J. ) > 
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( i ) era un atEQ di voloncaria devozione. 
mcoscante faiíatico-3 era mínacci'ato.' Bensiá deir' 
eterna vendetta di queT Dio , che abbandona-
va * ma le porte det Monastero eran senipre 
aperte ^1 suo pentlmehta.- Que^Monací •. Ja; co-
scienza; de'quali era; ¡nvlgorita dalla- ragione o 
da:Ia passibne,: erano iiberi di- rípiglíare' i l ca-
rattere di* uominr , e di cktadini ed; anche le 
spose "di Cristo1 potevano; ricevere \ legi t t iml 
ábbracciamenti cT un amante terreno ( 2; ) . 
Gl i esempj di scandaío ed il- progresso del la 
snperstizlone suggerirono: la convenienza ,dp piú: 
fortl- legami. Dopo' una suffidente p^bva' si as-
slcurava la fedeíta deí novizto mediante un' 
solenne, e' perpetuo- voto- , e veniva ratifieato-' 
f'irrevocabil suo vincolo dalle Leggi defía Chie-
sa>; ev dello' Stato;. Ü n reo fuggítivo era iiise-
guito, arréstatoV e ricondotto alla; perpetua sua 
prigione e iMnterpbsizlbne: de* Magistr'att op -̂

(t)-Furon-: dcscr i t t i verso T anno' 400. g l ' ' fs t i t o t i ' 
Monastici íparticolarmenre quelli d* Egitts : da auat t t»5 
curios! e devotí-' víaggiatbii j? cioe' á é Ruffitio Vit. 'Pa.tr, Ú-
ÍI, / / I . íf. 424^ J6»'da-, Postumiano ( Suíp. Sevey. Itialof,-
1". > da EaUadio i i ; / . Laufiae, m vit. Patrum p: 709,-8(5 .̂ 
e da' CaSsianO' Ved, nel t'tml' V I L Biblio^h,' maximl Patr ! ' Í 
p r i m i suoi: quartro Hbr? d t g r ¡ s t i m t i e d - i vemiquartro 
delle cdriazioni' o" toriferc'nae.. 

, ( 2 ) :L ' esempio'di, Maleo' C Gitolamo- Tom. I . p. 3 ^ . ) . 
cd i l disegn©: di Cassiano s e del suo anuco CoUet. 24. '^ 
sbno incoHtrasíabili prove dclia loE l ibe r ta , che e descric-
ra'ele'gamernente: da Eras-no nelia vita' , che ha fatto' di; 
S. Giroianiov Ved. Cbárdbii; W.ft. des- Saef*rttw TaM.. Vl„ 



so Ts torta de Ha decade nza ] 
primeva la liberta, ed i l méri to , che aveva ííi 
qualche modo inalzato Tabietta schiavitít del la 
disciplina monástica ( i ) . Eran dirette le a-
zioni , le parole e fino i pensieri d'un Mona
co da un'inflessible regola ( 2 ) , o da un Su-
periore cappriccioso : le mancanze piü tenai si 
correggevano con la vergogna , con la prigio-
nia, con digiuni straordinarj, o con sanguino-
se flagellazioni , e la disubbidienza , i l lamen
to , o 1' indugio si risguardavano come i piu 
odiosi delitti ( 5 ) . Una cieca sommissone 

agí i 

(1) Ved. le k g g i di Giustiniano Novell. 12 j . n. 42. , 
e di Lodo vico PÍO negll Storlei di Francia Tom. VI. p. 
427., e 1'actúale giu tispiadcnza f rancese presso Dcnissarc 
£>ecif. Tom. IV. p. 855. 

(a) L ' an t i co , Codex Regularum c o m p ü a t o da Bcne-
detto Aniano rifannatore de 'Monaci nel principio del 
nono s e c ó l o , e puhblitato nel decinao settimo da Luca 
Holsttr.io contiene trenta rególe diverse per g l i u o i r . i n i , 
€ per ie donne . Sette di «peste furon coinposre in E g i c 
t o , una nel l 'or iente , una in Cappadocia , una in I tal ia , 
una in Affríca , quattro in Spagna, otro neiiaCall ia , ed 
una n e l l ' I n g h t í t e r r a . 

( j ) La regola di Colombaro, che tanto ptevaisc in 
Occidente, aflegna cento sfetzate per mancanze molt® 
icggíere ( Coi. Reg. part. 2. p. 174.. ; Prima del tem.po 
d i Cario Magno g l i Abbati si divertivano a mutilare i 
loro Monaci , o a levar loro g l i occhi , pena moho me
tió crudele dél tremendo nade In pnce ( prigione sotter-
ranea, o sepolcro) , che fu inventato ín segnito. Vedas! 
un ammi iab i í discorso dell* erudito Mabi l ion ( Oeuvr, 
jPosthum. Tom. I L p. 521-335.) che i n quest* occasione 
sembra i n sp í r a lo dal genio de l l 'umani ta . Per tale sfarzo 
g l i si pnó perdonare la sua difesa della santa lacrima d i 
Yandomo p. j<fr»j9í. 
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agli ordini deli' Abbate per quanto potesser® 
sembrare assurdl, o tendead al deütto-, era i l 
principio fondamentale e la prima virtú de' 
Monaci Egiziani;. e spesso esercitavasi la loro 
pazienza co'piü stravaganti sperimenti. Ven i va 
ordinato loro di muovere un masso enorme 
d' annaffiare continuamente im bastone secco 
piantato nel suolo, finattan'toché al termine di 
tre anni vegetase e germogliasse come im al-
bero 3 d'entrare in una fornace arden te, o di 
gettare i loro figli in un profondo stagno j e 
pin santi, o pazzi hanno accqujsíato nella sto-
ria Monástica una fama i mmoríale per la loro 
inconsiderata e pronta ubhidienza ( i ) . La l i 
berta dello spirito, ch'é la sorgente d' ognl ge
neroso e ragiorsevole sentiniento, era distructa 
dalPabitudine delta credullta, e del la sommls-
sione, ed i i Monaco assuefacfendosi a'vizj d el
lo schsavo, devotamente seguiva la fede , e le 
pasrfoiit deirecclesiastico suo tiranno „ La pace 
della Chiesa oriéntale fu attaccata da uno scia-
me di fanatici incapaci di t imore, di ragione, 
o d 'umanitá ¿ e le truppe Imperiali confessa! 

vano 

( i ) Sulp. Sever. Dial. I . i2 . 1 3 . ^ ^ . s?a. Cassias, 
Inft. llb. IV. c. z6. 37. Braclfueihi v i r p u l ^ prima est 
ohedlentl* . Tra le parole Senloram ( i » v¡t. Pztrum l. V. 
p. ^ j y - ) i l décimo quiarto l ibello , o discorso xe sopra l* 
ubbidienza ;. ed 51 Gesúífa Rosvveyde, cke p u b b l r c ó q u c l 
grosso volupe per aso de' Convcnt i , ha rsccolto ne'duc 
suoi copiosi indici t u t t i i passi , che v i sonó spaisi 

^ 3 



$ 1 , í s t&ría l e i ta i e c a d e m a 

•«vatio -senza •vergogna., -che temevano m t ñ o ¡Fié-
contro de'psü fieri Bafbari ( i ) , 

Spesso la superstizione ha formato, e con-
. 'saGrarto i caprkclosi abiti de Monaci ( 2 ) : ma 

J^10^' talvolta 1' apparente loto singolarita nasce an-
-abita- che dall'nmforme attaccameato, .che h m m ad 
aimii o una semplice o primitiva maniera di vestiré ,s 

che le dvoluzlonl della moda Jbanno poi resa 
•ridieola agli occhi .degli uomitii . ¡1 Pade de1 
Benedettini espressamente disapprova qualunque 
idea di partieolaritá , o distinzione , € so tóa -
mente esorta i suoi discepoli ad abbracciare t 
abito comune e proprio de'luoghi dove si tro-
vano ( 3 ) • !Le vestí monastiche degli .antichi 
variavano col clima , e con la loro maniera di 
vlvere; e prendevano .coll'ístessa-Indifí'erenzala 
peí le di pécora de'contadini Egizj, o i l pal lio 
de'Filosofi Grecl. Facevan uso del l ino i n E-
glt to, dove si lavorava comnnemente ed a 
f o c o prezzo; ma m ^Occidente .rigettavano ^ue-

•;StO ' 

f O l l 'Dottor 'Jorcin &$se*»M%$»nt íuíl* IsterU Eechs, 
•°ool. IV. p, , 6 1 . ha notato lo scandaloso valore de' Mona
c i Cap pado^i, di cui si vide Tescmpio ' ne ! r«s i l !o .del 
Crisostomo . 

f2) Cassiano ha descritto sempliccraente, quantunque 
uu diiFusíone 1'abito monást ico del l ' Egitto Istit. :l. I , 

cui Sozomeno l . I I I . c i * . attribuisce qualifhe allego-
l i co senso , e v t r tü . 

i>) Megul. JBened. M. in ;Cod. ¡Regular. ¡Part-, 

.con 
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sto capo dispendioso di lusso forestiero ( 1 ) . 
I Monaci avevano i l coscume di tagllarsi, o di 
radersi i capelli, nascondevano 11 capo ,in un 
cappuccio per evitare la vista degli oggetti pro-
fani; andavano con le gambe} e co'piedi nu-
d i , eccetmato ¡1 tempo deülestremo freddo dell ' 
invernó; ed i loro lenti-e déboli passi erano 
sosteauti da un lungo bastone. L ' aspetto d' un 
vero anacoreta era orrido , e disgustoso:: ogni 
sensazione dispiacevole alT uomo si credeva igra-
dita a Dio , e 1'angélica -regola d i Tabenna 
condannava i l salutevol -costume di bagnarsi le 
membra nelTacqua, o d'ungerle con olio ( 2 ) . 
Gl i austeri Monaci dormivano sulla térra sopra 
una dura stoja , o su rozzi panní ; e 1' istesso 
fascio di foglie -di palma serviva loro per se
dera i l giorno , e d i capezzaie la notte . Le 
prime "ior celle erano basse ed anguste capan-
ne fórmate de' piü tenui materiaíi ; che me
diante una regolar distribuzione di strade face-
vano un grosso e ¡popolato viUagglo, ill quate 
nel comune recinto conteneva una chiesa , uno 
spedale, talvolta una l ibrer ía , alcune manifat-
'i r ~ - : , • . . . ... » ,' •:. • - ¡ t U * • 

Ci) Ved. la r egp l a . d í Ferre-olo Vescovo d* Uscz ( » . 
J I . i?i Cod. Regul. P . 2. p. i j 5 . ) , e d ' Is idoro Vescovo 
di Siviglia í ». 33. In Cod. Regul. :P. z. f. 114.. ) 

(2) SÍ dava qualche paiticolar permissionc per ie ms-
« í e per i piedí : Totum autem corpus nemo unget , nis¡ 
caussa hífirmltatls , nec lavabitur aijua nudo corpore nlsl 
languor perspicuus fit . ( Regul. Pacham, 92. ,Part, 1, p. 



Loro 
v i t to , 

24 htcy ta detla decedenz* 
ture necessarie, m i gi a refino ed una fontana, o 
conserva d'acqua fresca . Trenta , o quaranta 
fratelii componevano una famigíia nel vitro e 
neiia disciplina separata dalle altre, ed i gran-
di Monasteri delTEgitío eran composti di tren-
ta, o quaranta famiglie . 

Nel linguaggiü de' Monaci piacere e de-
Ikto eran termini sinonimi, ed essi avevan ce
nóse i uto per esperienza, che i rigorosi digiuni, 
e l'astinenza nel cibo sonó i piu efficaci pre-
servativl con tro i desiderj impuri della carne 
( 1 ) . Le rególe d'astinenza, ch'essi stabilira-
no o pratlcarono, non erano untformi, o per
petué: la lleta solennita della Pentecoste venl-
va bilanciata dalla straordinaria mortificazicne 
della quaresima j i l fervore de' nuovl monasteri 
appoco appoco s'andó rilasciando, ed i l vorace 
appetito de'Galli non poteva imitare la parien
te temperata virtü degli Egizj ( 2 ) . í disce-

po-

CO S. Girolamo espiirce con fo r t i ma indiscrete fra-
si 1' uso piu importante del digiuno , e del!' ssrinenza , 
Non quod Deus universítatís ere atar ¿r Dominus inrescing. 
rum nostrorum rugltu & inanitmte ventrls, fulmonhcjne 
¿rdure delectetur , sed quod al'iter pudleiti» tutu esse non 
foss'it . C Ofer. Torn. I . f , i ?7. ad Eustech.) Ved. le co l -
lez ien i 12. e 22. d i Cassiano de casrltate , e de ¡ÜMsionL 
hm noñtirn'ti . 

(2) Educltas »» GrucU gula *st , in Galils nutur* 
( Dial . 1. c. 4. p, 521.) Cassiano chiaiamente confessa 
«-he non si pub imitare relia Gallia la pcifctta norma 
dell'astinenza per causa ás.\l' aerum temperies •, e fuatitas 
xo'.trit fragUUatis {Infi, «f, 1 {. ) . Fra le rególe occiden. 

tait 
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poli d* Antonio , e di Pacomio erarf contenti 
del la lor glornaíiera porzione ( 1 ) di dodici 
once di pane i o piuctosto di biscotto ( 2 ) , 
ch' essi dividevano ne'due frugali pasti del mez-
zogiorno, e della sera. Stimavasi un mérito , 
e quasi un dovere l'astenersi da'vegetabili col-
t i , che si davano ai refectorio , ma la straor-
dinaria bontá dell'Abbate alie volte accordava 
loro i l lusso del formaggio, delle frutee, deli" 
¡nsalata, e di piccoli pesci secchi del Nilo (5 )*. 
A grado a grado s' accordó , o si prese una 
maggior porzione di pesce di mare , e di fiLi
me: ma l ' uso della carne fu per iungo tempo 
ristretto agí i ammalati , ed a'viaggiatorl j e 
quando questo appoco appoco prevaise ne'Mo-

' na- í 

íali quclla di Colombano c la p iü austera ; eglí era sts» 
to educara ia mezzo alia povena deli ' Ir landa forse tan
to r ígida ed inflessibile, qnanto ) ' astfnents v i n a de t f 
Egitto . La regola d* Isidoro di Siviglia e la p iu dolce 
nclle feste concede Tuso della carne, 

(1) ,, Quelli , che bevono solamente acqua , e non 
„ hanno liquore n u t r i t i v o , dovrebbero averealmeno una 

Hbbta e mezza ( 24. once ) d i pane i l giorno ,, Stat, 
'delle Carcerl f. 40. d i M . HowaTd . 

(2) Ved. Cassian. CclUt. I. 11. 19. 20. z i . AJ piccol i 
pañi , o biscott i di sei oncie 1' uno sí diede i l nome d i 
faxlmeci* : Rosweyde Ommast'ic. p. itt^s. Pacomio pera 
concesse a' suoi Monaci qualche estensione nella quan t i t i 
del loro cibo j ma g!i faceva Javorarc a misara , che 
niangiavano ( Pallad. ;» hifi. Lauslac. «. 33. j j . in vit. 
Patr. I. VIH. p. 7}6. &c. ) . 

(.}) Vedasi ¡I baschetto , a cui fu invitato Costana-
no ( ColUt. V I H . 1. ) da Sereno Ambare Egiziano, 



'16 Istorla deila Mcadema 
ti3steri meno rigorosi 4'Europa , v i s'iütrodm. ^ 
se una singolar distinzione, come se gli uccel. v 
l i o :salyaticl o tlomestici fossero stati meno ¿ 
profani de'grossi animall de' campi . L ' acqua g 
era la pura ed Innocente bevanda .de' pr imit i . 
v i Monaci; ed i l fondatore de' Benedettini di. ^ 
sapprova ía quotidlana sporzione di mezza pin- ñ 
ta di vino, che l'interaperanza del secólo ( x ) tí 
1'a ve va costretto a permettere. Le vigne d'Ita- £ 
l i a potevano fácilmente som ministrare tal mi- £ 
sura; ed i suoi •vittoriosi discepóli , che passa- ¿ 
reno lea lpi , i i Reno, ed i l Báltico, richiesero a 
i n luogo del vino un'adequata compensazione t] 
di birra, o di sldro. n 

11 candidato s che aspirava alia virtut del- c 
m^ la povertá Evangélica , si spogliava nal prime ¿ 

« « a l e . suo ingresso in una comunitá regolare delTidea/ j , 
e fino del nome d' ogni exclusivo o separato 2 
possesso ( 2 ) . I fratelli si sostentavano per p 

mez- i 

Loro la. 

( i ) Ved, !a sególa d i S. Benedetro •«. 39. 40.< In CoL 
Megul. P. I I . p. 41. 42. 0 Licet lega mus -vlnum cmnim 
•Monachorum non e$se , sed qttia. nostris temportbus id Mo
na chis fersuaderi non fetest , concede loro u n ' html na Ro. 
mana,^ misura , che si puo determinare per mezzo dellc 
í a v o l e de l ! 'Arbu thno t . 

C2) Ta l i -espressioni, cpme í l mU l i b r o , la mía. ve
ste, le mié scaxpe < Cassián. Instlt. 1. IV. c 1 j . ) eran 
proibi te f ia ' Monaci occidental! con severitá non minore,, 
che fra g l i torlentali ; Cod. Jtegul. :P. I I / 174. 235,. 
288. L ' i rónico Aurore dcll 'opera intitolata Ordres Mona-
¡tiques, che pone in ridicoio la folie s c rupo los i t á de* 
conventi mode in i , sembra , che non sappia, che gl i an* 
-tichi eraxio ugualmcnte assurdi. 
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• mezzo del lavoro delle fproprie mani , ed i l do-. 
• veré di Jav&rare veníva .caídamente raccoman-
1 dato tcome «na penlcenza, come un esercizlo s 
1 é come mezzo piü lodevole di procurarsi la 
• quotidiana lor sussistenza ( i ) . yenivano di-
1 Jigentemente coltlvatl dalle lor mani i ¡giardi-
' n i , 'Qd i «campi, che 1'industria ioro spesse vol-
) te avea tratto ^dalle foreste dalle ;pa!udi , 
* Essi facevano senza ripugnanza i piu bassi uffi-
Í %) di schiavi, e d i domestlci ; e si .esercitavano 
LJ dentro i recinti .dé'grandi Monasterl le varíe 
3 art i , ch'erano necessarie a provyederli d i abl-
2 t i , di utensili, e di abltazioni. Gl i stud) mo-

nastici «per la naaggior párte son serviti ad ac-
| crescere p'mttosto che a -dissipar la calígine 
Q della supertizione . Puré la curiositá, o lo ze-
m lo di alcuni eruditi solitarj ha cóltivato le scien 
Q ze Ecdesiastiche , ed anche le profane i e la 
^ posterltá dee riconoscer con 'gratltudine, che le 

loro instancabili penne ci hanno conservato e 
» moltiplicato i monumenti delía Greca e Ro

mana Letteratura ( 2 ) . Ma la piu umile ia-

( T ) Due gran Maestri della scienza Ecclesiastica , i l 
T. Tommasino JDUclpl: de V Eglh. Tom. I I I . p, l opo . i r j p , . , 
cd i l P. MaWllon Etudes :Monastlc¡:. Tom, I . ¡>ag. 
hanno seriameare esaminato i l lavoro maniialc de? M o -
naci , che i l primo risguarda come un mérito , cd i l se-
«ondo come un dovere. - ) 

<i) I l Mabilion •Erud. Monast. Tom, I . pag. 47 . •ff:. 
lia raccolto mol t í curiosi fatti per provare i lavori l e t . 
terarj de' suoi predecessoti í a n t o sn Oriente , -che i t i 

Oc-



Isforta. Mía, decaisnza 
dustria de'Monaci , speciaímente d'Egitto 5 cí 
concentava del la tacita, e sedentaria occupaslo. fa 
ne di fare de'sandali di legno, o d'intreceiare p< 
cfelie fogíie di palma per farne del le stoje , e re 
de'panieri. I I lavoro superfino, che non s'im. te 
piegava nell'uso domestico, ser vi va mediante \\ u 
commerek) a supplire a'' bisogni delía- Coraimi. st( 
t i : i barchetti di Tabenna e deglí altr i mona, ca 
steri deila Tebaida discendevano peí N i lo fino \Q 
ad Alessandrla, ed in un mércate Cristiano la m 
santita degli artefici poteva daré un pregio mag, i 
giore al!'intrínseco valore delFopere. p¡ 

Ma passó appoco appoco la necessitá del to 
ífceheat. ^av°ro raanuale . I I novizio inducevasi a tra- re 

. sferire le su-e sostanze ne santi , in compagnia re 
de'quali avea risoluto di consumare i l r¡manen- al 
te della sua vita j e la perniciosa indulgenza h 
delle leggi gli permetteva di ricevere, per loro ce 
uso in futuro qualtinque accrescimento di lega- m 
t i , o d'ereditá ( i ) . Mesania dono lora la sua 

l o i o 

" S i 
Occidente. S¡ copiavan de ' l ibrf negÍ! ant ichí Monasteri « 
d Egino Cassian. Instit. 1. ¡V. c. i , . , e da'Discepoli di £l 
S; Marrino Sulp, Sevsr. in vlt. Martin, c. 7, ^. 475. Cas- J 
siodoro ha dato gran materia per g l i studj de' Monací j ' 
e no: non c i scandaiizzeremo, se la loro penna íalvolta 1 
da Grisostorao ed Agostino passo ad Omero e V i rg i l i o . 

(1) U Tommasino DUeipt. de í* Eglis. Tom. I I I . p. * 
118. 145. 146. 171.179, ha csaminato le ? icen de dellc ' 
Jcgg! c i v i l i , canoniche , e comuni , La moderna Francia t 
conferma la mor tc , che i Monaci si son dati da loro i 
•tejsI • c gías tamente 11 priva d 'ogr. j d i r i t i o d ' c i c d i t a . 
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argentería del pese-ái trecento libbre: e Paoía 
sí contrasse un immenso debito per sollievo de' 
L favoriti stioi Monaci che affettuosamente com-
e partivano i meriti delle orazloni e penitente lo-
e ro ad una ri'cca, e liberal peccatrice ( i ) . I I 
1. tempo accresceva di continuo, e gli accidenti 
il rare volte face van diminuiré i beni de'Mona-
i- steri popolari 5 che si sparsero sulie adjacenti 
u campagne, e cittá : e nel primo secólo della 
o loro istituzione il pagano Zosimo ha maliziosa-
a mente osservato , che per vamaggio de' poverí 
5. i Monaci cristiani avevan ridotto una gran co

pia di persone alia mendicitá ( 2 ) . FinattaO" 
íj tochc mantennero pero i l primitivo loro fervo-
1- re, si fecero un dovere di esser fedeli ed amo-
a revoli amminlstratori della carita, che veniva 
Í- affidata alia loro cura . Ma la disciplina lorc 
al fu corrotta dalla prosperitá: essi appoco appo-
31 co assunsero í'orgogíio de' ricchi, ed alia fine 
• acnmisero i l lusso nei lor trattamento. Si sa-
a reb-

( j ) Ved. Giroíam. Tom. r. p. 5 7 Í . j g j . H Monaco 
Pambo diede questa sublime risposra a Melania, che de-

í siderava d i specificarc i l valore del suo dono; „ L* oiFri 
i tu a me , o a Dio? Se' a D i o , qucl lo , che so spende 

le montagne ¡n una bilancia , non ha bisogno d ' essere 
í ioformato del peso del tu o dono „ , < Pallad. JJIJt. L a u -
l iUc. c. 10. ¡n vlt. Patr. L V l I I . ¡>. 715, ) 

(a) To TTOXÜ («ípo? TM5 Vvi; (a*iiur<¡ívTO, irpoyctiru T U V 
J UÍTXXI£OVXI wavTíx T T T U X O I - , iravTotg C « 5 ítnílv ) irrcx.x»g 
! ' « « T ^ r T U c r a c v T t c . Zosim. L . V. p. . 3 x 5 . Puré la ricchezza 

de' Monaci oi iental i fu di gran lunga oltxepassaía dalla 
friacipesca gtaadezsa de" Be-nedettiní . 



f Istorm i e l k ' decaienzá 
íebBe; potuto scusaré i l pubbiico loro íusso cotí 
la mágníficenza; del cuito religioso- e col de. 
cente mocivo'd'erigere durevoll abitazionl per 
lina socletá immortale *• Í A ^ ogni' sécolo; deüa 
CEiesa ha accusato' la riíassatezza1 de'Mbnaci 
dégenerativ che- non si ricordavan piu; deií'og. 
getto! del Ioro! istitueo 5 abbracciavano i ' vani e 
sensuali1 placer! del mondo 5 che avevano1 al. 
Bandonato ( i )si e scandáiosamente' abusavano 
delle ricchezze s- che si' erano! acquistate dalle 
austere virtüí de'lor fqndatori ( 2 ) . 11 loro 
natural passaggio da tal penosa 5 e pericolosj 
v i r t i i a'vizj; comuni dei rumani tá / non eccitera 
forse grande avverslone: o5 sdegno nella mente 
d'un Filosofo:' 

^ I primitivl? Mot?aci! consumavan' la- íoro 
lixmnL ^ca: 'm penit:enzas; e solitudine r- senza essér di. 

(1) I l sesto Conci l io ' genérale IV Qulnlsesu i» Trulti 
• ^ l ' ' * í ' : Btueteg. T»m,- t. p.. a i j . 1 proi'bisce alie don. 

ne di ¿assar la tiotte; í t í un Monaiitero d i maschj, oagli 
uomfhi ia uno di f e tómine . I l scttimo Concilio-genérale 
í í ' N'iccke- //.. Canezo, agL\ B'e.vereg'. Tomi i ' , f. 325. vjcta 
i _ tó'onasteri dóppj;,,- o promiseui d r amBidue i sessi y roa 
si tilcva- da' Éalsarnone ,> che" tal proil í laíone non! f i i cffi. 
cace. Sopra- i piaceri s e ¡e spese" irregolar i del C le ro , e 
.de 'Mónáci 5-Ved. Toinmasjíi i fom. 17/'. p; i j j ^ r j í S . . . ' 

(2) = Ib hb udito , o k r t o ' i n ' q u a l c h e ; luego' que'sta 
sincera-confessione d* un' Abbate Bencdettíno „ I I mia 

voto d i pov'exta" mi, ha dato eento mi la scüdi r 'annoj, 
i l - m i ó ' v o t o d* ubbidienzs" sni ha! inaIz.áto al grado dr 

»» -Principe; Sorrano',, j - - ' M i son" óiincnticato-'deIle-> conse--
g,u«nze*del suo-; voto» di- eas t i t áv 
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íturbati dalle varié occupazioni, che irapiega-
no i l tempo 5 ed esercitan le facoltá degü eati 
fagionevoli,, a t t i v í e social l *• Quando ven i v a 
loro permesso di andaré fuorí del Monastero , 
due g e l o s i compagni erano sempre vicendevoli 
guardia 5 e spie deíle azioni Tuno1 de i ra í t ro ; 
ed al loro ritorno erano condannati a dimentL 
care , o a í m e n o a sopprímer'e tutto f io , che 
a ve van v e d a t o , o1 udito nel mondo. Si riceve-
van' Q s p l t a b i i m e n t e m un quartiere separato i 
forestieri . che professavan ía fede ortodossí j 
ma non si permetteva ia pericolosa loro con-
Versázione7 $ che ad alcunl sceítí vecchj di' ap-
ftrovata discretezza e fedeltá í- 11 Monasticdi 
schiavo non potea ricever íe visite de' suoi a» 
imci 5 o c o n g i u n t i , che íií foro presenza;: e si 
stimava sommamente meritorio 3 se affliggeva 
una teñera sorelía,. o un vecchia padre coll'os-
tinato' rifíuto d'una; parola 5l o; d' uno sguárdb 
( i ) . I Monaci stesst passavart ía loro vita 
senz'alcun attacco personale in mezzo ad una 
folla, che si era unita insieme per accidente 
e si riteneva nella stessa prigiorie per f o r za o* 
per pregiudlzío. De'solitarj fanatici hanno po-
che idee , o sentímenti da comunicarsi : u n a 
special" licenza deir Abbate regoíava i l tempo s 

e i a 

O ) f l o r s- Monaco' Egiziano, permise alia sua S&í. 
IfJla' di v c d c í í o j ma ditrante la visita tenne'sempre g l i 
ocehi c h m ú . Ved.- vlt. lUtr, l . m . p. Poucbbero 
sadursi m o l t i altj:i! s¡mjls\csesjtp¡ ^ 
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e la durata delle famigliarí lor visites ed alie 
loro tacite mense stavano nascosti ne' proprj cap-
pucci, inaccessibili, 8 quasi invisibiü Tuno all' 
aitro ( i ) . Lo studio é la morsa deila soli. 
tudine: ma non aveva l'educazione preparati 
e resi capaci d'alcuno studio libérale degli arl 
tigiani e de' contad i ni 5 che ríempivano le co. 
munitá Monastiche. Potevano lavorare: ma la 
vanita del la perfezlone spirituale era tentata a 
sdegnar i'esercizio del lavoro manuales e dev1 
esser ^lánguida , e debele quell* industria , che 
non e eccitata dal sentimento d'un pers'onale 
interesse. 

voziore, Secondo lo ze'o, e la fede loro potevano 
e visio. impiegare i l giorno, che passavano nelle pro-

prie celle , in orazione vocal e o m en tale: s* 
adunavano ¡a sera, ed erano svegliati la notte 
peí comune ufizio del Monastero. Se ne deter-
minava i l preciso aumento dalle stelle, che ra-
re volte son coperte dalle nuvole nel sereno 
cielo deli 'Egitto; ed una trombetta , o corno 
pastorale, segnale del la devozione, interrompe-
va due volte i l vasto silenzio del deserto ( 2 ) , 

r An-

(r} G l i arrfeoli 7. 8. 25. j o , j i . J4. 57. 60. 85. c 
5 5 . d c l ! ^ regola di Pacomio impongono le leggi p j ^ in. 
to l lerabi l i d i s i lenzio, c d i moitificazione . 

(2) Le preghiere d iu rne , e nottune de* Monaci yen. 
gono lungamente discusse da Cassiano n e ' ü b t i terzo e 
qtur to delle sue instiruzioni > ed egli costantetnente pte-
ferisce la l i t u r g i a , che un Angelo avea dettata a' Mona, 
stei i di Tabenna , 
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Anche i l son no, che é ru l t imo refugio degrin^ 
fel ici , era mlsurato rigorosamente j le ore va-
canti del Monaco passavano grava mente senz' 
occupazione, e senza placeré; e prima di giun-
gere al fine del giorno, egli accusava piu vol-
te 11 nojoso e tardo camino del solé ( 1 ) . Int 
tal misero stato la superstizione perseguitava 
sempre e tormencava i saoi meschml devoti 
( 2 ) . La quiete , ch'essi avevan cercato nel 
chiostro5 veniva disturbata da un tardo pentl-
mento, da profani dubbj 3 e da colpevoli* desi-
derj; e risgiiardando essi ogni naturale impul 
so come un imperdonabil percato , tremavano 
continuamente suirorlo d'un ardente, ed infi
nito abisso . La pazzia , o la morte liberava 
talvoka quelle misere vittime da'penosi trava-
gl) deirinquietitndine, e del la disperazlone : e 
nel sesto secólo fu eretto in Cerusa!em me uno 
spedale per un piccoío numero di austeri pe-
mjtenti, che avpvan perduto .Fusp della ragio-

m 

(1) Cassiano descrive per propria e s p e r i e n z a ' l ' « « ¿ « v 
0 torpidezza d i s p i i i t o , e d i corpo, a cui trovavasi es-
posto un Monaco, allorche sospirava trovandosi solo ; 
SUplusqtit egredltur , Ingretlltur cilUm , & tolim •attlut 
M oecasum ttrdlut properantem crehrius Intuetur { Imtit , 

(*) J^t tcntazioni, ed i tormenti di Síagír io furono 
da quell ' infelice giovanc comunicati a S. Gio. Grisosto. 
mo suo amíco Ved. Middleton Oper. Vol. 1. p. 107.110. 
I n símil guisa presso a poco principia la vi ta d ' ogn í 
santo, ed i l famoso Iñigo , o Ignazio fondatore de' Ge» 
su,f1 C Vjt- d} I»>go di Guhpocoa Tom. t. f. Z9. 38. > 
puo serviré di memorabiresempio. 

T O M O X Í . C 
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ne ( i ) . Prima che giungessero a quest'ulti
mo, e indubitato termine di frenesía, ¡e loro 
visioni hanno somministrato de 'g ran 'mate r ia l í 
d'istorla soprannaturale. Erano pieriamente per-
suasi, che Paria da essí respirata fosse popola-
ta da nemici- invisítíili, da innumeraüiii demo-
n j , che spiavano qualunque occasione, e preii-
devano qualunque forma per atterrire, e sopra 
tutto tentare la loro virtü non guardata. L ' im-
maginazione, ed anche i sensi erano ingannati 
dalle illusioni del lo sregoiato fanatismo;, e l'e-
remita, la notturna oraaone" deF quale venlva 
interrotta da un involontario assopiamento, po-
teva fácilmente confondare i fantasmi d'orrore 
o di dllettto, che avevan'cccupato i suoi pen-
sieri nellatto di dormiré, con quelli della v i -
gilia ( 2 ) . . 

cen&b .̂ i Monaci furon divisi in due classi , i n 
Anaco,. Cenobitl, che vivevsno sotto una comnne e re-
i c t i . golar disciplina, ed in .Anacomt, che seguita-

vano rínsociabile. e indipendente lor fanatismo 

( O -

( i > Flenry mfi. Ecd. Tor». Vlf. p. 4S. Ho letto in 
qualche luogo de! !e Vite de'Padr; ,rna non ho potuto r i t r o . 
var io , che v a r ] , e ciedo molti de 'Monaci , che non ma-
nifestavano a l l 'Abate le loro tcntazioni , direnivaco reí 
d i suicidio .. 

^ (2). Ved, le collaziont 7. ed" 8. d i Cassíano ch'esa-
mina gravemente, perché i demon} eran d>venut¡ meno 
a t í iv i c números?; dopo i l tempo di S. Anronio . I I copio
so índice d i Roswfydc alie Vln de'Padrt sommiaistra 
una gran varicta di scene in fe rna l i . I díavolí erano piü 
formidabi l i in f a m a d i donne , che in qualunque altra. 
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( I ) • I piu devoti, o i piu ambiziosi fra g i l 
spirituali fratelli rinunziavano ai convento ífí 
qliella guisa 3 che avevano: rinunziato al mon
do^ í ferrenti Monaster) deirEgitco, de!la Pa
lestina ^ e della Siria erano drcondati da una 
Laura ( 2' ) , o largo cérchio di? ceile solira-
ríe ; e la stravagante penitenza deglf Eremiti 
veniva stimolata daU'appluuso ,. e daH'emula-
zíone ( 3 ) . Soccombevano' sotto ií penoso ca-
rico di croci e di catene ; e V emaciate lor 
ínembra erano strette da collarí, da aneiii, da 
guanti', e da calze di pesante e rigido ferro' » 
Gettavano vía con disprezzo qualurtque super-
fluitá" di abiti • e furono ammiratl alcuni Santi 
selvaggi di ambedue r sessi , í nudi corpi de' 

•. , , ' : • nua-

f1 > Quanto alia distinzíone" á t éenohltl 5 e áeoíx Ere-
fhít i , speciahnente tn Egitto , ved, Girolamo Tom. I . p. 
4%. *d Rutf .c .y , i l primo dialogo d i . S u I p k i o Severo ° 
Kuff in Í C . Z Í . ¡n Vit. Fatn. í. f . ^.78.) Paüadio f e . 
7. 69. in Va. P . tr . L . VIH. p. 7 , i . ^ á . > , e sop ra t t u j 
to le coliaxioni 18. e 19. di Cassiano . Qüest f Scrit 
t o n , ¿he paragonano la vita comúne con la solitaria * 
scuoprono i "abuso, cd i l pericolo di quest8 ulríma . 

W Smccr. TlesauK Ecdes.- Tom. / . * 205. gtf . j f 
Torrimasmo Disdpl. de V EglU. T*m. J. T5oI , T'S0I, 
úa. una' buona descnzione di qireste cclíe . Quando Gera-
simo fondo- i l sü'tí Monastero nel deserra del Giordario 
puesto' fu accompágnato da: una Laura df settanta celíe ' 
r P t ( r K Tc0dürCt0 ha racco,to in gtosso= Voiume-

/ i * ' '»'*' P4tr' £- IX- f' ) ' ^ vite 
ed 1 roiracoli di trenta Anacoreti . Eva^rio ( I r ch 2 } 
ceTebra p iu bievemcntc i Monaci ed eremiti della r a l e » 
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tjuali non eran coperti, che da'Itmghi loro ca-
peUi. Aspira vano a ridursi a quello stato roz-
zo e meschlno, in cui i l bruto umano appena 
si distingue dagii animali suoi congiunti : ed 
una numerosa setta di Anacoreti traeva i l rió
me dalT umile loro uso di pascere ne' campi 
della Mesopotamia con i l gregge ordinario ( i ) . 
Spesse volte usurpavan la tana di qualche be
stia selvaggia, a cui cercavano di assomigliar-
s i ; si seppelüvano in qualche oscura caverna s 
che l'arte o la natura avea scavato nel masso; 
e ie cave di marmo della Te ha ule portano tut-
tavia scritti i monumenti della lor penitenza 
( 2 ) . SI suppone , che gli Eremiti plu perfetti 
passassero molti giorni senza cibo, mol te notti 
senza dormiré , e molti anni senza parlare; e 
glorioso era F nomo ( abuso di tal nome) che 
Inventa va una celia , o un luogo di tale parti-
colar costruzione, che l'esponesse nella piíi in
comoda positura all* intemperie delle stagioni. 

Fra questi eroi della vita monástica si é 
reso immortale i l nome ed i l genio di Simeo-
ne Stilita ( 5 ) per la singolare invenzione d' u-

1 na 

(1) Sozomcno L . VI. e. j j . 11 celebre Sant'Efrem 
tomposc un paneguico su questi Boryot, o Monaci pa
sco lanti ( T i l l e m o n t Mttn. Eecl. Torn. 'i. p. 3552, ) 

(a) I l P. Sicard. ( MUsions du Levant Tem. I I , p, 
5117. a j 5. 3 esafr>ir,ó le cáveme deUa bassa Tebaide con 
roaravigl ta. e devozione . Le iscrizioni sonó in caratterc 
Siriaco antico . quak si usava da* Crisriani nel l ' Abissinia. 

( } ) Ved. Tcodotet. ( i» Vit , P*tr, L * I X . p. 848. 
« 5 4 . ) . 
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na penitenza aerea. A i r é ta-^ i tredlci anni i l 
giovhie Siró abbandon^ ia ^rofessione di pasto^ 
re , e si gettó in û r7 rígido monastero , Dopo 
un longo e penoso noviziato , in cu i Simeona 
fu píuí volee saivaco da un pío suicidio 3 stabi-
l i la sua dimora sopra una mon£agna el rea 
trenca, o quaranta rnigíia a!!'Orlente d* Aníio-
chia. Chiuso dentro lo spazlo d'una Mandrd ? 
0 cerchio di pietre, a cni si era attaccato con 
uiia pesante catena, sali sopra una colonna, che 
fu successivamente a!zata dall' altezza di nove 
pledi fino a que!la di sessanta da térra ( i ) . 
I n quest'-uítima-ed alta sede 1' anacoreta Siria
co resisté al caído di tren ta estafi, ed al fred-
di altrettanti inverni; I ' abito , e i ' esercizio 1* 
ammaestro a mantenersi in q'uetía perieoíosá si-
tnazione senza timore, ó verngini) ed a pren
dere appoco appoco íe di'verse positure di de-
vozione . Alie volte pregava ritto con íe brac-
cia stese in forma di croce; ma c ió , che face-
va piü communemente , era di piegere íl suo 
magro schelet^o dalla fronte fino a pledi * ed 

un 

8S4. ) , Antonio ( í» VU. Patr. L . 1. p. i70 . i 7 7 . ) CcS. 
ma ( ¡ » ^issemann. Biblioth, Or. Tvm. I . 439. 25 j . ) , 
Evagrio ( L . I . c. i } . 1 4 . ) , e TÜIcmont ( Mem. Ecel. T . 
X V . p. J47. J 9 i . 

. .(O I / á i i g u s t a circonferenza d i due c u b i t i , o d i tte 
piedi , ch ' Efagrio a t r r ibuíscc alia sommita del ¡a colon, 
n a , non combina con la ragione , co ' f a t t i , ne con h 
lególe d 'Archi tc t tura . i l p o p ó l o , che la vedeva d* bas. 
st>, poíeva fácilmente ingannatfi . 

C 5 



|S Istoría delia iscaienza. 
curioso spettatore, dopo d' aver contato 1 2 4 4 , 

•repetigioni di tal atto , desiste 'finalmente da 
tai numerazlone , che non a vea termine . Una 
piaga venutagli nella cósela ( 1 ) poté abbrevla-
re , ma non interrompere questa vita celeste 
ed i ! pazieute eremita spiró senza scendere dal
la sua colonna . Un Principe , che caprlcciosa-
mente condannasse a tali tormenti, sarebbe stl-
rnato un tiranno ; ma oltrepasserebbe i l poter 
d' un tiranno 1* imporre una langa e miserabir 
eslstenza alie ripugnanti vittime del la sua cru-
deltá . Questo volontario martirio doveva dis-
truggere appoco appoco la sensibilitá si dello 
spirito, che del corpo; ne si puó supporre, che 
i fanatici, che tormentario se medesimi , sian 
suscettibili d'alcona viva aííezi?"e per gil altr i 
uominl . Una crudele insensibile índole ha dis
tinto i Monaci d'ogni tempo, e d* ogni luego; 
la dura loro indiíFerenza , che rare volte viene 
animo!lita •dáiramicizia personale, é accesa <Iair 
odio religioso , ed i i loro zelo senza pietá ha 
esercicato vigorosamente i l sant' uffizio dell ' i n -
^uislzíone. 

i \ e c u i . 1 santl ^ o n a s t i c i c h eccitano solo i l dis-
prez-t o de 

Monaci 

d ) Non 4ebbo facer un motivo d' antico srandalo 
intojmo a l ! 'or ig ine di questa pisua . Pu. de t to , che '1 
dsavolo prendcndo la Corma d 'Angelo 1' invito a salire 
com" Ella ?sopra un carro di ínoco . I l santo alzo i l pie-
de con troppa frena , e Satana profirto d i quelP ástans* 
ffer gastigatc i n ía l modo la sua nanita 
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prezzo , e la comnassione cf un filosofo , erano 
rispettati , e quasi .adorati dal P r í n c i p e , e dal 
Popólo,. Délle truppe di péilegrini vennero suc-
cessivamente dalla Gailia , e dall' India per sa-
Jutare 'la divina coionna di Simeone : le tribu 
dé'S3racerii disputarono col le armi l'onore d el
la su a benedizione ; le Regine deU" Arabia , e 
della Persia confessavano con gratitudine la so-
prannatural sua v i r tü ; e P angélico Eremita fu 
cónsul tato da Teodosio i l giovine negli aífari 
piü importanti della Chiisa, e del lo Stato. Fu» 
roño tr asi átate l e sue reliquie dalla inontagna 
di Telenissa mediante una solenne processione 
del Patriarca., del Cíenerale delt'Oriente, di sel 
V e s c o v i d i ventano Con ti 3 o Tribuni , e di 
seimila soldati; ed Antiochia venero le ossa di 
lu i come 11 suo piü glorioso ornamento , e ia 
sua invincibil difesa. La fama degli Apostoli , 
e de' Martir i appoco appoco resto ecclissata da 
questi 'recentl e popolari Anacoreíi;; 11 mondo 
Csistiano cadeva prostrato a'loro sepolcri; ed I 
miracoli attribuiti alie loro reliquie sorpassava-
no almeno in numero e durata le spirituali 
iraprese del le loro vite . Ma P áurea leggenda 
41 queste ( 1 ) veniva abbellita dall' artificiosa 

ere-

t i ) l o non snprei come scegliere , o specií icare i m i 
racoli contenuti nelle Vita Patrum d i Rosvveyde , men-
tre i l numero di «ssi a v a n z í moho k mi l le pagine d i 
queila Toluminosa opera . Se ne pub trovare un elegante 
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credulitV de ' ío rb interessati fratelíi | eá una 
crédula etá era fácilmente persuasa, che i l mí
nimo capriccio d'un Monaco Egízio , o Siriaco 
fos.se stato sufiíciente ad interrompere V eterne 
leggi delT Universo . I favoriti del Cielo erano 
soliti d i curare le invetérate malattie col toc-
care le persone, con una parola, o per mezzo 
d* un messaggio in distanza , e di scacciare i 
demonj piü ostinati dalle anime , o da' corpi , 
che possedevano , Essi famígliarmente accosta-
vansi , o comandavano imperiosamente a' leoni 
t á a'serpenti del deserto; infondévano la vege-
tazione in un tronco secco •> facevano stare a 
galla i l ferro sulla superficie dell'acqua; passa-
vano i l Ni lo sul dorso d' un coccodrillo , e si 

ÍSone rinfrescavano in nn* ardente fcrnace . Queste 
di quel stravaganti novelle , che spargono la finzione 
te íBpo, senza 11 genio del la poesia , hanno seriamente 

occupato la ragione, la fede , e la morale de* 
Cristiani . La loro credulitá avvili , e vizia le 
facoka della mente ; corruppero essi V autoricé 
deir istoria ; e Ja superstizione appoco appoco 
estinse 1'árnica luce della filosofía, e della seien-
za, Ogni maniera di culto religioso, che si e-
ra pratkata da'Santi, ogni dottrina misteriosa 

ch% 

»aggio ne 'dialoghi d i Snípicio Scvejro, e neHa sua vita 
d i S. M a r t i n o . E i venera i Monací d ' Egi t to} ma gl* i n . 
sulta osscrvaíndo , ch'essi non risuscitaron inai m o r t i , nicn-
txe i l vescovo di Tours avcva rest i tuirá la vita « t i c 
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fh'essl cfedevano, era invigorita dalla sanzione 
del la rivelazlon divina , e tutte le v i r i l i v i r t i \ 
crano oppresse dal servile, e pusilíanime regno 
de' Monaci . Se é possibile misurare la distanza 
ffa gli scritti filosofici di Cicerone , e la sacra 
leggenda di Teodoreto , fra i l caractere di Cá
teme, e quello di Simeone, si potra determina
re la memorablle rivoluzione che si fece nel 
Romano Impero nel periodo di cinquecento 
anni ( 1 ) . 

E' notabile 11 progresso-del Cristianesimo " r í o n ¡ 
per due decisive , e glorióse vittorie , sopra i de" Bar-
Culti e iussurlosi cittadini deir[Impero Romano, bar i .4 
e sopra i guerrieri Barbari delía Scizia e della 
Germania , che rovesciaron 1' Impero , ed ab-
bracciaron la religione di Roma . I Goti fu ro
ño i primi fra questi sel vaggi proseliti j e la 
nazione fu debitrice della sua conversione ad 
un nazionale, o almeno ad un suddito degno 

Ci) Le spfritóse invtttíDe del N .^ i - »»» debbeno /-•*»-
t i ic and alegare le anime píe , sapendo da quaíe splrito 
frtvengtno . Se neglk Ord'tní mtnastiel , come in tutte h 
cose amane , •vi furo no i suoi diserdini , o/i furon» altresi 
multe vlrtit , e molti mlracell tonfermatl dal testimonio d' 
uomlnl santi ancor essl, detti e illumlnatl, e l l caraterl^ 
Vare ttitto di credulita , di suferst\\ione e d i fa \xja , ¿ u n 
velere rlnun^Urt non $oh alia frde, ma anche al buon 
sentó, Hol invidiamo malta la ser/iplltlt* ., e Se si vuole an~ 
cora la pusilla nimitd di tanti buoni Monaci, e punto í 
*rd¡ta, « mundana sapienm del N. *A. , che non ferde t e 
caslgne per corromperé yuclli, che guasti di cutre si ¡asciHf 
no tidurre da un* falsa, tUyutn^a , Nota del Traduttore . 
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$ esser posto fra gl* inventori delle arti u t l l i 
che hanno merítato la memoria , e la gratitu! 
díne del la posteritá . Molt i Romani provinciall 
erano stati condotti in ischiavicu dalle truppe 
Gotkhe, le quali saccheggiavano 1'Asia a! tem. 
po di Gallieno e fra questi molt i erano Cr l . 
stiani , ed alcuni appartenevano all ' ordine Ec
lesiást ico . Questi Missionarj involontar) sparsi 
come schia v i ne villaggi del la Dacia , si applL 
careno con buon esito a procurar la salvezza 
de'loro padrón!. I semi, ch'essi gettarono del. 
la dottrina Evangélica , appoco appoco si pro. 
oagarono; ed avanti la fine d'un secólo si com-
pi quell'opera pia, mediante i travag.I d 'ü l f i -
ía , i maggiori del quale da una píceo!a cltta 
della Cappadocia erano stati trasportati di la da! 
Danubio. 

^ f l i r t 
a p o s t ó l o Ulíila Vescovo ed ápostolo de" Cotí ( i } 
^e 'Goti .acquistó l'affetto, e la riverenza loro , median, 
A n . ^ o . te l'irreprensibil sua vi ta , e rinstancabile zelo, 

che ave va ; ed essl ricevettero con piena fidul 
cía le rególe della veri tá, e della v i r tü , ch* el 
predicava, ed eseguiva . Compi la difficile i m 
presa di tradurre la Scrittura nella nativa lor 
lingua, ch' era un dialecto dell' idioma G e m í a . 

n i . 

. í ' ) R'fperto ad Ulf i la , cd alia conversíone de* Go-
» i , vedasi Sozomcno L . VI. c. j ? . Socrste L . IV, c. 3} 
Teodorcto L . IV. e. 37. FÜostoigio L , I I . c. 5. Sem|>ra¡ 
che I'eres la d i Füos torg io g!¡ a bola somminis í ia ío 4e ' 
mezzi p i i i a t i i ad in formars i , \ 
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nlco, o Teutónico ^ ma prudentemente sopprer 
se i quattro l i b r i d e ' R e , che avrebbero pota-
to irritare i l ñero , e sanguinario spirito de° 
Barbar! I I rozzo ed iniperfetto linguagglo di 
so! dar i , € di pastor! cosi male adattato ad es, 
primere le idee spi ritual i , fu rnigliorato, e mo. 
dificato dal suo i n g e g n o e d Ulfila prima d i 
poter fare la sua tradu^ione , fu costretto a 
coraporre c m nuovo alfabeto di ventiquattro let, 
tere ^ quattro delie qualt furono da esso invén
tate per rappresentare de'suoni speciali , ch' e-
rano ignoti alia pronunzia Greca e Latina ( 1 ) . 
Ma presto f u disturbato i l prospero stato del la 
Chiesa 'Gótica dalla guerra , e dall' interna d i 
scordia 5 ed i capitani restaron divisi fra loro 
dalla Religione, ugualroente che dali'interesse. 
Fritlgerno ámico de' Román! divenne prosélito 
d 'Ulf i la ; mentre ai superbo animo di Atanarl-
co sdegno i l giogo de l í ' impero , e deli'Evange, 
l i o . La persecuzione, ch'egli suscitó, serví per 
provare la fede de' nuovi convertiti . Si traeva 
con solenne processione per le strade del cam-

( r ) "Si pubbl icó V anno i S á j . una «copia mut l ia ta de"3 
quattro Evangel j ; della Versionc Gotira , ed e stimata 51 
monumento p i i i anrico de!la lingua Teutón ica sebbeae 
VVestein tent í mediante alcune frivole eon^etture di to-
gliere ad Ul f i l a 1'onore d i tíiicll ' opera . Due delle quat-
t r o Lctrere aggiunce espriraono i nos t r í VV , c Th . Ved, 
Simón. Hlfi. Ctítlq. du nmv, Testam, Vol. I I . p., a ip . 
aa?. M ' 1 ! . Prolegomtn. f, 257. EdiP, Kjiiter, VVCtsteit? 
aroiog. Tom. I , p. 114. 
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po un carro, che porta va in alto l'informe im. 
magine forse di Thor , o di Woden j ed i r i . 
bell i , cnfe rlcusavanor d i . adorare ií Dio de* lo. 
ro padri , erano immediatamente abbruciati 
con le tende , e famiglie loro . I I carattere d' 
Ulfiía lo fece rispettare alia Corte Oriénta le , 
áove compafve due volte come ministro di pa! 
ce; perora esso-in favore degli angustiati Goti, 
che imploravano la protezion di Val ente , e sí 
appiico i l nome di Mosé a questa gurda 'spiri-
tuale , che condusse ií suo popólo per íe pro. 
fonde acque del Danubio alia térra di promis-
sioae ( i ) . I devoti pastor}, ch' erano attaccati 
alia sua persona, ed ubbidienti alia sita voce , 
si contentarono dij stabiürsi al pié delle mon-
tagne Mesie in un paese abbondánte di boschi, 
e di pasture , che aíimentava i Joro greggi ed 
armenti, e gíi poneva in istato di comprare i l 
grano , ed i l vino delle provincie piu fertili . 
Quest'innocenti Barbar! si moltiplicarono nell' 
oscurita della pace, e nella professione del C r l 
stianesimo ( 2 ) , 

I íoro 

Ci) Filostergi'o erróneamente pone qtiesto passaggi© 
so í ío íl regno di Costannno ; ma i a son moho inclinato 
a credere , che qnesto fosse anterioxe a quella "rand" 
cmig iaz íone , 

<*> Noi dobbiamo a GÍornandc ( deReb, Cet. c. t i í . 
?' ) una breve e vivacc pittura di qutsti Goti m i -
n o r i . , , Gttht minores, fopulus ¡mmtnsus cum SUQ Pont!, 
fies ipsoyut PrJmatt WulfiU „ . Le ultime parole , s e r ó n 
sonó u n a pma r ipe t iz iong, i n d i c a R O qualchc ginxisdizioo 
tempoialc, 
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I loro piii feroci fratelli, i formidablü V I -

sigoti, generalmente adottarono la religione de' j Van,' 
Romani, co'quali avevano continuamente occa- daü, i 
síon di trattare per motivo di guerra, di ami- Borgo-
cizla, o di conquista . Nella lunga , e vittorio- f ^ a L 
sa lor marcia dal Danubio all* Océano Atlanti- bráccia-
co essi convertirono i loro aíleatl ; educarono " V 1 . 
la nascente senerazione : e la devozione . che CrI.sna' 
regnava nel campo d Al anco , o alia corte di An. 4e«t 
Tolosa, poteva edificare, o disonorare i pa'az- ce. 
zi di Roma, e di Costantinopoli ( t ) . VersoÜ 
medesimo tempo fu abbracciato i l Cristianes!-. 
mo da quasi tu t t i i Barbari , che fondarono i 
regni loro salle rovine delT Impero Occidentale: 
ció fecero i Borgognoni nella Gallia, g l i Svevi 
nella Spagna, i Vandal! nell'Affrica, gli Ostro-
goti nella Pannonia, e le varié truppe di mer. 
cenar), che innalzarono Odoacre al trono d' I _ 
talia „ I Franchi , ed i Sassoni persevera vano 
tuttavia negli errori del Paganesimo j ma i 
Pranchi ottennero la monarchia delía Gallia per 
la loro sommissione al!' esempio di Clodoveo ; 
ed i conquistatori Sassoni della Britantiia faro-
no liberati dalla selvaggia loro superstizione per 
mezzo de' Missionarj di Roma. Questi barbad 
proseliti avevano un ardente ed utlle zelo per 

la 

O ) ^tt non. lt& Gstht, non ita Vand/íll j m*l!t llctt 
£)o£loribnt instituí i , melUrsi tamtn eti&m In has farte 

nutrí . Salvlan. ( ¿t Guiitrn, Dt i L . t i l , f, 2.+}, J 



h propagazione della feHe. I Re Merovlhgíd 
ed i loro successori , Garlo Magno , e gli 0 ¿ 
toni estesero con le loro ieggi /e vktorie' l ' im. 
pero della Croce. L'Inghiltérra produsse V Apo. 
stolo della Germania, ed appoco' appoco sí dif. 
fuse* la luce Evangélica dalle vicinanze del Re. 
no alie nazioni delí'Elba della Vistola > e del 

. . Báltico ( O 
M o t i v i , r x ^ . 
«ieHaios ^o '1 possono fácilmente determinarsi i dif. 
fede, ferenti ciotivi che influirono sulla ragione o 

suíle passioni de' Barbari convertiti .- Questi fu* 
roño spesse volte caprícciosi o accidental i , co
me un sogno, un augurio-, i l racconto d 'un mi . 
racofo; i'esempio dí qualche sacerdote, o eroe 
le grazie d'una donna fe-lele , e sopra' tutto ií 
buort successo d'una preghiera , o d' un voto s, 
che' i n un momento- di perico!o avessero- indi.' 
rizzato al Dio de' Cristiani ( 2 ̂  0 Gli antichí 
pregiudiz) dell' educazione ven i va no insensibil-
mente cancellati dall'abitudíne d'una frequente 
e famigliar píetá i precettí moralí del l 'é! 
vangelio erano invigoríti dalle stravagantl v i r t i 
de'Monacii. ed unâ  spiritual teología era sosten 

ñuta 

Ci>J I I Mosemio Ha; leggcrmérlte abísozasato ifípr'ogfcsj 
50 Crist ianesímo nc¡ Nord dal q u i n o secólo fino ai 
déc imo quarto. Qués to soggetto1 sommirtlstrerebbe de' 
matenah per unEcdesiast ica, cd anche filosófica s tor ía . 

(2) Socraíc ( L . VU. c. j o . ) ' atrribuisrc a ta l rauss-
la convcrsionc de' Borgognoni , la pieta Cristiana de'qua. 
n © celebrara da OÍOSÍO ( y j i , c, l 9 í ) 
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ñuta dalia forza visibile deile reiiquíe , e della 
pompa del cuíco religioso . Má poté alie volte 
Impiegarsi da Mlsslonarj , che s' occupavano i t l 
convertir gr infedel i , la maniera dt persuadere 
ingegnosa. e ragionevole , che un Vescovo Sas-
sone ( 1 )• suggeri ad un Santo p o p o l a r e ' . A m -
„ met t l „ dice 11 sagace Istruttore „ tuttoció , 
„ che loro piace d'asserire intorno alía favolo-
» sa, encárnale genealogía de' loro del e dee , 
„ che si sonó propagad 1' uno dall* altro ., Da 
„ questo principio deduci Timperfeta loro na-
3, tura , le umane infermitá , la certezza , ch9 
„ essi son natl ,, e la probabilita , che son per 
jy moriré. . I n qual tempo, con qualí mezzi, da 

qual principio furon prodotti i piú antlchi fra 
py g1' dei, o fra le dee.-? Continuano essi a pro-
„ pagarsi , o- hanno cessato i> Se hanno cessato r 
„ domanda a* tuoi avversarj la causa d i tale 
» strana murazione. Se tuttavia continuano 11 
„ numero degíi deí dovrá crescere al l ' infini to; 
„ e non ci porremo noi a rischio mediante r 
„. indiscreto cuito di qualche impotente diviní-
„ ta d' eccitare lo sdegno del geloso d i lei su-

35 Pe-

Vedasi un o r i g í n a l e , e curiosa' lettera scritta da 
Dámele pr imo Vescovo d i Winchester ( Beda HUt E c d . 
>AngUr. L . V. c.. J S , p. 2<8J. (dh. Smlth. ) e S. Bonífa-
c i p , che predicava i l Vangclo fra1 Sclvaggi dcH'Assia , 
\ í , TlÍ í ,n§la > Efistel' BonlUcil «7. n<lU M*x\m* BU 
Hmtbttm f a í r u m T»m, X I I I . f. s j . 
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„ periore ? I de! i e la térra s che ei son vlslbl 
„ ü , turto ü sistema dell"universo, che si puo 
„ concepire cotí' animo , é egli creato s o éter. 
„ no-' Se creato ^come 3 o do ve potevano gil 
„ del medesimi esistere prima dell a creazione í 
„ Se eterno, come potevano essi prender l ' im. 
„ pero d'un mondo indipendente, e preesísten. 
„ Insistí su questi argqmenti con sobrietá, 
„ e moderazlone j insinúa loro in opportune 
„ occasioni la varita, e la bellezza del!a rive-
„ lazione Cristiana, e procura di far vergogna. 
„ re gi'infedeli senza i r r i tar l i ... Questo meta-
fisico raglonamento forse troppo sottile per i 
Bar bar i della Germania veniva fortificaío dal 
peso piu grossolano dell 'autori tá, e del consen-
so popo!are. I I vantaggio della prosperita tem
pérale avea abbandonato 11 partito pagano , ed 
era passato a favorire i l Cristianesimo . I Ro-
mzm stessi, ía plú potente, ed üluminata na. 
zione del globo, avevano rlnunziato all ' antica 
loro superstizione ; e se la rovina del loro Im. 
pero sembrava , che accusasse 1" efficacia della 
nuova fede, se n'era g i l riparato I'onore dalla 
conversione de'vittoriosi Go t i . I valorosi, e for-
tunati Barbari, che soggiogarono' le provincie 
dell'Occidente, riceverono , e diedero successi. 
vamente i'istesso edificante esempio. Prima del 
secólo di Cario Magno le nazioni Cristiane d' 
Europa si potevano applaudire per V es elusivo 
possesso di el i mi temperad, di terreni fértil! , 
che produce vano grano, vino, ed ol io; mentre 
gl ' idolatri selvaggi, ed i loro miserabili id olí 

era» 1 
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«rano confinad aH'estremitá della térra , nelle 
escure, e gelate regioni del Nord ( r ) . 

I I Crisdanesimo, che apri a'Barban le por. Effer" 
.te del Cielo , introdusse un gran cangiamento ¿n*c°* 
«ella mora le, e política lor condizione. Rice ve- sionc . 
roño essi nelT istesso tempo i* uso deüe lettere 
cosí essenziale per una reügione} le dottrine 
di cui si contengono in un libro sacro j e men-
tre studiavano la divina veritá , i loro spiriti 
appoco appoco si estesero nelia distante veduta 
dell ' istoria , del!a natura , de;le arti , e delta 
societá. La traduzione della Scrittura nella na
tiva lor lingua, che aveva faciíitato la lor eon-
versione, d ove va eccitare nei loro Clero della 
curiositá di leggere i l testo origínale , dMnten-
dere la sacra liturgia della Chiesa, e d'esami-
nare negli scritti de'Padri la caten a della tra-
dizione Ecclesiastica. Questi vantaggi spirkuali 
si trovavano nelle lingue Greca , e Latina che 
contenevano gl'inestimabili monumenti deU'an-
tico sapere. Le immortali produzioni di V i r g i 
l i o , di Cicerone, e di L i v l o , che pote van gu-
starsi da'Barban Cristiani , manten ñero un tá
cito coramercio fra i l regno d' Augusto , ed i 
tempi di Clodoveo, e di Cario Magno . L ' e-
mulazione degli uomini fu incorraggita dalia r i . 

men-

imiiniii iiiiiin iiiini»«iiiiwwiiiiiBiiiiitiJUjiijLiiiiiiiu 

CO I-a spada di Cario Magno accrcbbe forza a l l ' a r -
gonjento : ma quando Daniele scrisse questa l e ñ e r a ( an. 
U S . ) , i Maomettani , che regnavano dall ' India fino aL 
Is Spagna, poteyano t i torcerlo contro i Cr i s t ian! , 

TOMO X I . B 



5o Jstoría delht decadenza 
membranza d* uno stato piu perfetto ; e s! ten,.* 
ne segretamente viva la fiamraa della scienza 
per riscal daré, ed i l lu minare 1* etá matura del 
mondo Occidentale. Nel piu corrotto stato del 
Crlstianesimo i Barbari pote va no apprender la 
giustizia dalla Legge , e la misericordia dall' E. 
vangelio : e se la cognizione del loro dovere 
non era sufficiente a guidare le azioni o a re. 
golar le passioni di essi , erano1 alie voíte rite-
nuti dalla coscienza ? e spesso- punid dal rlmor-
SO . Ma 1' autoritá diretta dalla religione era 
meno efficace della santa: commnnione,; che gli 
univa co' Cristlani lor confratelli in amicizia 
spirituale . La forza di tali sentimenti contri
buí aíl ' assicurare la lor fedeltá nel servizio, o 
nel l ' alleanza de' Romani , ad alieggerire gli or. 
rori della guerra', a moderar 1' insolenza della 
conquista , ed a conservare nella caduta dell' 
Impero un costante rispetto peí ilome , e per 
gl ' istituti di Roma ..- Nel terapo del" Paganesí-
mo' i Sacerdoti della Galíla,, e della Germania 
regnavano sul popólo,, e contrabbiianciavano la 
glurisdlzione de'Magisttatr; or gil zeianti pro. 
seliti trasferirono un' uguale , o maggior dose 
di devota obbedietíza ne'Ponteficídella fede Cri
stiana;. Si sostenne U sacro carattere de' Vesco^ 
vi- dalle temporal i loro sóstanze; essi ottennero 
un rlguardevole posto- nelle adunanze legislati
va composte di soídatis e di uomini l iber i , ed 
era loro interesse , non meno che1 dovere , 1* 
ammollire con pacificl consigli lo- spirito fiero 
de' Barbari. La cortispondenza continua del Cle
ro Latino y i frequenti pellegrinaggi a Romase 

m 
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in Gerusalemme, e Tautoríta crescente de' Pa» 
pí assodaron I"unione della Repubblica Cristian 
na; ed a grado a grado produssero queglí' uni-
formi costumi, e quella comnne Glurispruden-
za, che hanno distinto le indipendenti, ed an
che ostili nazioní d'Europa: dal resto deirumarf 
genere. 

. Ma fu impedito 5. e ritardato l'effetto di í16^300' 
tali cause dal disgrazíato accidente , che verso'^1^1 
im mortal veleno dalla coppa della salute. D i sia " t i 
qualunque sorta si fosssro gli antichi sentimen- "««».• 
t i d 'Ulfi la , si fbrmarono le sue relazíoni coll' 
Impero, e con la Chiesa nal tempo che regna-
va 1* Arrianismo . L ' Apostólo de'Goti sottoscris. 
se i l simbblo' di R i m i n i , professo liberamente 
e forse con sinceritá, che il Figlio. non era u ! 
gual^, o consustanziale ai Padre ( i ) ; comuni
có questi errori al Clero ed al Popólo; ed in 
fectó' i Barbari con una' eresia ( 2 ) , che i l 

Gran 

( r ) Le opíníoifj d i U l f i l a , e de'Goti tendevano al 
Semíarnan i smo ) po iché non vokvano essi d i r é , che i l 
Figlio fosse una crearura ; quantunquc comunicasscro con 
q u e l l i , che sostcrievano ta'i'cresia . 11 loro Apostólo rap-
presentó tutta la disputa come una questione di p i t c o l 
momento 3 c che si era eccitata dalle passioni del Cíe 
ro . Teodóre t . L . IV. e. 17. 

(2); Si c imputato r A r i i a n i s m o de'Goti a l l ' Impera" 
tor Va lente Itatjue justo De! judicU Ifú cum -v l v ü » l ¿ 
cenderunf , f j ; f rofter eum, etUm mortal, v i th errores ar 
surt í t . « r . Orosio L . V U , c. n . f. , 5 4 . Questa Crudd 
^entenza vien conftrmata dal T i l lemont (" Mbm gtcí , r . 
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Gran Teodosío condanno, ed estinse fra'Rom.aff 
tx i . L" í n d o l e , e l ' intelligenza de'naovl prose" 
l i t i non era capace di inetafislche sottigliezze > 
ma essi vigorosamente conservarono ció , che 
píamente avevano ricevuto , come puré , e ge-
tiuine rególe del Crístianesimo. I I vantaggio di 
predicare, e di spiegar la Scrittura in lingua 
Teutónica promosse le apostollche fatiche d' 
Ul f i l a , e de'suoi successori; ed essi ordinarono 
un competente numero di Vescovi, e di Preti 
per istruite le infiammate t r ibu . Gi l Gstrogoti, 
i Borgognoni, gli Svevi, ed i Vandali , che a-
vevano ascolcata 1' eloquenza del Clero Latino 
( i ) , preferí roño le iezioni piu intelligibili de' 
domestici loro predicatori; e fu adottato 1' Ar -
nanismo come la fede nazionale de' convertid 
guerrieri , che si stabilirono suile rovine del 1' 
Impero Occidentale. Questa irreconcilíabiíe dif-
ferenza di religjone fu una perpetua sorgente 
di gelosia , e d' odio ; e la tace?a di Bárbaro 
fu sempre piu amareggiata dal piu odioso epi, 
teto d' erético. Gli Eroi del Nord , che si era-

no 

VI. ¡>. Soq.. 6i o, ) , che frcddamente osserva. „ un scul 
homme entraina dsns l 'eofer wn nombre infir.í de Se 
ptenrrionaux & c . „ Salvian. ( de Gubernat. Dei L . V. p. 
ÍSO. i 5 i . ) corupatisce, e sensa i l loro involcmat io ex. 
r o n . ' 

( i ) Orosio ásserisce nel l ' anno 416. ( L . - F / / . e. 21. 
p. 580.) che le Chicse di Cristo { cioe de' Ca t to l id ) 
c ían picne d i U n n i , di Svevi , di Vanda l i , d i BoxgQr 
gti&m. 
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no índotti con quálché ripiígnanza a crederé s: 
che tut t i i loro maggíori fossero alT inferno 
( 1 ) , restaron sorpresi, ed inaspriti áí sentiré f 
che 1 oro medesimi non a ve van fatto , che mu
ta re la maniera del!'eterna lor dannazione. I n -
vece del dolce appiauso, che i P'rincipi Crlstia» 
ni sogliono attendere da' loro fedeli Prelati , I 
Vescovr ortodossi , ed fi loro Clero erano itt 
opposÍEione con le corti Arriane; e rindiscretó 
lor opposiáione spesso di ven i va rea , e pote va 
talvoíta esser perico!osa ( 2 ) . I I pulpi to , quel 
sicuro e sacro istrumentó di sedizlone ¡ risuo--
iiava de'rioml di Faraone, é d'Oíofefñe ( 3 ) ; 
la mal contentezza pubblica era infiammata 
dalla speranza, o dalla promessa d' una glorio
sa liberazione; ed i sediziosi Santi eran tentati 
a promuovere i l compimento del le proprie lor 
predizioni. Nonostanti queste provocazioni i Cafe 
tolicl del!a Calila i della Spagna i e deü' Italia 

go-

(s) Rotbodo Re de" Frisoflí fu tanto sca'ñdál ízzaco da 
tal temeraria dichiarazione d ' t i n Missionario , che torno 
fndietro dopo esser en trato ne! suo fon te bat tes ímale . 
Ved, Fleury Élst. Eecl. Tem. I X . | . 167. 

. Í « jettere di Sidonio Vescovo d i Clermont sot=. 
t0 ' ,^'?'»0.tI* ' e d ' A vi tó Vescovo di Viensa sotto i Bor. 
gogrioni ^diuiostrano alie vól té ib osen t i acéeriti ]e d í s -
posizioni generali dc 'Cat tol ic i . L* istoria d i Ciodovco 
c & Tcodoriro somministrera de5 Util part icolari m 
questo proposito . 

(?) Gensefifo éonfesso tal somiglíanza medíante la 
Reventa, con cu i pun í quelle indiscietc alíusfDnt, Fí^sW 
Vittnf, l , 7, f, JO. 



•54 Istorta delta deatáenza 
goderono sotto i i regno degli Arianí I ' eserdzlo 
libero e pacifico della :lor religione . I superbl 
loro Signori rispettaron lo zelo d'un numerosíj 
popólo risotuto di moriré a pié de'proprj alta-
r i ? e fu ammlrato , ed imitato da' Barbari stes-
si .i'esempio della devota loro costanza. I con-
íquistatori per altro evitarono la vergognosa tác
ela o confessíone di timore con attribuire la 
lor tolleranza a'géneros! motivi di ragionevolez-
za, e d' .umanita j e mentre affettavano i l l in-
guaggio del Cristianesimo, ne acqulstarono senf-
avvedersene 11 vero spirito. 

A í t i a n a La pace della Chiesa fu tal volt a interrotta, 
persecu- j Cattolici ieraao indiscreti , ed i Barbari I m 
de" van. Paz'ieilti > e g1'1 a"! parziali di severitá, o d ' i n -
d a l i . giustizia , che venivano celebrati dal Clero A-

riano, fu roño esagerati dagli scríttori ortodossi. 
Puó darsi i'.accusa di persecutore ad Enrico 
ce'Visigoti, che sospese i'eserdzio delle funzio-
n i ecclesiastiche, o almeno Episcopal!, e puní i 
Veseovi popolari delT Aquitania con la carcere, 
coll' esilio, e con la confiscazione ( i ) . Ma da' 
solí Vandal! s' intraprese la crudele , ed assur
da opera di sottometter le mentí d' un infero 

po- í 

( i ) Ta l i sonó le querele conternporanee á\ sidonio 
Vcscovo di Clermont < L . V i l . c. 6, p. 182. ec. edlt.Slr. 
f»ond, ) Gregorio di Tours , che cita questa l e ñ e r a ( L , 
I I ' c. 25. J» Tom. 2, p, 174,) , ne trae un5 asserzioBe , 
che non si puó verificare, cioe che di nove sedi vacanti 
i c i r Aquitania , alcune eran yaeate per causa di Martín 
spiscopali . 
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popólo . Genserico medesimo ¡nella sua prima 
gioventü avea abbaiidonato -ta comunione orto- Gef!$e" 
dossa ; e l " apostata non pótela né concederé c°i9 ^ 
tié spgrare un sincero perdono . .Era egli esacer-
^ato jiel vedere, che gii AfFricani, i quaü eran 
fuggiti dalle sae armi nel campo, tuttavia pre. 
tendevano d'opporsi alia sua voloma ne'Sinodrs 
e aelle Chlese; ed i l feroce suo animo era i n . 
capace di t i more, o di compassione. I Cattoli-
ci suoi sudditi furon oppressi da intolleranti 
leggi , da pene arbitrarie . I I linguaggio di 
Genserico era furioso, e formidabile;; Ja cogni-
zione de'suGi ;disegni cpoteva giiistlficare la plu 
svantagiosa interpretazione delíe sae azioni ; e 
furono .rimproyerate agli Arriani Je frequend e-
secuzioni , che macchiarono i l palazzo , •eglista-
t i del tiranno . Le armi , e i ' ambizione pero 
erano le passioni dominanti del Monarca del 
mare. Ma Unnerico ignobil suo fíglio, che par. u n n e r j » 
ve , ché ereditasse| sólo i suoi v i z j , .tormentó i co. A». 
Cattólici coir istesso instancabil furore , ¡che fu 477* 
fatále al suo fratello, a'suoi nipoti, agli amici, 
e favoriti di suo padre, e fino al Patriarca Ar-
riano , ¿che fa crudelmente bruciato vivo nel 
mezzo di Cartagine. La guerra religiosa fu pre-
ceduta, € preparata da una insidiosa tregua j la 
persecuzione divenne i l piij serio , ed impor
tante affare nella corte Vándala, e la disgusto
sa malattia, «che acceleró la morte d' Unnerico, 
vendico le ingiurie, senza contribuiré alia iibe-
razione della Chiesa . I I trono dell' AfFrica fu 
successivamente occupato da'due nipoti^ d* Ü11-
íierico, da Gundamondo, che regnó circa dodi-

D 4 el 
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ci annl, e da Trasimoado, che governo íá na-
y zlone ptú di ventisette anni . La loro arnmini-

. strazione fu ostile , ed oppressiva peí partito 
mondo' ortodosso e S'embra che Gundamondo errtulasse, 
A¡I. .}.»4. o anche oltrepassasse la crudelta del suo zio j 

e se finalmente l'addolci, se richiamó i Vesco-
v i , e restituí Ja liberta del culto Atatiasiano , 
un'immatura morte impedí i ' vantaggi della sua 
tarda clemensa. Trasimondo suo fratello fu i l 

Trí-st- piu grande , ed i l piu culto de' Re Vandali , 
A n ^ p í <lua '̂ ei sorpassó in bel ta , prndenza , e gran-

dezza d'animo. Ma l'intolierante suozelo, e la 
sua ingannevol clemenza degrado questo ma
gnánimo carattere. In vece di minaccie , e di 
torture, adopero i l gentile , ma eiScace potere 
della seduzione. Le ricchezze, le dignitá, ed i l 
real favore erano i grandiosi premj deií'apost 
sia; i Cattolici. che avevatl trasgredito le leg-
g i , potevarí procacdarsi rl perdono cort rinun-
ziare alia loro redej e quando Trasimondo me. 
ditava qualche rigoroso disegno , pazientemente 
aspettava, che I'indiscretezza de'suoi avversarj 
gli somministrasse una speciosa opportunitá. 1M 
blgottismo fu 1' ultimo suo sentimento nell'ora 
della morte: e costrinse i l suo successore a giu-
rare solennemente, che non avrebbe mal toüe-

- ' . rato i settarj d' Atanasio . iMa i l suo successore 
l i d e r k o Hderico gentil figüo del selvaggio Urínerico 
an. 52 j . preferí i doveri dell-'uraanita , e della giustizia 

alia vana obbligazione d' un empio gitiramentoj 
ed il suo innalzaraento al trono fu gloriosamen. 
te segnalato dalla restaurazion della pace, e del. 
la liberta u ni versal e.- 11 trono di quel virtuoso^ 

quan-* 

/ 
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qaantunque debol Monarca fu usurpato dal suo Gelime-
cugino Gelimero , zelante Arriano : ma i l re- r0j An't 
gno Vándalo, prima ch'ei potesse godere, o a- 530. 
busare della sua potenza, fu rovesciato dalle ar-
mi di Belisario ; ed i l parcito ortodosso v endi-
có le ingiurie, che avea sofferte ( 1 ) . 

Le appassionate declamazioni de'Cattolict, ^ . s ^ i . 
che sonó i soli istorici, che abbiamo di qaesta ~enera|, 
persecuzlone i non possono somministrare alcu- ¿el la 
na serie distinta di cause, e di eventi , né al-Pe.rsecu.-

, , . . ' _ . ' , . zjone m 
cuna imparzial cognizione di caratten, o di con. AffriCa, 
slgli j ma le piu notabili circostanze, che meri-
tan fede o notizia , possono riferirsi a' seguenti 
capi : 1° Nella legge origínale 3 che tuttavia sus-
sisee ( 2 ) , Tünnerico espressamente dichiara , e 
tal dlchiarazione sambra corretta , ch' egli avea 

(1) I monnmerm o i í g í n a ü deíla persecuzióne de'Vatl* 
dali si son conservati ne'cinque l i b r i de ! ! ' i s to r i á di V; r . 
toie Vítense ( de perseeutione Vandálica ) , Vescovo , che 
fu esiliato da Uoneiico j taclla t i ta di S. Ful-geníio , che 
si distinse nella persecazione di Trasimondo i in Siiíiotb. 
m-ax. Fatr. Tom, I X . p. 4. IÍ».,) > e nel primo l ibro d«i* 
la guerra Vandálica d e l l ' imparzial Procopio ( £ . 7 . 8, ^ 
196. 197. ¡198. 199. ) J l Ruinart , u l t imo editore dt 
Vittore , ha ü íus t ra to ruttn queseo soggetto con un co
pioso , e dotto apparato d i noce, e di «upplenaenti ( Pa-
rlgi 1S54.. ) . 

(z) v ic lc r . IV. 2. f. 65. Unne r í co nega i ! norae d i 
Cattolici agli Omusl. Descrive come, veri Dlv in» Ma* 
jestatis cultores, ,quélli del s«o partito , che protessavan 
la fede confsrmata , da p.i& d i milíe V-scuvi ne 'C0nc i l | 
di R i m i n i , 6 d i schucia < 



i f h ter ía .dei/pt de-cadems 
fedelmente tv&smtio. i regolamenti , a le tpeai 
deglí editti IniíperiaU contro \p congregazioni t . 
fetiche , e contro W Clero , ed i l popólo , cha 
si scostava dalla religión dominante . Se si fos. 
sero intesi i diritci d e l l a cosdenza 3 i Cattolici 
o ydovevan condannare la passata loro condotta, 
o acquietarsi agli attuali loro patimenti . Ma 
essi continua vano sempre a ricusare queirinduL 
genza, che richiedevano i n lor favore. Nel ten^ 
•po ch'essi tremavano s o t t o la sferza della per. 
•secLizione, commendarono la lodevok severita 
<ii Unnerico medeslmo , che fece fcruGiare .o, 
b a n d i u n gran numero di Mankhei ( i ) • e V i . 
gettarono con o r r o r e I ' ignominiosa proposizio-
ne > -che i díscepoli d* Arrio , e d* Atanasio go-
dessero .una reciproca ed u g u a l tolleranza ne* 
territorj de' Román i 3 e de'Vandali ( 2 ) . II.0LS 
uso d'una coníerenza , che i .Cattolici avevano 
•tante yoite praticato per insultare, e puniré gU 
ostinati loro antagonisti, si ritorse contro di lo. 
ro stessi (3 ) . Per ordine cTUnnerico s' aduna-

(1) Vif tor . / / . 1. f. ar, 2a, LaulablUor . . . . ^ í . 
dehutur. N c ' M a n o s G r i t t i , ne 'qua l i si o m m e q u e s t a p a -
iola , i l passo non e ¡n te l l ig ib i le . Ved. Ruinan mt p 
* H ' . \ • • 

O ) Viclor. ir . 2. p. 22. 11 c l e r o di Cartagine 
chiamava qucste condizioni perlc,d>s* ; ed infatt í sembla, 
«he fossero poste come una rete per prendere i Vcscovi 
Cattohci , ' 

<}) Ved. l a narrazíone di questa conferenza , ed Ü 
^rattamcnto de' yescovi presso v i t to re I I . i j . j g , j , . 35í 
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fono ín Cartagine quattrocento sessanta sei Ve-
scoví oríodossi^ ma quando furono ammessi ;neU 
la sala deirudienza, ebbero Ja mortificazion á i 
vedere rArr iano Cirila Innalzato .alia sede Pa-
triarcale . J disputanti si separarono dopo I vL 
cendevoli e soliti rim pro veri di strepito e á i 
siienzio , di dillzioñe a e di precipitazione 9 
di mili tar forza e di clamor popolare U n 
Martire ed un Confessore ¡furoño scelti frai 
Vescovi Cattolici a ventotto si salvarono con 
la fuga , ed ottantotto r o l l ' uniformarsi; qua-
rantasei furono mandati i t i Corsica a tagliare 
i t légame pei vascelli reali % & trecento 4uc 
furono rilegati i n .diverse partí delF Aífrica , 
esposti agí' insulti de' loro í iemici , ,e rigorosa-
mente spogíiati d' ogni temporale , e spirltual 
sollievo del la vita ( 1 ) . I travagli di dieci an-

m d'esilio dovettero diminuiré i i loro numero; 
« se avessero osservata ía legge di Trasimondo, 
che proibiva loro qualunque consacrazione Epi-
scopaíe, la Chiesa ortodossa d' Affrica avrebbe 
dovuto finiré con la vita degíi attuali suoi menru 

42., .c t u t to íl quarto l ibro f . « j . 171. I I terzo l ibro 
p• 4a« Si> contiene la l o ro apología , o confcssione d i 
fcde . 

(1) vedasi la lista de' Vescovi Affricani presso V i r -
tore p. z iy . izo, can. le note del Rulnart f. al 5, 397. 
Spesso v i si t rova i l no me scismatico d i Donato, e scm. 
bra, che avessero adottato < come i nostri fanatici d e l i ' 
ultimo secólo) le pie denominazioni di Deodatus , Deo¥ 

$ W m s , £ u i d vult Dtu¡ , babet Deum &c. 
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fcri. Essí pero non obbedirono; e la loro dísub. 
bidienza f u puní ta coii «n secondo esilio di du. 
gento venti Vescovi nélla Sardegna, dove lan. 
guirono quindki anni fino al l ' avvenim'ento al 
trono del grazioso l i d etico ( i ) . Furono giudi-
diosamente scelte quelle due isoie dalla malizia 
degli Arriant loro tiTanni. Séneca per propria 
esperienza ha deplorato ed esagerato i l misera, 
bile stato della Corsica ( 2 ) , e i ' abbondanza 
delia Sardegna veniva contrabbilanciata dalíá 
cattlva^ qualitá dell'aria ( 5 ) . 111.° Lo zelo di 
Genserico, e de5 suoi successori per la conver. 
sione de' Cattolici gli dove rendere sempre piú' 
gelosi a mantenere la purita della fede Vanda. 

• " ' • i . i 

ir') Fulgent, Vít, c, 1 6 . as.^Trasimondo affettava la lode 
ái njodcraziorte s e di domina ,• e Fulgcnzio jn ,d i r ízz | 
i té l i b t i d i cotitrpversja all* A^ ian»Ti ráh 'Ho . , ch 'eichia-
TaiflUsime Se* . Blhlhlot. max. Fatr. Tqm. I X . p. 2 í . Ncí . 
la vita di Fulgenzio si fa menzione di solí sessanta VcJ 
scovl « u ! i j si accrcscono fino a cento venti da vit tore 
Tunnuncnse , e da Isidoro ma si specifica i l numero di 
4ugeato venti ñeU'HlsíorU Miseelíd , éd in aria bieve 
Crónica autentica di que'tempi . Ved. Ruinatt f, 57», 
571. * 

( ¿ ) Vedsftsi glVinsipidi , c Sassi epigraroifti delloStoi. 
co > i l qnalc non scppc soíFrir 1'csílio con maggior for, 
tczza, che Ovidio . La Corsica poteva non produrre del 
grano, de! v i n o , ó d e l l ' o l i o j ma non poteva matarare 
ái crbaggi , d 'acqua, e di fuoco . 

/ J ) S¡ »b gráv l ta t tm cali Interissent , vile damnitm , 
Tar i r . ^ínnu-l. I L 8$. Faccndone 1* appücaz ione Trasf. 
mondo svrebbe adottato la letrura di aksn i critic? 5 mi-
le damnum , , I 
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ika . Prima che le Chiese fossero totalmente 
chiuse, era un delítto i i córnparire in abito d i 
Bárbaro; e quelli , che ardivano di trasgrediré 
Ü reale comando, venivano duramente strasci-

u nati pe'lungíii loro capelli ( i ) . G!i Üífizlali 
ia del Palazzo, che ricusavano d i professare late* 
ia ligione del loro Principe , erano . ignominiosa^ 
a. mente spogliati de'loro impíeghi edonorj, ban-
^ diti nella Sardegna, e neüa Sicilia , o condan-
fa nati a'íayori servil i degli schiavi, e de' contadi-
iJ ni nelle campagne d ' ü t í c a . Ne'distretti partí-, 
r . colarmente assegnati a'Vandali, era piü rigoro-
. | sámente proibito resercizio del cuito Cattolico, 
aV ed erano srabilite severe pene contro ta cbíp& 

si del Missionario , che del prosélito . Con tali 
mezzi si conservó ía fede de' Barbar! , e se ne 

* i accese io zelo; essi eseguivano con devoto fu-
rore i'uffizio di spie, di accusatori, o di esecu-

^ ton : e quando la loro cavalieria trovavasi m 
¿| campagna 3 i l divertí mentó favorito del la mar-
a- cía era quello di profanare le Chiese , e d' in-
' i ' .su!tare i l Clero del partíto contrario ( 2 ) a 

IV.0 I cjttadini, ch'éranQ síaíi educati neí lus-

( 1 ) Vc-dansi qucsti prcludj d'una general persecuzio-
r-e appresso Vittore / / . j . +. 7. ed i d u e e d i t t i d" Unnc-
l íco L . I L p. j s . L . IV. p. 

(2) Ved. Procop. da Bell. Vandal. L . I . c. 7, f, 197. 
Un Principe Moro cercava d i rendersi propiz*o i i 

p i ó de'Cristian! rocdiatite la-sua dü igenza a cancrellaít 
! segni del sacrilegio YfadaÜco, 
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so d'una Provincia Romana si abbandonaranocon i 
isquisita crudeltá a' Morí del deserto . Una ve. t 
ílerabile serie di Vescovi, di Pre t i , e di Día. s 
coni con una fedeie truppa di quatmr mira « 1. 
'tioYanta ser persone , delle quaíi non si sa be. 1< 
ne ía colpa, fu roño traite per ordine d' Unne. n 
rico dalle native lor case . Nelia notte venivan c 
chiusi, come una mandra di' pecore, ira le pro. ü 
prie loro sporcizie: di giorno dovevan proseguí. I 
re i l loro cammino1 suü' ardente sabbia , e se e 
mancavano per i l caído e la fatica y venivano a' 
stimolati o strascinati' a forza , finatantoché non d 
fossero spirati nelle maní de'loro tormentatori íc 
( í ) . Quest ' infeücí esuü giunti alie capanne " 
deWlori potevano eccitare la compassione d'ufl P 
Popólo, la naturale umanita del quaíe non' era e 
né migliorata dalia' ragione, ne corrctta dal fa- el 
iiatismo:- ma se riusciva loro di seampare i pe.' ĉ  
r i co l i , erano condannati a partecipare deíle an. £a 
gustie d'una vita selvaggia. V.0 Conviene, che f i 
gli autor! della persecuzione preventivamenteri. ^ 
ííettano , se son' determinatl a sostenerla fino 
all ' ultimo estremo . Essi eccitano ía fiamma , 
che vorrebbero estinguere; e ben presto diven! * 
ta- una necesská i l puniré Ja contumacia , u-
gualmente che i l delitío del trasgressore.' La 

muí- I 

Ci) Ved. qtiesta storía presso v í t t o r c J I . t. T2, p, ^ 
3 0 . J4. Vittorc descrive le angustie d i que' Confcssoii ^ 
corue testimone d i veduta , 
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i inulta, ch'egll non p u ó , o: non vuol pagare, i* ' 
2. espone alia1 severitá del!a' Legge; ed i l suo di-
i. sprezzo del le pene minori suggerísce 1' uso , e 
^ la convenienáa delle capltalh Atrravérso- i l ve-
j¿ lo della fínzione ,- e delta declama done poissia-
3. mo chiaramente ravvisare, che i Cattolici spe-

cialmente soíto i l regno d* Unnerico sofíriro^o, 
y. i l piu ignominioso, e crudeí trattamento ( i ) . 
i. De'rispettabili Cittadmi,. delle nobili Macrbne, 
se e delle sacre Vergini eirano- spogliate ntade 3, ed 
10 álzate in aria con un peso1 attaccato a'loro pie-
m d i . I n tai penosa situazione veríiváno- lacerati i 
d lor corpi con verghe , o bruciati nelle piá' te-
ié «ere parti con ferri ^níuocatu GIi Arríani am-
t% pucavano loro gli orecchj, i l naso, la 1 inga a 
¡•j e la mano- destra;; e quantunque non possa pre. 
a, císamente deterrainarsene i i numero 5 é certo , 
&i che molte persone, fra le quali si posson con-
{: tare un Vescovo ( 2 ) , ed un Proconsole ( 3 ) r 
« ricevettero la corona del martirio i Si é actri-
4 Baito ristesso¡ onore alia memoria' del Conté 
10 ' Se-

C J ) Vedasi i l quinto l ibro di Vittore . Le suc appas. 
sionate querelle son confermare dalla sobria testimonian. 
2a d i Procopio, e dalla pubblica dichiaraiione dc i r I m . 
perator Giusíiniano ( Cod. Llh. I , t í t . 27. 

f#> V í d o r . I L 18. p. 71. 
( } } V i d . . F, 4. p. 74. 75. EÍ chiamavasí V,íftonV 

8 ° , ed era uff xicco Cittadino dyM'inmeto y che ^odcvs 
^ confidenza del Re , per i l favo re del quale ave^a or. 
A f f ' ^ 11 p0St0 ' 0 almcno U ciI15Jo. d i Procons»lc dell ' 
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Sebastiano, che professava ia fede N i cena con 
intrépida co.stanza; e Genserico poteva detestar 
com'erético qael bravo ed ambizioso prófugo t 
ch'esso temeva come r i vale ( i ) . Vi.0 I miní. 
stri Arrian i adopravano una nuova maniera di 
convert i ré , che poteva soggiogare i deboli , e 
porre iti agitazione i t imid i . Usavano per vio. 
lenra, o per frode i r i t i del Battesimo sopra i 
Cattoüci , e ne pimivano V apostasia , quaiora 
ouesti rigettavano queli'odiosa, e profana cere. 
monia, che scandalosamente violava la liberta 
deila volonta, e T imita del sacramento ( 2 ), 
Le contraríe sette avevano giá convenuto dells 
valí di ta del Battesimo Puna dell' altra ; e Tin. 
novazione con-tanto ardore sosten uta da'Vanda 
Ji non puo attribuirsi, che a l l ' esempio , ed al 
consiglio de' Donatisti. VIL0 11 Clero Arriara 
sorpassava nella religiosa crudeítá i l Re de 
Vandal!; ma era incapace di coltivar la vign¡ 
spirituale, 'che bramava di possedere . Potev: 
un Patriarca ( 3 ) collocarsi sulla sede di Car 

.*w • " ta- I 

(1) Vi f to r . J . í . p. 8. 9. Dopo aver narrato l a fei 
«ia reststenza , e la destra risposta del Conté Sebastiano, 
soggiunge : Quare alie gineris argumento postea bellicosm 
Vlrum eceldlt . 

<t) Vi£t. V. 12. 13. Tillcmont Mtvt. EtcL Tom. M 
f ' 6a»' . . i 

(•]) l í t i to lo p ropr ío del Vescovo d i Cartagine en 
quello di Frímette t ma dalle sctte , e dalle nazioni sí di' 
va i l norae di Patriarca al loro principal Ministro Ef' 
clesiastico . Ved. Totnmasin. Diseifl, de V Fglif. Tom. 
p. 1S5. ISS. 
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i tagíne; potevano de' Vescovi usurpare neile Cit-
11 ta principali i posti de' loro avversarj ; ma la 

scarsitá del loro numero, e Tignoranza, in cu i 
I erano della llngua Latina (-5 ) , réndeva i Bar-
1 bari inabili per rFxclesiasdco ministero d' una 
I gran Chiesa: e gli AfFricánl dopo aver perduto 
D. i loro pastori ortodossl restaron privi del pub-

i bíico esercizio del Cristianesimo. VII I .0 G l ' í m -
n peratori erano i naturali protettori della dottri-
@J na Omousiana: ed i l Popólo fedele dell' AfFrica 
t i e come Romano 3 e come Cattolico preferiva 
y la legittima loro sovranitá aíl'usurpazlone degli 
ls eretici Barbad. I n un intervallo di pace , e d* 

amicizia Unnerico restituí la Cattedrale di Car. 
tagine ad intercessione di Zenone, che regnava 
in Oriente, e di Placidia figlia e vedo va d'Im-
peratori , e sorel la del la Regina de' Vandal i 
( 2 ) . Ma questo decente riguardo fu di breve 
durata j ed 11 superbo T i ramio mostró i l dis-
prezzo, che aveva per la rellgione dell' Impero, 
facendo a bella posta disporre le sanguinosa 
imrnagini della persecuzione in tutte le strade 
principali, per le guali doveva passare 11 Ro-

ma-

(1) I l Patriarca c i v i l a stesso díchiaro , c h ' e i non i n -
tendeva i l Latino ( v i f to r . / / . p. 42. ) nefdo latine ; e 
poteva tollerabilnientc conversare, senza esser pe tó capa» 
ce di predicare o disputare in qttclla lingua . í l Vándalo 
suo clero era viepii i ignorante > e poco potca contarsi 
¡sugli Affricani , che si erano un l íb ima t i al raedesimo . 

(2) Viftor. / I . i . 2. p, 22. 
TOMO X I , E 

ü 
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mano Ambasdatore nel portarsi af pa la22o( í ) 
Si richiese da" Vescovi , ch* erano aduaati in 
Cartagine , un ginramentó , ch* essi avrebbero 
sostenuto la successione d'Ilderico suo figlio, e 
che avrebbero rinunziato a qualuiíque stfaniera 
0 trasmarina corrispondenza. I p¡i\ sagaci mem, 
bri ( 2 ) dell* Assemblea ricusarono d5 obbíigarsí 
a queseo vincolo, che sembrava compaíibile co' 
loro morali e religiosi doveri . La loro negatt 
va debolmente colorita da! pretexto, che ad un 
Cristiano non era permesso H giurare , dovea 

frode Provocare 1 sospett! d'un geIoso tiranno. 
d«'qaí. I Cattolici oppressi dalla forza reaie e m% 
salid , litare eran molto superiori a'loro avversarj irt 

numero, ed in sapere. Con le stesse armi , che 
1 Padri Crecí ( 3 ) e Latini avevan giá- prepá
rate per la controversia ATriana, essi piú volts 

jpBBBaBSI»»;-

(1) VÍí l . V, y. p. 72. Ei chisma in íesr ímone 1 'A-mi 
feasciatore medesimo, che aveva per nome U r a n i o . 

(z) KAstutUres , V i f t . IV. f. jo . Egli chiaramentf 
atferma , che la lor citazione del Vangelo non ¡urabith In 
rsío non tendeva , che ad cluderc J* obbiigazione d' un 
giuramento inconveniente . I " quarantasei Vescovi , ché 
ricusarono, furono esiliati in Corsica i ed itrecento due, 
ehe giurarono , fmono d k t r i b u i t i per leprovidcie d e l l ' A f -
f r i c a . 0 ' ' 

f j ) Fulgenaió Vescovo di Küspa nellas Provincia Bu 
lacena era d' ana famiglia Senatoria, ed aveya avuto un» 
íiobil educa-cione. Egli sapeva turto Omero e Menandro 
prima che incomiriciasse a studiarc r l La t ino , sua lingua 
nativa ( Fulgent. c, 1. ) M o l t i Vescovi Affricani i t ó 
rendevano i¡ Grec© , ed Mano s ta í i tradottj in Latino 
u io l t i Greci Tco iog i , 
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r i á u s s e r o al silenzio , e superarono i ferocl ed 
ignorantí saccessori d 'Uif i la . . Lacoscienza áeUá, 
propria l o r o superloritá avrebbe d o T u t o porli a l 
d i sopra degli artiíTzj, e delle passioni del guer-
feggíamento religioso. Puré invece.d'assurnere 
tal orforevole orgoglio , i teologí Ú n o d m 
ron tentati dalla, sicurezza deirimpunjta a t a r e 
deile fínziohi , clie convien notare con glí epi-
teti d i frodi, e di falsitá . Éssi attribbirono íe 
loro, opere polemlche a' nomi piu venerabili 
deir antíc&ita; Cristiana} fu ron o femerarlamente 
mascheraci da Vig iüo , e da'suoi discepolí ( í ) 
í cafatteri d 'Átanasío, e d'Ágostino ; ed il fa-
moso Credo, ch.' eÉpone si chíarameníe i mister/ 
delía Trini ta , e del] ' íncarnazione , si deduce 
con molta ptobabilita da questa scuoía Affrica-
áa ( i ) ; Fmo; le stesse Scritture furotto" profa-

fia* 

( Ó Si confrontino Jé due prefazioni as d ía loohi d í 
V í g i i i o dj Tapso 119. edh. Ch!fi. ) . Ei^potcvz 
diver t i ré í suoi eruditi l e t to r i con un'innocante finzio-
nés ' ma i l soggmo era rroppo grave, e g i l Áffricani 
troppp ígnorant i . 

(2) H P. Quesnel mosse qucst' opi nione, che si e 
licevuta favorcvoimente . Ma le seguenti tre ver i ta per 
quánto pbásano parer sorprendcnt í , ionq presentemente 
accordate da ; ta t t i ( Gerard. \os%. Tóm, VÍ, f, s i6 . 
Ti l l cmonr .Mera. Éccí. Tom. VIÍI. p. 667. 671. ) r. s. 
Atanasio- né'h é 3'aurore del Credo, che s í freq.u en te
niente si légge nelle nostre Chiesej 2. non scmbra , ck' 
ésistesse per lo spazio d 'un secólo dopo la sna m o r t é í 
f» & cstoposto originalmente in lingua hzúnz , c per 

coa'-
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nate dalle temerarie e sacrileghe loro raani. l t 
memorabile Testo, che asserisce Tunitá de'Tyg, 
xhe fanno testimonianza i a Cielo ( i ) , é con. 
dannato dall' universal silenzio de' Padri Orto, 
dossi , del le antiche versioni , e de' ManoscriUi 
autentici ( 2 ) . Fu esso a!legato per la prima 
volta da'Vescovi Cattolici, che Unnerico invito 
alia coníerenza di Cartagine ( 3 ) . Un'allegori-

conscgacnza nelle provi.nc.ie Occidental} . Gennádío Pj, I 
triarca d i Gostant inopoü fu tanto sorpreso da talesrraor, 
diñaría composizionc , che disse francamente , che qucll j 
C í a opera d ' U H ubbi iaco . Tetav. Dogm. Theolog. T o m j j , 

L . VIL c. 8. 687. 
(1 ) / . Joan. V. 7. Ved. Simen H'fi. Cr'a. du neuv, 

Testam. Parí. 1. c. iS. 2©J. aiS. , e Pan . 1J. c, 9. 
5>9. 121. e gli elaborati Prokgomeni ed Annotazioni é4\ 
Dot, M i l i , e d i Wetstein alie loro edizioni del restar* 
men tó Greco. Mcl 1Ó89. i l Papista Simón ccrcava á" a . 
ser libero? nel 1707. i I Protestante M i l i desiderava d'cs-
seré schiavo j nel 1751. T Arrainiano Wetstein si sefm 
dclla l iberta de' suoi tempi , e della sua setta. 

(2) JDJ tutt'> i Manoscr i t t i , che presentemente csi. 
storo nel numero di sopra ottanta , alcani. de' qual i han. 
no p iu di 12.00. anni ( VVetstein ¡ot. c'it,}. Le copie or. 
todoffe del Vaticano, degli Edi te i i Complutensiani, edi 
Roberto Stefano son divenute invis ib i l i > cd i due Ma. 
ooscri t t i d i Dublíno e di Berlino non merirano di fare 
un ' eccezione . Ved. Emlyn Oper. Vol- 11. p. 227. 25 5. ztfj. 
2,99, e le quattro ingegnose lettere di M . de Missy nel 
tom. 8. e 9. del Giornalc Briccannico.^ 

( j ) O piuttosto da* quattro Ve seo v i , che compose-
10,, e pubbüca rono la professione di fede in nomc i ¿ 
í o r confratelli . £ssi dicono questo testo luce clarlus ( VI-
&ot. VÍtcns . De fersecut. Vandal. L . I I I . c. 11, f. 54' 
Poco dopo e citato da' Pokmic i AÉíScani VÍ§'iio,s c JM3» 
senzio, É 
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ca interpretazione in forma probabil mente di 
nota mápghtate Invase 11 cesto delle Bibbie La
tine, che si riniiuovarono, e corressero nel l 'o-
scuro periodo di dieci secoli ( i ) . Dopo I ' ín-
venzione della stampa ( z ) , gü edrtori del Te
stamento Greco cederono a'proprj lor pregludi-
z ] , o a quelll de'loro tempi ( 3 ) ; e la pia fro-
de che fu con «guale zeio abbracciata a Ro
ma, ed a Gtnevra, si é mo'tiplicata a l l ' inf in i 
to in ogns paese, éd in ogni lingua della- mo-
cierna Europa. 

L ' esempío della frode eCcíta fácilmente i ! E mj_ 
sospetto, e gli speciosi miracoli| co'quali i Catu tacólf, 

to-

(1) NclT X I . , e X I I . secólo le Bibbie fu ron correrte 
da Lan tranco Arcívcscovo della Chis-ta Romana itcundtím 

'ériodoxam fidem C VVctstein Proíeglm. f. 84. 85. ) . No-
nos tan t í queste cdrrezioni , quel passo ttittavia manca in 
tenticinque Mañoscr i t t í Lat in i ( VVctstein loe. cit. ) che 
sonó i p i i i antichi , ed i pía b e l l i ; due qualitd , che ra
j e volte s 'un í scono , eccetto ne' Manofcri t t i . 

(2) Q u e s t ' a r t é , che ave\fano irí^efitatb X Geímanf , 
fu applicata ia Ital ia agli scrit tari profani di Roma, e* 
della Grecia .' Si pubbico verso i ! medesimo tempp i ' o r ú 
ginale Greco del novo Testamento C a » . 1514.1516. 1520,> 
per opera d' Erasmo , e per la maniñeenza del Cardinal 
XimencS, La Poliglotta Coinplutcnsiana costrf al Caídi-
nale 50000, ducati . ved, Mattaire ^innal. Typog. Tom,. 
I I . p. t i 8. 125. i J J . e VVetséín , FroUgti». f . 126. 127. 

( ! ) Si fono s'tabiliti i tre testimoni nel nostro Te
stamento Greco pe? la prudenza d'Erafmo , per ronesro 
bigottismo degíi Editori Complutensiani , per 1'ingano , 
o e r ró te tipográfico d i Roberto Stefano in por vi un fe-
gno , e peí la deliberara tais i t i , o straro umoxc di Tea» 
doio l e í a , 

E 3: 
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t o l i d AfFricani hanno di fe so la verha, e la pu-
stizla del la lor causa , possono attribiürsi coiv 
piu ragione alia lor propria industria' che alia 
vislbil protezioae del Cielo . Pare T Istodca • 
che osserva questo Veligioso contrasto con oc-
chio imparziale puo condiscendere a far men-
zione d' un fatto preternaturale, ch'edifichera il 
devoto, e sorprenderá Tincrédulo . Tipasa ( i ) , 
colonia marittima delta Mauritania .distante se. 
dici míglia all ' Oriente da Cesárea , si era dis, 
tinta i n ogni tempo per V ortodosso zeio de5 
suoi abitanti . Essi avean superato i l furore dé' 
Donatisti ( 2 ) , e sofferta, o elusa Ja tirannia 
degli Arr ian i . All'avvicinarsi ad essa d' un Ve-

.scovo erético, lacit tá fu abbandonata: i p lu degli 
abitanti, che poterono aver del le navi, passaro. 
no sulla costa di Spagna; e quegl'infelici , che 
restarono, ricusando ogni comunione coll ' usud 
patore, ardirono di tener tuttavia le pie loro J 
ma illegittime adunanze. La loro disubbidienzj 
ínaspri la .crudeltá d'Unnerrico . Fu spedito m 
Cartagine un Conté militare a Tipasa: ei con-

i voco i Cattolici nel Foro , ed alia presenza d| 
tutta la provincia fece tagliar loro la destra 

ma- 1 

( i ) f l i n . MUt. [Nat. V. ¡ , I t i n c r a r . VVcsseling. p. 15, 
Cellar, Ceogr. amitj. T*m. I L Part. I I . ¡>. 127. Qucsti 
Tipasa ( che jnon si dee ronfonderc con un' a lna relJi 
N u m i d i a ) era una citta di qualche considcrazionc, po¡< 
che Vespasiano la distinfe col d i r i t t o del Lazio . 

(3) Ottato M i k v i í a n o d.0 ¡chism. Denatist. L , 11. p 
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mano, e la lingua. Ma i Santi confessori con-

I tinuarono a parlare senza lingua ; e si attesta 
¡ queseo miracolo da Vittore Vescovo AfFricano, 
. che pubb-lico un'istoria deila persecuzione den

tro lo spazío di due anni dopo quel fatto ( 1 )„ 
. „ Se alcuno (dice Vi t tore) dubitasse deila ve-
1 „ rita di questo, vada a Costantinopoli , ed a-
\} „ scolti la chiara 3 e perfetta iavella di Resti-
1, j , tuto suddiacono, uno di que'gloriosi mártir!, 
J „ che adesso stá nel palazzo dell ' Imperator 
i „ Zenone , ed é rispettato dalla devota I m -
i „ peratrice „ . Gi fa maraviglia i l trovare in 
1 Costantinopoli un freddo , e dotto testimone 

superiore ad ogni eccezione, senza interesse, e 
senza passione . Enea di Gaza , Filosofo Plato-
meo ha descrltto aecuratamente le proprle su@ 
osservazioni su questi pazienti Affricani . „ G l i 

7, vldi 10 medesimo, ( d i c e ) , gil udii parlare { 
„ diligentemente cereal per quali mezzi poteva 
„ formarsi usa voce cosi articolata senza verun 
„ órgano del discorso: adoprai gli occhj per e-
„ saminare c ió , che m ' indicavan gli orecchj: a-
„ prii loro la bocea, e v i d i , ch'era stata loro 
„ interamente strappata la lingua dalle radie! ' 
„ operazione , che i Medici generalmente ris-
M guardano come mortale ( 2 ) „ . Potrebbe 

con-1 

llí 

o'u O ) V i t t o r . V í t eos . V. 6, p. 75. Ruinar t . f . 4SJ. 

»j (2) Enea Gaz. i» Theophrast», BlhlUth, Pttr, Ttm, 
m ':? r r í i . ' E 4 
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confermarsi la testimonianza d'Enea di Gaza 
con la snperflua autoritá deü'Iraperator Giusti-: 
niano ¡n un Editto perpetuo ; del Conté Mar-
cellino nella sua crónica de'tempi; e del Pon. 
tefice Gregorio I , , che aveva riseduto in Cos-
tantinopoll come ministro del Pontefice Roma
no ( i ) . T u t t i questi vissero dentro i i corso d' 
un secólo; e tut t i adducono la lor personal co¿ 
gnizione del fatto, o k pubbiica notorieta del. 
la veritá d' un miracolo, che si ripete in varié 
occasioni 3 si espose nel piii gran teatro del 
mondo 5. e fu sottoposto per una serle di anni 
al tranquillo esa me de' sensi. Questo dono so-
prannaturale de' Confessori Affrieani, che parla-
vano senza lingua , otterrá 1' assenso di quelll 
soltanto, che gia credono, che i l loro línguag-
gio íbsse puro , ed ortodosso. Ma 1' ostinata 

men-

Vin , f. 6 6$: 6S$, EgH cía Crist iano, c corado fe questo» 
dialago intitoJato il Teof'asto f u l l ' i m m o r t a l i t i deH 'anu 
ma, c la Risurrez.ione del corpo, oltrc venticinqae le t -
tere, che tuttavia esistono . Ved. Cave HUt. Ltsttr. p. 
•25)7. , e Fabric. Bibl. Gr ate, Tom. I . p, 4-7.2. 

< 1 > Giuftinian. Cod, Lib . 1. T l f . X X V I I . Ma í f e i l i n . . 
in Chron. p, 4 5 . ji» Thesaur. Temvor. Scaliger. Pro copio 
de Bell. Vandal. L . 1. c. 7 , p. 196. Gregorio M . I>iaL 
j . 52. Nessuno d i questi ha specificato i l n inri ero de' 
Confessori , che si determina a sessanta in un Menolo . 
gío antico ( ap. Ruinare p. 4 8 6 . > . Due d i loro perdet-
tero la favella per causa di farnicazione , ma i l mira
colo sí accrcsce per la singolar circostanza d' un fancittl» 
Í O J che non aveva mal patlato prima che g l i fosse ta-
fj iata la lingua . 
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mente d* un infedele si munisce d' un segreto 
incurabil sospetto j e i'Arriano o i l Socinlano , 
che ha seriamente rígettato la dottrina del la 
Trinitá , non sará scosso dalia p'ut plausibiler 
prova d'un miracolo Atanasiano. 

I Vandal 1 , e gu Ostrogoti perseverarono d„ir Ar^ 
nelía professíone dell'Arrianismo fino alia total r í an i s -
rovina de' Regni, ch' essi avevan fondato nel 1' 
AíFrica, ed in I tal ia . I Barbari del la Gal lia s"t x " "̂n> 
sottomisero all'ortodosso impero de' Francht; e 500.700. 
la Spagna si restituí alia Cbiesa Cattolica per 
la volotitaria conversione de' Vislgoti. 

Questa salutare rivoluzione ( 1 ) fu accele- R i r o ! -
rata dalí 'esemplo d'un Regio martire, a cul la ^ ^ ¡ ^ 
nostra piu fredda ragione puó daré i l nome d' a* Etme-
ingrato ribelle . Leovigildo Gótico Monarca di ncgiido 
Spagna raeritava 11 rispetto de' suoi nemici ^ e gĈ 3na 
l'amor de'suoi sudditi: i Cattolici godevano u- a n / ' m . 
na libera to'leranza, e gli Arriani ne suoi sino- 584. 
di tentavano senza gran successo di concillare I 
loro scrupoli con aboliré 1' odioso rito d'un se-
condo Battesimo. Ermenegildo suo fíglio mag-
giore, ch'era stato investito dal Padre del dia
dema reale, e del bel Principato dell a Betica, 

S ' con-

( r ) Ved. i due Storici general i d i Spagna, Mariana 
Hlst. de Reh, H!span. Tow, I . L . V. c. xz, 1 5 . f. 182. 
19+. , c Perreras Tradux l̂one Franetss Tom, I I . p. 3 . 0 C . 
i * ! - Mariana quasi si seo revi d ' cssere un Gesuíra per 
prender lo stile , e lo spiriro d' un dassico Romano . 
terreras, industrioso Compil.nore , o'esamiaa a fa t t i , c 
"e ret t i t i ta la ciooologia . 
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contrasse un onorevoie ed ortodosso matrímo, 
nio coa. una Prlnclpessa Merovingica , figlia di 
Siggberto Re d' Austrasia, e delía famosa Bru. 
nechiíde. La bella Ingunde, che non a ve va plí¡ 
di tredici anni, fu ricevuta, amata, e perseguí 
tata nella corte Arriana di Toledo j e la sua 
religiosa co&tanza fu alternativamente assaüta 
dagii aliettamenti, e dalla violenza di Goisvin. 
t a , Regina de 'Goti , che abusó del doppio di. 
ritto d'autoáritá materna , che aveva ( i ) . Gol 
«viuta irritaca dalla sua resistenza prese la Prin. 
cipessau -Cattolica pei capelli, la gettó crudei. J 
mente per térra , le diede tanti caici , che fu \ 
ficoperta di sangue, e finalmente ordinó che fos. • 
«e spogfiata, e gettata in una vasca, o conserva í 
di pesci ( ?. ) . Poterono 1* amore , e 1" onore • 
muover Erraenegildo a risentirsi di quest' ingiu. ¡ 
rioso trattamento fatto alia sua sposa; ed appo. ! 
co appoco si persuase, che íngunde sofirisse per \ 
causa deila divina veritá. Le tenere di lei que, 
yele , ed i forti argomenti di Leandro Arcive-

- seo- :l 

( Í ) Gioisvinta sposó successivameníe due Re de' Vi-
sigoti Atanagildo , a cui partorj Brunechilde madre á' 
íngunde ; e Leovigildo , i due figli del qualc Erraenegil. 
d o , e Recarcdo , eran nat í da un mat r imonio prcre-
dente . 

( 2 ) Iracundia furaré sucansa adprehensam ptr co-
mam capltls p u e l l a M in terram ctnltdit , & día cálela*' 
verberattm ac sangulne cruentatam jusslt exspollarí, & 
fncin*. Immergl . Greg. T u r ó n . L . V. c. 39. in T»m. l l 
f \ 2S5. Gregorio e uno de" mig l io r i o r ig ina l ] , che abbú' 
biamo3 Per questa porzionc d'.Istoxia , 
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scovo di Siviglia compirono la converskme d i 
essoj e fu iníziato Ferede della Monarchia Gó
tica nella Fede ísTicetia per mezzo de' solenni 
r i t i d e l l a eonfermazione ( 1 ) . I I temerario gio-
v"me infiamniato dallo zelo, e forse dall' araW-
;EÍone fu tencato a violare i doveri d i figlio, e 
di sudd i tO; , ed i Cattolicl di Spagna, quantun-
que non potessero dolersi della persecuzlone , 
ápplaudirona alia sua pía riberiione contro ua 
.padre eretko. Si proIuEgo la guerra civile peí 
lunghi ed ostinati assedj di Merida, di Corlo-
va, e di Siviglia , che avevano fortetnente afe-
bracciato i l partito d'Ermeuegildo. Esso invito 
i Barban ortodossi, gl i Svevi , ed i Franchi , 
alia distruzione del suo nativo paese ; imploro 
i i pericoloso ajuto de' Roraani , ehe possedeva-
ño V Affríca, ed una parte della costa di Spa
gna; V Árcivescovo Leandro suo Santo Ara-
basiíatore , tmtto in persona efficacemente cora 
la corte Bizantina . Ma svanirono le speranze 
de'Cattolici per f attiva diligenza d " u n Re,che 
comandava le truppe , e manegglava i tesori 
della Spagna; ed i l colpevol Ermenegildo, d o -
po i vani suoi tentativi di resistere, o di fug-

: J . . . . . . , f , - . , , . , fei-

< i ) 1 C a t t o l i d , che ammcttevano í l batt tsimo de. 
g l i erctici , ripctcvano i l r i t o , o come fu chiamato do. 
po , i l sacramento della confcrmazione , al quale a t t t i -
buivano molte mistirhe , e maravigliose prerogative si 
vis ibi l i , che i n v i s i b i l i . yed. Cfeardon fílst. d¿s $íínrem#n$ 
T m , l . f, 40$. 552* 
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gire , fu costrecto ad arrendersl neíle maní d' 
un irritato padre. Leovigildo ebbe tuttavia pre
sente quel sacjro carattere; ed i ! nbelle spogia-
to degii oniamenti reali- i l lascio profeásafe in 
un decente esilio ía reiigione Cattolica. I repü. 
cati suoi ed infell'ci tradimenti al fine provoca-
roño lo sdegno del Re Goto y e la seutenza di 
morte , ch' ei proñunzló5 con apparente rípu-
gnanza, f u segretamente eseguha nella torre di 
Sivigiia. L'infltíssíbil costanza 5 con cu i esso ri-
cuso d'accettare la comunione Arriana per prez, 
zo della sua salvezza , puó scusare gil' onori • 
che si son fatti alia memoria di S. ErmenegiU 
úo . La sua mogíie 3 ed i l suo piccolo figlio ú 
ritenoero in una ignominiosa schiavitú da' Ro. 
mani.* e questa domestica disgrazia macchió í | 
glorie di LeovígíMo , ed amareggió gil uiíimi 
momenti deíía sua vita«' 

sionrdí . Recaredo suo figlio e successore, che fu il 
Recarc- p r í m o R e cattolico di Spagna, era stato imbevu-
v í s i ^ f t0 de'!a fede deI5110 infelicefratello, ch' cipero 
d " ^ 1 sostenne con maggior pradenza e successoIn ve-
g n a . A n . C€ dirlbéllarsi contro i l padre., aspettó pazieñte-
se^.s ' t í .mentei 'ora áella sua morte. ínvece di cendal 

ñame !a memoria, píamente suppose , che i l Mo
narca raorendo avesse abjurato gli efrori dell' 
Arrianismo, e raccomandato al figlk) la conver-
síone della nazione Gótica. Per ottenere questo 
fine sahitare, convocó Recaredoim'as^emblea de! 
C!ero3 e de'nobili Arr iani , si dichiaro Cattolico 5 S 
gl i esortó ad imitar Tesempio del loro Princi-
pe. Una laboriosa interpretazione di testi dub-
biosi? o una curiosa serle d i argomenti metafi^ 

si-. 
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slcl avreb'o ecdtata una controversia senza fine; 
cd i l Monarca prudentemente propase all ' igno. 
rante sua udienza due sostanzíali, e vísibill pro* 
ve, cioé la testimonianza dalla terraje del cie
lo . La Terra s'era sottomessa ai Sínodo Nice-
no: i Romani, i Barban, e gli abkanti della 
Spagna concordemente professavano la stessa fe-
de ortodossa j ed i Visigoti erano quasi soli a 
resiste re al consenso del mondo cristiano . U n 
secólo superstizloso era disposto a venerare co
me testiraonianza del Cielo le cure soprannatu-
raü , che si facevano per 1' abilitá o virtü del 
clero cattolico: i fonti Battesimali d'Osset nel-
!a Betica ( i ) , che spontaneamente ogni anno 
sí riempivano d'aequa la vigilia di Pasqua ( 2 ) ; 
é le miracolose reliquie di S. Martino di Tours^ 
che avevano gia convercito i l Principe Svevo , 
ed i Popoli della Gallicia ( | ) . I I Re cattoli-

( i > Oisit , o Giulia Costanza , exa l o faccia a Sivi-
glia nella parte settentrionale della Betica P l in . Hhr. 
K H Í . I I I . : ed i l ragguaglio autentico d i Gicgorio d i 
Tours . Hht. Francor. L , VI. 43, p, a8S. me cita piíi f f -
de , che i l no me di Luí i tania de &lor. Matyr. c. 
che ardentemente fu abbracciato da! vano e supcrsrizio, 
so Portoghese ( Perreras HUt. d'Espagne Tom. I I . p . 166. > 

( 2 ) Si fecé queño miracolp con molta ajbilua: y o 
Re Arriano sigilló le porte, e scavó una profonda fos-
,sa interno alia Chiesa senza potete impediré la copia 
deir acqua Eattesiraale nella Pasqua . 

C j ) Eerreras Tom. I I . p. 168. 175. <»«, 55o. ha i l . 
iastrato le difEcolca , che si fanno intorno al tempo, ed 
alie circostanze della con»crs ionc dcgli Sveví . Essi era-
«10 stad receatemente umn da Lpovigildo ^lla Getica 
JJíOnarchia d i Spagna , 
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co incontró: delle dlfficoltá sa quest'importante 
eangíamerito delia religión ñazionale. Si formo 
coníro di l u i una cosp i raEione segfetamenté fo. 
mentatá dalla Regina vedova; e due Conti su, 
scitarono u n a pencolosa nbeliione neíTa Gal lia 
Narbonese. Ma Recaredo áí&íüíb i congiuratf3 
áisfece i r i b e l l i , ed esertíta contro di essi una 
severa giustizia, che gil Arriam poteroho ,a vtl 
cenda infamaré con la taccia d i peísecusíone / 
Otto Vescovi , i noml de' quaíi dimosírano la 
for origine Barbara, abjurarono i l o r o errorij 
f si ridussero in cénete tuttr i l i M della Teo. 
logia Arriana insieme con la casa , nelia qua-
le a tal fine s i erano raccolti „ Tutto i l corpo 
«íe8 Visigot i , e deglí SVevi fo allettato o' tratto 
áel seno della comuníohe cattolica; ía fede aí. 
íneno delía nuova generaáione f u sincera, e 
fervente j : e la devota liberaiita de' BarBari ari 
ñceht le Chiese, ed i Monasterí della Spagna. 
Settanta Vescovi adunati nel Concilio di Tole, 
do ricevettero l a sommlssiohe de', loro cohquis. 
tatori ; e lo zeío' degli Spagnuoli migi ioro ' i í 
áimboío Niceno dicHiarando la processione del 
lo Spirit'o Santo daí Figlio; uguaímente é k dai 
Padre ; importante articolo di t dottdna , c h 
frodusse íungo tempb dopo l o scisma delle 
Chiese Greca3 e Latina ( i ) , I I Regio proselfc 
/ ' / , 

CV> Quest 'ag | iunt3 'al s iü ibolo Niccnd , o pitíttosW ^ 
é 0 
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£0 immediatamente sal uto e consulto i l Ponte, 
fice Gregorio detto i l Grande , dotto e sanco 
Preíato, i l governo del quale si distinse per la 
conversione degli eretici ed infedeli . Gil am-
basciatori di Recaredo rispettosamente offeriro
ño sulla soglia del Vaticano i ricchl di f u i pre-. 
sentí d' oro, e di gemme ; ed accettarono co
me un lucroso cambio i capelli di S. Giovanni 
Battista 3 una croce , che conteneva un piccolo 
pezzo del vero legno-, ed una chiaire che con^ 
teneva alcune partlcelle di ferro, ch'eranostate 
íaschiate dalle catene di S. Pietro ( 1 ) . 

L'istesso Gregorio, spirituale conquistatore c.onver. 
della Gran Brettagria , incoraggi la pia Teode-/,'.0^,,, 
linda Regina de' Lombardi a propagare la fede bard? d* 
Nicena fra'vittoriosi selvaggi, i l \ fresco Cristia- i*ai«a.A4 
neslmo de' quaíi era macchiato dall' eresia Ar- (Sc,0• cc* 
riana. I devoti di lei travagli lasciarono tucta-

. vía luogo alf industria , ed al successo di- akr i 
i xMissionarj; e mol te cittá d'Italia sempre si d ¡ -

sputavano da' Vescovi contrarj . Ma la causa 
ij dell* Arrianismo resto appoco appoco oppressa 
i. dal peso Mella ver i tá , delí' interesse, e delP e-
j sempio , e h controversia , che r E g i t t o a vea 
I i . - , . . .... " •' r : trkU ' ^ 

CoítantÍRopol i tano, fu farra per la prima voltá nelT or-
tavo conci l io di Toledo 1' anno 6 } ¡ . Ma non ftce che 
esprimere ¡a domina popolare ( ü e r a r d . Vossio Tcm.VI . 
?• 5^7. ée tr ihuí Sjmhollsy . 

í ) Ved. Grcgor. Mago. L , 711. « . ap. Baton. 
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tratto dalla scuola Platónica , si termino dopo 
una guerra di trecent' anni dalla total conver-
sione de'Lombardi d' Italia ( i ) . 

Persccu-rersccu- , . . . . . . . t . . ,> 
zione de. I pnmi Missionarj , ene predicarono ü 
gü Ebrci Vangelo a* Barbarl 5 si rimessero all' evidenza 
nel13 sPa'della raglone , ed i ni pió ra roño i l benefizio della 
f"^'7^"'tolleranza ( 3 ) . Ma appena ebbero stabilito 11 

" l o r o spi ritual dominio, esortarono i Re cristia-
ni ad estirpare senza misericordia i residui del
la Barbara superstizlone . 1 successori di Cío. 
doveo condannarono a cento colpi di verghe la 
gente di campagna , .che ricusava di dístruggere 
i proprj i d o l i , i l delitto di sacrificare a' demonj 
era punito dalle Leggi Angíosassone con le piu 
gravi pene deila carcere e della confiscazione ; 
e fino i l saggio Alfredo adot tó , come un indi, 
spensabil do veré l* estremo rlgore degli istituti 

^ Mosaici ( 2 ) . Ma la pena si abolí appocp ap-
. p o - : I 

( 1 ) Paolo Varnefrido ( de Cest. Longobard. L . JV. 
c. 4+. p. S53. Edit . Orot. ) confessa , che 1' Arrianisuif 
era ruttavia in vigore sotto i l regno d i Rotar! tfjí, 
65 2,) . I l pió Diácono non cerca d i fissare 1' epoca pre. 
cisa deila nazioaal conversione , che per a l t ro fu ulti
mara prima che finisse i l settimo secólo . 

( a ) Quorum fidei i r conversloni It a gratu- Atus e¡' 
se rex ferhibetur , ut nulium tamen cogeret é,d Cbrist'u-
nismum . . . . Dldlcerat tnim a doHor ¡bus , auííaribusqui 
Su* falutts , servittum Chrlsti voluntar ¡u m , »o» coactU 
tlum ene deberé Beda Hlst. Ecel, l . j , e, 26. p, 6z, £• 
i \ t . Smitb. 

C ) Ved. g l ' I s t o r i c i d i Francia Tcm. IV. p. 114. i 
e •«x'ilkins Leg. ^Anglo-SAXontc. ¡>. j t , 31. 3i qulssacrlj}? 
eium irnmtlaverlt pncPer SJe» foll ? marte meriatur • 
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poco iKSierpe col delícto n e l Popólo cristiano : 
k: dispute teologiche del le scuoíe s i sospesero 
dalla favorevole ignoranaa; e lo spirito intolle-
rante , che non poteva piú trovare n é idolatri 
n é eretici, s i ridusse a perseguí tare gil Ebrei . 
Quesc* esule nazione aveva fondato aleone Sina-
goghe ne l l e citta della Gallia ; .ma !a Spagna 
fin dal tempo d'Adriano era plena di numero, 
se loro colóme ( i ) . Le ricchezze , che aveva-
n o aecumulato per mezzo del commercio , e 
del maneggio del le finanze , invita roño la pie-
tosa avarizia de' loro Signorí j ed essi poteva ti* 
opprimersi senza per!coló , giaeché avevan per. 
d u t o Tuso, e fino la memoria delle arrniV.Si-
sebuto Re Goto , che regnó al principio del 
sefitimo secólo , divenne ad un tratto ágil u l tL 
m i estremi della persecuzione ( 2 ) . Fu ron co-
stretti a ricevere 11 sacramento del battesimo 
novanta miía Ebrei-; si confisca roño i beni d e -
gli o s t i n a t i infedeíi , e ne fu ron tormentad i 
corp i ; e sembra dubbioso ? se fosse loro per-

mes-

( 1 ) G i l Ebrei prctendono , ch' essi tossero i r t rodor -
t i nella Spagna dalle flotre d i Salamone , e d-.lle armi 
di Nabuccodonofor, che Adriano vi trasferisse quaranta 
mila famiglie della T r ibu di Giuda , e diecimila della 
Ifribíí d i Beniamino ec. B a í m g . H'ut, des ]urfs. Tom, 
V i l , c. 9. p. 240. 256. 

C 2 ) Isidoro , c h ' era in quel tempo Vescovo di S?-
v i g l i a , fa menzione dello zelo di Sisebuto , lo disappro-
va , e se ne congratula ( Chrtn. Goth. />. 728 I I Baionio 
an. «14. n. 41 ) assegna i l numero de' persegnitati sulla 
testimonianza d' Aimoino L . IV. c. 22. j ma tal prova e 
debole, ed ¡o non ho potuto verificar la citazione Ist»r, 
4> Franc. Tom. I I I , p , 127. 

T O M O x i . r 
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messo d' abbandonare i l nativo loro paese , U 
eccessivo zelo del Re cattoíico fu modérate fi. 
no dal Cíero; di Spagna s. che solennemente pro„ 
minzió unâ  sentenza contraddittoria , cioé che 
non dovessero darsi i sacramenti per forza; ma 
che gli Ebrel, ch' erano stati battezzati , fosse-
ro costretti per onor della chlesa a perseverare 
nell'esterna pratlca d'una religione, ch'essi non 
credevano , e detestavano . Le frequenti loro 
rícadute provocaron© üno de'successori di Sise-
buto a Bandire tutta la nazione da'suoi stati ; 
ed un concilio di Toledo pubbücó un decreto s 
che ogni Re Goto dovesse giurare di mantene-
re questo saíutevol edi t to. Ma i tiranni non 
volevano abbandonar le vi t t ime, che Si diletta. 
vano di tormentare, o privarsi d* industriosi 
schiavL su'qualí potevano esercitare una lucro
sa: oppressione. Gli Ebrei tuttavía continuarono 
nella Spagna sotto 11 peso delle Leggi civili ed 
ecc l e s í a s t i che l e quali nel medesiraq regno si: 
sonó fedelmente trascritte nel Códice dell' I n -
quisizione. 1 Re Got i , ed i Vescovi finalmen
te conobbero , che le ingiurie producono- delf 
odio, e che l'odio trova coF tempo roccasione 
del! a vendetta , ü n a nazione segreta' o pal ese 
nemica del Cristianesimo ando- sempre mcl t i -
plicandosi nella servitü, e nell' angustia ; e gl1 
intrighi degli: Ebrei promossero i i rápido suc-
€esso degli Arabi conquistatori ( i ) . 

To-

C i ) Easnage Tem. VITÍ. c. I J , p, jgg. 400.- xappre.-
• - ' ' , " - '( ' r • ''sen- . 
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Tostoché i Barban negarono ií potente lor 
patrocinio aU'eresia d'Arrio aborrita dal Pooo- ^onc1u' 

i s i o n c 
lo , essa cadde nel disprezzo, e nel i 'obüvione . 
Ma i Greci ritermero sempre la lor dlsposizlo-
ne sottile , e íoquace : ' ío stabilimento d 'una 
oscura dpttrina suggeriva nuove questíoni , e 
nuove! dispute •' ed era sempre In facolta d' un 
ámbizioso Prelato; 5 o: d" un fanático' Monaco f 
alterare la pace della Chiesa, e forse deli ' I m 
pero . L'istorico5 dell'Impero pu» trascurar quelie 
dispute, che restarono neli'oscuritá' delle scoo-
le, e de'SinodL I Manichei , che cercavano di 
conciliare le religión! di Cristo ,• e di Zoroa-
stro, si erano segretamente introdotti nelle pro-
vincie : Ma questi estranei settarj" turón involt i 
nella comune disgrazia: degli Gnostici 5 e l 'odio' 
pubblico: fece eseguir con tro d i essi íe leggl 
Imperial!. Le opinión! ragíonevoli de' Pelagiani 
si" propagarono dalla Gran Bretagna a Roma in 
Affrica , e nella Palestina 5 e tácitamente svani-
rono in un secólo superstizioso . Ma fu diviso 
]'Orlente dalle controversie Nestoriana, ed Eu-
tichiana s: che tentavano di spiegare i l mistero' 
deU'Incarnazione, ed affrettarono la rovina del 
Cristianesimo nella nativa sua t é r r a . Queste 
controversie si principiarono ad agitare sotto i l 

re--

senta fede!mente lo stato degli Ebrei ,• ma' egli svrebbe 
potuto aggiungervi da" Canoni de' concilj d i Spagna, e 
dalle Leggi de Visigoti mol te curióse circostanze essen-
z k l i per i l sucsoggetto quantunqne siano estrance al mió.,. 

F x2. 
- • \ • \ 



i 4 isioría iei ia decaimza 
regno di Teodosio i l Giovane : ma le impor-
taníi loro conseguenze si estendono molto al di 
la de' confiní del presente volume . La metafí
sica serie degii argomenti, le contese dell' am
bicione ecclesiastica, e la política loro influenza 
sulla caduta dell' Impero Bizantino , possono 
somministrare un' interessante ed istruttivo cor
so d' istoria da' Concilj generali d' Efeso e di 
Calcedonia sino alia conquista dell' Orlente fatta 
da'sucGessori di Adaomet|QP 

C A 
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tihp)i(>\ e conversione di Clodovso, Sus vittorh su 
gl i Jílemañni , i Borgognoni , ed i Fisigoti ¿ 
Stabilimento dellá Mm&fchm fránczsé nelia 
Gallia. Leggí dé* Bardan . Sí ato de '?tni i 
Visigoti de lid Spdgna . Conquista dellá, Gran 
Brettagnd fattd dct' Sctssonl. 

I Gaíli ( i ) , che sofídváno impacientemente I ! J^netó" 
. giogo Romarío ebbero üná meraorabii le-? deiia 

¿ione da uno de' Luogotenent! di Vespasiaho, i l Gallia 
grave señtímento' del q'nalé si é raaffinato edes-
presso daí genio di Tácito ( 3 ) . „ La prote-
3, ¿ione delia RepuBblica Ita iiberatO la Gallia 
„ dairinterna discordia, é dalle strañiere inva-
3, sioni. Con la perdita dell' índipendenza na-
- ¿ionale avete acquistato i l no rae éd i pr lvi-

lé-

i ) In questo Gá|>ifí)l0 JO t rarro lé m i é ricazioni 
dair Opera intitolata ñecuell des fíhtorieris des Gaules „ 
ir de la France Parts 17J8. yt-j. in undici Tomi in fog l io , 
Mcdjante j a fatica di Dom. Bouquet, e degli a l t r i Bene-
det t in i si son disposte per ordine cronológico , ed i í l u . 
ftrare con é rud i té note tufte lé memor ié or ígiñaí i fino 
álT anno IOÍO . Tal 'opera naziooale , che í a i l continua.' 
ta fino a i 'anno 1500. dovrebbe provocare la nostra emú. 
lázíonc 4 

C f > f a d t . i f í j í . IV. i f . 74. Jn. tom. I . f. 4 4 5 . 
íébbe i n vero una presunzione ií compendiar T á c i t o . 
Ma io pon o scegücre le idee generali che cglí applicá 
t i p teseaté stato, ed ¡file future rivoluziooi d d l t : G#Iíia » 



$é Istoría delta decadente 
w legi di Cittadini ::Romanl. Voi godete 111 .c®# 
„ muñe fra voi medesimi i costasiti vantaggi del 
„ governo civi le , e la remota yostra situazione 
„. é meno esposta a'darmi accidentaü della t u 
# frannia . Inyece ^d'esercitare 1 d i r i t t i della con-
3, quista , ci siamo contentati d' lmporyi que ' t f i -

but i , che son necessarj per la propria vostra 
„ cpnsery-azione . Non si puo assicurar i a pace 
„ senza le armi5 queste debbono sostenersi a spe-
„ se del Popólo. F per vantaggio vostro, non 
„ per causa nostra, che noi guardiamo la fron-
„ tiara del Reno ¡contro i feroci Germani 3 che 
„ hanno si spesso tentato, e brameranno sem-
s , pre di cangiare la soütudine de' loro boschi 
„ e paludi con la ricchezza e fertilitá della 
„ Gallia , La caduta d i Roma sarebbe fatale 
„ per le provincie; e voi resterete sepolti ñeL 
„ le rovine di que!la gran fabbrica , che si é 
„ innalzata dai valore, e dalla saviezza dotto-
„ cento anni . V immaginaria vostra liberta 
„ sarebbe insultata, ed oppressa da un selvag-
» gio Signore ; ed all' espulsione de' Romani 
„ succederebbero le ostilitá eteme de' Barbar! 
3, conquistatori ( i ) . Fu accettato questo salu-
lutevol' avvlso, e tale strana predizione ebbe i l 
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sao compimento . NeHo spazio di quatírocento 
ánni , i fierl Galii 3 che a ve va no aíFrontato le 
armi di Cesare3 si .uniformarono senz'avveder-
sene al general carattere di cktadini, e di suddi-
t i : i ' Impero Occidentale si sciolse ; ed i Ger, 
maní , che avevano passato i l Reno , ardente-
mente combatterono per i l possesso de!la Gal-
lia, ed eccitarono i l disprezzo o l'.aborrimento 
de' pacifici e cuki di lei abitatori . Con quell* 
intimo orgoglio , che la snperioritá •dfelle cognl-
z ioni , e del lusso comunemente suole inspira
re, deridevano essi i chiomati, ed al t i -selvaggi 
del Nord ; i rozzi loro costumi, rincoerentele-
tízia, i l vorace appetito; e Tórrida figura loro 
«guálmente disgustosa per la vista , che per I* 
odorato. Si .coltivavano tuttavia nelle scuole d' 
Autun , e di Bordeaux gli studj liberali ; ed i l 
linguaggio di Cicerone, e di Virgilio era famu 
gliare alia Galilea GioventCi. Restaron sorprese 
le íor orecchie da duri ed incogniti suoni del 
dialetto Germánico , ed ingegnosamente si dol-
sero, che le muse tremanti fuggivano i5 armo
nía del la Lira Burgunrlica , I Galli eran dotati 
di tu t t i i vantaggi della natura, e deU'arte; ma 
siccome loro mancava i l coraggio per difender. 
si, fu roño giustamente cond-annati ad ubbidire, 
ed anche adulare i vittoriosi Barbari, dalla ele! 

menza de' quali essi riconoscevano le precaria 
sostanze, e le vite loro ( i ) . 
^ Ap-

< i ) Sidonío Appolinare scherza con affertaro spirito 
< vivacita sullc angustie della sua situazione (Carm. X I I * 
an Tom, 1. p. B i t , ) 

M * 
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Vrt]ro Appena Odoacre ebbe estinte I'Impero Oc, 
Re de' cidentale cercó !' amicizia de' piCi potenti ira' 
v i s i g o t í . Barbari. I I nuovo Sovrano dell Italia cede ad 
A¡^16, £urico Re de' Visigoti tutte le conquisté Ro

mane di la dalle alpi fino al Reno, ed all ' O-
ceano ( i ) : ed i l Senato poté confermare que-
sto liberal dono con qualche ostentazione di po
tare, senza venina real perdita di éntrate , o d i 
dominio; le legktime pretensioni d'Eurko era-
no giustificate daü'ambizione , e dal successo ; 
e la nazioneGótica pqteva sotto i l sua comando 
aspirare alia Monarchia della Spagna , e della 
Gallia . Arles , e Marsiglia si arresero alie sue 
a r m i , egli oppresse la liberta dell'Alvergna ; 
ed i l Vescovo d* essa condiscese a comprare i l 
proprio rlchiamo dall' esilio con un tributo d i 
giusta ed in?olontaria' lode . Sidonio srava alie 
porte del palazzo in mezzo ad una folla di anv 
basciatori , e di supplichevoli ; ed i varj loro 
negozj alia Corte di Bordeanx dimostravano la 
potenza , e ¡a fama del Re de' Visigoti . G i l 
Eruli del distante Océano che tingevano i nudr 
tor corpi con cerulei colorí, ne implorarono la 
proteaione j ed i Sassoni rispettarono le marit-
time provincie d' un Principe privo di forze 

( i ) Ved. Procop. de Bell. Gothho L . I . c. jg . U 
Tom. Ti. f. J I . i l carattcre di Grozio mi fa inclinare a 
credere, c h ' c g l í non abbia sostituto i l Reno al Ródano 
C ff'íí. Ooth»r. f. n u l íensa r a u t o i i c á di «jualche maros-. 
f r í u o , > 
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navalí . / ^ í i alti Borgognoni si sottoposero alia 
sua autor i tá ; né restituí gil schiavi franchi. fin-
tantoché non ebbe ridotto quella fiera nazione 
a termini d' una pace dlsuguaíe, I Vandali de!I* 
Aftrica coltivavano la sua vantaggiosa amicizla; 
e gli Oscrogoti della Pannonia era no sostenuti 
dal potente suo ajuto contro í ' oppressione de' 
vicini Unn i . 11 Nord ( tali sonó le superbe e. 

; spressioni del Poeta ) era agí tato e poseo i o 
calma dal cenno d' Eurico ; i l gran Re della 
Persia consulta l'oracolo ddl'Occidente ; ed i l 
vecchio Dio del Tevere fu protetto dal crescen-
te Genio della Garonna ( i ) . La fortuna Víél-

i le nazioni spesso dipende dagli accidenti ; e la 
1 Francia puo attribuire la sua grandezza aU'lm-
a matura morte del Re Goto in un tempo , i i t 
Á cui Al arico suo figlio era un' innocente fanciul^ 
! l o , e Clodoveo ( 2 ) suo nemico un' ambizioso, 

e bravo giovane. 
Mehtre Childerico padre di Clodoveo ú ^ ¡ f ^ ' 

m trovava in esilio in Germania, fu trattato a mi . été-st*** 
chevolmente dalia Regina, ugu al mente che dal ch!« A . 
í l e de'Turingj. Dopo i l suo ritorno Basina fug. ^ l ^ í í ° 

\ ( O Sídon L i VI11. Ephi . ?. 9. Tom. J , p. 80«* 
Giornaade de Reb.Getic. c. 47. f. fi8o.- giustifica in qua í -
che modo quss ío r i t ra t to del l 'croe Goto . 

C a ) l o fo uso del nonve famigiíare di CUvU Chdovto 
dal latino Chhdovechus o Chlodovaem. Ma i l ch e sp r imé 
solamente 1'aspirazione G e r m á n i c a ; ed i l vero nomc non 
e diverso da Luduin, « Ltvvis Lodovico o L»igí M i m . i » 
f *c*dtm, dts Infcript. Tara. X X f. 6?, 



•9® Isurta della Jacadenza 
gi da\ letto del marito nelie tbraccla -cíell'.a. 
mante liberamente dichiarandoche se avessé 
conosciuto un nomo pü savio, p i h forte, e p¡(j 
bello di Childerico, questo sarebbe stato !.' og, 
getto della sua preferenza ( i ) . Clodoveo fu la 
prole di questa volontaria unione j e non avea Q 
piu di quindici anni , quando successe per k t 
morte & suo padre al comando della Tr ibu Sa. C( 
lica. Gli angustí confín i del sno Regno ( 2 ) 5 ! p l 
limitavano all ' isola de' Batavi con le antiche h 
diócesi di Tournay , e d' Arras ( 3 ) ; ed aí nj 
tempo del battesimo di Clodoveo ¡1 numero c{-
de'suoi guerrieri .non sorpassava i cinque inila, r; 
Le ardenti tribú de'Franchi, che si erano sta- c0 
bíhte lungo i Belgici fiumi della Schelda del. ía, 
la Mosa, della Mosella, e del Reno, erano ga Cu 
vernati da loro indipendenti Re della stirpe' ^ 

• - : Me- ¡J si 

( r ) Greg. Tu rón L , IT, c. 12. ín Tom. I . p. IÍJ, 
Bsüfta parla i l hnguaggio dd la ratura ; 1 F r a n c h í , ck 
1 avevan veduta relia lor g iovent i i , poterono conversar m 

•con Gregorio nella lor vecchiezza j ed ¡I Vescovo di -
Tours non potea dcsideiare infamare la .madre del prinio 
Re Cristiano , / -x ' 

(¿YL' Abbate Dubos HUtf crltl?. de V «t^l issem. dek , co 
•Monarch. Franc. dans les Gantes Tom. I . ?. 530. 650. ha su, 
ü m e m o di aver stsbihto 1! p r imi t ivo regno di clodoveo, de 
c nssato i l vero numero .de' suoi Sudditi . . 

< .1 ) ¡Eccl^slam Incukam ac.negligentia. civium paganorum 
praetermhsan , veprlum denutate eppletam ,, V i t . 5 . Vedastl 18 
Tom. n i . p. .373> Questa descrizione supponc, che Anas j 
ínsse posscdtua da' Paga ni mol ti V . n i prima del battesiroú co 
,di Clodoveo. ' - ^ 
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Merovingica, üguali, aíleati, e talvolta nemicl 
ti el Principe Sal ico. Ma i Germán i , che obedL 
vano in tempo di pace aÜ'ereditaria glurisdi-
zione de' joro capi 3 eran liberi di seguitare i n 
guerra la Candiera :d' un popoiare e vittorloso 
Genérale ; ed 11 mérito superiore di Cíodoveo sí 
attiró i l xispetto , e V omaggio deüa nazionale 
confederazione . Quando si pose in campo la 
prima yolta, non a ve va nel suo erario né oro 
fié argento, né vino né grano ne'suoi magazzi-
ni ( i ) ; ma esso imitó i ' esempio di Cesare a 
che nel!' istesso luogo aveva acquistato del le 
ricchezze con ja spada ; e comprato de' soldati, 
co'frutti de! la conquista . Dopo ciascheduna van. ' 
taggiosa ::battaglia, o spedizione, le spoglle $'ac-
cumulavano in una massa comune ; ogni guer-
riero ne aveva la sua parte, e la dIgnita reale 
si sottometteva agli uguali regolamenti della 
legge militare. L ' indómito spirito de'Barbad i ' 
indusse a riconoscere i vantaggi della regolau 
.disciplina ( 2 ) . Nel i ' annua rivista del mese di 

Mar-

< i ) Gregorio di Tours L . V. c. r . in. Tom.U. p. ^ 5, 
confronta la poverta d i Cíodoveo con Ja ricchezza de'' 
saoi n ipón . Remigio pero m tom. IV. p. 5,. fa menzione 
íelle Míe patente rhche^e , come íufficienti a redimer olí" 
schiavi . ' 0 

( a ) Ved. íGregor. L . J L c. 27. 37. ..'« Tom. 11. p. 175. 
Ja- l8a- 'a famosa storia del vaso di Soissons spica 1» 
Potenza, ed i ] carrattere di C íodoveo . Come soggetto d i 
«ntrovcrsia si e stranamente tomuaroda l Boulainvillicrs, 
W Qnhos, s d i a l t r í antjquarj p o l i r i c i . 
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Marzo diligentemente s'esaminavano le loro é | 
m i | e quando attraversavano un territorio ami. 

- í05 ^ {050 proibito di toccare un filo d'erba. s 
La giustizia di Clodoveo era inesorabile ; ed i ] 
suoi trascurati o disubbidienti soldati eran pu. i 
n i t i immediata mente di morte. Sarebbe super. r 
flxo 'ú lodare i l valore d'un Franco: ma quel. \ 
lo di Clodoveo era diretto dalla fredda, e con 
sumara prudenza ( 1 ) . I n tut t i i saor trattati 
con gíi altri caico! a va i l peso deli" Ínter esse, del. 
ja passione, e dell'opinione e le sue misare al 
le voite si adattavano a'sanguinar) costumi de' 
Germani, ed alie voite venivano modérate dal 
genio V\h dolce di Roma,, e del Cristianes!nw. 
tn interrotto nel corso del la vittoria, poiche mori 
nel i 'e tá di quarantarinque anni; ma egli aveva 
giá stabilita in un Regno di trent'anni h Mo. 

MÍ vit. narchia Francese neila Gallia ¿ 
toiiaso- • La prima impresa di Clodoveo fu la di \. 
í>ra sra. sfatta di Siagrio figÜo d5 Egidlo , ed in quest' 
g rm AO. occasione si accese forse la contesa pubblica ] 

privato risentimento . La gloria del padre in. 
suhava sempre la stirpe Merovingica; e la po- ' 
senza del iiglio poté eccitafe la gelosa ambicio, 
ñe del Re de' Franchi . Siagrío ereditó come 
uno stato patrimoniaíe la citta ? e la diócesi di \ 
'y» • .• Soisv^ * 

t 

( t l l Duca di N i v e r n o í s , nobil Pol í t ico , i l qualens 
maneg^iato de!]e important i e deücate negoziazioni, il-
iustra ¡ o s í p o s a m e n t e Mem. de V yicad. Mes Inter, Ttr& 
X K , f. 147". Í3^. i i sistema p o l i tico di Clodoveo, 
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Soissons: i deso/ati resldui deila seconda Bélgi
ca, Reims , e Troja , Beauvais ed Amietis si 
sarebbero naturalmente sottomessi ai C-onte o 
Pacrizio ( i ) ; e dopo lo smembramentó delt8 
impero Occidentale egli avrebbe potuto regna-
re col t i tolo, o almeno c o i r a u t o n t á di Re de8 
Romani ( 2 ) . Come Romano era stato ed aca
to negli studj liberal i deila Rettorica , e del la 
Giurhprudenza • ma per accidente , e per polí
tica si trovo impegnato nell'uso famigüare dell* 
idioma Germánico. Gl* indipendenti Barban r i -
correvano al tribu nal e d' uno straniero, che a-
veva i l singolar talento di spiegar nella nativa 
lor iingua i dettami deila ragione e delí 'equicL 
La diligenza, e 1' affabilítá del loro giudice lo 
resé popo! a re, 1' imparziale savíezza de'suoi de* 
creti ottenne la lor volontaria ubbidienza, ed 
U regno . di Siagrio su' Franchi , e Borgognon! 
pare va , che facesse risorgere la primitiva istí-
tuzione deila societá civile ( 3 ) . I n mezzo a 

( 1 ) M . Eiet C i " una Dissertazione , che mér i t o i l 
Pícmio delF Accademia d i Soissons f. 178. 225. > accura-
tamente ha detcrrainato la na tura , c 1' estenzione del Re . 
?no d'1 Sagrio , e di suo Padre i ma troppo fáci lmente 
ammettc la dcbole testimonianra di Dubos Tam. i l . o . 54. 
57. per privarlo d i Beauvais e d ' Amiens . 

( 2 ) Si puó avertire , che Fredegarío nella suaepito. 
«e di Gregorio d ' Tours Tom. I I . f. 398. ha prudente, 
mente sostituito 'ti neme d i P»tricius a l l ' incrcdibi lc t i t o -

di Rex Romttnorum . 
C 3 ) Sidoni» L . V. tf. s. í» T,m, p. ^ ¡ che lo 

chí-
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faeste pacifiche occupazioni Si agrio rícevé é * 
anlitamente accettó i'ostile* disfida di Cíodoveo di 
che Invitó i l sao rivale serondo lo spirito 3 e T 
qiiasi nel linguaggio cavalíeresco a fissare' \\ le 
giorno, e d i í c a m p o ( i )d íba t tagI ia . A l íempo di 1 
Cesare Soissons avrebbe dato' un corpo di cin. m 
quanta mila cavalii; e tal esercito sarebbe sta. ur 
to abundantemente-fornito di scudi, di coraz. áe 
ze 3 e di macchine militan da tre arsenal! e R 
manifatture della cittá ( 2 ) . Ma s'era da gm v€ 
tempo esaurito i l coraggio ed i l numero della ^ 
Galjica gioventúj e le vaganti truppe di volon, de 
tarj o mercenarj , che marciavano sotto k 
Bandiere di Siagrio, erano incapaci di combat. m 
tere col' nazional valore de' Franchi . Non sa. ™ 
rebbe glasto senza qualche puV esatta cognizione 
della' forza e del le- risorse di Siagrio , i l con-

' . :.í ' » - • ; dartí.-! 

-la 

chiama i l So'íone, 1'Amfione de 'Barbar i , s! indirizza s 
questo Re immaginario in mono d' amicizia , e d ' u ^ . 101 
ghanza . Per mczzb di tali ufizj di equita T accorto %• 1K 
joce fi era iaalzato al trono de' Medí ( Herodot. /. i . c, 
96, 1 0 0 . ) ' 

( i j Campum síhl peaeparart jusslí M . Biet zzS. 1Su S 
ha diligentemente fissato questo campo d i battaglia a NÍ> SJ 
gept s Abbazia Benedittina distante cuca dieci miglia da 
Soissoras dalla parte'settentrionak . Quel terreno era indi-
cato da un recinto di scpolcri paganí ; Clodovco donóle 
terre adjacenti d i L i v i l l y e Coucy alia Chiesadi Reims. 

C aí) Ved, Ceszx. commenti de Bell. Gall l xi . 4 . InTo'm 
*. p. Z20. e le notizie Tem. 1. p. IZÓ* Le tw fabriche & 
Soissons erano /cíí?tí?-í<í , bnUstaria , e eUnaharU . L'n\-. 
t,.rna. somiriiníscrava tutta l5 ama tura de' gravi corsz-
z ien . 

i 

na; 

ni 
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co 
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i Jartuarne la rápida f u g a m e n t r e dopo la per-
I dita d' una battaglia fuggr alia distante corte di! 
e Tolosa» La debole mmorita d' Alarico non vo-
1 leva assistere, o difendere un infelice fuggitivo, 
l¡ i pusillanimi ( 1 ) Goti fu roño intimoriti dalle 
| minaccie d i Clodoveo j ed i l Romano^ Re dopo» 
| un breve confino fu abbandonato nelle maní 
| del carnefice .. Le citta Belgiche s' arresero al 
e Re de'Franchi ; e í i suoi statl s' ingrandirono 
| verso T Oriente dalT ampia Diócesi di Tongres 
I (2 )5 che Clodoveo' conquistó nel décimo1 anno-
i del suo Regno . 
1{ Si é tratto assurdamente ií nome: di >Ale-
Á manni dair immaginario loro stabilimento^ s u l l e - f ^ " ^ ' 
! rive del lago Leman ( 3 ) . Qiiel felice dlstretto C 
" dal lago ad Avenche , ed al monte Giura fu A-

Kcupato da Borgognoni ( 4 ) . In fatti le partí kmanni 
r A . « f o . ' 

set-

( 1 ) Deve q u e s t ' e p í t e t o l imi t a t f i alie circGftanze d5,aí-
lora, e non porrebbe giustifica tsi colT ísto tia i ! prc i ' iud í . 
ÍIO Tráncese d i Gregorio L . n c.z~. i * Tom^ l l . ^ 1 7 5 . 
«t GotboruTti pavere mus est . 

( a ) Dubos- mi ha persuaso' T»?». 1. p. 277. ags. che 
Gregorio d i Tours , ed i sui copisci, o letcori hanno pia 
volte confuso i l regno Germánico dd la Tur!nSUsnllwM.o.-

che anticameoie fera i l paess degü Ebwroni, emoder. 
oamente la diócesi di Liegi . 
t. ( j ) Populi habít'atae-s í u x t a Itmznüm lacunt'\\tm.zn-

K dlcHntur Serv. ad. Virgll. Georr. JF. ^78. Dom. Eouqüet 
Tom, / . ^. 817.) ha folamentc al légalo i l pifr recente e 

cotrorto testo ds Isidoro di Sívigl ía , 
_ U ) Gregorio1 di Tonrs manda S. Lu-picino í« t í r 1/^ J « -
'^fis defertl fecretu , quae intsr É'urgHnd;a'm *4lemAma»ijii'e 

fita 



5 # Istúría delia decadenzd 
settentnoaali deli' Elvezia erano state soggloga, 
te da' feroci Al em aun i , che distrussero con le 
proprie lor maní i frutti delia loro conquista. 
Una provincia coitivata , ed ornata dalle arti 
d i Roma fu di nuovo rldotta ad un selvaggio 
deserto; e possono tuttavla scuoprirsi de'vestigj 
delia magnifica Vindonissa nella fértile e popo-
lata Valle deli" Aar ( i ) . Dalla sorgente deí 
Reno, fino alia sua unione col-Meno e con la 
Mosella i formidabili sciami degli Alemanni 
dominavano ambe le partí del fiume per dirit. 
to d'antico possesso s o di recente vittoria . Si 
erano sparsi nella Gallia sulle moderne provia 
cié dell'Alsazia, e delia Lorena; e l'ardita lo. 
ro invasione del regno di Colonia riebiamo ií 
Principe Sálico alia difesa de' Ripuarj süoi alj 
leati. Clodoveo incontró gl ' invasor i delia 

tu 

jft* *Aveatíca,e adlacent C M t a t l (ii* Tom. I f . «48 • ) M.Í! 
w a t t e r í í l e H'ist. de la Confederab. IJelvet* Tom. I . p. 9.1», 
ha diligentemente fissato i confini Elvetrci del Bueno dell' 
Alemannia , c delia Borgogna Transiurana . Essi corrispe
de va no alie Diócesi di Costanza , c d* Avenche o Losar-
na , c sonó tuttavia dist inti nella moderna Svizzera dall' 
uso del la lingua Germánica e Francese . 

( i ) Ved. Gulliman de Reb. HelvltlcU L . I. c. J.^.n. 
I Í . Dentro le antiche mura d i Vindonissa si seno socj 
cessivamente fabbricate la fortezza d* Habsburgh , 1' m 
bazia di Konigsfield, e la Citta di Bruck . I l filosófico vi.ig'í 
gíatore puó paragonare i monumenti delia conquista M-
mana , delia feudale o Austríaca tiran nía delia supeisf' 
zione monás t i ca , e del l ' industriosa l iber ta . Se sari ve
ramente Filosofo 5 applaudira i l m é r i t o , c !a fel ici tad 
su 01 f e m p i , 
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\h neüa pianura di Telbiac alia distanza di cir, 
ca venti quattro miglia da Colonia ; e le due 
pm fiere nazipni della Germania erano vicende-
volmente a n i é a t e dalla memoria delle azionl 
passate, e daí prospetto delía futura'grandezza. 
I Franchi dono un ostinato combar t i mentó ce-
derono, e gti Alemanni alzando grida di vltto-
ria impetuosamente mcalzarono la lor ritirata . 
Ma si rimesse la battaglia per i l valore , per 
la conclotta, e forse per la pietá di Clodoveo; 
e f evento di iquelia sanguinosa giornata dedse 
per sempre 1* alternativa dejl ' Impero, o della 
servitu. L" ultimo Re degli Alemanni restó u c 
ciso nel campo, ed i suoi furono ammazzati ed 
inseguiti, finattantoché non gettarono a térra le 
armi , e si diedero a dkcrezione del vincltore . 
Senza disciplina militare era per loro impossi-
Mle di riunirsi , essi ave vano con disprezzo de-
rnolito le mura, e le fortificazioni , che ayreb-
bero potuto difenderli neU'avversitáj e furono 
seguitati nel cuore delle loro foreste da un ne-
mico non meno attivo , ed intrépido di essi . 
I I gran Teodorico si congratuló della vittoria 
con Clodoveo di cui aveva i l Re d'Italia últ i
mamente sposato la sorel la Albofleda; ma dol-
cemente s' interpose appresso i l cognato in fa-
vore de' supplicanti, e de' fuggitivi , che aveva-
no implorato la sua protezione. I territorj Gal. 
l i c i , ch'erano posseduti dagli Alemanni, diven-
nero preda del loro vincltore; e quella super
na nazione Invincibile, o ribelle alie armi d i 
Roma rkonobbe la sovranitá de' Re Merovin-
gici, che grazíosamente per misero loro di usa-

TOMO X í . re 



pS Istorta deiia decádenza , 
re 1 proprj particolari costumi ed istitutl sotto 
i l governo di Duchi temporarj s ed in progres-
so ereditarj. Dopo la conquista delle provlncie 
Ocddehtali i soli Franchi mántennero le loro 
anticíie abitazioni di la daí Reno „ Essi appoco 
appbco sottomisero e cmliEzarono queglí esau-
sti paesi sino ali 'Elba, ed alie montagne della 
Boemia; e fu assicurata la pace d'Europa dall' 
ubbidienza della Germanla ( i ) . 

^ 7 d i Fino aU'eta di trent'anni Clodoveo contí-
ciodo- nuó' a venerare glr Dei de'suoi maggiori ( 2 ) . 
veo. An, jLa sua hicredulitá', o piuttosto non curanza del 
*s5* Cristianesimo poteva incorággirlo forse a preda-

re con minor rimorso le chiese d ' im paese ne-
mico: nía i síroi sudditi della Gallia godevano 
resercizio libero^ del culto' religioso y ed i Ve-

• . sco-;:: í 

C i ) ' G r é g o r í o di Tours L . I J . | o . j y . f» T o m . J L p 
J7fi. i77. 182 le Gesta' Francorum { l n Tora. I I . p. 551.) 
e la ¡cttcra di Teodorico c^ssiodor. Var. L . I I . c . 41,1» 
Tom. I V y j , , ^ , Dcserivono la disfatta'degli Alemanni . A l -
cutae delk Ioie? UÍbU'si s tabí l i ror io íoel l^Reí la sb'tto'Ia PÍO-
í'ezíone di Teodor ic o , i succeSsoxi deí qale cederono la C e 
lonia* ed i i paese loro a! ñi póte di Clodoveo .. Puó" vedersí 
Jo stato degli Alemani sotto i Ke Merovingit i presso Ma-
SCO&I's tor . degli anf ichí ' ' G , r m a » i X I . 8. &e; *Ann»ta^. j S z . 
€ Gi»llimaiu (. i>e Heh. E e l v e t i c , £ . I I . c. 10. 120 f . 7z , 
8 c. <• !": ' , 

C * ) C l o t i l d e , o piuttosto Gregorio, soppone , che 
Glodoveo adorasse g l i Dei della Grecia , e d i Roma, l l 
fatto e i nc red ib í l e , e tale sbaglio .non serve, che a d u 
mostrare , conne in meno d ' u r i secolo's? era p íenamer te 
te abelita e"d: anche dimeaticáta- la- Religión" dasionale ée* 
Frsnchi , 
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scovi avevan" speranza maggiore sopra un idola
tra , che sopra gli eretici. 11 Principe Merovitv 
gico aveva cohtratto fortunataraente matrimonio 
con la bella Clotilde pipote del Re di Borgo-
gna che in mezzo ad una corte Arriana era 
stata educata nella professlone delía Fede Cau 
folica . Era interesse non mena che dovere d í 
íei i l compire la conversione ( 1 ) d'un marito 
Pagano, e Clodoveo senz'accorgersene diede o-
recchio alia vece dell' amore , e delía Religio-
ne . Egli gcconsenti ( ed era forse preventiva
mente stata convenuto di cicV al battesimo de! 
suo maggior figlio ; e quantunque la repen
tina morte del íanciullo ecckasse qualche su-
perstizioso timore , fu persuaso per la seconda 
volta a ripetere que! pericoloso esperimentó , 
Ñel le angustie della battagíia di Tolblac Clo
doveo altamente invocój ií Dio di Clotilde e' 
de'Cristiani ; e la vittoria lo dispose ad ascoL 
éare con rispettosa gratitudine I'eloquente ( 2 ) 

Re-

C r > Gregorio di Ton¿s riferisce i í Matr imonio e'a 
conversione di Clodoveo L . l í . c. 28. 3 j . in Tg„ti } / p 
175 . 178. Anche Fredrigo , o 1'Epitomatore anónimo 
Tom, IT. p. 395. 4.00.V Autoxc delíe Gefia F'rancor.rn T j m . 
I l - p, 54?« 552. ed Aimoino medesi.n.10 L6 j , j , ¡r 
T.im' . :III* P' .37. 4o. n o n ' s o n ó da dir-prezzarsí . ¿ a tradi ' 
alone ha potuto conservar lungsmente alcunc curióse circo'.-
stanze di quest8 importantt successi 
. (2) U n Viaggiatore, che tornava da .Reims fiel! ' A l -
^•rgns s aveva rubsto una copia de!!e sue dec¡aniazron» at 

se-
(Ti»' 



t o ó IsHria istia decadenza 
Remigio ( i ) Vescovo di Reims, che dlmostro 
con forza i temporal i , e spiritualí vantaggi del-
la sua conversione. 11 Re si dichiaró persuaso 
del la verita del la Fede Cattoüca ; e le ragionl 
politiche , le -qaali avrebbero por uto farne so-
spendere la pubblica professione, fu ron tolte di 
mezzo dalle devota o fedeli acclamazioni de' 
Franchi 3 che si dimostrarono ugualmente dispo-
sti a seguiré I'eroico lor capitano si al campo 
di batcaglia , che al fonte batteshnale . Quest' 
importante ceremonia fu eseguita nella Catte-
drale di Reims con ogni circostanza di magnl-
ficenza e solennita , che poteva imprimere un 
rispettoso sentí mentó di religione nelle mentí 
de'suoi rozzi proseliti ( 2 ) . 11 nuovo Costanti-

EO 

secretario , o libraio del modesto A rcivescovo ( sidon Apol-
linar L . I X . Ep¡s t . 7. ) . Quarrro lettere d i Remigio , che 
tuttavia esistonp . C «» Tom. I V . p. 51. 52 5 j . (non cor-
rispondono alia lodc* magnifica di Sidonio . 

(1) Incmaxo , uno de'successori di Remigio ( a » . 84.5. 
«82. ) ne. fece la vita ln T o m , I I I . p. J7?• 480. L ' auto-
l i t a degli antichi Manoscritt i della Chiesa di Reims po. 
trebbe ispirare qualche fiducia , la quale pero vien d iüru t . 
ta dalle lenieraric ed audaci finzioni d* Incmaro. Egll e 
t p o í t o hotabile , che Remigio , i l quale fu comacrato a 11' 
cta di ventidue atiní ( an. 457. ) oceupo la cattedra Epi» 
sropale settanta •quattoanni ( Pagi C r •tic. i» B a r ó n . Tom. 
I L f. í g4- 572. 

(a) Per i l Battesimo d i Clodoveo íu portara da una 
binoca colomba un? boccetta ( l a santa ampolla) d* 0I1O 
santo , o piuttosto celeste 5 e r i o tuttavia si usa, e si r in. 
nueva pella eoxonazisne de' Re d i Francia. Incmaro< ch? 
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fio fu inTrnedíatameíite battezzato insieme con 
tremila de* guerrieri su o i sirddici : e fu imlcaco 
l'esempio- loro dal resto de' Barbar i mgmfilki , 
che in ossequio del vktorioso Prelato adoraron 
la C r o c e c W esst avevano g'sá brnciato, e bru-
eiarono gl ' ¡dolí, che avevano adorato ( i ) . Lo 
spirito di- Cío do ve o era suscettibiie d* tur pas-
seggiero fervore j el fu commosso dal patético 
raccoato delta pass ionee deila rnorte di C r i 
sto; ed invece di ponderare i salutari effetti di 
quel misterioso sacrifizio, esclamo con indiscre
to furore : „ Se ic> vi fossi stato presente alia 
„ testa de' miei valorosí Franchi , avrei vendí-
,, cato le sue ingiurie „ ( 2 ) . Ma i i selvaggio 
conquistator della Gal lia era incapace d' esa m i 
na re le prove d* una reügione , che dipendono 
éa una laboriosa investlgazione d* istorica a-uco-

aspirava alia Primazía della Gallia ) 6 fí primo aurore d i 
questa favola In,. Tom. I I I . p. 377, , i deboli fondamen'CÍ 
della quale con profondo rispetto , e consumara dfjt rez-za 
si sonó rovesciatí dal i ' Abbarte Vérroí Mcmeir, dt l ' ,Acad,-
des Inscr, T o m . I I . f . 619. 6 3 3 . 

(1) Mlitls depene eolia Slcarnber : adora, qund incendia 
fit , íncende qv.od adorasti Gregor. T m o n £ . / / . c. i.f;- ;w 
Tom. I I , f. 177. 

( i ) S i ego Ibi iem cum F r a n e i s mels ftilssem y ¡njúrias , 
éius vtndicasitm . C îiesra temeraria espresíonc , che Gre
gorio ha prudentemente taciuta , vien celebrara da Ficd«-
gario Epi tem. c, 2r. in Tom: i r . ¡r. <foo., da A'imonio 
tif i . e, 16. in Tom. I I I . p. 40 . , e dalle ero ni che di s . 
Bionisio L : r , c. 3o. in TOM, I I I . f , 171. , come «n ' am» 
fsirabir effusioné d i zelo c r i s t i ano . 

G 7, 

m 



-102 ístoria della decadznzá 
•rita , e .di speculaíiva teología . Molto p k \ : € g | 
e r a incapace di sentiré la d o l c e influenza del 
Vangelo che persuade, e purifica i l cu ore d'im 
v:ero convertito. L'ambizioso s u o T e g n o presen, 
t a una perpetua violazione de' dove.ri morali e 
cristiani ; l e sue maní fu ron inacchiate .di san-
gue tanto i n pace, che in guerra ; ed appena 
ebbe Clodoveo licenziato un sínodo :delia Chie-
Gallicana, che íranquil lamente assassinó tut t l \ 
Principi della stirpe Merovingica ( i ) . Puré 
poteva i l Re de' Franchi adorare sinceramente 
i i Dio de'Cristiani 3 come un essere piu eccel-
lente , e potente delle nazionaÜ sue divinita , 
£ la segnalata liberazione , e vittoria di Tol-
biac incoraggirono Ciodoveo a confidare nella 
futura protezlone del Signor deglieserciti. Mar-
tino , i l piü popolare de' Santi 3 aveva ripleno 
i l mondo o c c i d e n t a l e xlella fama di qne'miraco. 
t i , che si JTacevan continuamente al santo di lui 
sepolcro di Tours . 11 sno visibile o invisibile 
ajuto favori l a causa d ' i m Principe libérale e l 
prtodosso; e n o n bisogna interpretar la profana 
osservazione di Clodove© medesimo , che S, 
Martillo era un dispendioso amico ( 2 ) , com? 

x i n ' ! 

•• (1) Grgorio L . 11. c. 40. 4 ^ i» T o m . j i . f . 18; 18;. 
Dopo aver frcddamente jnferito 1 replican del i t r i , e gü 
affcttati l imnrs i di c í ó d o v e o , conclude , forsc inavverten-
í e m e n t e , con una lesione , che J' ambizionc son v o t i i 
mai ascoltare ; H U ha. tranfactls . . . . obllt . 

( z ) Dopo la y i t to r i a Gótica Clodoveo fece delle üc¡¡ 
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m síníoma d'alcup permanente o ragionato sce t . 
ticismo» Ma la térra non meno che i l cielo si 
rallegro della c o n f e r s i o T i e de'Franchi. Nel mer 
i-norabile giorno, in cui Gíodoveo usci dal fon-

Xe battesirnale , egli solo nel mondo Cristiano 
mérito i l n o m e , e le prerogativé di Re Catto-
l ico. L'Imperatore Anastasio ammetteva de- p e -
rlcolosi error! intorno alia natura deUMncama-
zione divina ; éd i Barbari deíl' I ta l ia , delí4. A i -
frica , 4ella-Spagna , e della .¿aüia .erano inyo l -
t i ineireresía Arnana , 11 maggiore, o pluttosto 
1'único j figlto della .Chiesa f u nconoscinto dal 
Clero per suo legittimo sovrano, o g l o r i o s o l i -
beratore , e le armi di Clodoveo furono valo-
rosamente sostcnute dal zelo, e dal Fervore del 
par t i to Catíolico ( 1 ) . 

Sotto l ' Impero Romana la ricchezza, e hSot tnmh^-

Giurisdlzione de^ Vescovi , i l sacro carattere e SI1°nedc' 
perpetuo ufizio loro, i numerosi dipendenti, la l o r j c i ' 
p o p o l a r e l o q u e n z a , e íe assemblee provlnciali « deiie' 
*... ... • , -.--r ; . ' ' . ¡ ' " . truppe 

Romane, 
A n . 497» 

che offerte a S. Mart ino di Tours , E i ,desiderava di r í . 
scattare i l suo cavallo di bartaglia col dono di rento mo
rete d 'oro i ma 1'incantato .cavallo non poté muoversi daL 
la stalla , fínattantoché nop. fu raddoppiato i l prezzo de! suo 
riscatto . Questo miracolo ecc i tó i l Re ad esclamare ; Ve-
re B , M a n i n u s efi bonus in auxilio , fed earus i n negado . 
Gesta F r a n c o r . í« Tom, n . p, 554.. 555. 

( 1 ) Ved. la letrera scritta dal pontefice Anastasio al 
convertito Reale in Tom. IV. p. 50. 51» Avi to Vescovo d i 
Vienna serisse a Clodoveo sal medesimo soggctro p. 49. ; 
e mol t i Vcscoví La t in í lo voliero assicurare del loro con» 
t e n t ó , ed attaccamento verso d i l u i . 

• 



SC4 htoria, della deea'd&nza 

di _essi gli avevano sempre resi/rispettabili, té. 
alie voite pericolosi. L'autoritá loro aumentos-
si col progresso delia superstUipne, e ió- stabi-
iimento della. Monarcbia Francese p u ó in qual-
che modo attribuirsi alia stabile alleanza d ' u n 
cencinajo d i Prelati , che dommavatio nelle 
njalcontente,, o indipendenti cittá d-el-ía Gallia , 
I deboli foiida;meHti deila Repubbuca ^Armorlca 
si erano piá voite scossi-,-0 abbattu£i; tna i ' L 
stessp pogolo manteneva s e m p r e la domestica 
su a ..liberta j sosteneva la dignitá, del nome 
Romano;, e valorosamente resisteva alie pre-
datQiie scorreíie , e d a' regolari attacchí d i 
Clodoveo, che ce rea va d'estendej? l&sue conqui
ste dalla Senna alia Loira. La f e l i c e l o r ' o p p o -
sizione ¡ntrodusse un' uguale ed onorevole soeie-
ta i r a d i l o r o . I Franchi stimavana 11 valore 
degli Armorici ( i ) , e questi si erano T i c o n c i -
liati per mezzo della religione co'Franchi . La 
forza mil i tare , ch'era stata fissata per !a difesa 
celia Gallia, consiste va i n cento diverse truppe 
di cavalleria, o d* infantería; e queste nel tem.. 
po, che prende v a n o 11 titolo i e d i privilegi d i 

( i ) I n yece di Apfiappuxsi i ignoto Popólo , che si 
trova ne! testo di Proco pió , Adriano di valois ha t-esti. 
t i m o i 1 nome piíi a proposito d i Apf̂ opuxot̂  , e quetta 
facile correzionesi é quasi universalniente approvata. Purs 
uno spregiudicato Jcttore naturalmente sapporrebbe, che Pro, 
copio intendesse di dcscrivere una tríbii d i Germaní alicata 
d i Roma, no,n gia una confederazionedi.Citiadella Gallia,. 
che si fossero i-,ibellat<& da!!' Irogsro ... 
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soldat! Romanij erano rinnuovate da un con t i , 
nuo supplimento di Barbara giovencü. Si difen-
devano tuttavia da! disperato loro coraggto le 
ultime fortincazioni, e gil sparsi frammend delt" 
Impero. Ma 11'era impedica la ritirata, ed ím-
pratlcabile la comunicazlone: essi érano ábban-
dona t i da'Principi Greci di CostantinopoÜ , e 
píamente rigettavano qualunque connessione cotí 
gli Arriani usurpatori della Gallia . Accettaron 
pí^ró senza vergogna o rlpugnanza la generosa 
capítolazione, che fu proposta loro da un éroe 
cattolico; e questa legittima o spuría progenie; 
di iegioni Romane fu distinta ne' successívi tera-
pl con bs proprie armi , ínsegne, vestí , ed i -
stituti partícolari . Ma per mezzo di questi va-
levoli e volontarj aumenti s* accrebbe la forza 
nazionale : ed i Regni vicini temettero i l nu
mero ugualmente che i l coraggio de' Franchi . 
La riduzione delle províncie settentrionali delta 
Gallia s invece che si decidesse daíl' evento d" 
una sola battaglia, sembra, chefosse lentamen
te effettuata dalle successíve operazioni della 
guerra , e del trattato; e Clodoveo acquistó tur. 
to que)lo che formava 1' oggetto della sua am-
bizione, per mezzo di tal i stbrzí, o di ta! i con-
cessioni , che potevano combinarsi coi suo real 
valore. 11 selvaggio carattere di esso, e ie vir~ 
tú d' Enrico I V . suggeríscono le idee píüj con-
íraríe frá loro della natura umana.' puré si puo 
trovare quaíche somíglianza della situazione di 
due Principi , che conquistaron la Francia per 
mezzo del loro valore a détía lor politiea , e 

del 



t oé Jstma dsUa decaienzci 
m „ deí inerito d' una opportuná converslone f i i 
•ordena u n i » í. . , A ^ 

co'Bor- 11 Regno de^Borgognom , che aveva pet 
.gognoni . confini i due •fiumi Galíici la Sáona, ed 11 Ro, 
A n . 4 3 ^ daño , s'estendev.a .dalla foresta «le'Vosgí fino al. 

le alpi , e mare di Marsiglia ( 2 ) . Lo scettro 
di esso .era in mano di Gundobaldo. Qiiel va-
loroso ed am,b:izioso: Principe aveva; ristretto 11 
liurnero de'candidati Reali ínediante la morte 
di due fratelli , uno de 'quaü era padre di Cía 
tilde ( 3 ) , ,ma la sua imperfetta prudenza per, 

- • -;- : . - i - . : m u • 

( 1 ) Questa importante digressione di Procopio De Bell 
C ü t h . L . I . e. 12. in Torn. I I . p. zp. ?<í. i l lustre V o ñ p 
ne deUa Aloaarchia Francesc . Purc bisogna ossei vare I . che 
3 Istorico Greco dimostra un?, ignoianza-|nescnsa;b;ile dclla 
geografía de!!'Occidente j I I . che qucs t í trattati , e privik. 
g | , che do ve van lasciare íqnalcfae dure volé naccia'dopo di 
l o r o , sonó totalmente w v j s i b i l i presso Gregorio di Tonrs, 
nelle Leggi Saliche ec. • 

( 2 ) Regnum d r e a Xhodannm , aut ^ r a r í m cum pravk 
c ía Massilienfi r e t í n e b a t . Gregor. Turón. L , I I , c, ja, in Ton, 
IT. p. i j 8 . La provincia di Marsiglia fino aila Duranza fi 
in seguito ceduta agli Ostrogoci : e sj suppo.ne, che le sot-
tosenzioni di vinticinque Vcscovi rappresentassero ií Regno 
di Borgogna ( 519. Concil . Epaon. Ir, Tom. I V . p. i o f 
105. ) Nondimeno eccettuerei Vindonissa . I I Vescovo , che 
viveva sotto i Pagani Alemanni , doveva naturalmente intet. 
venire a'sinodi d d v i r ino Regno Cristiano . Mascou (nelle 
sue pnrnequartro annotazioni ) ha spitgato molte circostan-
zc rclative alia Monatchia di Borgonna . 

C j ) Mascou J/ar. deQerman. JO. lo , , che.diffidacon 
moka ragione della testimonianza di Gregorio di Touri , 
ha prodotto un passo d' Avi to ( £^,7?. 5.) pír provare , x.ht 
Gundobaldo afFettava di deplorare que! trágico successo aíüi 

» * suo1 sudditi aftettavasi d" applaudirc . 
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.4T)lse a Godegesilo suo minor fratello di possede^ 
re 11 dipendente Printípato di Gínevra. L ' Ar-
riano Monarca fu giustamente eccitato dalla so-
disfa^ione e dalle :Speranze, che pareva^ .che a-
nimassero i l sao ;Clero , ,.ed ]1 suo popólo dopo 
Ja conversione ,di Clodoveo; e Gundobaldo^on-
vocó a Lione uñ' assemblea de' suoi yescovi 
per conciliare s' era •possiblle i religiosi, e poli-
:íici dissapori. Si fece invano una conferenza fra 
le due fazioni. .Gli Arrian! jinfacdarono a'Cat-
tolici i l culto di tre Dei ; i Cattolici difesero 
ja loro causa per mezzo di teologiche distin-
z i o n i ; je si dibatterono .con -ostinato clamore l 
soliti argomenti , le obiezioni, e le repliche, fL 
.nattancoché i l Re manifestó le sue segrete ap-
prensloni con una improvvlsa, ma decis'iva que-
stione, che fece a'^escovi Ortodossl. „ Se vol 
„ professate veramente la Religión .cristiana 
3, perché non frénate i l Re de Franchi .«? Egli 
„ m i :ha dichiarato la guerra, e forma dalle al-
?, leanze .co' miei nemici per distriiggermi, Uno 
^ splrito sanguinario ¿ed ávido non é rfeffetto 
„ d* una sincera conversione: dimostri la su a 
„ fede per mezzo delie sue opere „ . Avi to^e , , 
scovo d i Viénna , che parlava in norae de' Suoi 
fratelli rispóse ¿con la :yoce e col contegno d' un 
angelo : „ Noi non sappiamo i mot|vi5 .e le i n -
5, tenzioni del Re de' Franchi: :ma la scrittura 
„ cMnsegna , che spesso vengon royesciati que* 
„ Regni , ,che abbandonan la legge . Divina ; e 
,„ che sorgeranno da ogni parte de'nemici con-
„ tro di quelli , che hanno fatto Dio lor nemi-
¿ co* Torna col tuo popólo alia legge di Dio3 

„ ed 
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„ ed esso dará pace, e sicurezza a'tuoi statí3Ji 
l i Re di Borgogna 3, che non era disposto 
accettare la condizione, cbe i Cattolici risguarí 
davano eom'essenziale al tratíato , rimesse ad 
altro tempo, e licenzió V adunanza ecclesiastica, 
dopo d' aver rlmproverato a' suoi Vescovi , ch^ 
Clodoveo, amico e prosélito foro, aveva segre-
tamente teatafeo la fedelta del proprio di luí 

, fratello ( i ) . 
dicioda. La fe^ta del fratello era gia stata sédot. 
veo. A n . ta, e I'ubbidienza diGodegesilo, che si uní alia 
seo, bandiere reali COÍI le sae truppe di G'mevra , 

protnosse piü efficacemente i l successo della co*. 
spirazloneMentre i Franchi , ed- i Borgognoni 
combattevano con ugual valore, T opportuna sua 
diserzione declse i'evento- della battaglia; e sic-
come Gundobaldo fu debolmente sostenuto dâ  
snal affezionati G a l l i , cede alie a m ü di Glodo^ 
veo, e si r i t iro m fretta dal campo; che sem* 
lira essere stato fra Langres , e Digtone . No l i 
s'affido egli alie fortificazioni di Digione , che 
aveva una fortezza quadrangolaré circondata da 
due fiumi, e da una muraglia alta trenta piedir 
e grossa quindici con quattro porte, e trentatre 
torr l ( 2 ) : abbandonó a Clodoveo le-importan-* 

• ; ; t i 1 

C i ) Vedasi Toriginal conferenza »» T e m . I v . p. 
K-QZ. A v i t o , pr íncípalc attore , e probabilmentc- secretario-
del congresso , era Vescovo d i Vierína;. U n breve rtggua» 
gl io della persona, e deiie opere di esso p ú a trova-rsi pressoj 
di Dupin Blkliath. Ecc lef . T s m . V. p. 5 10. 

2 ) Gregorio d i Tours L , J I I , c, r $ , >« Tora. I I - f . 
199-
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t i d t t á di Lione , e di Vienna 5 e seguitó a 
fuggire precipitosamente, finattantoché non gíun. 
se ad Avignone alia distanza di dugento cin-
quanta miglia dal campo di battaglia. Un k m , 
go assedio, ed un*artificiosa negoziazione avver-
ti i T R e de'Franchi del pericolo , e deíla diffi-
coitá del 1 impresa. Esso impose dunque un t r i 
buto al Principe di Borgogna , lo costrinse a 
perdonare ed a premiare i l tradimento del suo 
fratello, e se ne tornó superbo a'suoi stati con 
íe spoglie, e gü schiavi delle provincie meri
dional i . Questo splendido trionfo ben tostó ven-
ne oscurato dalla notizia, che Gundobaldo ave-
va violato le recenti sue obbligazioni, e che 1* 
infelice Godegesilo, ch'era restato a Vienna con 
una guarnigione di cinque mila Franehi ( 1 ) , 
era stato assediato, sorpreso 3 ed ncciso dall* in-
umano di lu i fratello . Taie oltraggio avrebbe 
irritato la pazíenza del piú pacifico Sovrano 5' 
ma i l conquistator del la Gaília dlssimuíó I ' in-

giu-

197. soddisfa íl suo genio, o piuttosto trasctivc qualc'ne piu 
eloquentescrktore neila descrízicn di Digione , fertezza che 
giá meritava il titolo di Citta . Fu dipendente da'Vesco. 
vi di Langres fino al duodécimo secó lo , ed in scgnito d i . 
venne la capitale de' Duclu" di Borgogna . Longueruc D e . 
tcr'ipt. de l a Frunce P, i . p. 280. 

C i ) L'Epitomatore di Gregorio di Tours in Tom. I I , 
p. 4ei. ci ha conservato questo numero di Fránchi j ina 
suppone arbitrariamente , ch'essi fossero tagliati a pezzi dá 
Gundobaldo. I l prudente Borgognone risparmió i soldatf 
éi c lodo veo , e gli mando prigionieri al Re de' v i s igot í , 
che gü stabili nsl Territorio di Tolosa , 
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giuria, rilascio U tributo 5 ed accetto l ' allearf. Í 
2a, ed i l servizio militare deí Re di Borgbgna. <• 
Clodoveo non aveva piu que' vaiuaggi , che gl} a 
ávev-ano\assícurato! i ! buon successo deila pre. £l 
cedente guerra 5 e í i l suo rlvale' ammaéstrato í' 
rfairawarsitá avev^ trovato delle nnove'risórse ^ 
neir affezion deí sao popólo. I Galli ? o í RQ. á: 
maní appíaudirono alie imparziali e mi t i leggl » 
di Gundobaldo 5 che gli aveva innalzati quasi » 
aU'istesso livello co'íoro vincitoriV I Vescovi si ^ 
riconciliarono lusingandosi con la speranza , ch' ri 
egii artificiosamente' dava loro 5 deila sua pros-i l£ 
sima" conversiones e quantunque' n' eludesse W\ i* 
eífetto-fino al T ultimo momento deila sua vita ^ 
la moderazione di esso assíciiró: la pace e so! 

^. spese la rovina del regno dí' Borgogna' ( V ) . - ' 
conqaí- -. l o s o n ó impaziente di proseguiré a narrar 

An, sj2; santo s e di' martire ( 2' ) y- ma i i santo reale: 
á i ac 

<• i ) ln questa guerra di Borgogna ho seguitaro Grega=' 
, i io di Tours £., I I , c. 32. j }. !n Tom. 1 1 . p, i-fi, 279, 
la narrazione del quale se-ahra cosí contraria a quélla di 
Procopio i3e Be/L Gsífc, L . e. 12. í » Tow, i i . p, 31, 
32,-5 che alcuni crítici hanno suppo'sto «/««• gu'erícdí^erie.;' 
i ' Abbate Dubos /fT/í C r l t s ec, T o m . I L p. i z 6 , 'h<s'z. ni 
ha distintamente lappresentate fe cause, e gli cventi . 

( 2 ) Vedasi la sua" vita,' o leggcuda i n T o m . I I I . p,^&2, 
Martire! come si e stranamcnte allontanata questa parola 
dair origínale suo senso di común tcstimone . S. Sigisroonéo' 
«ra fantósó per U cuia deile febbíí,, 

m 
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jnacchió' le proprie maní del sangue delf inno
cente suo fíglio , ch' esso crudeímente sacrifico 
airorgoglio, ed alio sdegno1 d'una matrigna. Ei 
Costo scuopri I'errorey e ne píame FirreparabL 
íe perdíta . Mentre Sighmondo afabracciava i ! 
corpo délP infeiice' gíovane ricevé qnesta severa 
áinmbniziane da uno de* suoi famigliari: Non 
3) é la sua situazione , o Re , ma la tua , che 
» merita pieta 5 e lamento „ . I rimorsi d' una5 
rea coscienza per aítro furono mitigati da'libe-
rali suoi don! ai monastero d" Agauno nel Vá
lese , ch' egli stesso aveva forídato iií onore degl' 
immaginarj mártir i della legione Tebea ( í ) 
Fu istituito dal pío Re un píeno coro di per.; 
petua salmodia ; egli" assiduamente praticava V 
austera devozione dé5 Monaci; e pregava umiL 
ínente 11 cielo, che gli desse in questo mondo 
il castigo delle sue col pe . Fu esa u di ta la sua 
preghiera : vennero tostó i vendicatori • e le 
provincie della Borgogna furono innondate da 
m esercito di vittoriosi Franchi. Doporeven--

to 

C i ) Avanti la fine del quinto secólo la Chiesa di S. 
Mauxizio^ e la sua legione Tcbea aveva reso Agauno un 
.uogo di devoto pe l l egnnaggío . Una promiscua comuhita 
di ambiduc i sessi vi aveva iutrodotto alcuni fatti di rene-
ote 3 che furono abolJti ( 1' anno 515.) da] regalar mona
stero di Sigismondo , Dentro i cinqaant'anni i suoi ^ingel i 
«• /üftfecerouna sortita norturna per assassinare il loró Ve-
m o col suo Clero . Ved. neüa üiblioreca Ragionara Tom. 
•f.' í', í i S . 4J8» la curiosa osservazione d'un erudito' B?» 
MioteeaTio" di G'nevrac 

m 



i ! % Is torta de Ha decadenza 
to d'una infelice battaglia. Si gis mondó, che de-
siderava di prolungar la sua vita per pro. i 
íungar la sua penitenza , si nascose nel deserto 
sotto Tabito di religioso, finattantoché fu seo. 
perto e tradito da'su oí sudditi 5 che si procura, 
vano i i favore de'auovi loro Signori. i l prigioJ 
niero Monarca in¿i&me con la sua moglie e fi. 
gli fu t&asportato ad Orleans, e sepolto vivo in 

• un profondo pozzo per inumano comando de' 
figli di Clodoveo , la crudeitá de' quaü puo ' 
trarre qualche scusa dalle massime e dagli e. 
sempj del bárbaro loro secólo. L'ambizione lo. 
ro, che gli stimolava a corapir la conquista 
della Borgogna, era infiammata o coperta dal. f 
la filial p ie tá : e Clotilde, la sanita di cu i non 
consiste va nel perdonar le ingiurie , gli spinsea 
vendicar la morte del proprio padre centro li 
famiglia del suo assassino. I Borgognon ribdil! ' 
giaeché tentarono di romper le loro catcne, eb. 
bero tuttavia la permissione di servirsi delk 
lor leggi nazionali sotto 1' obbligo d' un trik-
to , e del militar servizio; ed i Principi Mero-
vingici dominarono pacificamente sopra un re. 
gno, la gloria e grandezza del quale era stata 
prima rovesciata dalle armi di Clodoveo ( i ) , 

• • • • . x - • U 

( i ) Mario Vescovo d'Avenche C h r t n . in Tom. ]I,f. 
15 • ha norato le date autentiche , e Gregorio di Tours i. 

J I I . e. s 6. In Tom, I I , p. 188. 189. ha espresso i fatti 
principali della vita di Sigismondo, e della conquista 
Borgogna . Procopio f» T ú m . I I , p . 34, , ed Agatia in T«» 
I L p. 49. dimostrano 1' iaujerfetta c remora lor cognizio' 
ec di rali avvenimenti. 
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La prima vittoria di Clodoveo aveva irtsui- GHer.a 

tato l'onore de 'Goti . Essl videro i rapHi suol Ciot!ca t 
progressi con gelosia e con terrore 5 e la glo- A n . 507. 
vanil fama d' Aladeo era oppressa dal genio 
piu potente del suo r i vale . Nacquero ¡nevita-
bilmeiite delle dispute su'confini de'contigni lo
ro stati ; e dopo gl' indugj d' una infruttuosa 
negoziazlone , si propose ed accetto un personal 
congresso de' due Re . Quest' abboccamento di 
Giodoveo 5 e d* Aiarico si fece in una piccoia 
Isqla delk Loira vlcina ad Amboise. Si abbrac 
ciarono essi, conversarono famigl¡ármente , man-
giarono msieme, ,es i separarono con le forti 
proteste di pace e d'amare fraterno. Ma 1' ap-
parente loro amicizia nascondeva un oscuro sospet-
todiperfidi ed ostUi disegni; ele lor mutue que-
relesollecitarono, elusero, ed impedí roño una fi- ^ 
naje composizione. Clodeveo dichiaró in un' as-
semblea di Principi, e di guerrieri tenuta a 
Parigi 3 ch' ei risguardava giá come la sua se
de, i l pretesto ed i l mot i lo d'una guerra Gó
tica „ . M i displace, disse , di vedere che gli 
„ Arriani tuttavia posseggono la piü bella par-
„ te del la Gallla, Marciamo contro di lorocoll' 
?? ajuto di D i o ; e vincendo gli eretici possede-
„ remo, e ci divideremo le fértil! loro provin-
cie ( ; ) . I Franchi eccitati dairereditario valo. 

1 ' ' " • ' ' , re . ' 

C 1 ) Gregorio di Toms L , 11, c. 37. m Tom, I I . t . 

TOMO X I . H 
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re, e dal moderno zelo applaudirono al gene, 
roso disegno del loro Monarca; espressero lalor 
risolnzione di conquistare, o di moriré , poiche 
la morte, e la conquista sarebbero státe ugual. 
mente vantaggiose ; e solennemente protestaron 
no , che non sí sarebber ra si la barba, finattan. 
toché la vittoriá non «li avesse assoluti daqueH' 
inconveniente voto . L'impresa fu proííiíossadaüe 
pubbliche, o prívate esortazioni di Clotilde , 
R a m m e n t ó essa al mafiío , con quanta effica. 
cia le pie fondazioni avrebber reso proplzia la 
dlvinita, ed i servitori di essa: e l 11 Cristiano 
eroe scaglíando la sua scure militare con abile, 
e robusto braccio „ . Qui , dissé, nel luogo , 
s,' dove cadera la m \ 3 . F r a n c e s c a { i ) ^ edifichero 
„ una Chiesa in onore de'satiti Apóstol i j , . Que-
sea ostenfata píetá confermó, e gíustifícó i5 at-
taccamento de 'Cáttol ici , co'quali aveva esso u-
na segreta corrispondenza; e le devote lor bra-
me appoco appoco divennero una formidabií có-

spi-

Í8I. riporta ¡1 breve ma persuasivo discorso di Clodovco 
Valde molefte fere ejuod h't *Arlan'i pttrtem teneant G a l l U r t m 
Cl'Autore delle Geft. F r a n c o r , ¡n Tofn. I I . p. 5 5 ; . asígíufl 
ge iJ preziosO epíteto d" OptimAm ) J eamm eum adlutortt 
D e i , i r superatls els , redigamus í e r r a m In d i tUntm nojlram, 

( i ) Tune E e x pfoieclt 4 í e tn d i r t S u m B'ip'ennem suam,' 
í¡uod eft F r m é l i c a & c . de t i . Frdncsr . In Tom. I I . f,- 554. 
L a forma, e 1' uso di quest'arme si descrivono ¿hiaraWért» 
te da Procopio ln Tom. I I , p, 37. Posson trovarsi deglie-
semp} del suo nome nasjomtle iñ Latino 5 ed tti J rapcese 
ne! nlossario del Ducangc , e nel gran Disfionatio di Trc* 
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spirazlone. I I popólo d' Aquitania era eccitato 
dagriridiscretl rimproveri de'tiranni Gorici, che 
giusnamente Tacciisavanq di preferiré 'ú domi
nio de'Franchi^ e Quinziano Vescovo di Rodes 
( O » zQÍmtQ loro adérente, predicava con p l h 
forza nel suó e?ilio ? che neila süá Diócesi. A-
jarico ad oggetto di resistere a questi nemici 
stranieri e domestici , ch' érano fortificati dali8 
alleanza de'Borgogrioni, faccolse le sue truppe 
molto piü numeróse delie forze militari di Ció. 
doveo, I Vjsígoti ripresero l'esercizio delle ar~ 
m i , ch' essi avevano trascurato 111 tina langa 
lussuriosa pace ( 2 ) ; uno scelto corpo divalen-
t i e robusti schiavi seguitarono i loro padroni 
nel campo ( 5 ) ; e le cittá della Calila fu ron 
¿ostrette a somministrare i i loro dubbioso , e 

r i . ' 

( 1 ) E" moho singolare 5 che sí rrovino degl* importaa, 
ii , ed aurentici fatti in una vita di Quinziano composta 
ín rima neU'antico Patois di Rovergue , Dubos HIJ}. C r l t . 
te, T o m . I I . p . '17$, 

i z ) ¿ u a m - v í s forfaudlnr-vej ira confidentiam t r i b u a l p a . 
n n t í í m veflro fum hitumerabUls mulsUudo ; <juamv\s ^ i t t l U m 
potentem rerklnlscaminí VifigoihoTUra vlf lbus Incllnatum j t a , 
men <¿uU populorum ferocU cotda hnga pace mollescunt , 
c á v e t e súbi to ira aleam tnlttere, quos cenftat tantlt í e m p e r l . 
bus t x e r d t U non habere. Tal'era il salutevole ma infrur. 
tuoso coñsiglio pacifico deílá íagione s c di Teüdoriro Cas. 
siodór. L . I I I . ep. ± . 

( i ) Montéscittieu Espr . des U¡x . L, t V . c. x^. rife-
íiscé ed approva la legge de' vis i go ti L . ix. T i t . x, in 
Tem, I V . p, 425. che ^bbligava tutti i Padroni ad armare 
« mandare o coodurre" nel campo la decima parte de' loto 
schiavi . ' \ 

H a 

É 
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r i pugnante ajuto. Teodorko Re degH Ostrogo^ 
tí , che regnava i a I caira , aveva cercato d | 
mantener la tranquiilitá deila Gal l ia ; ed assun. 
se o afFetto per tal' motivo r imparzial caratte-
re di mediato re . Ma Faccorto Monarca terne-
va i l nascente Impero di Glodoveo , e stabil-
mente impegnossi a sostenere ia nazionate, e re-

. Hgiosa causa de'Goti. 
¿¡'"iodo. ^ accidentali , o artificial i prodigi , che 
v eo. An. a(íórriarOno la spedizione di ^Glodoveo , furono 
507- acceftati da un secólo superstizioso come una 

manifesta dichiarazione del favor divino . Ei 
partí da Parigi ; e siccome passo con decente 
reverenza per tutta la Diócesi di Tours, la sua 
ansietá lo tentó di consultare la casa di S. Mar-
t ino, ch"era i l santuario, e í 'oracolo della Gal, 
lia . Fu ordinato a' suol messaggi di notare le 
parole del salmo , che si fpsser cántate in q u é 
preciso momento , net quale essi entravano i t i 
Chíesa. Quelle parole fortunatamente espressero 
i l valore, e ia vittoria de'campioni del Cielo, 
e fácilmente se ne fece T applicazione al nuovq 
Giosué, al nuovo Gedeone , che usciva a com. 
battere. contro i nemicldelSignore ( i ) , Orleans 

( 1 ) Questa specie di divinazione éi préndele comí, 
uk augurio le prime parole sacre , che in certe particolaii 
circostanzc si presentsssero all' occhio, o all' orccchio, fu 
tratta_ da'Pagani j e si sostitui la Eibbia , o i l Salterio a'' 
locms di Omero, c di Virgilio . D i l quarío secólo fino 
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sssicuró a'Franchi un ponte sulla Loira; ma al
ia distanza di quaranta miglia da Poiders ne fu 
grrestáto ií prpgresso da uno straordinario gon-
jR a mentó del fiume V i g e n n a o Vienna . mentre 
le^opposte rive eran coperte dall'accampamento 
de'Visigoti; La dilazione dév'essef sempre peri-
colosaperi Barbari, che eonsumano i l paese, per 
il quale marciano; e quand'anche avesse Clodo-
veo^avuto cómodo emateriali, sarebbe stafo ím-
possibiíe di costruke un ponte , o forzare i l pas~ 
saggio in faccia ad un soperiore nemico . Ma 
gli affezionati eontadlní ^ ch'-e^aiio impazienti d' 
accogliere i l loro liberatore, poteron fácilmen
te mostrargli un passo incógnito s o non guar-
dato; s'inñalzó i l mérito del la scoperta daH'u-
íile interposizione della frode, o della finzione; 
ed un blanco cervo di singo!ar grandezza e bel-
ta coniparve a guidare, e ad animare la mar-
cia delParmata cattolica. í consigli de'Visigoti 
farono irrisoluti e distratti . Una folla d'impa-
feientt^ guerrieri , che presumevano assai della 
loro forza, e sdegnavano di fuggire avanti a' 
iadri della Gemianía , eccito Marico a sotene-
re col le armi i l nome , ed il sangue del con-
quistaiore di Roma ¿ 11 consigüo de' Capitanl 

í piii 

al décimo quarto , qucstc sor ta St tctorur* , come si dice. 
n o , fu ron piu volte condannate da'decreti de' Concilj 
e piíi voltc phuicste da4 Re , da* Vcscovi , c da' Sánti ' 
Vedast una cuifosa Dissertszione del!' A líbate du Resnel 
selle niemojtic deli' Accademú T o m . X I X . p. jgy. j ^ . 

H 3 
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I f 3 Istorta dslla dscadenzd 
piü gravi lo stiroólava ad el adere i l primo ar* 
dore ele' Franchi; e ad aspettare rieUá provincie 
meridional i della Gail ia i Veteraní , e Vittorlo-

, si Ostrogoti, che i l Re d' Italia gli aveva gia 
mandato in soccorso. Si consumarono in oziose 
deliberazíonl i decísivi momenti; i Gotl, abban. 
donarono forse con troppa fretta un posto van. 
taggloso, perderono 1' opportunita d' una sicu-
ra ritirata per causa de' lenti , e disordinatí 
loí movimenti . Dopo che Clodoveo ebbe 
passato i i guado , che tuttavía si chiama del 
cervo ^ si avanzo con arditi e veloci passi ad 
impediré la fuga del nemico. La notturna sua 
marela fu directa da una lucida meteora sospe
sa neü'aria sopra la Cattedrale di Poitiers ; e 
tal segnale, che poteva eásersi precedentemente 
concertato coi successore orcodosso di S. Hado, 
fu paragonato alia colonna di fuoco, che guido 
gl'Israeliti nel deserto. Alia terza ora del gior-
no, circa dlecl miglia di la da Poitiers Clodo, 
veo sopraggiunse, ed imrnediatamenteattaccó 1* 
armata Gótica, di cu i l a disfatta era giá pre
párala dal terrore , e dalla confusioné . Puré 
nell'estremo loro pericolo si riunirono insieme: 
ed i bellicosi giovani , che avevano altamente 
rlchiesto di combatiere, non vollero sopravvi-
vere all' ignominia della fuga , I due Re s' in. 
contrarono nella pugna; Alarico cadde per ma
no del suo rivale ; ed i l vittorioso Franco fa 
salvato per la buena tempra della sua corazza, 
e per i l vigore del suo caval lo dalle lancie d| 
due disper tó Goti , che furiosamente corsero 
contro di luí per vendicare la mor te del lor 
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Sovrano. L ' incerta espressione d' una montagna 
di uccisi serve per indicare una crudele quan-
íunque indefinita strage; ma Gregorio ha di l i 
gentemente osservato, che Apellinare figlio di 
Sidonio SLIQ valoróse nazionalf 5 perde la vita 
alhi testa de'nobitl deli'Alvergne. F^rse questi 
sospetti Cattolici erano stati mali^io|amente e-
sposti al cleco assalto del nemico; e forse T i n . 
fluenza della religione cede aü 'a t tacco persona-
!e5 o all'onor militare ( 1 ) . 

Tal 'e l ' impero delta'fortuna (se pura t u t - ^ Y J ú ' 
tavia possiam cuoprire la nostra ignoranza con Aauita. 
questo volgar vocabolo) , che é quasi ngualmen- fatta 
te difficile 11 preved ere gli eventi della guerra, ^ j ^ ^ * 
che lo spiegarné le varié con^eguenze . Una 507.* 
sanguinosa e compita vittpria non ha portato 
alie vol te , che i l puro possesso del campo 1 ed 
alie volte la perdita di dieci mila uomini ¿' sta-
ta capace in un giorno a distruggere Topera di 
piu secoli. La decisiva battaglia di Poitiers fu 
seguita dalla conquista dell ' Aquitania . Alarico 

ave-

( 1 ) Dopo aver corretto i l testo , o scusato 1' error 
<ii Brocopio , che pone ¡a disfatta d' Alstico vicino a Car-
cassqna ," possiam concludcrc dalla testimonianza di Grc . 
goi ío , di Fortunato, e dell' Auto re della Gesta Francor,, 
che la bnttíglia seguí In campo Vocledenst sulle l ívc del 
Clain cíi^ca ífieci migíia al mezzodi di Poitiers, ClodovcO 
sorprese, ed atraecó i Visigoti vicino a VÍvonca, e fu de-
cisa la vittoria in vicinanza d'un yillaggio tuttavia chía-
mato Chamfagm S. HUaire . Ved. le disscitazioni dell* 
Abbate le Boeuf Tom, t, f, 304- J^J• 

H 4 



l i o Istoriá M í a decadentd^ 
aveva lasciato.-dopo di se un fíglio fanduílo, tíé 
bastardo sao competitore , de'nobiií fazíosi 3 ed 
tía popólo disieaíé j e íe residual i truppe de' 
Goti eran oppresse dalla genérale costernázío.ft^.^ 
0 rivoke le une contro^je altre nelle civiíi d t 
scordie . 11 victorioso Re dé' F¡anchi procede 
senza dilazlone all ' assedío d' Angouléme . Al 
suono delle sue tromba le mura della cittá í-
mitaron 1' esempio di quelíe di Gerico , e ad 
uü tracto caddero a tér ra : spíeñdldo mira,coIo5 
che piló ridursi alia supposizíone 3. che qualché 
clerical macchinista avesse segretamente scavato 
1 fondamenci delle fortificazíoní ( i ) . A Bbr-
deaux, che si era soctomessa senza resísteiiza , 
Clodoveo stabili i suoi quarderi d'' invernó , e 
la prudente sua economía trasferi da Tolosa i l 
tesoro reale } ch' era depositato nella Capitale 
della Monarch'ia. íí Conquistatore penecró sino 
aconfinl della Spagna ( 2 ) ^ risarci í 'oiiore del-

.( 1 > Angouléme e nella í trada, ehe da Poitiers con. 
duré a Bordean i e quantunque Gregorio differisca I* as
s e d í o , si puo creder piii fáci lmente, ch'csso abbia con fu. 
so l'ordine dell'istoria, di quel che Clodove© trascurasse 
Je rególe della guerrá . 

( 2 ) Pyrenxos montes usque Ptrplni/tnum suhitclt ; T a í ' é , 
1* espressione di Rorico, che dimosciala recente sua data , 
poiche Perpignano non csiste ptima del décimo secólo 
i Marca Hispánica, p. 458. ) Questo .florido , e ñvoíúso 
scrittore (ch'era forse un Monaco d' Aaiicns , Ved. 1* AbfaV 
le Boeu£ Mem, de l'^cadetn. Tom. X V I I . p. 328. 145. 
lifexisce s o m 1'allegoiicocarattere di Fastore TistorJa ge. 
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la Chiesa Cattolica; fissó in A quita nía una co
lonia di Franchi ( 1) j e comraesse a' suoi Luo-
«rotenenti la facile impresa di soggiogare , o <r 
estirpare la Nazione de'Visigoti. Ma questl e-
rano protetti dal saggio e potente Monarca d' 
Italia, Finattantoclié ia biiancia duro ad éssere 
Hguale^, Teodorico avev̂ a forse a bella posta dif-
ferito la itiarcia degli Ostrogoti; ma i loro va-
lorosl sforsi resisterono iíi seguito con successo 
airambizione di Clodoveo; e l'esercito de'Fran
chi, e de'Borgognoni loro alleati fu costretto a 
levare V assedio d' Arles con la perdita , per 
quáhto fu detto, di t renta mil a uomini , Que» 
ste vícende fecero inclinare i l fiero spirito di 
Clodoveo ád acconsentire ad un vantaggiósd 
trattat© di pace. Fu rilasdato a'Visigoti i l pos
ees so del la Settimania , piccolo tratto di costá 
marittima dal Ródano ai Pirenei; ma 1'ampia 
Provincia dell' Aquitania da quelle raontagne fi
no alia Loira fu indissolubilmente unita al re-
gno di Francia ( 2 ) . 

' • \ : ' > , - Do- . 

berale de'Eranchí suoi nazíonali > ma i! suo racconto fi-
nisce con Ja morte di Clodoveo, 

( 1 ) L ' aurore delle Gesta, Francor. positivamente afi 
ferina, che Giodoveo stabili un corpo di franchi relia 
Saneongia, c nel Bordelesc ; ed é seguitato non sen xa ra-
gione da Rofico ; Eleclos mi l i t e s a tque fort issimos cumfar* 
i iu l í s Atque mu l i e r i b i t s . . Puré sembra , ch* essi tostó si inc-
Scolassero co' Romani dell' Aquirania , finatantocHé Garltí 
JM. vi condusse una pía numeiosa., c potente Cóloniá 
CDubos HUt, Crlt. T»m. H . p. a i s . ) 

( a ) Nc'la desenzione delía guerjea Gótica mi son ser. 
• *• • * vi-



122 Istorla delia decadenza 
Dppo j l successo della Guerra Gótica Cío 

áoveo zccettq gli onori del CotisolatoRomano, 
ciodo. L ' Imperatore Anastasio ambi di daré ai pi^ 
yco. An. potente rivale di Jeodorico i l titolo, e le ms¿ 
Sse' gne di queíl" eminente dignitá ; puré i l no me di 

' Clodoveo per qualche ignota causa non é stato 
inserito neFasti né dell'Oriente , né dell" Occi. 
dente ( i ) . Nel giorno solenne i l Monarca de!, 
la Gallia col diadema sul capo fu investito n d 
la Chiesa di S. Martino della túnica e de! 
manto di porpora . D i la si trasferi a'cavalle 

alia 

f í to de'seguenti matetiali, col dovuro ríguardo al disa. 
Sitial valore di csti: di quattro lettere di Teodorico Re d' Italú 
Gassiod. L . H l . epht. s. ir. Tom. IV. p, 3. 5, diProcopic 
^ Bell. Goth. L . J. c. i z . in Tom. I I . p. j a , j j . di Gre. 
g^rio di Toars '£ . / / . c '-tf. }<s, 37. TOT». I I . p. xU, 
183. di Giornandc de reb. Getic. e. 38. in Tom. I I . p. 28, 
di Fortunato in V ! t / S / H i l a r , in Tote. I I I . p. ;%o. d' I» 
sWoro i» Cren. Gtith. in Tom. I I . p. 7oz., de\V Epitome 
di Gregorio Turoneqse in Tem. I I . p. 401. dell' Autore 
della Gesta Frannr. in T«» . I I . p. 453. 555. de Frammfn. 
t i di Fredegatio in Tom. I ' . p. 473. d* Amonio L . I . e. 
ao. in Tom. 111. p. 4 1 . 43. c di Rorico L . IV, Tom. 111 
f. 14 1%. 

< 1 ) I Fasti d' Italia dovevan naturalmente xígettarcun 
Consolé nemico del loro Sovrano , ma qualurque ingegnosa 
ipotesi, che spiegasse il silenzio qi Costantinopoli f e dc'l' 
Egírto ( cioé della Fipnfca d' Marcellino , e della Pasquaíe) 
fien distrutra da un simil silenzio di Mario Vescovo d'A-
vcnclie, che compose i suoi Fasti nel regno di Borgogna. 
Se la tcstímonianza di Gregorio di Tours fosse meno grave 
c positiva L . I I . c. 38. ín Tom. I I . p. 183. , io crederei 
che Clodoveo ricevesse, come Odoacre , i l titolo e gli ono. 
í i durevoli di Patr¡x,ie Pag! Crit. Tom. I I . p. 474. 451. 
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alia Cattedrale di Tours; e passanclo per le stra-
spargeva profusamente con le proprie maní 

un donativo d'orOj e d'argento alfa lieta moL 
titudine, che non cessava di ripetpr le sue ac-
clamazioni ál Comok, Q d'^dugmtú. L ' au to r i 
za, che di fatto, o di dirit to avea Cíodoveo , 
non poteva ricevere alcun nuovo aumento daí-
la dígnita consolare . Essa era un nome , uii* 
ombra5' una yana pompa j e se | | conquistatore 
avesse voluto pretendere le antiche prerogatiye 
di quel sublime uffizio, sarebbero queste. spir^-
te dentro lo spazio deli'annua durata di esso , 
|yla l Romani eran disposti a venerare nella 
persona'del loro Signore quell '§ndco titolo , che 
gl* Imperadori stes^i' condiscen^eyano a prende
re : i l Bárbaro medesimo pare va , che contraesse 
una sacra obbligazlone di rispettare la maesta 
della Repubblica ; ed i succéssori di Teodosio 
col cércame l* amicizia tácitamente dimenti-
cavano , e quasi ratificavan 1* usurpazion della 
Gallia . " 

Venticinque anni dopo la morte di Clodo-
veo venne dichiarata finalmente quest'importan- mentó" 
te concessione i n un trattato fra'snoi fíglj, e r deiiamo^ 
Imperador Giustmiano . Gl i Ostrogoti d" Italia , nar^h^ 
incapací § difendere i loro distantl acquistl a- j,^""5 
vevan cedutq'a'pranchi le, clttá d* Arles t u t t a -Gai i i ? . 
via decorata deK§ sede 4 ' u n Prefetto del Pre- A n . s j í . 
torio , e di Marsilia arrlcchita da' vantaggi del 
commercio, e della navigazione ( 1 ) . Fu con-

. . . . ' . • " fer- ' 

< 1) Sotto i Re Merovingici Marsilia ricevea sempie 
dall* 

Ü 



i «4 Istoria deila decadsnza 
fermata questa cessione dairautoricá Imperiales 
e Giustiniano generosamente cedendo a'franchi 
la sovranitá de'paesi di, lá dalia alpi j che gV¿ 
possedevano , assolvé i Provincial i dall' obbligo 
d i fedeitá j e stabiíi sopra, un piü legittimo 
sebbene non piü solido , fonda memo i l trono 
de'Merovlngj ( i ) . Da que! tempo in poi go. 
derono i l diritto di celebrare m Arles i giiío. 
chi Circensi: e per un singoiar privilegio ch" 
era negato fino aí Monarca Persiano, la Mone. 
ta á'oro coniata col nome , e V immagine lord 
cbbe un libero corso nelí' Impero ( 2 ) . Un i 
scorico Greco di quel tempo ha lodato le prii 

áall* Oliente deila Ca i ta , del Vino, e dell'Olio , del L u 
no , delía^Seta delíe Pietre preziose , deüe Spezicrie éc. I 
G a l l i , o i Ffanchi nego¿!svánd nella Siria , ed I sirj sí 
stabihvano' peüa GalUá . Ved. híi de Guignes Memor, d¡ 
V tAcadem. Tom. X X X V I I , p. 441. 475. 

C í ) iJolché non si repeteva , che i Franchl fosseáessef't 
le GítlUt con sicurei^o, } se f tmpefktoré non ca'ifermava ttí 
fatt9 } Ou yx(¡ Troré (aovro fdíWlOts Íyfv¿, á'rqtpcXfi MfK*4 
tr'S-ui (ppxvyoit ¡i* T» etin-oxpatTífiss TO tpyov íTr'.rif ptytTuvro-
TZTO y í . Questa forte dichiarazione dí Procopio Be Ed!. 
Goth. l ' . Hí. c. i i . in tom. Ü. p. 4 I . servírebbe qaasi * 
gtustiíkare 1' Abbate Dubos. 

( 2 ) 1 Franchi , che ptobabilmeate si servirono deüé 
Zecche di Trcvcr i , di Lione, ed 'Ar le s , imitaroro ilco-
rno degl'ímpcratori Romani di setrañtadue ÍOÍ̂ ; , o pezz'í 
dimoncta per übbra d'oro , Ma siccomc i Franchi ammer, 
tevano una propoizione decupla fra 1* oro, e 1* argento ¡ 
dícci scillini corrisponderanno al valore del loro soldó d'óio ' 
Questoera la comune misara deüe multe de' Barban', c con 
tefls?a quaíanta dentri: , e txe soldi d'argeato. Dodicid* 
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vate, e pubbliche vlnh de'Franchi con un par-
¿ale entusiasmo, che non si puó sufficientemen-
te giustificare co'loro annali domestici ( 1 ) . E | 
celebra la pulítezza ed urbanitá, ii regó!are go-
verno, e i'orcodossa reügione d i essi j ed ardí-
tamente asserisce , che questi Barbari non sí 
potevan distinguere da' sudditi di Roma , che 
per 1'abito, ed il linguaggio loro. Forse i Fran-
chi spiegavano gia quella socievoí disposizione, 
e vivace grazia, che in ogni tempo ha masche-
rato i loro viz) ed alie volte nascosto 1'intrín
seco loro mérito. Forse Agatia, ed i Greci fu-
roño abbagliati dal rápido progresso del le loro 
armi, e dallo splendore del loro impero. Dopo 
la conquista della Borgogna la Gallia in tutta 
la sua estensione , a riserva della Gótica pro
vincia di Settimatiia, era soggetta a'figlj di Cío» 
doveo. Esse avevano estínto il regno Germaniv 
cq della Turingia, ed il yago loro dominio pe-
netrava di \k dal Reno nel cu ore delle native 
loro foreste. Gli Alemanni , ed i Bavarí, che 

ave-

questi denarii formavano , un s o l d ó , o uno seil ínno j c í o i 
la ventcsima parte d'una Uhra, d' argento di peso , e di 
numero, che si e tanto stranamenre diminuita nella If ran
cia moderna . Ved, le Bianc T r a i t e His t tr . des Mannoyes ¿ 0 
f ranee p. 57. 4.J, te. 

( 1 > Agatia í n T o m . I I . p. 4,7. Gregorio di Tou rs n t 
1* Una pittura molto difFerente . Non sarebbe forse di í f ic i le 
dentro i l medesimo isrorico período trovare piu. v i E j e 
Jneno^ir íh . Continuamente «i si presenta 1" uniorc d í ccv 
stumi sclvaggi, c coifotti , 



Centro. 

Z2¿ Istorta deila decádenza 
avevan oceupato le Romane Provlncle delí^ 
Rfzia , e del Norico al mezzo giorno del Da. 
nübio, si. riconoscevano umili vassalll de' Fran. 
chi ; ed il deSoie ritegho delle aípi 3 era in. 
capace fli resistere alia loro artibizione ^ Quan. 
do i' ultimo de* figli di Clodovéo , che so. 
pravvis5;e agli altri , nella su a persona rluni í" 
ereditl, e le conquisté de' Merovingj 5 s' estén, 
deva W súo regno moíto al di lá de'confini del. 
la Moderna Francia. Puré quesea^ tal'é stato i! 
progresso delle arti e della política ; di gran 
lunga sorpassa in ricchezza, popolazione, e po. 
tenza gíi spaziosi3 ma selvaggi rea mi di Clota. 
rio, o di Dagobérto ( i ) . , , 

I Franchi o Francesi son 1* único popólo 
política ¿ 9̂ Europa , che possa dimostrare una continua 

successione da'conquistatori (lelTImpero occiden
tal e. Ma la í oro conquista della Gal lia fu se-

z guita da'dieci secoíi d'anarchiaj e d'igtiórariza, 
Quandd risorsero le íettere, gíi studiosi 5 che si 
eran fofmati nelle scuole di Ateile , e di Ro
ma, sdegnardno i Barbari loro rtíaggiori ; e pas. 
sajsrí tungo tratto di tempo ávanti che la pa-
zient e fatica potesse preparare I materiali nJ 
cessarj per soddisfare, o piuttosto eccitare U 

y i • ' • „ . ^ . . . ¿a-I 

( i > M. de Foncemagne ha delíneato ín una cotTttu 
td fílegante dissertazione ( Mem. ift Tafead. Tor». VI11 . 
?• 5;o5- s s l . ) 1' citensionc, cd i limiti della Monarchia 
Tía giteífe.; 
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curíosita de'tempi piu iiluminati ( 1 ) . Final
mente 1' occhio della critica , e del la Filosofía 
si rivolsero alie antichitá di Francia; 01 a anche 
i Filosoíi s'ond attáccatl dai contagio del pré-
giudízio' 1 e della .pássidné , ó della volonraria 
loro ed uguale alleanza co ' Franchi . Lsistemi 
piú disperati, ed esclusivi della personal serví-
ttx de'Galli si sonó audacemente immaglnati , 
ed ostinatamente difesi; e gli smoderati. dispu-
íántí si sonó vicendevolmente accusati di cospi-
rare contro le prefogative della corona, contra 
la dlgnitá de'ñobilis d' lá liberta del popólo . 
Puré l* ásp'rd conflitto ha esercitato utilmente 
le armi nemiche deil'erudizione, e delí'ingegno , 
ed ogni antagonista ora vincitore , ora vinto 
ha estirpato qualche antico errore , e fissato 
quaíche veritá interessante ¿ Un imparziale stfa-
niero dunqnei istruito dalle scoperte, dallé dis
pute, ed anche dagli errori loro puó d esc r i ve-
re con gli stessi autenticl ínateriali íd staío de' 

pro-

( 1 •) L8 Abbate Dubos H U t , C r l t . T o m . I . p. 29Í, 36. 
lia espoMo con venta , e placevolmente i 1 tardo progres» 
so di taü studj ^ ed osserva ,< che Gregorio d i . Tours era 
stato solo stampato una volta prima delFaftno 1 s6c, Se-
condo la que re'a de!)'Hsinectio Oper. Tom. I l l Syl íeg. Í I Í . 
p. i48.• ec. la Gcrmania ríceve con indiffeienza , e di-
spreszo i Codici deüé ¿eggi barbare ,- che fntono pubbli-
cate dal!' Heroldo , da! Lindcbíogio ec. Presentementé 
quelle ¿eggi ( per quanco riferisconsi alia Gailia ; 1' isto-
í'a di Gfegorio Turonerise < e íutti i monumenti della 
stirpe Merovjngíca son pos t i in un pu ro , e perfetro sta. 
so ne'primi qua t fo volurní degl'Isroríci di Francia , 

m 



'17.8 Istorm della decadema 
provinciali Romani, dopo che la Gallia fu sot 
tomessa alie armi , ed alie Leggi de'Re Mero. 

L e g g i d e ' V Í n g Í d ( O -
Barbari0 La pin dura, e servil condicione della so. 

cieta umana é sempre diretta da rególe fisse 
e general!. Quando Tácito osservó la primitiva 
semplicitá de'Germam, scuopri al cune luassirae 
costanti, o costumanze d i vita pubblica, e pri. 
yata 5 che si conservarono da una fedel tradi-
zione fino aU'introduzione del]'arte di scriveré, 
e della lingua Latina ( 2 ) . Prima deírelezlone 
de'Re Merovingici la piu potente t r ibu, o na. 
zione de' Franchi dep.utó quattro vene rabil i Ca-
pitania comporreleieggi Saliche (5 ) ; ed i l lo, 
. „ : ' • • '""•--> ' • ' ro | 

( 1 ) Nello SpazJo di trent ' a rn i 4*1 l y z t . a l 
quest' importante sogsetto si é tranato dal libero spirito 
del Conté d i Boulainvilliers Memolr. Hlstor . sur l'etatdt 
U Frunce , specialmente ael Tom. I , f . 15. 49. daü ' cm. 
di to ingegno dell* Abbate Dubos Hlst. c r l t . de l ' Etablln. 
de la, Monurch. F r t n c . , dans les Gaules a. vo l . 4 . , dal' 
esteso genio del Presidente di Montesquieu Espr , des Lsh 
particolarmente i . . XXF /77. X X X . X X X / . , e dal buon 
senso, e dalla diligenza dell 'Abbate de Mabiy Ohervat imi 
sur l ' H h t o l r . de Frange 2. vo l . i z . 

( a ) l o ho tratto gran lume dalle due dotte OPCK 
dell 'Hcineccio , cioe d a l l ' I s t o r U , c dagli Elementl ázVüi-
r i t t o Germánico . In una giudiziosa prefazione agü Ek-
tncnti esamina, e procura d i scusare i dif te t t i di quella 
barbara GÍur isprudeaza . 

( j ) Sembra , che la lingua or igínale del G:us Sálico 
fosse latina . Esso fu probabilmenre coniposto al princi' 
j>io del quinto secólo avanti í ' era an, <].2i, del vero , « 

ía! . 
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ro lavoro fu esaminato , ed approvato i 11 tre 
successive adunanze dal Popólo. Clodoveo dopo 
11 suo Battesimo ne riformó varj articoli , che 
sembravano iacompatibili col Cristianesimo: 11 
Gius Sálico fu di nuovo emendato da'suoi fi-
g't; e finalmente sotto i l Regno di Dagoberto 
fu rlvisto , e proraulgato i l Códice medesimo 
íiell 'áttuaie sua forma, cento anni dopo lo sra-
bil 

i meato della Monarchla Francesé. Dentro I ' 
Istesso periodo di tempo faron trascritti, e pub. 
blicatí gíi usi de'llipuarj; e Csrlo M . rnedesi-
jmo, legisiatore del suo secólo , e del suo pae-
se , aveva diligentemente scudiato I due corpi 
di leggi nazionali , che tuttavia si osservavan 
da'Franchi ( 1 ) . La stessa cura si estese an
che a'loro vassalli, e fu ron diligentemente com-

. pí lat i , e ratificati dalla suprema autoritá de'Re 
Meroyingici I rozzi istituti degli Alemanni , e 

fglsp Faxamondo . La prefazione del medesimo fa menzio. 
ne de'quattro cantoni , da' quali si presero i quattro le. 
gislarori; e molte provincie, come la Franconia , la Sas-
soma 1* Annover , il Brabante c e , hanno preteso che lo. 
ÍO appartenessero . Vedasi un'cccellenrc dissertazione dell8 
Heineccio lege Sálica Tom. / / / . Syllog. p. 1 ,̂7. 267. 

C i ) Egíitard in vita CaroU M. c. 29. í» fom. V. p, 
100. Per questi due corpi di Leggi i Crit ici per la nía", 
gior parte intendorio le. Saliche, e le Ripuaiie. Le prime 
s'estendevano dalla selva Carbonaria sino a lia Loira Ttm 
IV' p. x . i . ; e le altre potevano aver vigor dalla roedesi. 
aia selva fino al Reno Tom. IV. p. »aa. 

"O, ^ 1 



: t | o litoría de/ta deeadents 
de'Bavari. I Visígoti, ed i Borgognoni, le con
quiste de'quali riei'la Gallia precederono quelle-
de'Franthi , dimostfarono metió impazienáa a 
procurarsi uno de" principal i vantaggi del la so-
cletá clvilizzata. Enrico fu 11 primo de'Princi-
pl Goti , che pose ín scrjtt-o le usanza 3 e l i 
costumi del suo popólo; .e la composiáione del-
le Leggi Borgognone-fu un effetto di política , 
piuttosto che di giustizla , per solíevare l l gio. 

e riguadagnar FaíFezione de'Gallicí loro sud. 
d l t i^ ( ! ) . Cosí per una singolare combinazio-
ne 1 Gérmani fefmarono le semplici loro is-
dtuzioni ín un tenipo , ín cal si condusse all4 
ultima sua perfezlonc V eiaborato sistema deils 
Gíurisprudenza Romana . Possiamo confrontare 
nelle Leggi Sallche , e nelle Pandette di Gmás 
tiniano i primi rudimenti , e la piena maturi-
ta del sapere civi le; e per quanto possiamo es. 
ser prevenuti in favore de' Barban, i nostri piú 
franqailíi riflessi attribuiranno a Romani i su-
periori vantaggi non solo della scienza, e delía 
ragione, ma anche del l 'umanitá , e della glusti 
zm . Puré le leggi de' Barbar! erano adattate 

a' b i . 

C i ) Si ronsultino le antiche c modemc Prefazióni 
de var/ Codici ncl quarto volumc degl* Istorici di Fran. 
cía . 11 prologo origínale alie leggi Saliche esprime ( quan-
tuncfue m un álaletío stíaniero ) i i vero spirito de'Fran 
ch! coa ¡mggJór f o í z a , che í dieci líbxi di Greeono di' 
Tours . a 
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a'bísogni e desiderj) alie GccupazkmC , e<J alí^ 
capacita loro ; e tutte contri bu iyano a conser,. 
yar la pace , ed á promuovere i vantággi deí-
¡4 sQciecá, per uso della quale in principio era-
no. sta'te .fatte . . í Merovingl invece d ' I m p o r r é 
una regoía uniforme di condotta á ' d íve r s i loi 
suddlti , pernpisero ad Ggní popólo , e ad ognf 
famiglía del loro . Impero dí usare liberamente 
le ddmestiche loro costitugíoríi ( i ) ; né i Ro-
raani furono esclusi da'comuni vantaggl di que; 
sta civil tolleranaa ( 2 ) . I figlj abbracciavan Id 
iSgge de! loro padri , la mogíie quelia del ma, 
r i t o , i l liberto qnella del Patrone ; ed ín tut-
te le cause, nelíe qnali fossero di varia nazio-
ne, l'actore, o l'accusatore era te ñuto a seguL 
taré i l foro -del reo,- che puo sertípre ávere u^é 

gin-

; ( 1 ) La, Legge Ripü»ii« dichiaja, e stabílísce qnist' 
índiilgenza ín íavórfl ddU atcorc Tty. X X X f . Tom. W. 
f. 24.0. é ŝî  suppoRg, o s'' esprime lastessa tolleranza in 
ta tú i codtei., eccettuato qu«llo dq' Visigoti di Spagna • 
Tanta d'tvtrsítas Ugum (d íce Agob^rdo nel nono s e c ó l o ) 
qtiantd non fóium In rtglon'tbus aut] clvltatlbus sed etlam 
ín multis domibus habetur , Nam p.lerumqve continglt ut 
i'imul tant , aut Sídeant quinqué hém'nes } ¿f nullus to» 
ru,m cotnm.unem legem cutn altero hd'jeat ( in Tom. 'Vt. p. 
| S * . > Éi stoitaments propone d' introdune «áa confotini. 
t\ di leggi, ugualmente che di fede. 

•.( •»> 'Inter Roinanos negotla, cAmtaru-m -^em^nti Itgihiti 
frsdpimus terminar! : f a l i sonó le parole d'una costitu-
z!0n genérale promaigata da Clotario figlio di C Iodo veo,, 
restato solo Monstca .de'Pxánchi i» Tom,. JK. i i £ , y c s l 
«o l" anno 5*0, 

I 3 



gíudiciaí presunzione di diritto o d'mnocenz'a 
Si concedcva una maggior liberté , se uno alia 
presenza del Giudice dichlarava la legge, secón, 
do la quale volé va v i veré, e ia nazionai socie' 
ta , a cu i desiderava d'appartenere. Tale inauL 
genza doveva aboliré le parziaíi distinzioni del, 
la vittoria ; ed i orovinciali Romani potevanp 
pazíencemente soffrire gl'lncomodi delía íor con, 
dizione, gtacché da loro s.tessi dipendeva d igo , 
dere i l privilegio di liben e beHicosi Barbar! 

/ ( 1 se ne volev?no assumere i l carattere. 
l l c t , Qliamio la S5usti2ia esige Inesorabilmente 
riaric la m ^ ^ omicida , ogni privato cittadino 
per r o. viene incoraggko dalla sicurezza, che le Leggi 

i Magistmti , e tutea la societá' vegliano alia m i c i -

( i ) Questa liberta d* elezione sí e opportunatnentc 
dedotta Bsfr. des. Leix L . X X V U I . 2. da una costituzio,' 
ne di Lotano I . Leg.. L ^ o b . I . 11. T ¡ t . f 7 . i» Cod. Li» . 
dsmb.rog. f. 6S4. quantunqtie F esempio sia troppo recen, 
te , e paréale . Da um diversa kttura nelía Eegrie Sálica 
Tlf. X L I V . no%. 4^. 1/ abbate de Mably Tom. i / p . 290. 
295. ha rongetturato, che a principio i t i l l Barbáft , ed 
Ja seguuo chmn<fu¡e ( c conseguentemente anche i Roma-
m J prptessero vivere secondo la leqge de' Franchi. M i 
displace di oppormi a questa ingegnosa congettura , os-
servando, che ü seaso p\h. stretto ( Barbarum ) ú es. 
prime nella copia rifo.rmata di Cario M. , che si confesa 
raa da' Manoscríttiíeali , e di VVolfenbureí. L ' Interpet-
írazione pm larga ( hombiem ) non e autorizzsta che dal 
mañoscritto di Falda, da. cui He roldo pubblicó la Si,á 
cdiz-one. Ved. 1 quattro Tests original! della Legge Sálica 
«t i Ton,. IV. p, U 7 . I 7 J . X9St aa0í bB 
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personal sua saíute . xMa nella libera sücietá de' 
Germani la vendetta fu sempre onorevole é 
spesso meritoria: í 'mdipendente guerriero puní 
va, o vendicava con le proprie maní le i n s i ^ 
n e , ch egh aveva fatte, o ricevute : e non a 
vea da temeré , che i ! risentímento de'figli e 
de' congiumi del nemico xhe aveva sacrificato 
alie propne passioni. I I Magistnuo consapevole 
delía sua debolez^a s'iiuerponeva non per nnnL 
fe , ma per riconciliare; ed era ben soddisfatto 
se poteya pérsuadére, o costringere le paró con 
tendenti a pagare, o accettare la moderata cas' 
sa, ch era scata fissata come prezza del sangue 
( i ) . 11 feroce spirito de' Franchi si sarebbe. 
opposto ad una piat rigorosa senteiua • ¡a stes 
sa fiere2za disprezzava quesf inefficaci ritesni • 
e qaando;i semplici loro costumi furon corrot' 
t i dfl a ricche^a della Gaiüa era contrnuamen-
te violata la pubblica pace da atti di repentL 
n i , o deiiberati de i i t t i . i n ogni giusto Governo 
s mfiígge o almeno s impone la medesima pe 
na per I ticcisione d'un Villano o d'un Pr ind 

pe. 



•pe. Ma la uazional disuguagliañzá sfcabiíitá da9 
Franchi ne' loro processi criminali fu 1* ultimó 
insulto , éd abuso tfella conquista ( i ) . Mesx 
tranquilli momeiititlella Leglslazione só!erínemenw 
te pronunziarono , che ía vita d' un Romano 
fosse di minof valore di quella d'un Bárbaro . 
L'^íntrustione ( 2 ) ; vocabolo ch'esprimeva la 
pi i i illustre nascita o dignit l fra i Franchi, ers 
valutato la somma di sel cento monete d 'oroj 
mentre 11 nobiie Provincialé 5 ch' era ammesso 
alia tavola del Re , poteva esser ucciso legal
mente con la spesa di trecento monete . Du~ 
gento si stlmarono sufficlenti per un Franco di 
condizione ordinaria ; ma i Romani p.i& bassi 
erano espost| al disonore , ed al pericoto me
diante una tenue compensazione di cento , o 
anche di cinquanta mo,nete d* oro . Se queste 

( I ) Qitesra propor^bne e físsata dalle Lcggi Sálica 
T U . 4*. í» Xw». JV. p. 14.7. 4 e Ripuaria %¡t: 7. i r . 3^ 
i» Tom. IV. p. 337- a+i-J ma I? ultimo non saaicunadi-
mnzione de" Romani , l /ordine petQ del Clero c posto 
sopra_i Franchi medesimi , cd i Borgognoisi, e gli 4 l e -
manni fra i Franchi ed i Romani. » 

(3-} Gli Antrustiores, fut W truste dominica ¡unt , 
leudt fidelss, sicatzmeme rapresentano ¡í prim5 ordin^ 
de' Franchi j mst e dubl?ioso , se i l loro grado crj* perii 
sonale o eredi^rio a i r Abbate de Maijly Tom. 1. p, 
J>4' J47-) non c díspiaciuto di mortificare 1' orgo^Iio 
della nascita Espr. L . X X X . c. as. con fissare i l prin. 
espío della nobilti Francc^ dal rcgrto di c lo íar io lio 
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laggi si fossero regolate con qualche principio 
d* equitá, o di ragione, la pubblica difesa avreb-
be dovuto supplire in giusta proporzione alia 
mancanza di forza persónate . Ma il. Legistato-
fe avea pesato nella bilanda non del la giusti-
zia, ma della política, la perdita d'un soldato 
e quella d' un schiavo: la testa d' un Insolente 
rapace Bárbaro era guardata da una grave tas-
sa; e si dava i l piu tenue ajuto a' sudditi piü 
deboll. l l tempo appQGO appOco abbatté T or-
goglio de' conquistatorl, e la pazienza de' víntí | 
ed i l piu audace cittadino apprese per esperien-
Za, ch'ei poteva soffrire piü Ingiuriedi quelle , 
che potesse farne. A misirrar-dbe i costumi de* 
Franchi dlvenner meno feroci le lor leggi si re
sero meno severe; ed i Re Merovingici tenta
ron© d imitare 1' imparsial rigore de' Visigoti , 
e de*Borgognoni ( 1 ) . Sotto V Impero di Cario 

M . 

< i ) Ved, le Leggi di Botgogna < Tlf. U . i n T e m . l Y . 
p 1 5 7 O , Codice'de' Visigoti L . VI. Tit . V. in tom. 
lífj f. $84. e la costitazionc di Childeberto non di Pati* 
gi , 01a certamente d' Austrajia í » tom, IV. p. ii%,V ím-
matnra loro sevciita fu alie volee temeraria ed eccessi-
va. Childeberto con dan no alia morte non solamente gli 
pmicidi , ma anche i ladti: qv.omodo ítne lege tnvolavit f 
ilne lege moriaturi c fino il GÍudíce negligente' era in-
volto riélia medesima sentenza . 1 Visigoti abbandonava-
ro un Chirurgo, che male fosse x i ásciro nellc suc opexa-
zipni , alia famiglia del morto , «t quod de to fecere vo. 
Uerint habeant fsiestatem L . X,l . Ti t . i . ia Tsm. IV. 
t- 435-

i 4 



136 Istoria deila dseadenza 
M . 1' omicíaio era generalmente púnico con U 
raorEe; e i'uso de! le pene capital i si é abbon. 
dantemente moltiplicato nella Giarisprudenzá 
del i a moderna Europa ( 1 ) . 

di Dio' Le Professioni clviIi e myitari , ch* era. 
10 • no state sepárate da Costantino, fu roño di nuo. 

vo unite insieme da'Barbari. 1} duro suofto de' 
. no mi Teutonici fu addolcitó riducendoli a ' t i to, 

¡i latini di Duca , d i Conté , o dr Prefetto; ed 
íl medesimó Üfiziale prese nel sao distretto ií 
comando delle truppe, e Tamministrazíone deL 
la giusdzia ( 2 ) . Ma il fiero ed inculto CapL 
taño rade volte era capace di sodisfare a' dove-
r i di Giudice , che richiede tutte le facoltá d' 
una mente filosófica laboriosamente coltivatá 
dalF esperienza e dallo stúdio • e la, su a rozze 
ignoranza fu corretea ad abbracciare al cu ni sem. 
píici , e visibili metodi di assicurar , la causa 
deila giustizia . In ogni reílgione si é invocata 
la Divinitá per confermare la veri tá, o per pu
niré la falsitá deila testimonianza umana ; ma-

(1) Ved', nel sesto Tomo ¿elle operé déll' Eíncrcio 
Elementa. J u r h Germ4nhi L . IT. p>. I ¡ . „ . 2Sz z8 o 
JSJ. Puré si puó trovare in Germania qualche vestioio di 
questepecuniarie compbsizioni fino al secólo decímo^esro . 
t C f ^.Tutta ¡a marena de'Giudící Germanicí c d c ü a 
loioguuisdizIone e trartafa copiosamente da I!' Eincccio 
i . l em.Jur . Germ. I. 111. n. j . 7a. lo non posso trovare 
alcana prova , che sotto la stirpe Metovinaica «li Scaki • 
»»-, o assessori fosseró elftti dal T o p ó l o / 
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puesto potente^ istrumento fu male applicató 
dalla semplicitá de5 Germani Legislaíori ^ o se 
ne abusárono. La parte accusata poteva giustí-
ficare la sua innocenza , proáucendo al Tr ibu-
nale un numero di amichevoli t és t imoni , ehe 
solennemente dichlaravano la ioro credulita o 
sicarezza^ - ch'esso non fosse reo¿ Secondo ií p é -
so dell'acensa mokípücavasí queáto numero le^ 
gale di Compurgatori; per absolvere un incendia
rio, o un assassinOj si richiedevano séttanta dne 
persone j e quando era sospetta la castitá d' una 
Regina di Francia 5 trecento talorosi nobili g'ia-
raVano senza esitare, che i l nato Principe era 
¿tato realmente generato dal defonto di leí ma-: 
rito ( 1 ) . I I delitco, e lo scandalo di manifestj 
e frequenti spergiuri indussero i Magistrati a 
rimuovere tali pericolose tentazioni; ed a sup-
plire a', difetti deíla testimonianza umana per 
mezzo de' famosi sperimenti del fuoco e dell ' 
acqua. Tal i straordinarie prove furono si capric-
ciosamente immaginate, che in alcuni casi i l de-
íkto , ed i n altri 1* innocenza , non potea pro-
varsi senza l'interposizione d 'un miracolo. Fa^ 

dl-

( 1 ) Gregor. Turón /. m í . e. 9. ih T»m. H . ¡>. j i é i 
Móntcsquieu osserva Ésf'r, des Lols L . X X V I I I , é. 13. ,> 
cfie la ¿egge Sálica non ammetteva qaesrejecot/e negati-vé 
tanto generalmente srabi!ír<? re 'Códic i Barbari. Puré quell' 
oscura concubina ( Fredcgúnda ) , che divenne moglie del 
ñipóte di CJodoveo , doveva seguiré lá Leggc Sálica* 

fe 



Í3^ ístorla deüa decadema-
filnieñte si procuravan questi miraeoíi dalla fro' 
de, e dails eredalitf; le cause piu intricate % 
decidevano coa queseo fscile ed iníallibile tne. 
todo i ed i ' turbolenti Bartóri , che avrebberq 
sdegrjato la sentenza del Magistrato , umiímen. 

pombat-1:6 si sottomdevano al giudizlo di Dio ( i ) . 
timenti Ma le prove per vía di duello appoco ap, 
giudi? poco ebbero 11 maggior crédito ed autoritá pres. 
flalj • so un popólo guerriero, che non potea credere 

che un uomo valoroso meritasse di soffrire 9 
un vigliacco di vivere ( 2 ) si ne' procecsi civi, 
11, che ne'criminal i , Fattore o i'accusacore, \\ 
reo, o anche i l Éestimone erano esposti a!ía 
mortal disfida per parte dell* avversario , che 
mancava di prove legal i ; e dovevano o a liban, 
donar la causa , o pubblicatnente sostenere íi 
proprlo onore nel campo di batfcagfia. Combar, 
tevano essl o a piedi o a cava lio , secondo I 
uso della loro nazione ( 3 ) ; e la decisione del 

f 1 > I l Muratori nelle Anttchita d' Italia ha fatto éi{ 
Dís$«itazion¡ X X X V l u . e X X X I t f . so?™ íg!ud!z.l di D ñ . 
Si pretendeva, che i l fuac» non bruciasse 1* innocente, 
e che ¡I puro elemento d e H ' ^ w * non permettesse , de 
Ji reo s* ímmergesse nel suo seno. 

C a ) MontesquUH Espr. des U - x l . X X V l E I . c. 17. 
ha condisceso a spiegare, c scasare le man.hre de per.ser 
de nos peres interno a'combattinienti giudicia?i . Es" seguita 
qaesto stravagante istituto da! tempo di Gundobaldo^fiso 
* quello di S. Laigi ed i l filosofo alie volte si peide 
«el légale Anticuario . 

í | ) fn un memorabii duello fatto ad ÁquisTafla 
' 1 W s 
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la spada, o della lancia venifa ratificata dallá 
sanzione del Cielo, del Qiudice, e del l?opolo . 
Quesea legge sanguinaria fu introdotta nella 
Gallla da'Borgognonl; e Gundobaldo ( i ) loro 
tegisíatorQ condiscese a rispondere in tal modo 
alie quereÍQ ed objezíQíii d! Avito suo suddito 
, Non é egli vero „ disse i l Re di Borgogna 
al Vescovo, „ che V evento delle guerte delle 

Nazioni e de'combattimenti prlvati é diretto 
dal giadizio di D i o ; e che la sua Prcvviden-

p za aggiudlca la vlttoria a chi lia la causa pm 
„ giusca s, Per mezso di tal i argomentí ,, che 
in quel tempo prevalsero,, T assurda , € crudef 
pratica de'duelli giudicali, ch'era stata propria 
di al cune Tribi* d i Germania, fu propagata, © 
stabilita in tutte le monarchie dell'Europa dal
la Sicilia fino al Báltico . A l termine di dieci 

' SÍ?. 

V.fin. Sae. ín pregenza deir.Itnperatotlíodo\?ieo F io , os» 
Serva íl suo Biógrafo che secundumlegem prspr'tam , utpott 
9MÍ* uterque Gotbu: i r a t , ejuestri pugna cengressus ets ( VIf* 
ludav. Pif c. JJ . f? Tom. 'VI. f. ) Etmoldo Míge-
ío /. UT. s-tJ. in. Tom. VI. f, 4?. 50. che descrive 
cjucl duello , ammira 1' arte nuava, di combatiere a cavallo , 
ch'era iacognlta a* Franrhí. 

( 1 ) Gundob»!do ncll* origínale suo editto Pubblicaío 
a Lione ( 1* 4»»» 501. ) stabilisce, e giimifica !• uso del 
combatdmento giudiciale Leg. Burguni. Tír. X I V . i» 
tsm, I I , p, xéy. 268. Trecento anni dopo Agobardo Ve. 
fcovo di Lione sollecitó Lodovico fio ad aboííre la leg
ge d' un Arriano tiranno I» Tom.'Vl. p. j s á . 358» í * 1 * " 
fesisce íl Dialogo di Cun4QbaldQ", e d ' A v i í o , 



i 4o Isterla d&ila dscadenza 
seco!i i l regno deíla violenza légale non era tcJ 
talmente estinto e sembra, che le censure íneá 
ficaci de" Santi, de' Papi , e de' Sinocíi provhid 
solo, che la lorza delía supemizione s'indebo. 
lisce dalla sua non natural coacessione con lj 
ragione, e coirumanítá . I tribunali eran ma& 
chiati col sangue forse d' innocenti e rispettabi. 
l i cittadini; la iegge, cfie ora íkvorisce ií rk: 
co5 allorá cedeva al forte; ed Ü véc'chío, 11 de. 
bole, l'lnfermo eran condannati o a rinunziaré 
a'loro piu be' dirittí e possessioui, o a sosteiie. 
fe i pericoli d'un disuguale combattiméhto ( 11 
o ad affidarsi al dubbioso ajuto d'un campioñ 
mercenario. Quesí'oppressiva Giurísprudenza fe. 
golava i provinciaTi della Gallia, che sí quere. 
lavano di quaíche ingiuria fatta íoro nelle per. 
soné , o ne'beni. Per quantd fosse grande la fon 
za o i\ coraggio dégli indivldui , i vittoriosí 
BarKari erano al di sopra nell* amore5, e nelf 
esercizio delle armi j ed i l vinto Romano era 
ingiustamente citato a ripetere nelía proprfe 
persona la sanguinosa contesa, che gia era ista-
ta decfsa contra la sua patria (i)%> 

Un 

> ,' í , sed etiam infirmi & senes lacessantúr ad purnw 
Áuiíusfcraílhus certdml^scon. 

f i l v i l e g i o d i far uso de 'camptoni . 
Ca ) Montesquiei» ¿ t fr , des U l x X X V I U , c, 14-. ctóí 
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Un esercito divoratore di cento venti m i -

la Germani antícamente avexra passato i l Reno Div?*i^ 
sotto i l comando d" Ariovisto . Fu appropriata i T rlxl 
loro la terza parte delle fertili terre de'Sequa- fatta 
ni; ed 11 conquistatore bert tostó ripeté le sue f3'?8^ 
oppressive domande d' un' alera terza parte per ' 
uso cT una nuova colonia di venti mila Barba» 
r!' chS e&li a^va invitato a partecipare deíla 
neca messe della Gallía ( 1 ) . Alia distanaa d i 
cmquecento anni i Visigoti , ed i Borgognoni 
che vendicarono la dísfatta d 'Ariovisto, usara! 
no la stessa disuguaí proporzione due terzt 
mtorno alie terre. Ma questa distribuzione i n -
vece d'estendersi a tutta la provincia puó ra-
gionevolmente limkarsi a" particolari distretti \ 
ne'qaall si era stabilito i l popólo vittorioso per 
prcpna elezlone, o per la política del suo Ca. 

pierde Perc/;, faammesso íl combattimentó giudicíaie 
Borgognoni da' Ripuarj , dagü Alemanni da' Bav.ri 
da Lomoardi da'Tunngj. , da' Fmoni , e da' Sassoní 
r i í n e ' r ^ r L •,A?0baIrd0 Sembra' chcsQstenga tal'asser! 
r "/<;ii; ' medesimo v non era permesso dalla 

«o ne cas, di delmi di síaro da Ermoldo NÍ2ciIo / . nr 

l ^ l l V ^ l l ^ ^ per esc!udcre ]a ^ ^ 



XA Í Istm&^áiUa decádentá 
©itano, í.!i,. questi distretti ogni Bárbaro era ie. 
gaeo COE cfijalche provinciale Ilomano da" Via. 
col!; deir QSpitalita.. I I proprietano eta costret. 
10 di .cederé a .quest' óspité .noflt. grafito daé 
íer^i cel cu.o patrimonio í M a . i l Germano pa. 
store , c cacciatoíe s i , i á r á taivolta contentato 
d'urto spadoso tratto d! selva j o; di pastura, rl 
lasciando la piú íjlccola } quantusque piit valu. 
tabile parte al trávagíio ;déll* industrioso Agti 
toltore ( í ) ; La 'mancanáa di antiche ed auteii. 
tiche testiradriianre ha favorito 1' oplníone ; che 
la rápina á^Franchi non fosse moderata, 003. 
¿erta . dalle formalitá d' üna legal divisione ^ de 
guesti si fosáer dispersi riellé proviude dell,a 
éa l l l a . senzá o r d í ^ . o ritegno yérunp ; e ck 
ogríi vittdrioso ladro , sécondo 1 suoi bisogníj 
|a iua avarizia, e la sua forza ¡: misurasse con 
la spada i'estensione del mtovo suo patrimonio. 
I Bárbaríj che si trovavarid irí dístanzá dal loí 

So-^ 

( 1 ) d i oscurí ícgr.i d* una diyisione di teire acci. 
lensairaeníe sparsi nellé Leggi de' Borgognoni ( ftt, 54' 
ú t. a. • l i Tom. (• xi%*.*?*. ). e di* Visigoti /. Jj» 
•§ít. i . »um. 8. 9. i í . »» T a n , IV. f. 418. 429. 
tono abílmente spiegati dal Presidente di Mpntesquiea 
Msf' des Lo'tx l- XXJ" . e. 7. 8, 9. Aggiungero solamea,, 
te , che fra'Got» sem&ra ^ che lá divisione si fissassei 
giudizio d c v i c i n ' ? fi16 » E^rbaíi s pessó usuípavano í'al 
tro t irzo; e che ' Romani potevan ricupcraré í loro di' 
i i t f i , purchi non ne fossero rcstatí p i iv í per ana píí 
i c í | * i e a e di c i n ^ á n t ' a s n i , 
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lovrand, kraríno forseltatí tentati ad esércítar^ 
tali arbitraríe depredazioni ¡ mi la stabile ed 
artificiosa política di Clodoveo doveva í t t h M é 
uno spiritd licenzloso^ cKe avrebbe aggravato lá 
itilsería del vinttíi5 nel tempfo che cofrompevs 
ranione , e la disciplina de'cortquistáÉcíri . I I 
itíeniorabíle vaso di Soissons é un monumento^ 
éd ima prova délla regolar distribuzione delte 
spoglíe Galliche > Era dcyere , ed Jnteresse d i 
Clodoveo i l procurare de' pxemj ad .un* armata 
victoriosa , e degli átabilíínetiti |3er un hunre-
roso popólo s senza perÓ cagionafe des dís^lacS-
fi , e delle ingiurie superflue a'stioí Jeaíi Cat^ 
íóiki del la Galiia. L'ampio fondo, d i ' e l po;c 
H legittirnamente acquistare, dell* Imperial pá: 
trimoniOj i terreni vacanti, e le Gotiche usur-
|ázioni dovevatx diriilíiuire la crudeie necessitá 
íe i r invas lone , e della confisca i e gíi umiliPro-
vinciali dovevario piu pagientémáaté adattarsl 
ail' uguaíe , e regolar distribuzicne della loro 
perdita ( i )?, 

ha. ricchezza dd'/Prmclpi Mero?ingJ cofisl Patti-
monio 

Ste- c Bénefi-
z) de-
Mero-
vingi, 

C i > Egli e molto singolare , che íl Presidente d| 
^"tesnuiea Espr. des L*lx l . X X X . c. 7. , e V Abbate 

:r'" de Mobly, Obstrvat. T o n . j . f, ^ . 32, convengano in 
e c.uesta strana supposszione d' un'arbitraria , e privara ra-
4 Plna« 11 Conte di Boulainvitísers £í4f. de U Fr*ncé T , m . 
di 1. f. a i . 25. dimo'strá uri forte inaegno a traverso un 

P« I ouvolo d' ígnoranza , e di prcgindizfo . 



144 Istorta de tí. a defadenza 
'st'eva nell'esteso lor patrimonio. Dopo ía con. 

quista delia Gailia tuttavia si dilettavano dell̂  
rustica sempllcitá de'loro maggion: le citta fu. 
roño abbandonate alia soíicuduiéj eá a'íía deca. 
denza; e le monete, ie carte , ed i sinodi lo. 
ro portano sempre i nomi deile ville o de'pa. 
lazzi rural i , ne 'quaü successivamente risedero-
« o . Era no sparsi per le provincie del loro re. 
gno cento sessanta di questi palazzl, lo che non 
dev'eccitare alcuná Inopportuna ¡dea d'arte o 
d i 1 usso, é- se alcuni di essi potevano preten-ier 
l'onore di fortezze, la massima parte non del 
bono stimarsi, che uril i fattorie. L ' abitazlone 
de'chiomati Re era circondata da comode cor. 
t i , e stalie per i l bestiame s e per i polii ; 11 
giardino conteneva degli ut i l i vegeta bilí ; si eser. 
cita vano da maní servili per vantagglo del So-
vrano le varíe specie di commercio , i la vori 
deH'agricoltura, ed anche le arti del la cácela, 
e delía pesca; i suoi magazzini erano pieni di 
grano, e di vino o per vendersi o per i l coa-
sumo, e tutta i'amministrazione si regolava con 
le piii strette massime della privata economía 
( i ) . Quest' ampio patrimonio fu destínate a 

I 

( i ) Ved 1' Editto , o piuttosro i l Códice ru rak di 
Cario M . , che contiene setranta dist inri e minut i regola-
ment í d i quel gran Monarca í» T o m . V. p, «5a.- 657. ?' 
chiede contó dellc corna , e delle pcll i dclle capte, |)er. 
mette, che sia venduto i l sao peste , ed aecuratarnéme 
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¿ostenere Testesa ospkalita di Clodoveo , e de9 
suoi ^ snccessori ; ed a premiare la fedelta de' 
bravi loro corapagni, che canto in pace, che ht 
guerra erano addetti al loro personal servizio . 
In vece d* un Gavaíío o d* una continua ahna-
tura, ogni compagno secondo i l proprio grado, 
m é r i t o , o favore era investito d' un Benefizia: 
nome pr imi t ivo, e piü sempilce modello delle 
possessioni feudall . Tal i doni potevan riprender-
si a piacimento del Sovrano ; e la debole sua 
prerogativa traeva quakhe vantaggio dali'influen
za della sua liberal i tá . Ma questo dipendente 
possesso fu appoco appoco abolito ( 1 ) dagi' i n -
dipendenti, e rapaci nobili della Francia, che 
formarono un perpetuo patrimonio, ed un'ere-
di ta ria successione de' lor Benefizj : rh'oluzione 
salutare per i terreni che erano stati dansggia-
£í? o negletti da'loro precarj signori ( 2 ) . O L 

Oíáina , che le ville piíi grosse C CApltant* ) mantengano 
cento polli, c trenca oche j e !c piii piccole ( m a n s l a a l e s ) 
cisquanta polli , e dodíci oche .11 Mabillon ( de re d i . 
f lomatha y ha_ investigato i nomt, i l numero, e la sítua-
í i o n e delle viile Merovingichc . 

C r ) Da un pass© delle Leggí Borgognonp T U . i . » . 
4i \n Tom, 1Y. p, 25-7, é chiaro, che un íiglio mexitcvo. 
U poteva sperare di rítenere le terre , che suo padre a. 
vea ricevuto dalla real bonta di Gundobaldo . 1 Korgogno-
ni avianno mantenuto con fermezza il lor privilegio , cd 
II'lor csempio ^otc incoraggire i beneficiar! di Francia. 

C a ) Le riyolugioni de' Benefizj , c de Fcudi son^ 
* ' chia-

T 0 J 4 © X I . K 



lstorta dsila decadente 
tre quesd beni rea!i e beneficiarj, neüa cllvhio» 
ne ^ ' l a Gallia era srata assegnata loro una gran 
poxzione di terre Mloduili s & Sanche : Qiieste 
erano esenti dal tributo , e íé terre Saliche si 
dividevano ugualmente fra4 discendenti maschi 

usar- de'Franchl ( i ) ; 
pazioni Ne l lé sangwinose discordia, e nella tacita 
p m a t e . dccadenza della stirpe Merovingica si formó 

neile Provincie una nuova specie di tirannia , 
che sotto la denominazione di Signort usurpara! 
no un diritto di governare , ed una licenza d' 
opprimere i sudditi de'particolari lor territor) . 
La loro ambizione poteva tenersi a freno ten-
si daH'ostile resistenza d'un uguale: ma le leg-
gi s' estinsero; ed i sacriieghi Barban 3 che ar-
divano di provocar la vendetta d'un santo, od4 
un Vescovo (2), rade volte rispettavano i ter -

toi-

chiaramente determínate dall* Abb.nt deMably. L'accu 
Wta sua distinzíone dc'tempi g!{ ha prodotto un m e i ñ o , 
ene non ha neppm Montesquicu . 

C i . ) ved. la kgge Sálica Tl f . 6z. ;n Tom¡ I K p. 
156. ) L origine, e la natura di quesíe terre saliche , che 
íJe tcmpi d'igííoranza conoscévan perf:ttaraenfe s adesso 
tendón perplcssi i nostri piíi erudit í , e sagaíí cri?ici 

i z y Moíti fra'dugenro sei miracoli ¿i San Msrtino 
fGregor. Turón, in mAx. Blblhth. Patrum Ton . X t p 
89?. 952.) fu roño piii voke fatti per puniré, il sa^rilfe 
gio v i ú d h e h^oriines C esclama il Vescovo di fours y ¿¿a 
tejiatemhaientes, dopo a ver « f e r i t o , come alcuni cavallí^ 
che^ erano ^tati condotti m un f rato sacro f erano dive. 
Eati ta rio.'1. 
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mini d'un profano, e debol vicino . I conmni 
dpubblici dírittl naturalij quali si erano scmpre 
ítsarrtenuti dalia RomanaGiurlsprudenza (1) "fa. 
fono rigorosamente l imitat i da 'Germán! conqulU 
átatori , íl divertimento, o piuttosto la passione 
de'quali era 1'esercizio della cace i a . L* csteso 
dominio j che W o m o ha prese su^selvaggi abita-
tori della térra s del Paria , e dell'acqua 5 fu r L 
¿tretto ad aícuni fortunati individui della specie 
amana. La Galliá fu di nuovo coperta di bos-
chi 'y e gl! animali riservati ali'uso^ o al place-
re del Signóte, potevpn devastaré impunemen
te le campague degrindustriosi vássalli. La các
ela era 11 sacro privilegio de'nobili, e de'farni. 
gliari loro serví ¿ I trasgressori plebei erano ga. 
stigati per legge con verghe , e con la caree re* 
( 2 ) ; ed in un secólo che ammetteva una te-
tíue composizione per la. vita d' un cittadino 
era un delitto espítale i l distniggere üri eervoj 

o mi 

( O Heinecc. Blé-m. Jür. Germiiii. I . H . p . j . n. 83, 
« ( 2 > Giona Vcscovo d'Oiieans ( an. 2 r t . Sa i . Cavo 
Hlft. Litter. p. -f+j. > censura la í eg t l t i tánah de' aobili : 
Pro ferls , qúns cura btmítíüm na» a l n t , sed Deüs in com. 
muns mariallbus dd uteniunt conettsit , pduféres a pstentlorU 
but spoliantur , fl*gelUntur , ergdsfuUs dstruiuntur , & 
tovlt* alU-p»tÍM»tur . ffoc enim yuí ftciunt lege mundi 
íe faceré ]ufie pone conteniunt , De Mfltutlone Jaicor . % 

c 2h api Themmsht DhcipL de l ' EgUfe / / / , 



f 

!.4f - I s t m a d e l i a é e c n i m m . 

o un tóro salvatico dentro, i, reciiíti del íe fore^ 

Servitu 5te r e a ^ ( 1 y* 
son?, Secoivio le masslme della guerra antica i l 

vlncltore diveniva Signore del nemico 5 ch' egll 
avea soggiogaco, e conservato in vita ( 2 ) : e 
1.a lucrosa causa della servitú personaíe, ch'era 
stata quasi soppressa dalla pacifica sowanit^ di 
Roma, si fece di ii-tovo, risorgere, e si moltL 
plico dalle perpetué ostilltá degl' indipendentl 
Bar barí • I I Goto , 51 Borgognone. , o. i i Franca 
'che toraava da una speHigione di buon succes-
so si traeva dietro una lunga serie di pecare , 
di bovi , e di schiavi umani : ch'esso trattava 
col rnedesimo brutal dispreazo. I giovani d ' u n 
elegante figura, e di buono aspetto erano rnes-

a parte per i l servízio domestico: situazione 
dubbiosa, che gli esponeVvi alternativamente al, 

( 1 ) Sopta un puco sospetto Cundo , CÍamberlaao di; 
Gpntranno Re di Bprgogna fu l^idajo Gíegpr. Turón.» 
í. X . c. lo. f» Tom, I I . f. 169. Giovanní Salisburiense 
ftUcrat, l . i . c. 4. sostiene i dirittí di natura , cd cspoy 
ne la crudel pratica del duodécimo secó lo . Ved. Heinccc. 
Elem. Jítr. Germán. U J l . p. l . ti. 5 i . S7._ 

( z ) L* uso di farc schiavi i prigion'eri é l guerra fa 
íOíalmente cstinto nel secólo décimo terzo per Ta^toxita 
del OlstiaBcsimo che prevalse j nía potrebbc provarsi coa 
pía pas$i di Gregorio di Tours , che si praticava senza 
censura verana sotto la razza Merovingica ; e fino lo s tes.» 
so Grozio de J u r . Btll. & Pie. l . I I I . c. 7., ugualraen „ 
ee che Barbeyrac suo cocamejit^oíe han no procurato di 
sombinaílo con le leggi díila natuxa , e della iagi<íi|e , 
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favorevole d crudeie impulso delle passioni, Gl i 
arcefi'ci é serví ut i l i (come i fabbri, i legnajo-
i i , i sarti , i calioiaj, i cuocHi, i giardimeri, i 
t ín tor i , gil orefici, ed argentieri ec. ) implega-
vano la loro ab iü t l per uso e vantaggío de'lo
ro parí ron!. Ma gil scKiavi Romani 3 che eran 
privi d/arte, 6 capaci di fatíca5 venivan condaif. 
nati¿ sensa riguárdo alia prima íot ¿ondizlone^ 
á guardare iL.bestiame , ed a col t i va r le terre 
de4 Barban . íl numero degli schiavi efeditarj 
ch' erano attaccati a' Jíatrimonj Gal l ic i , veñiva 
jcohtlnuamente accresciuto da nuove feclutej ed 
i i servil popólo , sécondo la situazíone , ed if 
tarat teré dé'padronij tal ora veniva sol levato me
diante tóna prrecaria indulgeriza; e plá frequen. 
Cemente depresso da un capriceroso dispotismo 
( i ) . Si esercitava da questi padroni un absolu
to potere di v i ta , e di marte sopra di loro j , e 
quando maritavan le profSrie figÜé , si mánda^ 
va y come un dono nuziale in un lontano pae-
se ( 2 ) , una q m n ú ú di serví utHi incatenatl 

• Í O S' spiegano dalP Eineccio ( E ^ m . Jttr. Germán. 
I. i . ». 2Í. 4 7 . ) , ¿Jal Marátori Ú h s e t ' H XIV. X V 
dal Ducange Ghss. fuh vac. serv í , e d z \ r Abbate de M a ' 
hly Obstry. Tom. I I . p. j . ¿fc. p. z}7, ) ¡0 staro 
le professiotn degh schiavi Germán i ^ Italfani , e Gall i 
de! ínedio EVÓ . V 

( i ) _GregQ.rí& di Toiirs l . VI. e. ^5. I» f é m . i r . 
p. á8«j. íipOíta na memorabü eícnif io , in cai c M l d e r í I 



su'carri per impedirne la fuga. La. maesta éelv 
le Leggi Remane difendeva la liberta d* ogní 
cittadino eontro i temerari effett! della propria 
sua miseria, o dísperaziane . Ma i suddij;! de'. 
Re Merovingj potevano alienare ía loro perso-
naie; e queseo atto di legal suicidio , che fre-
quentemente si praticava 3 yien espresso con ter-
mini i p\h %'ergognQsi, ed umüianti per la du 
gnítá della natura umana ( i ) . L'esempio del 
povero? che comprava la sua vita col sacrifizio 
di tut toció, che puó render la vita stessa desi» 
derabile, & appoco apppco ímitato dal debole, 
e dal devoto , che in tempi di pubbliche tur-
bolenze vilmente correva in folla a rifugiarsl 
sotto i l !>aíoardo d'un potente capo , ed intor» 
no alie rellguie d ' im santo popolare. Si accet-
taya la ior sommissione da q aesti temporal i o 
spirituali padroni; ed i l precipitoso atto irrepa, 
rabil mente fissava la ior condizione , e quella 

t o abusa una vo'.ta de' privati dititti di padrone . Molte 
fami.glie, che appartenevano alie s'ue dúmus fiscales h e l í t 
viciranze di Parigt, fu ron per forza mándate yia nella 
SJjagnal. - *: - - > . ;< v. , 

C i ) Lhe.ntta.nt h*,lent'i{ mlhl qualemeumque v o l u e r i * 
t'ls dnc '¡)lhi&rfi p o n e n : v e l venumdare , aut quoi vohls 
f iacyer i f d i me faeere . MarcaIf. F o r m u í , l , I I . z'á. i». 
T q n . - Í V . p. 457. La formula, del Lindembrogio ^. 555. 
e qiielja d 'Angió 565. portano i l medeshao effetto , 
Gregorio di Toars L . V U . c. 45. in. Ttm, ' I I . f . j i r . par.' 
lá di raóitc persone, che in una gran carestia si vcndco 
son© gér mangiare . -
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4é i rú l t ima loro postema. Dal regno di Codo, 
feo per cinque secoli snccessivi le legal , ed j 
costumi de'Galli furono uniformemente dlré t t i 
apromuovere Taccrescimento, ed aconfermaria 
durata della personal servitu . I I tempo 5 e la 
yiolenza quasi cancellarono i gradi intermedj 
de!la societá; e iasciarono un oscuro, ed augu
sto intervallo ira i l nobile j e lo schiavo.Quest' 
arbitrarla, e recente divisione si é trasforniata 
dall'orgogUo e dal pregiudizio in una disdnziort 
nazionale universalniente stabilita dalle a r m i , e 
dalle leggi de' Merovingj. I nobili che vantava-
no la genuina o favolosa lor discendenza dagl" 
indipendenti , é vittoriosi Franchi hanno sos-te-
nuto 1*inal'.enabil diritto di conquista, ene han» 
no abusato sopra im 'avvil i ta folla di schiavi 3 e 
plebei, a'quali attribuivano 1' immaginaría dis-
grazia d'una estrazione Gallica, o Romana. Esempíb 

Lo stato genérale , e le rlvoluzioni della d j r A l -
Francia, no me imposto a quel regno da' conqui- yctgna. 
statóri , puó illustrapsí coll' esempío particolare 
d 'una Provincia, d'una diqcesi, e d'una Fami» 
glia Senatoria. L ' Alvergna in antico aveva con
servato una giusta superioritá i ra 'gi l stati, e le 
citta indipendenti della Gallia. I bravi, e nu-
roerosi abitatori di essa mostravano un trofeo 
singoíare, cioé la spada che Cesare stesso avea 
perdutü quando fu rispinto dalle mura di Ger-
govia ( r ) . RisguarHandBfci essi come discen-

C i ) Quando Cesáis la vidc , si mise a rideic . flutarch. 



*P- í smia delia deeadenzfi 
denel comimi di Troja, vantavano una fíateme 
connessione to 'Romani ( i ) : e se ogni. Pro^ 
vincia avesse i m hato i l coraggio e la fedelta-
deü 'A/vergna , <,1 sarebbe potuta impediré , o 
differlr la caduta del Romano Impero . Man» 
tennero costantemente ia fedeká i che avevano 
con ripugnanza giurata, a" Visigoti j ma quando 
1 loro piu valorosi nobií'i restarono uecisi nella 
battagüa di Poitiers accettarono senza resisten» 
za un vittorioso, e cattolico Sovrano. Si fece, 
e si possedé questa faciJe e val uta bit conquista 
da Teodorico figlio maggiore di Cíodoveo; ma 
era separata da'suoi stati d* Austrasia quella di 
stante provincia per í 'interposizione de'regni di 
Soissons , di Parigi , e d' Oríeans che dopo la 
morte del Padre formarono l'ereditá de'suoitre 
fratelli . Childeberto Re di Parigi fu tentato-
daíla vkinanza^ e daiia beítá de í i 'A íve rgna(2)0 

•; ^ > ' • La 'i 

tn c*J*r . Tom. t. p. 409. pute ríferisce l'infelice su o 
assedio di Gcrgovia con minor frarichezza di quclla , 
che avremrao pototo aspettare da un grand' uomo' , a cuV 
la vittona era fatnigliare a Ei confessa pero-, che' in un 
attaeco perde quarantasei centurioni, e scttcccnto uomí . 
«11 de Bello Gnlllc. L Vi . c. ^ . s j . í« Tem. i . j , . 27o. 
aya. I 

( i ) <AndibÁ»t , fe qwnditm frutres Latía díetre , & 
itugulne ab Ii;ae0 populo* confutare sUoa. ApoIIinar. IJ 
V I L epift. in Tem. I . ? . -799. lo non so igradi , e le c i r . 
costanze di questa favolosa discendenza. 

C * } O ¡a prima, o Ja iccoada divisionc seguirá fia1 
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La campagna superiore , che s'innalza verso S 
mezzodi nelle montagne di Levennes, presenta-
va un ricep e vario prospecto di boschi , e di 
pasture 3 i ia t i de'colli eran vesciti di v i t i ; ed 
ogni eminenza era coronata da una villa o ca-. 
stello * Nell 'Alvergna inferiore i l fiiírne Alller 
scorre per la bella e 5 paz i osa pianura di Lima-
gna j e 1'inesausta fertilitá del suolo sommini-
strava, e tutíavia somriiinistra, senz'alcuno in» 
tervallo di riposo, la costante ripetizione delle 
stesse raccolte ( 1 ) . Sulla falsa notizía , che 
i i legittimo loro Sovrano fosse stato ucciso i n 
Gemianía , si resé la cittá e diócesi d' Alvergna 
da! ñipóte di Sidonio Apollinare.. Childeberto' 
godé di q a esta clandestina vittoria 5 ed i sad-
d k i liberi di Teodorico minactiarono d' abban-
donare le sue bandiere , se si lasciava traspor
tare dai suo sdegno privato , mentre la nazio-
ne era impegnata nella guerra di Borgogna.Ma' 

i FraU-

figlj di Clodoveo a?eva portato i l Bcrry á Childeberto 
Grcg. turen. I. I I I . c. 12, in T»m. I I . f. 192. Yellm dic* 
«gli ^rvtmdm Lemanetn , qua tant* jucundUttis gratid 
refulTere d'teltur . oculis iernert L UT. c. n. ». 10». refuígere dicltv.r , oculis Cerneré U I I I . c, p. 191. íai 
campagna era copcrta da una densa nebbia , quando il Re 
di Taripí fere i l fino íno f̂ ccr» fn r l̂prmnni-
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I Franchi d* Austrasía tostó cederono alia per 
suasiya eloqaenza del loro Re, „ Seguitemi 
„ disse Teocíorico, „ neü'Aivergna ; lo vi cotí 
" durro in 11 na Provincia, dove potrete acquis 
" ^ d e i r o r o , deirargento, deglischiavi, del 
» oéstmme, e de" mobili preziosi in quell' ab ' 
» Mwanza , che potete desiderare. lo v i con. 
„ fermo la mía promessa : vi do in preda i l 
« PaPo10 > e la SLia ricchezza ; e voi potrete a 
3) vostro piacere trasportar tatco nelvostro paê  
» % » ' Mediante l'esecuzione di questa proraes-
sa Teodorico perdé giustamente la fedel tád 'un 
popólo ch'ei condannó alia distruzione. Le sue 
truppe rinforzate da' piú feroci Barbari del!a 
Germania ( i ) sparsero la desolazione sulla 
fruttiféra faccia dell 'Alvergna; e solo due pia2. 
ze , un forte castello , e i un santuario fu ron 
salvati o redenti dal licenzioso loro furore. La 
fortesza di Meroliac ( 2 ) era posta sopra mí 

d ) Furores gentlum, ^ de uiteriore Khen; ' 
tÁrU '".""I*'1*' ^f"-*'""* ftorat Gregor. Turón. L . IV 
% T ^ r r J , i m ' U ' h 2 i 9 ' ,TaIe fu Iascusa d,un « ^ r o R e 
d A u m a s u an. ^ per 1c dev«stnzioni 3 chele sue trup. 
pe commessero nelle .vicinanze di Parigi . ^ 

.,• <*> Dal nome c dalla situszione i Bencdetcini Editor, 
di Grrgono d. Tours í« Tam. n . p, 19i, hanno 
to questa fortezza ,n un luego chi.mato Casttl. MerlUc 
on o da Maur^ac duc miglia nell'Alvergna suprior; 

\t l i e A " ™ ™ 10 mduco ' V a c ó m e se dices se u n r . . 
5i confondono perpetuamente quefte due ptoposizioni da 
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alta rupe, che s'imialzava centó piedi Sulla su-» 
perficie del piano 5 ed erano inclusa dentro | | 
reGincq delle sue fortificazioni una gran conser
va d'acqua fresca con al cune terre coltivabili « 
1 Franchi risguardavano con invidia, e dispera-
gione quella inkiperabU fortezza : ma sorprese-
ro una trappa di cinquanta soldad dispersi 5 g 
slccome eran'oppressi da! nufflero de'loro sen ta.-
v i , fissarono 1'alternativa delía vita ad un píe-
"coló prezzo; o della morte per queste misera,-
bili v i tóme , che i crudelí Barbarl eran prpnti 
^ scannare , se la guaí'nigione ricusava di ren-
dersi , Un* altro distaccamento penetro fino ^ 
Brivas o Brioude, dove gli abitanti si erano r i -
fugiatl co* loro mobili di piu valore nel Santua
rio di S. Giuliano. Le porte della Chiesa resis^ 
terono alFassalto; ma un audace soldato y' en
t r ó per una finestra del Coro, ed aprl i l passo 
a'suoi compagni . Si strapparono crudelmente 
dall'altare i l Clero ed i l popólo, le spoglie sa
cre e profane ; e si fece la sacrilega divisione 
ad una ploróla distanza dalla cittá di Brioude ? 
Ma quest'atto d' empieta fu severamente punito 
Hal devoto figlio di Clodoveo . Eí gastigo con 
la morte i dellnquenti piü atroci; rilascio i se-
greti lor compíici alia vendetta di S. Giuliano; 

' ^ . , , ' " 1 •"; ' l ibe." 

Gregorio, 9 da'SBoi cogífti i e senjf re bisagra decidiré 
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liberó gli schiavi j restituí la preda ; ed estéis 
i dirítti del santuario a chique, miglia ín girs 

Itoria d' intomo(al sepolcro del santo Marti re ( i ) . 
Attaio. Prima che i 'armáta d' Austrasia si ritiras, 

se dall'Alvergna, Teodorico voile qúalche siaj 
re^za della futura fedélta d'un popólo, 11 gius. 
to odio del quaíe non poteva frenarsi che dal 
ciníore. Fu data In mano del conquistatore una 
sceíta truppa di tlobiii giovani 5 figlj de'ptinci. 
pali Senatori, come ostaggi, della fede di ChiL 
deberto, e de'suoi Nazionali. A l primo rumo, 
re di guerra o di cospirazione quest5 innorenti 
giovám riducevansi ad uno stato di servitiij ed 
uno di loro chiamato Attalo ( 2 ) , le avventu-
re del quale sonó riferite pii\ particolarmente cu, 
stodiva i cavalíi del suo padrone neíia Diócesi 

di 

Ci>- Ved, qíieste tiTolnztóni , ^ ' g u é í í é deir A l v e ¿ 
%nx prcsso Gregorio di Tours L . t i . c. }7, ¡n Tom¡ 

f h ' ^ ' II1' C " ? ' S2' 1^ f' d< ftñracul ] ¿ 
l ' * * ' . ' - ' h :n Ton. IT. p. 44<5. Egü frequcntemente di. 
mosrra' ló straordinario suo xrsguardo per ]g ^ropria pa', 

T n n r Z í ^ J 1 0 " * d ' Á m l o si íacconta da Gr^orJo ¿ 

CdKore del mcdesimo confondc quest' Attaló , che neir 
sano 5 J 2 . era un fanciallo f f « e r ) con un amico di si 
domo de!l istesso neme, ch' era Conté d'Autun cincuan. 
^^b0üiSrC;^a"t.a^n, P " « « . T a l ' « r e r e , che noo si pul .1 
ía sua stessa grandeza» * 
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di Treveri : dopo utia penosa ricerca fu tróvate» 
¡n quell'indegna occupazione da quelli, che ave» 
ya mandato i l suo avo Gregorio Vescovo di 
Langres ; ma le lar offerte di riscatto furona 
daramente- rigettate dall' avaruia del Bárbaro s 
ch' eslgeva un'esorbitante somraa di dieci Übbre 
d'oro per la liberta del nobile suo schiavo. Si 
effettuo la sua liberazione mediante l'azzardoso 
strattagemma di Leone schiavo attenente aile 
cucine del Vescovo di Langres ( 1 j . Un' inco¿ 
gnito agente fácilmente l'introdusse nell'istess* 
Famigíla. I I Bárbaro compró Leotie per i l prez-
so di dodici monete d 'oro; ed ebbe piacere d? 
intendere, ch'egli s'era molto abilitato nellus-
$0 d'una tavola Epíscopale: „ Domenica prossU 
„ ma, „ disse i l Franco, „ invitero I miel v i . 
„ cini e parenti. Impiega tutta la tua arte , « 
„ costringili a confessare , ch8 essi non hannc* 
„ mai veduto, né gnstato un pranzo simile nep-
„ puré in casa del Re „ . Leone 1' assicuró, che 
le egli avesse provveduto una sufficiente quan-

( 1 ) Q.uesto Gícgoi io , Bisavoío di Gregorio di Tours 
<, ?» Tom, I h f. 197. 490. )> visse novanta due anni 4 a? 
vendone passatí quatanta come Conté d' Autun , e trenta 
dae come Vescovo di tangres . Serondo i l Poeta Forru. 
sato dimostró un ugual mérito in questi diversi posti o 

Ntbilis antlqua ' é e c u r r e n s ¡/role parentum , 
NohiUor geft'is , nnne fufir aflra niantt, 

<*4rh'it*r ante ferox , dt'i» flus ífft facerdos, 
dtmu'it jhdtff , ftvtt átmirt - ^ t r h c, 



i l t h di pol l i , sarebbero stati soddisfatti i snoi^c 
iiderjt I I padrone che giá aspirava al mérito d* 
üna elegam^ ospitaíká 5 prendeva come sua % 
l,Qde che i vorac| cdmaiensali "cdncordémente 
dledero al .suo cuoco 5 ed ií destro Leone iñ. 
sensibilmente acqulstó la coníidenza, ed íl i r* 
neggid della famlglia. Bopo aver paziencemen. 
te aspectato un intiero anno, ei disse cautamen. 
te ad Áttalo i l suo disegno? e resolto a prepa. 
rarsl alia fuga nella seguente notte. Le intem-
peranti persone convitate a cena uscirono que!. 
lá sera a mezza notte da ta vola , ed II genero 
del Franco 5 che Leoné serví ai suo spparta-
^íento con una bevanda notturna, and a va scher-
¿ando sulla facilité, con cui poteva esso tradir 
la sua fede. L'intrépido schlavo dopo aver so, 
stenuta questa pericoíosa celia entró nella ca. 
mera del suo padrone ; ne toíse la 1 ancla e Id 
sendo; trasse tácitamente í piü veloci cavalli 
dalla stalla ; apn le pesanti porte 3 ed eccitc 
Attalo a srjvare con pronta diligenza la prooria 
vita e liberta. I loro timori gli mossero a' la-
sciare i cavalli sulle rive della Mosa ( 1 ) ; pas. 
sarono ií Hume á nuoto s andaron vagando tre 

éior-

( O Po.ch. M de Vaío .s , ed i! P. Ruirart han va. 
i « t 9 cangure la M . f e l U del tefto nella Mofa , a me roe 
ca d approvare tal carng^mento, Puré avendo fatto qua!, 
ehe osservazmne sulk topogr.fi, s potrei difenderc h e o s 
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giorni per la vicina foresta; e sussisterono solo 
per 1'accidéntale scoperta che fecero d'un susi-
no áalvatlco» Mentré stavart nakosti irt un osea-
rd bosco , udiron lo streplto de 'cava lü ; fu roño 
spaventatl daí truca aspetto deí loro padrone ; 
e con orrore sentirono la suá dichiarazione, che 
se poteva prendere i reí fuggitív! 5 voleva ta-
gliarne uno a pezzl con la su a spada, ed espor 
l'aitro sopra un patlbolo 0 Finalmente Attalo , 
ed i l fedel sao' Leone gjunsero all'amica abita-
zíone d'iuí Prete di Reiras , che ristoró ¡e lo. 
rot mancanti forze con pane 5 e vino 5 gíi cel^ 
álfe ricerche del foro nemico , e gli condusse 
salvi fuon de'con finí del Regno d'Austrasia ai 
palazzo Episcopaíe di Langres. Gregorio abbrac. 
ció 1̂1 sud ñipóte con lacrime di allegrezza 311-
tero con gratitudine Leone, e tutta la sua'fa-
miglia dal giogo delta servitü, e gli concesse la 
proprieta d'una possessioné3 dove pote finiré i 
suoí "giorni felicemente 5 ed in liberta . Quesíá 
singo!are avvéntura notata con tante circostan-
¿e di v e r k á , c di natura fu raccontata forseda 
Áttalo stesso al sao cugino o ñipóte j primo Ix. 
torico del la Francia. Gregorio di Tours ( 1 ) 

era 

i x ) I maggion di, Gregorio ( Gregorio , Uorenzío' ,. 
GiOrgio) eran di nobil' cñrazionc natallíus . . . lüujtréi , 
« possedevano de' vasti patrimonj lat l fuhdUsí n e l i ' Á l v c r ! 
gMs che nellá BórgoiBí.- Bgli crs nato T anno 5/9. , fu 

coa» 

m 



16o htona della decddmzñ 
era nato cipca sessant' anni dopo la motte d( 
Sidonio Apollinai'e; e la loro situazíone fu qua< 

/ si simile , mentre ciascheduno di essi fu nati
vo dell 'Atveceia, Senatore, e Vesco\?o . Xa dif. 
ferenza pero d^lo stile } .e de' sentimentí loro 

- puó dimostrare la decadenza della Gallia, e. far 
chíararrsente conoscere , quanto la mente urna, 
na in cosi breve spazio avea perduto d'energía, 

P m i l e - ^ ^ ^cutezza ( i ) . 
¿ d** * Abbiamo adesso motivo di non curare le 
Romaní oppqste fra loro e forse artificióse rappresenta-

zioni s che hanno mitigato , o esaggerato l'op, 
pressione de' Romaní della Gallia sotto i l re, 
gno de'Merovingj. I conquistatori non promul
ga roño raai alcun editto genérate di servitü s o 

pella 
Gailía . 

consacrato Vescovo di Tours nel S7J.» e morí nel 595. 
o Sos. poco dopo ch'ebbe termínate la fuá ftoria. Veda, 
si la sua vita scritta da Odone Abbate di Clugny tu tur», 
ÍA p. 129. i j s » , ed uaa nuova di luí vita relie memo, 
í i e d d l ' accademia &c. Ta»». X X V I . p, 59g. ejg . 

( r ) Deceiente atqut immo patim pereunte eb urhíbui 
e M l í c t n h 'tibtr/ílium eiíliurjtllterdrum éte. ( ík praf.Tem, 
I I . p. 137.) questo c i l lamento di Gregorio medesimo, 
che pieriamente verifica con le proprie sue opere. 11 suq 
stíle manca d' cleganja , ugaalmcntc che di scrapHcit| , 
Trovandosí in un posto cospícuo , rimase contuttocio stra-
snier© rispetto al suo proprio tempo, e pacsc ; ed in una 
prolissa opera ( gli ultimi tinque libri contengono dieci 
anni) ha tralasriato quasi tutto quello, che la poflerita 
desidera di sapere. lo con molto tedio hoaequisiato me. 
«iiante una penosa letura i l i'umo ¿ i - jronunaiaie puesta 

svant^ggiosa sentenza . 
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di confiscazione: ma un popólo degenerato, che 
scusava la propria debolezza con gli sppciost 
oomi di puütezza e di pace , era esposto alie 
armi, ed alie leggi de'feroci Barban , che in -
sultavano con disprezzo le possessioni, la liber
ta, e la sicurezza di esso. Le lor personalj in -
giurie furon parziall ed irregolari , ma i l cor-
po de'Roma ni sopravvisse alia revoluzione , e 
continuó a conservare la qualítá , e i privilegj 
de'cittadinl. Si prese una gran parte de!le loro 
cerré per uso de' Franchi : ma éssi godevano i l 
rimanente immune da'tributi ( i ) ; e la stessa 
irresistibil violenza, che tolse di mezso le arti, 
e le manifatture della Galüa, distrusse Pelabo-
rato t dispendioso sUiema dell' Imperial dispo-
tismo. í Provincial^ dovevan frequenteraenfee de-
plorare la rozza giurisprudenza delle Leggi' Sa-
licba o Ripuaria; ma la lor vita privata negl' 
importanti aftari del matrimonio, de'Testamen. 
t i , o dell* ereditá era sempre regó!ata secondo 
i l Códice Teodosiano: ed un Romano malcon
tento poteva I iberamente aspirare o discendere 
al t i tolo, e carattere di Bárbaro, Gl i onori del-
lo stato erano sccessibili alia sua ambizione; F 
educazione , e 1' índole de' Romani gli rendeva 

piil 

C i ) L ' Abbate de' Mably Tom. I . f. 147. 267. ha di
ligentemente ronfermato quest'opinione del Presidente di 
Montesquicu Effr . dtt Lolx L - X X X . e, i j , 

TOM-O X I . L 



i é i Istoria delta iecadéúzd 
piií speclalmente attl agli uffizi de í Govertto d -
vile j e tostoché l'emulazione ebbe riacceso Ú 
loro militare arderé fu permesso a'medesimi di 
maíxiar nelle linee, o anche alia testa de'vitto¿ 
ríosi Germani i lo non mi propono d' enume
rare i General! , ed I Maglstrati , i nomi de" 
quali ( l ) attestano la generosa política de'Me
ro vi ngj i 11 comando supremo della Bofgogna coi 
titolo di Patrizio fu successivamente affidato á 
tre R o m a n í , e Mummolo ( 3 ) , 1' ultimo ed 
i i^ piá potente fra essi , che alternativamente sal
t o , e disturbo la Monarchiá , era succedüto a 
suo padre nel posto di Conté d 'Autun, e lascio 
un tesoro di trenta talenti d'oro, e di'dugento 
cinquanta d'argento. I feroci ed ignoranti Bar
ban furono escíusi per varíe generazioni dalle 

áh ^ : 

( O V e d . D&bos Hifi. Crlt. de la Monarch. ' Frané, 
Titn. I I . t . V í . c. 9. ¡ o . Gü Antiquari Francés! stabiii. 
scono come un príntipU , che i Romani, eá i Jiáibnri pos-
son diítínguersi da" loro aorni. Questi nomi fonnano sen. 
2.a dufabio una ragionevole ¡¡retun^ione , nía Icggéndo.Grei 
goiio d* Tours ho no tato Gandolfo di stiípc Senatoria, a 
Romana L . VI. c. n . in tom. I I . f. 273., e Claudio Bar
base» L , VÍI. c. ijif. f. j o j . 

fa) Gregorio di Tours fa pía volee rnenzione d'Ewt-
nío Mummolo dal quarto libro' c. 4*, f. 224., fino a! fet-
í imo c. 4» , />. j i o . La computazione per taknti e moho 
singóla re ,• ma se Gregorio ammetteva quslche idea a qúest' 
antiquata parola, i tesori di Aluminólo dovettero « s e r 
p i » di io«ao». lite stedine . 
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Mgmtk, ed anche dagli ordini de!la c h i e s a d ) . 
íl Clero delia Gallia era qaasi tuteo composeo 
di narivi Pro?incÍalÍ; gli altieri Franchi si pro-
kravano a'piedi de'loro sudditi, ch'erano inve-
stiti^ del carattere Episcopale ; e la potenza, e 
le ricchezzc che si era no perdute m guerra k i -
rono appoco appoco ricuperate per mezáo 'del
ia superstizione ( 2 ) . In tut t i gli aíFari tempo-
rali i l Códice Teodosiano era ía Legge univer-
Sale del Clero ^ raa Ja Giurisprudenia Barbará 
aveva abbondantementé provvisto alia loro per
sonal sicurezza: un Suddiácono equivaleva a due 
Franchi: l'Jíntrustlom ed i l Prete si reputa va
no deiristesso valore5 e la viia d 'un Vescovo' 
era valutata molto al di sopra deíla misura co-
inune , al prezzo di no^ecento monete d ' oro 
( 5 ) . I Romani comunicarorio a'loro conquista,: 

tori 

(1) yed. Fleóry p U c . j . sur /' HUt. Eccles. 
d ) I ! Vescovo di Tours medesimo ha rammentato i i 

lamento di childeiico ñipóte di Glodoveo i; Ecce pavper 
remunsit Flsais nofler ; ucee divida nostr» ad Éccleslas sunt 
éranslata i nullt peníttts , msl salí Epifcopl regnant . ( ¡. f i , 
c. 4S. i» Tum. I I . p. 291. f ' 

(>) Ved. i! Códice Rfpuaiio T t, X X X V I . i» tom. I T . 
?- 24i- La kgge Sálica non prowcdc alia sicurezza del 
c'ero $ e noi possiamo Supporre pfer onore deíla tribu 
piii civilizE.na , ch'essi non avevan prevveduto un arto 
cosí ernpio comé^ 1' omicidio d'un prete. Puré Pretesta 
to Arcivcscovo di Roano fu assassinato' per ordinc deíla 
Regina Frcdcgonda avanti all* altare Gres. Turón. 
W l h c ¡ i . in Tom. 11. f. j a i . 

t i 



1^4 ty&rla ieíia d-ecaienzs 
tori i5 uso della Reíigione Cristiana , e deH^ 
lingua latina ( i ) : ma la lingua, e la religio, 
ne loro erano ugaalmente degenerate dalia sem-
plice puritá del tempo d' Augusta, e degíi Apo-
stoü. II progresso della superstfzlone, e del Dar. 
barísmo fu rápido , ed universale : 11 culto de' 
santi cela va agí i occhi volgari i l Dio de" Cri -
stiani| ed II rozzo dialetto de* contad i n i , e de" 
soldati fu corrotto da un' idioma , e pronunzia 
Teutónica . Puré tal' uso di sacra , e di social 
comunione sradico le distinzioni della nascita , 
e della vi t toria; e le nazioni della Gallia a gra
do a grado si confusero fra loro sotto i l no me, 
ed i l governo de' Franchi. 

fhirde. Dopo che i Franchi si fu roño mescolati co' 
ír'a'n. ' Gallici loro sudditi , avrebbero potuti com.uni-
«hi. carsi fra loro ií piCt valutabile &a'Beni umani, 

cioé uno spirito , ed un sistema di liberta ^ co-
stituzionale. Sotto un Re ereditario, ma 11 mi-
tato i capi o consigíieri avrebber potuto deli
berare a Parigi nel palazzo de Cesari i l vicino 
campo, dove gl'Imperado!"! passsavano in r iv i -
sta le mercenarie loro legloni , avrebbe potu

to 

( , ) M. Eonamis Mem. d* V l e a d e r » , i e s InSerlpt. 
Tow. a4. f . 58?. ¿ 7 0 . ha provato 1' esiftenza deüa L lngu* 
X o w a n * Rust l c* , che per i! mezzo del r o m a n ^ si c ap-
foso appoct» íidotta ntl!' actual forma del linguaggic 
l íancese . Sotto la stirpe Garolingica i Re e nobili della 
Francia tuttavia trrtendcvrano il dialettodes Geimana lorq 
««recat! . 
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tb conteneré la legislativa assemblea di tiominl 
liberi e guerneri : e quel rozzo modello ; ch* 
erasi abboszato ne'boschi dalla Germania ( i 
avrebbe poluto r ipul i rs i , e períezionarsi dalla 
sapienza cif ile de' R o m a n i M a i trascuratí Bar-
barl sicuri deiia lor personale Indipendenza, sde. 
gnarono la. cura del Gotefno; furono tadtameii-
te abolite le anhue adunanze del mese di Mar
go; e la nazioné restó separata, e quasi discioí-
ta dalla Conquista della Gallia ( 2 ) . Si lasció 
la Monarchía senz' al cu no regolare stabilimento 
d i giustizia, di milizia, o di rendke. Á'succés-
sori di Clodoveo manca sufficiente fermezza per 
assumere, o forza per eserckar la potestá legis
lativa ed esecutrice, che i i popólo avea abban-
donato: la dignita reale non si dist ingüela, che 
mediante un piu ampio privilegio di rap iña , e d8 
uccisione; e Tamor della liberta si spesso i n v i -
gorito, e disonoraco dall' ambizione privata , si 
ridusse fraMicenziosi Franchi al disprezzo dell* 
ordine, ed ai dcsiderlo de i r impuni tá . Settanta-
tinque anní dopo la iftorte di Clodoveo, i i suo 
ñipóte Gontranno Re di Borgogna mand4 xxvC 

ar-

' ( 1 ) Ce beau syttemt ti He trouve 'éitttítí bnU Metí» 
tcs^nieu Espr, des Loix L . X I . c. 6. 

(a) Ved. L" Abb. de Mably Ohfervat. Tam. i . p. J A -
SO, PartebÜ'e , clie 1'ístitúto delle assemblee naziorali: 
che sonó contemporanee a! principio della naxion fraa» 
Ci$e, noá fosscio m ú isatc confacen tí al mo gem© , 
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amata ad invadere gli stati Gotici ueila S'mh 
oíanla, o Linguadoca. Le truppe della Borgo. 
gna, del Berry deH'Aivergna 5 e de* terrkori 
adiacenti furono eccic^te dalla speranza della 
preda: esse maixiarono senza disciplina sotto le 
bandiere de' Comí Germani , o Gailici : i loro 
attacchi furono deholl , e senza successo ; ma 
íaron desoíate con indistinto fufóre le provin-
cie anniche, e nemiche. Si abbruciarono i cam-
pi di grano, i villaggi, e le stesse chiese ; gi l 
abítanti furon' uccisi, o facti schiavi ; e nella 
disordinata ritirata , che fecero quegl' inumam 
selvagu , cinque mila di essi restaron distrutti 
dalla fame, o dalle intestina discordle . Quan-

.do i l pío Gontranno rimproveró a'loro condot-
í ien tal colpa, o trascuratezza, e minaccio d | 
sottoporli non ad una giudicial sentenza ma 
ad una pronta , ed arbitraria esecuzione ,' essi 
accusarono Fimlversale, ed mcnrabile corruzio-
ne °eI PoPo!o • „ Nessuno , ( dissero , ) teme, 
» Pm5 0 nspetta i l proprio Re , Duca o Con-
9S te* Ognuno ama di far male, e liberamente 
„ seconda le ree sue índinazioni . La plü pía-
» C€voíe correzione eccita immediatamente un 
n tumulto y e i ' incauto Magistrato che ardisce 
" dl censurare, o di frenare i sediziosi suoi sot-
>' joposti, rade volee pnó salvar la vita .dalla 
- l0ro vendetta. „ ( i ) £ ' stato riservato alia 

• • ' me-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

" t ^ S r e g o i t í o di Tours L . V i n . tn u m í n . 
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medesima nazione Tesporre con gl' intemperaa-
t i suoi viz j i l piu odioso abuso ciella liberta ; 
ed i l riparar le propine mancanze con lo spirL 
to d' onore e d" umanita, che ora sol le va, e de
cora la loro cbbedienza ad un assoluto Sovrano, v; 

I Visigoti avean ceduto a Clodov^o la tj ^e¡ia 
massima parce de'.Ioro stati della Gallia; ma la SpaSna. 
perdita, ch'essi fecero, fu ampiainente compen
sara dalia fácil conquista, edal sicuro godimento 
delle provincie della Spagna . Dalla monarchia 
de'Goti, che tostó occupó i l regno Svevico del
la Galizia, i moderni Spagnuoli traggono tutta-
via qualche nacional vani tá : ma un Istorico del 
Romano Impero non é invitato , né obbligato 
a proseguiré le oseare , e sterlli serie de* loro 
annali ( 1 ) . I Gotá di Spagna restarono sepa-
j a t i dagli altri Uomini per causa delle glte ci-

^35. 326. r ifet ísce con mol ta indiíferenza i delitti , I ! 
limprovero , c 1'.apología Nul lus Regem metult , n u l l m 
Ducem , nullus com'ttcm rtveretur & ¡ si fortassis a l U m 
> sta dUfUetnt , & ea , pro longavlsate Vi ta vc j tra , e m e » , 
dafe conatu r , s t a t í m sedltit in popule , statim tumultus 
exorUur , & in tanvum unusquisque centra seniorem favo, 
intentione g r a s s a t u r , ut v i n se crtdat e-vaésrc , si tttndtm 
s'dere nequlverit . 

( i ) La Spagna in questi oscuri teropi c stata spe. 
cialmentc sfortunata. I Franchi ebbero ur. Gregorio di 
Tours ; i Sassoni, o Angli un Beda ; i Loogobatdi un Fab-
Jo VVarncfrido ec. Ma 1' istoria de' Visigoti si contiene 
nclle brevi ed impen'tttc cronichc d' Isidoro di Sirigli» , 
e di Giovao di Bic lar , 

I- 4 

M 



ístorta h i la 'demdenzá 
me de* monti Pirenei : ed i loro costuml , t í 
istituti i i i quanto eran comuni alie tríbú Ger-
maniche, si sonó giá esposti. Ho anticipato nel 
capitolo precedente i piü importanti degli ec 
clesiastid loro eventi > cioé la caduta dell* Ar . 
ríanismo, e la persecuzione degli Ebrei: e non 
rimane, che ad osservare alcune intefessanti cír, 
costanze relative alia civile, ed ecclesiastica co. 

Assem. ^ u z i o n e del^Regno di Spagna. 
bicc le. I Franchí, ed i Vlsigoti dopo la íor con-
g^lative verslone da i r ido la tm, o daU'eresia eran dispo-
spagna. st l z i abbracciare con ugual sommissione g l ' in . 

tnnseci m a l í , e gil accidental! vantaggi del»a 
superstmone. Ma i Prelati della Francia, mol-
to tempo prima che s'estrnguesse la stlrpe Me-
royingica, avean degenerato in Barbari combat. 
tent i , e cacciatori. Essi sdegnarono 1' uso dé ' sL 
fiodi ; obbliarono le Leggi della temperanza e 
delia castita; e preferirono la soddisfazione deir 
ambizione, e deí iusso privato ai genérale i n . 
teresse della professione sacerdotale ( i ) . I Ve-
scovi di Spagna rispettavan se stessi ; ed eranó 
rispettati dal pubblico' j l9 indissolubile unione 
b r o ne cuopriva i vizj , e ne confermava l'au-

( r ) Tais-sonó Je qucrele di S. Bonifacio Apostólo 
della Germán!a, e rífbrmatoi della Gallia fom. I ¥ . p 
94. QU ottaiir'anní , ch' esso deplora', di l i enza * e di 
corrunone scmbra, che indichiro , cha i Baibaii fbsscio 
ammessi reí Clero verso l'anno ¿6». 
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torká , e la regolar disciplina della Chiesa iít-
trodusse la pace, l 'ordlne, e la stabilitá nel go-
verno del!o Stato; Dal Regrlo di Recaredo pri
mo Re Cattolico fino a quelltí di Vitiza i m -
mediato predecessore del lo sfortunato Rodrigo^ 
furono successivaraehte convocati sedici concili 
nazionali. I sei Metropolitani di Toledo, di Si-
viglia, di Merida, di Braga, di Tarragona , c 
di Narbona presedevano secondo la rispettiva 
loro anzianitá; rassemblea era composta de' Ve-
scovi lor sufTraganei , che ' vi comparivano i n 
persona, O per mezzo de' loro procuratori , ed 
assegnavasi un luogo anche a' plú santi 5 o r i c 
chi Abbati Spagnuoii . Per i primi tre giorní 
deiradunanza tinattantoché si agitavano le que-
stioni ecclesiastiche di dottrina , o di discipli
na, i profani laici erano esclusi dalle lor dis
pute , che si facevano per altro con decente so-
íennitá . Ma la mattina del quarto giorno si 
aprivan le porte per far'entrare i grandi Ufíi-
ziali del Palazzo, i Duch í , e Conti delle Pro-
vincie, i Giudici delle cittá ed 1 nobili G o t i : 
ed i decreti del Clero ven i van ratificad dal con
senso del Popólo. Le stesse rególe s'osservavano 
rispetto alie assemblee provincial i • o a' sinodi 
annui, che avevarto la facoltá d'ascoltar le que» 
re lé , e di reprimer gli abusi5 ed un legittimo 
governo veniva sostenuto dalla predominante 
autoritá del Clero Spagnuolo, I Vescovi,, che 
in ogni rivoluzione eran disposti ad adulare i l 
victorioso, e ad insultare 11 vinto, procuravano 
con dillgenzaa e sn.ccesso d' accender le fiam-

me 
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me della persecuzione, e d'esaltar la mitra m, 
pra la corona. Puré i concilj nazlonali di To. 
ledo, ne'quali era tempéralo e giudicato lo sp). 
ri to libero de'Barbari dalla política Episcopale, 
hanno stabilito delle prudenti leggi per vantag. 
gio comune si del R e , che del Popólo . Alia 
racanza del trono si provvedeva mediante 1' 
elczione de'Vescovi, e de' Palatini, e dopo che 
mancó la linea d' Alarico , la dignitá reale fu 
sempre ristretta al puro , e nobil sangue de' 
Go t i . I Cherki che unge vano i l legittimo loro 
Sovrano, sempre raccomandavano, ed alie vol. 
te praticavano , i l dovere della fedeltá : c si 
denunziavano le spirituali censure con tro quegli 
emp) sudditi, che avessero resistito alia sua au. 
tonta , cospirato contro la sua vita , o violato 
per -un' indecente unione la casütá fino della 
vedova di esso. Ma 11 Monarca medesimo, quan-
•do saliva sul trono, si vincolaya con un reci
proco giuramento , che face va a Dio , ed al 
sno popólo, d'eseguir fedelmente 1' importante 
m o uffizio . Le veré o immagmarie mancanze 
«¿ella sua amministrazione eran sottoposte all' 
«same d'una potente aristocrazia ; ed i Vesco-
v i e Palatini eran difesi da un fondamental 
privilegio, ín forza di cul non potevano esser 
degradati, carcerati , torturad , né punid di 
morte, d'esilio, né di confecagione , che per 
11 libero ^ e pubblico giudizio de' loro Pa. 
n ( i ) . 

Uno 
" " " ^ — 

• í ' ) G \ \ atti de' Concilj di Toledo son sempre i pía 
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Uno di questi Cotidlj legtslativi di Tole- d. 
áo esaminó, e ratifico i l códice di Leggi, che 
gi erano fatte da una serie d i Re Goti dal fie- sigoti, 
ro Eurlco fino ai devoto Egica . Finattantoché 
| Visigoti medesimi furono contenti de' rozzl 
costa mi de' loro maggiori , permisero a' lo
to sudditi dell* Aquitania, e del la Spagna Tuso 
delle leggi Romane, La successiva loro col tu 
ra nelie a r t i , nella política, e finalmente neL 
la religione gi'incoraggi ad imitare 5 ed a tq-
güer d i mezzo g l ' istiíuti stranleri , ed a com
porte un Códice di Giurisprudenza civile e cri
mínale per uso d' un popólo grande ed unito 
insieine. Si comuniearono le stesse obbügazio-
n i , e gü stessi privilegj aUe nasioni della Mo. 
narchia di Spagna : ed i conquistatori appoco 
appoco rinunzlando al l ' idioma Teutónico , si 
sottomiséro al freno dell ' equita 5 ed esalta-
rono i Romani alia partecipazione della l i 
berta . Si accrebbe i l méri to di questa i m 
par ziale politica dalla situazion della Spagtta 
sotto i l regno de' Visigoti. V era una gran se-
parazione fra' Provincial i ? e gl i Arriani loro 

autentíci momimcntí della chiesa , e delu costituzionc di 
SjJagna . I segucnt? passi parcicolatmente sonó importanv. 
ti L . I I I , i 7 . 18, JK. 75. V. 2. 3, <f. s. 8- VI- t í . 12. 
«3- H . 17. i 3 . V i l . L X I I I . 2. j . tf. Ho trovato Máseos 
Jstsr. degll ant. Germani XV. zo. ed ^.nneta-Jionl X X V I . 
X X X / J J . , e perreras ÍÍUt. Gener. de l* Eftagn, T«^. 
iuide rao lio utiii j ed acciuate . 
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Signori per 1'lrreconcUíabIle differenza delia re: 
ligione dopo che la conversione diRecaredo eB-
be tolto i pregiudizj de' Cattolici , le coste si 
del! 'Océano che del Mediterráneo erano tuu 
tavia irt potere degl' Imperatori Oriental i 5 che 
segretamente incitavano un popólo malcontento 
a scuotere i l giogo de'Barbar! , ed a sostenere 
i l nome3 e la dignitá di Cittadlni Romani. La 
fedeltá in vero di sudditi dubbiosi é moito ef. 
ficamente asslcurata dalla propria persuasione 
d'azzardare nella rivolta píií di quel ch* essj 
possan'ottenere da una rivoluzione j ra a sem. 
i r a cosí naturale d'opprimere quelli3. che odia, 
mo e temiamo che un sistema contrario meri. 
ta bene la íode di saviezza , e moderazio-
ne ( i ) . 

Mentre si staMiivano J Regni de' Fra». 
delia ch i , e de'Visigoti nella Gallia, e nella Spagna, 
irctta. i Sassoni fecero la conquista delia Bréttagna che 
8na* formava la terza gran diócesi delia Prefettuía 

dell'Occidente. Poiché la Bréttagna era- giáse-
= • . .' . ' ;.' paí-í' 

ammi Mmm*ímmimÍmm*mÚu4uímMmim • ninmi mW'&mmmm 

_ ( ¡ ) I I Códice de' Vísigotí regbíármenté diviso ín do-
díci libri e s t í l o coirettamcnte publícalo da Domen ico 
Bouquet in T . IV. f. a y j . 4 Í 0 . Esso fn tratrato dal pre
sidente di Montesquíeu "Esfr. des Lolx l . X X V I I I , c¿ 1. 
£ori ccccssivo rígore . Mí displace Jo stile di esso | ne 
detesto la superstizióne j riia ardisco di credere , che!» 
Gjurisprudcnza civile dimostra uno stato di socíetá 
civilizzato ed illnminato, che qucllo de8 Beigogooni ^ 8: 
^ncEe de' t o m b a i d í , 

zioni 



T>tlf Impero Komano. Cap. XXXFIII . 175 
«arata dal Romano Impero , 10 potrei senza 
taccia evitare un* istoria famigliare a píü igno-
ranti, ed oscura per i f'ih dotti de' miel letto-
ñ . l'Sassoni, eh' erano eccellenti nell' uso del 
remo, e delle a rml , non sapevano l'arte , che 
sola poteva perpetuare la fama delle loro irfu 
prese ; i Provincial i ricaduti nel ^ Barbarlsmo 
trascurarono di descrivere la rovina della íor 
patria ; e la dubbiosa tradizione di tali fattí 
era quasi estilita , prima che i missionarj d i 
Roma v i facesser risorgere la luce della scieti-
za, e del Cristianesimo , Le declamazioni d i 
Gilda, i frammenti o le favole di Lennio, g l i 
oscuri' cenni delle Leggl Sassone , e delle ero-
niche e 1' ecclesiástiche novelle del venerabile 
Beda ? 1 ) sonó state illústrate dalla dillgen-
za ed alie volte abbellite dalla fantasía de* 
successivi scrittorí, le opere de' quali non am-
bisco di censurare s né di trascrivere ( 2 ) . Pu^ 

<i) Ved, Gilda d< Excldio BrltAnl* e. U- ^5. f- 4.5>. 
vjlt Gah , Nennio Hlft. BrUon. c. *8. 35. «S. f. ios , 

'Edlt. Gale, Beda Wfi. Ecdtf. Gentls ^inglor. L . J . 
c ;2. 16. f. 49. 53. c. ^ . p, 58. Edlt. Smlth, la Crom. 
ca SaíTon. f. 22. 2 j . ec. Edif. Glhfon. Le Leggl A"g]o. 
Saffone fuxon pubblieate da VVÜkius Lond. 1731. »> /«I . 
e le Icsoi VVallichc da Woton e Claike Le»á. 173o. /»/ . 

( a ) II laborioso M. Carte, c 1'iogegnoso M . VVhi . 
taher sonó i due moderni scrittori, a'quah pnncJpalmen. 
te i© son debitore. L ' istoria particolare di Mancheirer 
abbraccia sotto quell' oscuro titolo un soggctto quasi tar?. 
to esteso, quinto c l9 Istoria genérale d'Inghil tctra o 
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te un Istorico dell'Impero puó esser tentato % 
proseguiré Je rívoluzion! d* una Provincia R0 
maná3 finattantoché non la pefcíe di vista • ed 
un Inglese puó esser curioso d' investigare ¡o 
stabiümento de Barbar! , da' quaii trae i l suo 

Discesa Ie SUe leggÍ' e fbrse la 5™ origine. 
éesll , , Circa q^sranf anni dopo lo scioglimento 
soni i dei governo Romano, sembra, che Vortigerno 

avesse ottenuto i ! supremo, quantunque preca. 
n o , comando de'Principi , e delie cittá della 
Brettagna. Quest'infellce Monarca é stato qua. 
si da tu t t i condannato per Ja debole ed erro 
nea política d'avere invitaío ( i ) un fornida, 
bile stramero a rispingere le moleste incursio-
m d un nemico domestico. Si mandano i suól 
ambasciatori da 'p iü gravi Storici alia costa deL 
la Germama; indirizzano essí una patética ora-
¿lone aíía Genérale Assanbíea de' Sassoni e 
quel belllcosí Barbari risolvono d* assistere coii 
una -flotta, ed armara i supplicanti d' una Ion, 
sana ed incógnita Isola. Se ia Brettagna in ve

ro 

C O Quest';«^;í9 3 chepu&ift qualche modo fonda»! 
sulk mcertc cspressiom di Grlda' , e di Bedaf, h ridotte 
ad una regó are stona da w h i k í n d o , Monaco Sassonc dd 
décimo secólo (Gcd. Consin HUt. de V Evi f .r i d'Ocdd.nt 
rom, IT. r 3 s s . ) Rapm, cd anche Hame si sonó tropeo 
tiancameme serv.t, di qucsta sosperta testimooianza sena' 
ayer "guardo alia precisa, e probabile autoriti di N e n . 
- 0 ; " Inttr'* venerunt tres ChiuU * Oerm^U io eyi. 
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t o fosse stata incógnita a' Sassoni 5 la mi sur* 
delle sue calamita sarebbe stata meno' plena <= 
Ma la forza del Governo Romano non poteva 
sempre guardare la provincia ríiarlttima contra 
i pirati della Germania: gíi stati indi penden t i , 
t divisi erano esposti a'loro attacchi j ed í Sas
soni sí saranno alie volte nniti con glí Scoti 
ed i P i t t i Su nna éspressa o tacita confedera-
xione di dlstruzione , e di raprna , Vortigerno 
poteva sold biianciare i varj pe rko l i , che as-
ialivano da ogní parté íí suo, trono , ed i i suó 
popólo ; e la sua politica puó meritar lode o 
scusa, se preferí I'alleanza di- que' Barban 5 Ja 
forza marittima de'quali gti rendeva I piá pe
rico! osi nemici, ed i confederad i piu vantag-
giosi . Engisto , ed O^sa trovandosi longo la 
costa oriéntale con tre na v i , forano impegnati 
dalla promessa d' un ampio st i pendió a prender 
la difesa delía Brettagnaá e I'intrépido loro va
lore tostó liberó i ! paese dagl"iiivasori Caledo-
nj . S'assegno per abltazione di questi Germán! 
ausiliar) 1' i sol a di T a n e í , slcuro e fértil distret-
to , e secondo i l traí tato fürono abbondante-
mente forniti di abiti e di provvisioni. Que-
áo favorevoie accoglimento irtcoraggi cinqué 
inlla guerriert ad imbarcarsi con le loro fami-
glie su dlsclassette vasceiii, e la principianta 
potenza d' Éngisío fu invigorita da questo no-
tabile, ed opportuno rinforzo. L* astuto Bárba
ro suggeri a Vortigerno lo specioso vantaggio • 
di stabilire nelle vicinanze de'Pit t i una colo
nia di fedeii alleati: onde una terza flotta d i 

qua. 



IT*? Istorta deila decaienzd 
quaranta navi sbtto i l comando del suo fíglío 
o ñipóte venne dalla Gennania, devastó. 1' Or! 

/kney, e sbarcó un altro eserdto sulla costa del, 
la Provincia di Nortumberland , o di Lothian 
aU'estremitá opposta della térra loro destinata, 
Erano fácil? a prevedersi gl' iraminenti malí; 
ma era divenuto impossibile d' impediríi . Le 
due nazioni tostó si divisero , e s' irritarono l' 
una contro dell' altra per le mutue gelosie . í 
Sassoni magnificavano tutto c i ó , che avevan 
fatto, e sofferto per causa d' un ingrato popo, 
í o ; mentre i Brettoni rinfacciavano loro gi l ab 
bondanti premj, che non potevan sodisfar l'ava-
rlzia di que'superbí mercenarj. I I t i more, e T 
odio, s'infiammarono a segno da* divenire una 
irrcconciliabil contesa. I Sassoni; presero le ar. 

stabili- mí» ,e se a tradimento nal tempo deila sicurez. 
mentó ; d'una festa fecero , come si dice , un' orri-
d e l ü E . bile strage, distrussero la reciproca fiducia, che 
sa.sonf sostiene 11 coramercio della pace, e deila guer-
« . A'm.^ ( « ) • 
35s- 582. Engisto, che arditamente aspira va alia con. 

( i ) Ifennio gtttibuíscfi a' Sassoni I* uccísione di trc 
cento Capí Brettoni ? dclitto non inroerente a' selvagei 
loro costumi . Ma non siam obbügati a credcre ( Ved, 
Jfeffíey di Monmouth L . V I U . c. 9." 12. ) , che SUneheJt 
Sf SIa un monumento di cssi , che i giganti avevano an» 
ticamente traspórtate daH'Affrica ncll'Irlanda , e quindi 
«ella Brcttagna per oidine d'Ambrogio , e per ]' anc di 
Merlino. 
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quista della Brettagna esortó i suoi compatriota 
ti ad abbracciar quella gloriosa occas'one: dipin-
se loro con v i v a d colorí la fértilitá del suolo, 
la ricchezza del le c i t t á , V Índole pusillanime 
de'nativi abitatori e la cómoda situazione d'una 
solitaria e spaziosa isola accessibile da ogni par. 
te alie flotte de' Sassoni. Le successive colonie, 
che nel corso d' un secólo uscirono dalle boc-
che dell'Elba, del Weser, e del Reno , furon 
prhicipalmente composte di tre valoróse trib^3 
0 nazioni Germanií-he, cloé áe'Jutz, degii an~ 
tkhi Sassoni e degli jLngll. I p r i m i , che com. 
battevano soíto la special bandiera d' Engisto , 
ebbero i l mérito di aprire a' loro nazionaíi i l 
sentiero della gloria , e d 'erigere i n ' Kent i l 
primo regno indlpendente. La fama di tal*im
presa fu attribuita a'prirnitivi Sassoni; e si des-
erivon le comuni leggi , ed i l linguaggio de' 
conquistatori col nome nazionale d'un p o p ó l o , ' 
che al termine d i quaí t rO cento anni rrodusse 
1 primi Re della Brettagna meridion^le, G l i 
A n d i si distinsero peí numero 3 e per la felL 
c|tá loro;^ e s'arrogaron l'onore d i daré un per
petuo nome a quella regione, d i cui occuparoa 
la maggior parte . I Barbarl , che seguírono le 
speranze della ra Ina si per térra , che per ma
te, si mescolarono insensibilmente con questa 
tríplice confederazione; i F m ; , ch'erano stati 
dalla lor virinanza invitati a'Iidi Britanict, po-
terono bilanclare per breve tempo la forza , e 
la ripuíazlone, de'nativi Sassoni: i Dam , i l^rus-
si ed i Rugr sonó appena nominatij ed alcuni 

TOMO XJ. M for. 



i j $ , Istcna delíd dscadenzei. • 

fortunatl Vnni^ ch'eran ándati vagando fino ai 
Báltico , poterono imbarcarsi a bordo di navi 
GermanlcKe- per andaré allá conquista d' un nao, 
vo mondo ( i ) < Ma quesea difficíle impresa non 
fo preparata , né eségnita dalT imioñe di táli 
forée nagidnaü. Ogni, audace Capitáno. secondo 
Ja propríá fama5 e le sue sostaríze aduriava una 
quantitá di seguadequipagglava una fllotta di 
tre nal'ij Ugua!mente che di sessanta ; scéglie-
va íl luogo dell'attacco; e regola va fé succes-. 
sive sue opera¿loni, , secondo gli eventí della 
guerra , é fe circostanze del suo privato inte-
resse, Nelí'invasione della Bfetagea molt i erol 
íestarono vlncitori^ e molti perirono ; ma solo 
sette vittoriosi Capitani assunsero, o almeno 
conservarono i l t i tolo di Reo I Conquistatori 
fondárono sette indipendehti t roni , o 1" Eptar-
chía Salónica f e sette famiglie/ una deí lequa-
11 si é cohtinuata per successione femmirtile fi
no ai presente nostro Sovrano, trassero, í'ugiia. 
l e , e sacra loro origine da woden , D io della 
guerra. Si é preteso, che questa repubblica di 
Regí fosse moderara da un concilio genérale á 

e da 

C s > Tutte queste Tribu vehgono espressameate eíiu» 
merate da Beda L . I . c . 15. f. 52. L . V. c. 9. p. i9-0. > 
e quantunque io abbia csaminato j!c osservazioni di M* 
Whitaket ( H \ s t . di M a n c h a t . vol . í l . p. » j 8 . 44.1. > paj 
Te non vrdo «jual' assu rditá venga d^stippórre, che i f ú * 
si «c. $i íbsscro raescoiaei con gli Anglo.Sassoni . : 
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e da- un supremo Maglstrato. Ma tale artificial 
sistema di política pugna al torbido , e rozzo 
splrico. de'Sassonií le loro íeggi non ne parla-
no; ed i j o r o imperfetu annali non sommini-
strano5 thé un oscuro, e sanguinoso prospetto, 
d' intestina discordia ( 1 ) . s-

U n Monaco, i l quale nelía profonda i p ^ ^ ^ t . 
fañza deila vita umana ha voluto far i 'úfízid n i . 
d' Istorico sfigura strananiente lo stato délíá 
Btettagna al éempo della suá separazione dall" 
Impero Óccideiitaleo Gilda ( 2 ) descrive con 
florido stiíe gil áccrescimeníi dell ' agricokura ? 
i l commercio straniero.5. che, ad ogni marea si 
faceva p>er mezzo del Tamigi e del la Severria ̂  
ia stabile e sublime costruzione de' pubbíici e 
prlvatl édifisf* egli accusá ií lusso colpevolédei 
Popólo Britanno; d'iíri popoió^ secondo 11 me-
desimo scrktoré , ignorante del te arti piíl sem-
plici ed incapace senza 1'ajuto de'Romani d i 
Par deíle mura di pietra5 o delle ármi d i fer-

, ' ' - n o r . , t Í O 

( O Beda ha enutafrató sette R e , due Sássoní j uno 
j u t a , e quattro Angl i , chs T uno dopo Taltro acquista-
rono un'indefinita su per io rita di porcnz;a, e'di fama nelT 
Eptarchia . Ma il regno loro fu 1'efFetfo non della legge, 
ma della conquista í ed osserva in sinuli tcrmíni , che 
uno di essi soggíogg* le isole di Man , <• d'Angljesey, ed 
un altró impose tfibuto agli Scoti , ed a'Pitti ( Htfi,Becl. 
L , I I . c. p. 8?. ) 

/ i ) Ted*-Gilda* <f# ««cirf. frlíj i»». tr, i . ^ i . 
Cale . 

M 3 



i Se Mtoria deüa det-aé&íz* 
to per h difesa della propria patria ( i ) . So^. 
to iHungo dominio degrimperatorj la Bretta-
gria insensibilmente a^ea preso V elegante , e 
servile forma d' una Provincia Romana, la sa-
Jute di cui s'aíHdava ad una potenza sts;an|era „ 

I sudditi d'Onorio rimirarono la nuova lor, l i 
berta con sorpresa, e terr.ore ; inancavano essl 
d'ogni civile, o militare costituzione^ e g l ' i n -
certi loro regplátori erano prlvi .o d'abilita , o, 
di coraggio o d' autoritá per dirigere la pubbli-
cf fofza contra i l común nemico . L ' in t rodu-
sione de'Sassoni dimcstro i 'interna lor, debo-
lezza, e degrado lí carattere si del Principe 3 
che^del popolp. La costerna^ione loro magnifi
co H pericoloj la mancanza d' unione diminuí 
le loro risorse; ed i l furore del'.e fozioni civil i 
era piü sollecito d'accusare , che di rim^diare 
a 'mali , che s'attrihuivano alia cattiva condotta 
degli avversarj. Puré i Brettoni non erano, né 
potevano essere ignoranti, della manifattura , o 
deli'uso delie armi: i successivi t e disordinatl 
attacchi de' Sassoni s gli fecero tomare in sa 
stessi dalla prima loro sorpresa ed i prosperi / 
o contrarj eventi della guerra aggiunsero la 

i i ... ií í é f á & ' j h 

( i ), U . Whifaker ( Isior. di Manehetter Vtl. I I . p. 
S » j . 5tS. ) ha sottilmcntc esposta questa patente assurdL 
ta che si era passata scnz' avvcrtirla dagl'Istoiici gene. 
I a í \ ' oceupati ad ^saminare afven3me.Bti | í a iníeí íf lsr 
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áisciplina , e l ' esperienza ál nativo loro va
lore . 

Metitre i l continente dell' Europa e deil' téí 
Mñca. cadeva senza resístanla a'Barbad, l ' i so . z a ^ " ' 
la BrRarimca sola, e senfe'aiutó mantenne uiia 
lunga 3 e vigorosa , quantunque inútil , contésa 
contro i formidabil Pirati , che quasi nel me-
desimo istante ne assaíirono le coste Settentrio-
h a l i , Drieriíali, e Merídioriali. Le c i t d , ch ' 
eraho state abilmente fortifícate, si difendeva-
no con ferraezzaj gil abitanti accrebbero d i l i 
gentemente i vantaggl del terreno, de'colli , del-
le foreste, e deíle paludij fa conquista d / o g n í 
distretto compravasi a prezzo di sangue; e ven-
gono fortémente a t t e s t ée le disfacte de' Sassoni 
dal discreto silenzio del loro annalista. Eñgisto 
sperava forse di coñdarre á fine la conquista 
della Erettagna; ma la sua ambizlone i n un at-
tivo regno di trentacinque anní si limitó al pos-
sésso ^di Kent : e la numerosa colonia , ch' el 
plantó nel Nbrd , fu estirpatá dalla spadá dé* 
Brettoni, Si fondo la Monarchia de'Sassoni oc
cidental! a gran fatica da'continui sforzi di tre 
marziali generazioni. La vita di Cerdic , uno 
de" p iu bravi fra' figli di W o d e n , si consumó 
nella conquista di Hampshire, e dell' isola di 
W i g h t | e la perdlta che soffVt nella battaglia 
d i Monte-Baldon lo ridusse ,ad uno stato d" 
ignobil riposo . Kenric 5uo valoroso figiio, s' 
avanzó nel wi l t sh i re i assedió Salisbury, cheiri 
quel cempo era sopra una dominante eminéii-
^a, e disfece u n ' a r m a t a , che veniva in ?occor-

M | so 



i j z í s torta delta, dgca^nza 

so della c l t t á . Nella successiva baUaglU di iViarL 
bprough ( i ) i Britanni suoi nemici mostxarono 

'oro scienza militare , l e lora ' truppe" eran 
disposte in tre, linee; ogni linea canteneva tre 
corpi dis í in t i ; e la cavalleria,' gli arcieri, e g!i 
alabardieri eran distribuiti secondo i principj 
della tattica Romana. I Sassoní at cacea roño una 
grave colonna, arditamente afíroatarono con le 
corte loro spade le langhe lance de'Brettoni, e 
mantennerq un'uguai battsglia fino all.' avvici-
narsi^ della notte. Due vktorie decisive, la mor-
te di tre Re Brettoni, § la resa di CIrencester, 
di Bath, e di Glocester sta bilí ron la fama , e 
la potenza di Ceaulino ñipóte di Cerdic , che 
porto le sue armi vittoriose fino alie rive della 
^averna, p v" ; - ;" 

5 fuga. . -^Dopo una guerra-di cento anni gl ' indipen. 
denti Brettoni occupayano sempre tuttta i ' es-
tensione della costa occidentale 'della muraglia 
d' Antonio fino, a ü ' u l t i m o promontorio di Cor. 
povaglia; e le cittá principali del paese Inter-

( r ) A Beran-Viífg, castel-Barbury vícíno a Maí-
borough^ Z i Cíonica Sassoqe determina il nome , e la 
dataj Cambdea ( Br í tAnnJa -vol. i . j>. ) fissa i l luo, 
go; e..l Enríco ds Huniiíjgdon ( Scriptpr. post Bedum fag . 
3 * * y í riferlsce le. circostanze di quesía battaglf'a . Esse 
Kcn probabili, e caratteristichc j c gli Storici del secólo 
J I L potevan consúltale de' mateíiali , che non esiftcv 
mo píu . v f • 
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lio tuttavia reiste vano alie armi de' Barbari . 
L'opposUione cfiyensie pió lánguida , a misura 
che U numero, e Tardi re degü assalitori anda» 
va, continuamente crescendo . Guadagnandosi la 
strada con !ent|, e penosi sforzi, i Sasioni, gl i 
Angll i e i i varj loro confederati s' ayan^arono 
dal settentrione , dalToriente , é dál mezzddi, 
finattantochc le virtorióse loro bandiere non s' 
incontrarono nel centro delTisola . D I la dalla 
Saverna í ^ r e t t o n i ' tuttayla s'ostennero la nazlp-
nale lor l iberta , che sopravvisse aU'Eptarchia , 
ed anche alia Monarchia de'Sassoni. 1 piu bra-
v i guerrieri, che preterí ron resillo alia schia-
v i t ú , trovarono un rifugio sierro neíle monta-
gne di Galles : la ripugnante sottomissione ét 
Cornovaglia ía differita per qualche secólo(1 ) j 
ed un corpo di fuggitivl si formó uno stabilí-
mento nella Gallia, o per i l proprio valore, o 
per la liberalita de'Bge Meroving) ( 2 ) , L ' an--

•< 1) Cornovsglia fu soggiogata finalmente da Ateísta» 
«o i* a;». 927. 941. , che tissó tina Colonia Inglese & Exc . 
ícr , c confinó i Brcttoni di Jai dal fiái»e Tasnar . Ved. 
Gugliclnio di Malmsbury L , I I , tes. gVt Sciitrori />ct» Be-
d A m j>. 50. Lo spirito de• Cavalieri di Cornovaglia test® 
avvilito dalla seryita , e sembra , secondo il lomado di 
Ti í s trani , che la loso infingaídaggine si fosse quaii i L 
doítá» in proverbió . 
" ( 2 ) Si prova lo itabiiímento de' Bíettoni neüa Gál-

lía seguito nel sesto secólo per rnezzo di Pxocopio , di 
Gregoxío di Toáis , del secondo coscilio Ttuonense «»„ 



2S4 frtoríá dellá decadeñza 
golo occWentale dell* Armorica prese i noovi no-, 
m i rli Cornovaglia, e di Brettagna minore; e le 
terre vacanti degü ofism) furon occuoate da un 
Popólo siraniero, che sotto ía condotta de'pro, 
prj Conti , e Vescovi conservo le leggi , ed i i 
iinguaggio de'suoi maggiori. í Bretto^i dell'Ar-
morica negarono a'deboli discencfentí di Clodo. 
veo, e di Cario. M- i l sólito tributo, soggloga-
roño le vicine diócesi di Vannes, di Rennes, e 
éí Nantes, e formarono un potente quantunque 
soggetto stato, che poi si e riunito alia corona 
di Francia ( i ) . 

s67- > e de!Ie loro croniche , ,é vire di Santi meno sos-
pette. L a sottoscriaione d' un Ves rovo de'Srcttoni alcen» 
cilio Turo-oensé L a » . 461. o piüftosto 481,, , 1' arman 
di í l t o t a m o , e le sncerte declamazioni d> GÜda a l ü t r a n . 
sn iar lva , petebant reghnes c. ¿ i . p. %. possó'fi dar motivo 
a íiss.arc un'emigraztane alia , meta del quinto secoíó J P n . 
rtsa di queir época i Bicttoni del!' Armorica nota si tro» 
vano, chene'romanzi } e mi fa njarsviglia , che M. VVhf-
taker ( Genuino, Istor. de' Brettoni p . 214. aj. . . y abbía s í 
fedclmenie copiato la gtossolana ignoranza di Carte . di 
cul ha si tigotosamentc gastigato gli errori piu leggieri , 

C i ) Le antichita di Brettagna che sonó state sog. 
geno.anche di controvertid, polinche , si sano l ü a s m r c da 
Adriano Valesio N t t l t l » af i l iar. , fub noce Bri tatut ía C l f m * . 
r iña pag. 98. 100. , da M. Anvüle Notlce de l ' anclenne 
O a » l e , C o r ü o p l t l , Curto$*lítet , O s U m l l , r»rgavtup i f a g . 
a4?. ^58. 308. 720. t i E t a t s de l ' Muríf , , p. 7«í. 8c. da 
Longueruc J>escrtpt. de l a France Tom. J . p. 84. p4. , c 
dall' Abbare Vertot W s t . c r l t . de í E t e Ü h s e m . des B r n a n s 
dans les acules z. Vel. m í z . P a r í s 1720. lo non posfO 
avere che i l mérito d* esaminsfxr Ve grove tix:is,i«iali e i f 
tfsi ha nao f rod'ottfe-V 
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I h un secólo di perpetua, o almeno d ' i m - , 

•olacabile guerra si do vé esercicar molto corag. ̂ ^ J 5 
gio 5 e qualche abilitá nella difesa deíla Bíetta-" 
gna . Puré, non ci dee molto displaceré , se la 
memoria de'suoi campioni é quási sepolta neU' 
oblivione; polclié ogni secólo , per quanto sia 

^prtvo di scienza o di virtú , abBonda sufficien-
temente di azioní sariguinose, e di gloría m i l i 
tare. Fu eretta sul margine del lido del mára 
la fomba di Vortítaero figllo di Vortigerno, co. 
me un termine formidabile per I Sassani , ch' 
egli a vea vinto tre volte ne' campi di Kent « 
Ambrosio Aurelia no era dlsceso da una fami-. 
glia nobiíe di Romani ( 1 ) ; ia sua modestia ne 
tsguagüava U valore, ed i l suo valore fino alT 
ultima di la i fatal e azione (2) fu coronato di 
sptendidi successi, Ma ógnl alero Britannicó vieri 

f 1 ) Beda , che nella sua crónica p. á3 . poneAtnbro¿ 
gio s otto i] regno di Zenone 4.74.491. osserva, che 
3 suoi maggiori craso srati purpura ¡ndutí , lo che egli 
spiega nella sua storia Ecclesiastica collc parole reglum 
útmen e t Insigne ftnntlhus L . 1 c. 1 6 , p.. 55. L'espréí-
sione di Nenr.io c. 44. p. 110. Edlt. G*h é vicpiíi s i n g ó -
lare unus de consulibus Gmtls Homsnlfa. est pater meas * 

( a ) per u n á n i m e qaanrunque dubbiosa cOKiget't ura de' 
nostri Antí'quar) , Ambtogio sí confonde con Maíanlcód, 
che perdé la, vira 1' a'nnó 5®8. insieme con cinque íniíÉ 
cl_e'suoi sudditi ih una battagliá cont ío Ceidic Sassone 0«» 
eideatale chm», Saxon. p, i7. ng. ' 



tSó "Istoria 'Adía decadenza 
ecclissato dáir i l íus t re no me d" Arturo ( i ) , Prln» I 
cipe ereditariq di Silures neila parre meridioña. 
le di Galles , e Re o Qetierale electivo deila 
nazione. Secondo la narrazioiie plu ragionevole 
disfece in dodici successrve battaglie gli Angli 
del settentrione, ed i Sasson| deiiloccidente; rna 
la cadente eta dell5 Eroe fi} amareggiata dall'in.: 
gratitudine popoiare, e da disgrazie domestiche. 
Gli avvenimeii'ti deila sua vita son meno im. 
portantl de! le rivolu2Íotii 'singolar| deila fama 
di esso . Per i l corso di cinquecento anni la 
tradléiione delle sue im prese si 'conservó , e ss 
abbelli roz^amente dagli oscuri Bardi 'di "Gal 
Ies, e deirArmorica, i quali eran'odios! a'Sas: 
soni, ed Ignoti al restante degli i iomim. L'or, 
gogíio, e la cuTiOsita de" conquistatori Norman, 
ni fece investigar joro ristoria antica deila Bret-
tagna ; aramisero con appassionata c r edd l t á U 
novel la d' Arturo, ed estremamente applaudiro-
no ai mérito d 'un Principe, che a vea trionfa. 
to de'Sassoni comuni loro nemici. I I suo román. 

C i ) Siccome non mi son noti i Baidí di Galles Myf-
dhins Llomarch , c Taliessin , !a mia fede intorno ali' 
esistenza, cd impresc d' Arturo posa principalmente sai-
Ja restimonianza semplice , c circosíaníiata di Nennio 
JiisP. Brít. e. «a. tí5. f. 11+. M. Whitak-er Isttr. di Mav 
ehester. val. z. f. 31. 71. ha fatto una interessante , <d 
anche probabile descrizione delle gueirc d' Arturo; quan, 
tunque sia impossibile d" accoidare la vetit* deila Tave» 
Ja xotonda, 
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*Q trascritco in latino da JeíFrcy di Monniouth, 
e quiudi tradotco neii 'Idioma, che «saya i n que' 
templ, fu arr icdúto con varj quantunque incoe-
.renii ornarnenti, ch'erano famiglian airesperien-
23 , 'a l i a dottrina , o alia fantasía del duodeci-
nio secólo. F^cUmente. si modellQ sulla fayola 
deirEneide i l progresso ds una colonia Frigia dal 
Tevere al Tamig i : ed i reali antenati d ' A r t u 
ro t-rassero i 'origine'loro da'Troja3 e, pretesem 

•d* aver parentela co'Cesarl , Furon deeorati i 
suoi trofei con provincie soggiogate , e con t i -
toli Imperiali ; e le D.aniche sue vittorie y^ndL 
capono le recentl ingiurie della sua .patria , t a 
galantería, e superstiaione deM'Eroe Brittannicb, 
le sue feste e torneamenti , e la memorabile 
jstituzlone de'suoi Cavalieri della Tavo/a roton~ 
da fedel mente si copiaronb da' costumi al lora 
dominantí della cavalleria; e le favolose impre. 
se de! figliq d'Uter sembfano meno incredibil| 
per. le avventure che si fecero dail'intra^ien-
dente yalor de Nonuann: . 1 pellegrinaggi, e Iq 
guerre sante introdusserb in Europa gli specio-
si prodigj della magia Arábica, ¿ e fate ^ ed i 
giganti, i dragoni yolanti, ed i palazzi incan-
tati si mescolarono con le fínzioni piü sempli-
ci deir occidente; ed i l destino della Brettagna 
si faceva dipfnder dalle a r t l , o dalle predizio-
m di Merlino. Ogni nazione abbracció, ed ab-
belli i l popóla? romanzo d 'Arturo, ed i Cava
lieri della Tayola rotonda: si celebrarono i lo
ro nomi nella Grecia, ed in Italia j e le vola-
minose íiovélle di Ser Lancelloto, e di Ser Tri» 



sIS Istoria della iecndenza 

Loro re
sisten. 

Stramo furono ardentemente studiate da* Prln-!-1 
p i , e da 'Nobil i , che non curavano i veri ero! 
ed iscor ic ldei rantkhi tá . Finalmente si n a c c J S 
i M u m e delláscienza, e della ragiohe, si ruppe P 
1 mcantesmio , quella fabbrlca ininuginaria aí^ 
m fumo ; e per una naturale , quantunque in 
gíusta mutazione della pubblica opinione la s¿ 
vei-ita del presente secólo é disposta a rnettere 
m dubbio fino feslstenza d'Arturo ( i i 

Allorché la resistenza non pn6 aüontanar A 
le misene della conquista, le deve accrescere] vi 
líe la conquista comparve mai ph\ terribile { ín 
distrüttiva che nelle mani de'Sassoni, che o ¿ d 
vano i l valore de'nemici, non curavano la fe. <i 
de de t ra t ta t i , e violavano senza rimorso Ú R, 
oggetti piu sacri del culto Cristiano , Potevane m 
quasi in ogni ristreíto segnarsi i carnpi di baáro 
tagha per mezzo di monumenti di o?sa; i frm ' 
mentí delle torri abbattute eran macchiati I 
sanguei tut t í quanti i Brettonl senza distinzio. 
ne dí eu> 0 di^sesso redaron*uccísi ( 2 ) sotío 

le 

} l P r ° g ^ s o def R o m a n é , c lo s » r o dclb km. 

L n l T / n A 8 " " 0 ^ Un ^ ' e co" ^ minuta dili. Ir 
genz& d an Antiquano lo ho tr3rto grande ismizicv 

della sua stona della Poesía Inglese. x< 

d r . Á ^ C ^ l " T } * 9 0 * ^ e ! U & C ! f * o b s e d a ^ K 

' ¿¿té í< 
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ztle rovine d" Anderida C.r ) ; c taíi calamita fre-
oi, quentemente si ripeterono al tempo deü'Eptar^ 
;sé chía Sassone. Le a r t í , e la religione, le leggi, 
pe e la Ungua, che i Romani avevano con tanta 
^Icnra píantato nella Brettagna, s' estirparono da° 
m Barbar! loro successori . Dopo la distruzione 
sé. del!e CMese principal] i Vescovi 5 che avevano 
•Ú evitato la corona del martirio, si ritirarono core 
l i e sante reliquie nel territorio di Galles, e dell' 

m Armorica; i residui de'loro greggi restaron pr i -
2j vi d'ogni cibo spiritualej si abolí la pratica, e 
t Í fino la rimembranza del Cristianes!mo ; ed i l 
m clero Britannico poté i n qualche modo consolar-
íej 4 per la danr.azione degl" idolatri stranieri . I 
gl Re di Francia mantenne.ro i privilegj de' Ro.-
M mani lor sudditi; ma i feroci Sassoni calpesta-
á r p m le leggi di Roma, e degrimperatori. Si 

soppressero aíFatto le formalitá della civile , e 
I crimínale Giurisdizione , i t i to l i onorifici , glí 
S uffiz], ed i gradi della societa, e fino i dome. 

H stu 

I deo Ht ne unus Brito Ihi fufentes fuerh ( Chron Saxon. 
tt/ f '5- >•• espressione piu terribile neíla sua semplfcita 
M che tutte le vaghc, c tedióse Jamentazíoni del Geremia 
m í n t a n m e o . 
« J)<1) Andredes Ccaster, o Andrida si pone da Cambden 
se Butannia, V, l . I . f. 258. a Nevvcnden , ne' paludos! ter-

Jeni di Kent, che forse anricamenre eran copertidal wa-
*- e sull,0rl0 della gran foresta ( Anderida che oceu-
N 2?va u"a porziofje si grande delle provieck di HampshL 

?e» c di Sussex. 



i ^ o Istona della decadenzé' 
stici dirlíti del matrimonio, del ^esíamento g 
delT ereditá'; e 1* indistinta folla d i schiavi no. 
M l i e piebei véniva govéraata da* ^ostümi tra. 
dfelonáli, ché si erano roztamente formati da' 
pastori, e pirati della Germanla. |sjelia genera, 
le* desplázíorte si perdé i l lingüaggío delíe scien. 

degli áffari s e della tonversazione 3 che vi 
s' era introdotto da'Rornani c I Germani prese, 
ró forse un suíficiente numero di parole Latí 
ne, o-Celtiche per esprimere i nuovi loro E 
sognl, e pensieri ( i ) : ma quegl* ignoranti Pa,j 
gani conserváronos e stabilirono l'uso del lorcj 
naxionale dialetto ( 2) . Quasi ogni nome eos. 

.^ácuo ftella Chiesa s o nello Stato dimostra/k 
soa origine. Teutónica ( 3 )* é la geografia cV h 
gMlterra £11 generalmente ripiena di caratteri .e 
dénominazioni straniere , Non si trovera fací!. 

C t ) I¡ Dottor lohnson affcrina s che ftcht paroléis, 
gíesi sonó d'origine Britannica . M.VVhítaker, che inten. 
de il lingüaggío Eritanno, ne ha scoperte p í a di tre nlU, 
cd attualmente ne pabblica un lungo , e vatio catalogo 
Val. I L f. * ) 5 . 329.. Pu6 essere in"' vero , che mol te "di 
5q.cste parole siano passate dal La ti so , oda! Sassone ncll' 
idioma nativo della Brettagna . 

Ca > Al principio del settim'o íecolo i Franchi í gli 
Anglo-Sassoni recipfó'camenre intendevano il ¡inguaggio 
gli uni degli altri ch'cra detivato dalla medesima raditt 
Teutónica ( Eeda L . I . c. a?, p. 6 6 . ) 

/ 3 > Dopo la prima generazionc de' ÁtissíonarJ l'.i-
Ihnr o scoti le dignitk della chiess fu roa' oceupate <¡» 
f roselití Sassoni e 
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mente resempio d'una rivoluzione si rápida, e 
perferra ; oía essa ecdterá un probabi! sospet-
to , che le arti di Roma avesser gettato radici 
meno profonde, nella Brettagna , che ttella Gal-
lia i o néílá Sdkgna 1 e che la nativa ro¿2ezz.á 
de! paese, e de'suoi abitand fosse coperta solo 
da una sattíl vernlce di costümi í t a l i anL , , . ,. 

Tale strana alterazione Ka persuascj gl'ístd-. ervim'í 
n c í , ed anche i Fiíosofi , che i Provincial! del
la Brettágna fossero affatto esterminati ] e che 
la terrá vacante fosse di nuovo pdpólata- da un 
per-etuo coiKorso , e rápido accresclmenta d i 
Coíoníe Germaniche . Si dice , che tre cen-
to nsila Sassoni obedissero alie chiamate d'En
listo ( í ) : a! tempo di Beda sí conferniava 1' 
mtiera emigraáiorie. degli Arigíi dalla solitudlrie 
del nativa loro paeáe ( 2 ) ; e 1° espetienáa ci ha-
dlmastrat í , quanto é grande la libera propaga* 
lidne de'la specie umaría , quando si trova írí 
un fe-.ondo deserto, dove non son. l imitad 1 
luoi passi 5 e l é abbondante la sufficienza ¿ I 
Regnl Sassoni avevan 1' aspetto d* una récente 

( i ) Car te Ister. f inghM. Val . I . 195. Eí cita gí" 1-
storici Brcrtont j ma temo sssai, che 1' único su o auto. 
ie siaJíefFiey di M 'mniouth { L . V I . e. 15. ) 

( 1 ) Beda -tf íf. Zecl. L . s. 1 $ . p. %i. Ií fatro é 
pire&abílé , e b'en corn^sta o : puré ía mescóíaéza deüc Trí . 
bíi Gexmaáiche cía1 t a í m e m e - l i b e r a c h ' e noUtxoyhmo in 
un tempo Sucéessivo la 1-eg'ge dégli Angl i , ^ ¿ e ' W a r i n í 

Germánia ( Lindebrog. "¿od. p. 479. -¡.Zs, > 



I5?S Isuria iella decadmza 
ícoperta, e cultura : le citta de' medesimi era. 
no piccole, i viüaggi dístand l"uno dall'aitro 
1*agricultura era lánguida ed imperfecta; quat* 
tro pecore equivaíevano ad un aero del la térra 
migliore ( i ) ; lm ampio spazío di büschl , e di 
paludl era lasciato i ti abbandono a! la natura • 
ed i l moderno Vescovato di Durham cioé tut-
to i l territorio dal Tyne al Tees , era tornaco 

suo primitivo stato di selvaggia, e solitaria 
foresta ( 2 ) . Si sarebbe potuto^supplire ad una 
tanto imperfetta popolazione , dopo alcune ge. 
nera^ioni dalle colonie Inglesi« ma né ia ragio, 
ne > ne 1 íatti posson giustifícare 1' improbahil 
supposizione , che i Sassoni del la Brettagna r i -
manessero soli nel deserto; ch'essi avevano sog-
giogato. Dopo che i sanguinarj Barban ebbero 
assicurato i l proprio dominio , e sodisfatta la 
lor vendetta , era loro interesse di co«servare 
gü ahitanti ugua!mente, che i l bestiame delía 

. non 

' ) Vfd,as5 V uti!e ' e laboriosa Storia dclla Gran 
sretcagna del Dottore Hcnry Vo\ / / . ^ jgs . 

C a ) Q i ü d q n U (dice Gio. di Tincmomh ) Ivter T i * 
Mam & Tesamfluvios ext l tk sel* eremi •vastttudo t ú n e tem. 
V ' " f f ' * ' & Uclrco nttl1''^ servlv l t eo quod soU 
indomitorum, & Sjtvcstrittm *ulmi íUum spelunea & ha, 
™ ' f l / l í , ' f (aP- Carce *. P- i 9 . . Si sa dal Vescovó 
Nichehon (Bibl ioteca I s tmica Inglese p. r.s. 98, ) che si 
consenrano nelk librerie d'Oxford, di Lambeth &r. dül. 
ie bc',Ie £0Fe dellc ampie colkaioni di Gio, di Tin», 
í i jo iun. 
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noa resistente campagna . I n ogni successiva 
rlvoiuzione i l patente gregge diviene patrimo
nio tle' s'ioi nuovi padroni j ed i l salutevole 
patto dei cibo, e del lavoro viene tácitamente 
confermato dalle loro vicendevoli necsssitá , 
Wilfrido, Apostólo di Sussex ( 1 ) , ricevé dal 
regio suo prosélito in dono la penisola di Sel-
sey v id na a Chichester con le persone , e le 
cose de'suoi abitatori, che in quel tempoascen-
devano ad ottantasette famiglie . Esso gl i libe-
ró con un solo atto dalla servitü spirituale , e 
temporale; e dugento cinquanta schiavi di am-
bedue i sessi furono battezzati dall'indulgente 
loro Signore. I I regno di Sussex , che s 'estén-
deva dal mace ai Tamigi , conteneva sette mi -
la famigliej mi!le dugento se ne attribuivano 
all'isola di Wighc • e se moltipürhiamo questo 
incerto computo, sembra probabiíe, che 1' I n -
ghikerra fosse coltlvata da un miüone di ser-
v i , o róZw, ch'erano attaccati alie terre de-
gh arbitrar) loro padroni. I bisognosi Barbari 
spesso era tentati di vedere i loro figli o lo ' 
ro medesinn ¡n perpetua , ed anche straniera 
schiavitu ( 2 ; ; puré le speciali esenzioni , che 

" ' v *' ' * si 

( r ) Ved. .a misstons di VVÜfndo cc.appresso Bsda 
E c c l ' L ' I V - i ] - P . t c. I56.1S;. 

( z ) Dalla concorde tcstimcnianza' di B«da L . / / . c. 
?• 78. , e di- Guglielmo di Malirsbury r . / / / , ^ I(S¿j 

TOMO XÍ. N 



1^4 Istónd deila decadeñiá 
si accordavano agli sc^avi naztonañ ( i ) , ¿ u t 
fidenterrrente dirnostráno; ch'essi erandinume. 
ro molto minore, che glí stranied, cheavevatt 
perduto íá liberta ? o mutato padroni per gU 
accidehti delía guerra, Quando i l tempo, e la 
religione ebbero mitigato il fiero spirito degii 
Anglo-.Sas¿om ? le leggi favorivano i l frequente 
uso delía matpmissione • . ed i loro suddlti d' 

%* origine di Galles s o Cambriá ássunsero la rí-
spettabile condiziorie di uomini liberi inferio-
r i , posséderono deííe terre ¡ ed acquistarono i 
dlritci del la civil societá ( 2 ) . Ta l córtese t r a i 
tamento poté assicnrare la fedeltá d8 un .feroce 
popólo, che era stato di fresco vinto su' confi-
ríi di Galles, e di Cornovagliao I I saggio Ina. 

. .—^—.— •— y — 

si rileva , che gli Acglo-Sassoni persísterono ia questa ora., 
tica contraria a l l í natura de' primi fin© agli ult ími loro 

( 1 ) Secondo le Leggi d' Ina , essí non porevano es-
ser leggitimamente venduti di la da! mare . 

( 2 ) La vita d'un uomo vVdllus o Cambrlcus, , che 
possedeva una certa mi su ra di tena ( hyde ) , e coraputata 
iao. se i l l in í , dalle ásedesime kggi ( d'lna Ti'?. 32. in Leg. 
^ÁHgh.Saxsn. ¡>. 29 . ) , che aecórdavano 200. seillini per 
un Sassone libero, e íiojo. per ufl fhane (Ved. Leg,^.n. 
glé.Saxon. f. 7 1 . ) No i possiam' osservare „ che questí Le-
gislatori, cioc i Sassooi occidentaü , ed í ,Merc¡ , cotiti. 
rmsrcno {e Britanniche loro conquiste anchedopo d'cssci 
i íveaut i G f í s t f a n i L e Leggi da'quattro Re di Kení , non 
si degnano di pténder cognizione dell* esistenza é* a k a í 
sudditd Britaonico , 



n tao , 
i . 
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tegisiatore di "Wasse-x. riuni le due nazioni cor 
f incoli del la domestica famigliaritá, e nella cor
te d' u i i Monarca Sassone poterono distinguersi 
o n o r e v o l M i t e quattro Signori Brkanni di So-
mersetshire ( r ) . . , 

Sembra , che gl8 indipendenti Brettoni r i -
eadessero neüo stato d5 original barbarismo, da T 
cui si erano ímperfetcamente í ibera t i . Separad « 
per la forza de' íoro nemici daí resto deli ' u-
man Genere } tostó divennero un oggetto di 
scandalo, e d'aborriraento aí mondo cattolico 
( 2 ) « Si professava tuttavia i l Cristianeslmo 
nelle rnontagne di Galles; ma que' rozzi Seis, 
matíci rispetto alia /om/ í delia tonsura cíerica-
l e , ed al g i o r m deíla. celebrazion della Pascua, 
osíinatamente resistevano agF imperios! mandati 
de'Pontefici Romani • Si abolí appocó appoco 
presso di loro Tuso della lingua Latina 3 ed i 
Brettoni . restaron privi delle arti 3 e della dot-
í r ina , che F Itaüa común i cava a' Sassoni suoü 
pfoseliti. In Galles, e nelF Armorica si man-
tenne, e si propagó la lingua Céltica, p r i m i t i 
vo idioma del!* occidente; ed i Bnni i , cW erano 
átati í compagni de'Druidi,- erano tuttavia pro.: 

tet-

C D Ved, Csrté l f ior . £ Inghiü. v J , i . p. 27| . 
( a ) Beda al fine della sua stori? (an. 7^1.) descrí 

ve lo stato Eccíesiastico dell' Isola , e censura r impiaca". 
b'lc quantunque impotente odio de'Biettoni contro la na-
^ofíe Inglese ; e la Cbiesa .Cattolica L . V. ¿1 * a,0 

Ñ i 1 * 



fetti nel secólo decimosesto dalle leggi d' EM^ 
sabetta. i l ÍOEO capo, ch'era un rispettabile uf-
fiziale del le cortl di Pengvvern, d* Aberfraw, 
o di Caen-natnaea , accompagnava i Serví del 
Re alia guerra : la Monarchia de' Britanni , 
ch* el celebrava col canto alia testa dalla bat. 
taglia, eccltava 11 loro coraggio , e g.iustlSca-
va le loro prede ; ed i l cantore aveva per suo, 
leglttlmo premio la niu bella vitella delie spo--
glie. I minrstri suborditiati al ixiedesimo , ch' 
era no i maestri , e gli scolari della música si 
vocale, che istrumentale, visltavano ne' respet» 
t i v i loro dlsttetti le case del Re , de Nobi l i , 
e de plebe!, e ia pubblica povertá quasi esau-
sta dal clero era oppressa dalle ira por tune do» 
mande de'Bar d i . Si fissava i l grado, ed U mé
ri to loro per mezzo di solenni esperimenti, c 
la forte opinione d'una ispirazione soprannatu* 
rale esaitava la fantasía del poeta , e della su a 
üdienza ( i ) . Gl i ul t imi nascondigl) della lU 
berta Céltica, vale a diré i territorj plü remo-
tt della Galíia, e della Brettagna s eran mena. 

te 

C r, > 11- giro di M. lennaat fn Galles f. ^zG. 44S„. 
w ha somministrato un curioso, cd interessante ragguaglio. 

«"e'Bardi di Galles. NcU'anoo i s « l , fu tcnuta una sessio^ 
a Caervvys per ispecial comando de'la Regina Elisa-

bctta , e furono ronfcrití regolarmente i grad! nella ma-
síca voCale, cd istrumentale a cinquanracinque suonatori» 
II premio ( ch' era un'arpa ds argento ) fn aggiudiejt© dal» 
| a famiglía Mo$t|n , 
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SJáttátí alia coItivaMoné, che alia pastura : ÍS 
ncchezzá de5 Brettani consísteva ne' loro greggi. 
ed a rment í ; i l latte, e la carne erano i5 ordi
nario lór cibo; ed i l pane tálvoiea era stima-
:to , o rlgectáto coiné im lusso straniero . La 
l ibe r t l avea popolato le montagne di Galles, 
e le paludi dell 'Armorica; nía ia popolazlone 
lofo sí é maliciosamente attribiiita alia libera 
Jpratica d éllá póligamla i ed é stato. supposto , 
che l e case di questi licenziosi Barban conté-
áessero dieci úiog^, e íorse c¡ í i ( iuanta l ig l i ( i ) . 
Essi erano d" Índole impetuosa, e collerica, att-
dacl riel le azioni, e nelíe parole (2); e sícco-
m$ ígnoravaao le arti della pace , sodisfaeeva-
áo a vicenda le loro passioM nelle guerrestra-
niere, e domestiché . La cavaíleria de i i 'Armo-
rica, le íancie di Gvvent, e gli arcieri di Me-
fioneth erano ngualmente formidabili ; ma la 
íor poverrá rade tolte potetst provvedergli d i 

••, •'' ' . sea- . 

( í ) Reglo hnge Uteyue dljf'uft , m'dite magU qHat» crt* 
m t h $ít refertA , F a r í l b u s é j U í d e m in i lUs milts unus q u m . 
j u a g l n t a geverdt, fori l tus more harbaro dintti , müt émpít i t* 
*xeres . (puesto rimprovero di Gugiie'mD d i Poicfers ( ne, 
gl! Stor lc! di F r a n c i a TorÁ. X l . f . 83. vien cÓntraietí io 
dagli Editor! Benedettini . 

( 2 ) d i raído Cambrense r l s t r í nge qaesto dóno d 'ar-
á u » e faciíe eloquetíza a 'Ro tnMi , á ' F r a ñ c é s j , ed a ' B r i 
taníii , 1\ mal íz ioso Gállese vaol far cred&re , che la ta-
d t ü r n i t a inglese potreVb'essei; forse V efFetto dcl ls tí i 
servitigí sót to i Normánn i . 

m $ 



i $ • ístoría delta deeadenxA-
s£udi? o di t i raí* e l* incoir^dp,- peso di ^,a|$t.| 
avrebbe rkardap la velocka, e V agilita delle 
subitanee lor'operazioti!. La curiosita d ' u n í m i 
perator Greco fece delle ricerche " ad ' uno 
de' piu grandi fra' Monarchi ínglesi intor-
no alio, stato della Brettagna ; ed Enrico I L 
pote asserire per la propria perronal'' esperienza 
che la provincia di Galles era abitata da una 
razza di guerrieri nud i ' cbé '•affrontavan " senza 
í imore le armi difensive de'-loro nemici ( i ) . ' 

Per la rivoluzione del¿a Brettagna si rL 
strlnsero i l i m i t i della scienza, ugualmenteche' 
quelli dell5 impero, U oscura no vola , ch' era 

ía Bret. stata ríschíarata dalle scoperte Fenicie , ed af-
tagna. ' - fat to sgombrata dalle anu í di Cesaré si poso 

di nuovo su ' l idi dell" Atlántico 5 ed una pro
vincia Romana si perdé nuevamente fra le i -
sole favolose deli" Océano , Cento cinquant0. 
anni dopo i l regno d' Onorio , i l piu grave 
Istorico di que'templ ( 2 ) descrive íe maravi» 

Osculo 
<o favo-
loso sta 
to del. 

C % ) La pit tura delcosmmt df Galles, e deliVArmo. 
fsea c tratta da Gira!do D s f c r l p . tamhriae FV « . 15. ín
ter Scrtpta.r. Cambdsn p. 8 8 í . 851 , , e daj»lt' au t o r i , che 
cir,j 1' Abbate de Vertot ( Hifi . c r i t . Tom. I I . f . 259, 

Ca ) Ved. Procopío J&t hell. Gethlc. L . JV. c. 20. f . 
S z a , 6z<i, L ' Istorico Greco stesso e cosí confuso dalle 
marsvigl ie , ch' ci riferisce , che appena tenta di . distin. 
g«fr le isole d i S r i f í Í 4 , c áx ^BHtttagna, c f t ha iden 
tificato j e r mezzo di tafite Insef aiabill ciíCQStaaze» 
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gWz d' un isola remota, le partí Oriéntale ed 
Accidéntale di cui son divise da un aníica 
muragría , ^ ^ i t e del!a vita e della morte , 0 
piuttosto della yerita e della finzione . L ' O-
jientale contiene wna M l f campagna abitata 
da un popólo cultp^ l'aria e salubre , le ac
oque puré , ed abbondanti, e la térra dia rego-
larmente i suoi frutci . Ne i r Occidentale pitre 
la muraglia i ' , aria e infetta, e íirortale, la tér
ra é coperta dj serpenti; e queU'árida ^olitu-
dine ,é i'abitazione di nudi spiriti , ch^ v i so
po trasportad dagli .^pposti l idi incorporei bat-
t e l l i , e da viventi rematori . Alcune famiglie 
di pescafori sottoposte a5 Franchi sonó esepti 
^ia'tributi a riguardo del misterioso ufSzio, che 
si fa da que§ti Caronti deli> Océano . Ciasche.-
«Juno di essi a yicenda é chiamato alia mezza 
potte ad ascoltar le voci , ed inche i nomi 
degli spi r i t i : ei senté i l lor peso , e ^ i trova 
spirito da un ignota, m£í irresistibil forza? Po
po questo sogno di fantasía, leggiamo con stu-
pore, che j l aome di qaest'isola é Brl t t ia , ch' 
essa é neli' Qceano , in faccia gil* imboccatura 
del Reno , e distante meno di trenta míglia 
dal continente; ch'essa e posseduta da tre na-
210111 , da Frisj , dagli Angli , e da' Bretto-
n i , e che alcun| Angli eran comparsi a Cp-
stantinopoli peí segukq degli ambasciatori Fran-
cesv' Da questi Am^aspatori poté forse Pru-
fopio essere informato d* una singolare s goan, 
tunque non improbabile, avventura, che indi
ca |o spirito piuttosto, fhe la delicatezza 

N 4 na 



too ístóría ielld iecáiénta 
na Eroína Inglese . Éssa era stata promessá i 
Redigero Re de Varni , Tribu di Germán! ¡ 
che confina va col}' Océano 3 e coi Reno ; ma 
i i pérfido amante fu indocto da motivi di poi 
lltica a preferirle la vedova di suo padre so-
relia di Teodeberto Re de'Frañchi ( i ) . L'ab-
bandonáta Principesca degü Angli 3 inrece di 
deplorare la sua disgrazia, pensó a vendicarla. 
SI dice, che i beüicosi di le i suddici non sa-
pessero Tuso e neppur la forma del Caballo * 
ma essa partendo audacemente dalla Brettagna 
approdo alia bocea del Reno con una flotta 
di quattrocento na vi 5 ed un armata di cento 
irul ' i iomini . Dopo la perdita d' una battagíia 
Redigero fatto prigione imploró la pietá della 
vlítoriosa áua sposa , che generosamente gli 
perdonó I'ingluria i lasció in llbertá la sua r i 
val é , e costfinse i l Re de' Varni a soddisfare 
con onore , e con fedeltá i doverl di marito 
( i ) . Sembra che quesía galante impresa fosse 

i ) Teodeberto ñipóte d iClodoveo, e Re d'AusErsí¿; 
SJa, era i l ^ í u potente, e guerriero Principe del sno rem 
po e questa n o t a b ü c avventura si p uo co í locs re fra glí 
anhi 5J4. é S47. ÉÍie furoño g l i es t remí t e rmin í d«l )uO 
regno . Tcudechilde sua sorella si r i t i ró a Sens , do ve f o n . 
dó de' Monastcr i , e d 's t t ibui de l l ' elemosíne ( V e d . l eño» 
te^degli Editor! Benedettini in tom. 11. p. z i s , ) se prc . 
stiamo fede alie lodí di Fortunato L . V i . C a f m . 5. Int 
T o m . I I . p. '¡07, Radigero restó privo d 'una moglie rao l í 
to st imabile, 

f a ) Era fors'e sorella i'ano de'frfncipi, a c sp í <íe,' 



Impero Romdm ; Cap. "KXXVIIL a o i 

I9 ultima guerra nava le degli Anglo.Sassoni . U 
ÚtQ del la navigazione medíante la quale ave-
vano essi acquistato i'Impero delia Brettagna s 
e del mare , fu tostó negletta dagl* indoienti 
Barbar!, che rinunziarono scioccamente a tu t t i 
i vantaggi del commercio , che la ¡oro isolare 
situazione som ministra va. I áette loro indipen™ 
denti regni erano agitati da perpetué dincor
die ; ed 11 mondo Brkannko rade voke si tro-
vava connésso in pace, o In guerra con le nai 
zioni del coritlnente ( í ) ¿ 

H o termiiiato adesso la faticosa harrazio- cadutd 
he della decadenza, e caduta .del Romano ím_ de] Ro
pero dalia fortunáta etá di Trajano, e degli ™™to 
Antonini fino alia süa total' estinzione in Oc- oc. 
cidente circa cinque seco!i dopo 1' Era Criscia- c ídcntc i 
na. I n quell'infelke tempo i Sassoni fieramen^-

W: :ktn; ' J ter;' 

g l i A n g l i , che nel 527, e.ne'segUeht! r.nr.i sbarcarono fr¿ 
J'tJmber , <d i l Tamigi , ed appoco appoco fondarono I 
xeg-nl d c ü ' Inghi l tcrra Oi icn ta lé , e della Mercia . A g l | 
scr i t tor i Inglesi é ignoto i] nome, c V esisrenza di essa t 
ina Proropio puo aver somministraro a M . Rovve i l ca-
fatteie , e la s i tuaá ione di Rodogdna nella tragedia del 
Convertito reale. 1 

( i ) Nella copi osa storia di Gregorio d i Tours non 
possiamd trovare alcuria traccia d ' oscile j o árriíchcvoí 
commercio fra la Francia, e I M n g h i J r t m j eccet.tüato ! f 
matr imonio della figlia d i Cariharto Re di Par ig i , qüaná 
Meg¡s cujusdam ln Cantío, filtus nmtr lmcnh c o p a í a v i t ( h 
I X . c. 26. in Tom. I I . p . 348.) i ! Vescovo di Tours finí 
la sua stoiia , e la vita quasi súb i to dopo la cor.vcrsioHé 
df Xen t , 



^oi , Istarta della decadente 

pe contrasta vano ií possesso. della Brettagna co! 
nativi di essa 5 la Gallia e la Spagna eran di, 
Fise'fra le potenti Monarchíe de' Franchi 3 e 
de* yislgofi , ed i regni dlpendentl" degli Své= 
vi , e de' Borgognoni; 1'Africa era esppsta alia 
crudel persecuzione de' Yandalí } ed a' Selvagl 
gi insultl de" Mor í : Roma, e 1* Italia fino 
fif-e del Danubio yeniva angustiata da un e. 
sercito di Barban mercenarj , ali 'arbitraria tL 
rannia des quali successe i l regno di Teodora 
co TOstrogoto . T u t t i I suddici d d l ' Impero 5 
che per l'uso, che facevano della liagua Lati-
pa^ meritayano piú specialmente i l nome, ed. 
i privileg) ¿i Homani, eran oppressi dalia ver-
gogna, e dalle caíamitá ds una straniera con
quista; § le yittoriose nazioni della ' Germania ' 
stabilirono un nuovo sistema di costumi , e di 
governo neir Occidental i regioni d5 Europa l 
Debolmente rappresentavasi da Principi di Co
sta n si nopol i , languidi ed immaginarj successo-
f i d'Augusto, la maesta di Roma . Puré con-
tinuarono a regnare sull' Oriente dal Danubio 
#ino al N i l o , ed al Tigr i ; dalle armi di Giu-
stiniano si rovesciarono i regni Gótico e Ván
dalo dell' I t a l ia , e deU" Affriea s e T Istoria 
degl'Imp^ratori Greci pnó sempre somministra-
re una lunga serie d' istruttive lezioni , e di 
rivoluzioni interessanti» 

O S.. 



p S S E R V A Z I O N I 
G E N E R A L ! 

Sut/a caduta del Romano Impero 
de l í Occidente, 

I Greci 5 dopo che i l loro paese fu rldottq 
a provincia , attribuivano i trionfi di Ro-

f i k non al mér i to , ma alia Fortuna delia í i e^ 
pubbüca, Queir incostante Dea, che distribuí-
sce , e riprende si ciecamente i suoi favo
ri , ave va allora acconsentito ( tal ' era i l l m r 
guaggio de!!' invidiosa ' adulazione ) di plegar 
le a l i , di scendere dal suo globo, e di fissare 
i l fermo ed immutabil suo trono sulle rive 
fiel Tevere ( i ) . U n Greco piu saggio , che 

y • • "i ha 

( i ) Ta l í sonó le figiuate espressíoni di Plutarco 
<Oper. T e m . I L p 3-tt. ed l t . 'Weebe l ) a cui swl!' au tor i , 
«a di Lampria suo figlio ( Fabr'c. B l h l h t h . G r a t e . T o m . 
J I I . p, j^ - i . ) a t t t í b u i r ó francamente la maliziosa decla-
jnazione itipi TU? 'SMIXOCYOV TUXMO C sopra. l a f o r t u n a ds* 
Momatt}) . E r a prevalsa la medesúns opinionc fra ' G t c c ¡ 



Ii>4 Istorta M í a decadentk 
hz composto con spírito filosófico la memoré» 
bile istOria de'suoi terapi , priv6 i suol cora, 
patrlotti di questo vano , ed ingannevol con
forto 5 scuoprerido á' l o f occhj gíi álti fonda, 
inenti della grandezza di Roma ( i ) . La fe. 
delta de' cittadíni V uno vetso dell' a!tiro , I 
verso lo stato era confermata dall* abitudine 
deir educaáione 5 e da'pregiudizj della Reü-
gione . L ' onore 5 ugualmente che la virtü 
era i l p á n d p i o della Repubblica; gü ambiziosi 
Cittadíni cercavano di mentare la solenné 
gloria d* un trionfo ; e i ' ardore della giovten-
t u Romana s' accendeva in un' attiva emü-
lazione ogni volta che vedevano le domesti-
che immagini de'loro maggiori ( 2 ) . Le coá. 
tese températe de'Batrlzj , e de'Plebej ave-
van finalmente fissato la staíjíle , ed uguai 
bilancia della costituzione j che riuniva la l i 
berta delle assemblee popolari col í 'autor i tá , e 

¿ a g e n t o c ínqi tan i ' anni prima di Plutarco e / í o l i b i o es. 
fressatoente si propone di confutarla H U t , i . j . f . 0 i 
E d i P . Gronov. xAmstel. 1670. ) 

( 1 ) Vedansí i prezicsi res iduí del sesto libro d i Po. 
KB'io , e íiflolce altrc par t í dcllá súa síoria geBerale , spe-
c tá lmcnte una digressióne ncl l i b ro r 7 o . , i n cu! paiagd. 
fia la falange, e la legione. • ,: " 

( a ) Saliust. De B e l l . J u g u r t U n . cap. Ta l i eraR* 
le generóse proteste di P. Scipione , e d i <̂ _. Massímo ,' 
%' Is to t iéo latino a:vea letto , e ptobabíííssiinameHte Í I * 
»c r i«c Poliijio loro c o n t e m p o r á n e o , ed amiéo „ 
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saviezza tí' un Senato , e l* esecutiva potenza 
d' un Magistrato Reale . Quando i l Consolé 
splegava la bandlera del la Repubblica , ogní 
Cictadino si legava mediante l ' obbligazione 
d' un giuramento ad implegar la sua spada 
nelía causa della Patria , finattantpché non 
avesse sodisfatto. a queseo sacro dovere con 
un servlzlo militare di dieci anni . Questo 
savio istituto continuamente versava nel cam
po delíe nuove generazioni di uomini libe-, 
r i , e di soHati : e se ne rinforzava i l nu
mero da' guerrieri , e popolati stati d* Ita-
ija , che dopo una forte resistenza avevan ce-
duto al valore 5 ed abbracciato la confedera
zien de" Román! . I I savio Storico , ch' eccitó 
la virtü di Scipione i l giovane , e vi de la ro-
vina di Gartagine ( i ) , ha descritto aecurata-
anente i lor sistema militare, le reclute, le ar-
m i , gli esercizj, la subordinazione, le raarcie, 
g l i accampamenti , e V invicibile íegione loro 
superíore nell' attivitá della forza alia falange 
Macedónica di Filippo , e d* Alessandro . Da 
ta l i istitutí di pace., e di guerra político ha 

de. 

( i ) Mentre Cartagine si trovava ín tnezsto alie fiam, 
m e , Scipione ripeteva due versi d e l l ' l l i a d e , ch1' esprimo, 
« o la dismiz.ione di Troja , confessando a Polibio suo a. 
m i c o , c precettore (Polyb. ;» Excerpt. d e v l r t u t . i r v í t . 
T o m - I I . p . i $ s $ . 1465 . ) , che tiflettendo alie vicende del. 
l e '•ose umane, iflteramente applicavali alie future ca1s_ 

<!« R o m a C App«an. IB L l h j c h f , t i i t . T e l l , ' ) 

i a 



i&é lstorta deiia decadenza 
áédotto ío spírito ? ed i l suceesso d' un pop ¿ 
lo incapace di t imbre, ed ímpaziente di ripo. 
sOe^Fu intrapteso, e condoeto a termine i 'am. 
hiz'ioso disegno di conquista , che avrebbe 
potuto eludersi dall' opportuna cospirazione 
d d r u m a n genere; e si mantenne la perpetua 
violazione dalla giuscizia dalle politiche v i r t i 
d'éila prudenza , e del coraggio 0 , Le armi deL 
la Repubblica talvolta Tinte in battaglia, ma 
sémpre> i t t onose nella guerra 5 si avanzarono 
con rapidi passi fino aíí 'Eufrate 3 al Danubio, 
al Réno3 ed ai 1'Océano| e le immagmi dsoro¿ 
d ' argento o d i rame 3 che potrebfjero serviré a 
rappresfentar le naaioni, ed i loro R e ; fu roño 
F«há dopo I ' al tra spezzate dalla férrea Monar. 
ciiía 41 Roma ( i ) . 

. 1 / inalzamento 'ds una ci t ta, che crebbe 
tanto da formare ün Impero, puó meritare co. 
itié ua singolar prodigio la .rlflessione d' una 

ate filosófica. Ma la decadenza di Roma 
érá i l oa turá le . ed inevltabir effettd del la sua! 

smo-

, ( i ) Ved. Daniel 17. 31, 46. E d I I yuar?* regno f a t i 
f i r t e come f e r r ó , pcrciocche rompe come i ] f e r ro , e 511. 
pera unte le cose . 11 resto delta profezía ( c ioe ' la ate' 
scolama del ferro e délla cret* ( s'avvero secondo S. Gi. 
relamo , rje' suoi t e m p i ; Sicut enlm in. f r l n c i p i » nlhll Rk 
m * m í m f t r l i f o r t i u t , & d u r i u s , l í a fine rerum n\fá 
imbedWtts : ¿ u u m & in belUs elvi l ibus , & adversas dlvet, 

**t'***s t l U r u m i t n t i u m hMrariim Á u i i l h iUl í tn ,%¡ 
^ r . T e n . Y. f . ¿7*, ^ 
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lmoderata; grandezza. La prosperiía maturo ií 
principio (íella caduta ; sí moitiplícaron le cau^ 
se della distruzione GOÜ' estensione délk, con
quista ; ed appena 11 tempo, O 1' accidente ne 
rimosse gíi artificial! sostegni . che qüéíía stu-
penda fabbrica cede alia coíiiipfes.sione del sud 
proprio peso . La storia dellá , sua rovina é 
semplice s ed ovvia ,; ed invece di cercare pir-
chi si distrusse i l Romano linpero, dovrem-
mo piuttosto maravigíiarci 3 che sussistesse tan: 
to tempo a Le vktoriose legioni ^ che helle guer-
fe .distanti acquistarono i vizj degli siranieri? 
é de5 mercenar), prima oppfessero '|a liberté 
dellá Repubbííca 3 e di poi violaronó la mae-
i ta della porpora. Gl5 Imperatori 3 ansiosi dellá 
lor persoríaíe salveáza , e deííá pubbliéíi páce.?' 
ái rldussero al v i l ' espediente di corfoínpere la 
disciplina ¡ che le rendeva ügnalménte formida-
bilí al loro Sovrano3 che al nemico; si rilas-
ció i l vigore del govefno mili tare; e finalmen. 
t é si sciolse dalle parziali istituzioni di Cosían^ 
t i n o ; ed i l mondo Romano fu iiioridatddá ufí 
diluvio d i Barbari. 

rSl é frequentémenté attriimita ladecaden-
za di Roma allá traslazloné della" Sede delf 
Impero ; ma i l corso di quest' Istoria ha gil: 
dimostrato , che le forze del Governo fu ron 
divise, piuttosto che rimosse in tal* óccasione, 
FuJIretto nell'Oriente i l trono di Costantino» 
p o l i , mentre TOccidente si continuó a posse-
dere da una serie d' Imperatori 5 che risedeva-
fto ' in I tal ia ^ ed avefan ¿liritto alia loro u^uaí 

por-



soS 4 lstorta delia deéadenza ' 
porzione delle Legión! , e delle Provincie, 
ka pericolosa novitá diminuí la forza, e Í Q . 
mentó i vizj d' un doppio regno : si mokiplícaro» 
no gl' istrumenti di un oppressivo 5 ed arbitra. 
rio1 sistema: e s'introdusse, e si sostenne una 
vana emulazione di iusso , non di mérito fra i 
degenerati successori di Teodosio. L ' estrema 
angustia, che riunisce la virtü d'un Popólo l i 
bero, inasprisce le azioni d' una Monarchia de
cadente . I contrarj favorid d* Arcadio e d' O-
norio diedero la Repubblica in mano a'comu-
ñi dj leí nemici; e la Corte Bizantina miro 
con indifíerenza, e forse con placeré , i l diso-
nore di Roma, le disgrazie d' I ta l ia , e iaper-
¿lík dell' Occidente . Sotto i . B.egní seguentt si 
restituí i ' unione de' due, Imperj j ma V sjuto 
de'Romani Oriental i era tardo , dubbíoso' e.d 
inefficace ; e si estese lo scisma nazionale de' Greci 
e de' Latini per causa del la perpetua differen-
za di llnguaggio, di costumi, d' interessi, ed 
anche di religione . Puré 1' evento vantaggro-
so approvo in qualche modo 11 giudízio di 
Costantino . In un lungo corso di decadenza 
F inespugnabile sua cittá rispinse le armi vit. 
tpriose de' Barban, difese la ricchezza dell' A-
sia e dominó tanto in pace , che in guerra 
1' importante Stretto, che fa ccmunicare 1' Eu-
sino , ed i l Mediterráneo . La fondazione di 
Costantinopoli contribuí piú essenzialmential-
la conservazion dell' Oriente , che alia rovina 
dell' Occidente. 

Siccome la felicita d' una vita futura, é 11 
graiid' 
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grand' oggetto della Religione , posslamo as-
col tare senza sorpresa, o scandolo , che l* uu 
ttoduzione , o almeno I ' abuso del Cristiane, 
simo ebbs qualche influenza sulla decadenza , 
e rovina del Romano Impero . I Cherici^pre-
dicarono con succcáso 1c dottrine deliaxpazienr 
za, e della pusUianimitá; le virtü attive del
la societá si scoraggirono; e gli ult irm avan-
zi dallo spirlto militare si andarono a seppel. 
llre ne? chiostri: una. gran parte di ricchezza 
pubblica , e privata si consacró alie speciose 
domandg di carita, e di devozione, e la pa-
ga de* soldati si dissipó nelle inutil i truppe di 
ambedue i sessi; che non potevan yantare che 
i meriti del!5 astinenza , e della castitá . La 
fedes lo zelo, la curiosita , e le passioni piit 
mondane della malizia e dell ' ambizione acce. 
ser la fiamma della discordia teológica ; la 
Cheisa, e lo stato fu ron divisi dalle religiose 
fazioni, i corabattimenti delle quali talvolta 
fur sanguinos!, e sempre Implacabiü; i ' atten-
zione degl'Imperatori dal campo trasportavasi 
a' Sinodi; U mondo Romano era oppresso da 
una nuova specie di tiran ni a ; e le Sette per-
seguitate. divennero segrete neraiche - della lor 
patria. Puré lo spirito di partito, per quan-
to sia pernicioso , o assurdo , é un principio 
d' unione , ugualmente che di dissensione . I 
Vescovi da mille ottocento pulpiti inculcava-
no i l dovere d5 una passiva ubbidienza al le-
gittimo ed ortodosso Sovrano ; le frequenti 
fidunanze e la contiífua corrispondenza lora 

TQM O X í . Q Jijan-



210 Istona dáia decadenzíí 
manteneva la comuriícazlone delle Chíese pl^ 
distanti ; e 1'índole bénéíica del Vangelo si 
fortifico, quantunque fosse íístfetta dalla spt 
ritual confederazione de' Catéolici <, Devota
mente abbracciossí Ja sacra indoíenla de' Mo-
naci da UÜ secólo efFemminato, e serviles ma 
se la iupefstiáioné non avesse sommínistrato 
una decente ritífata, gli stessi vizj avrébterd 
indotto gl* indegnl Romani ad abbandonare 
per motivi piú bassí l e bandiere della Repub'-
blica. Faciírnente i dévoti obbediscono a* préj 
cetti religiosi ché secoñcíanos e santificano le 
natural i loro inclinazioní; má puó vedersi la 
pura e génuina influenza del Cristianesimo ne' 
suol beneficj , qüantunqée Incompleta effetti 
su' Barbar! Proselici del Setcentrione . Se la 
conversione di Costantino accéíéro la deca» 
danza dell* impero Ronflano; la vittoriosa d i l u í 
Religiohe modero la víolénza della caduca, di 
esso, ed addolci 11 feroce carattere de' conqai-
statori. 

Puó applicarsi utilmente questa terribile 
rjvoltizione airistruzione del presente secólo, 
Egli é dovere d ' un cittadirío 11 preferiré , e 
ptomuovere 1" interesse, é la gloria della sua 
pktría escluslvamentei ma si [puo permeítere 
ad: un Filosofo d* estendere le sue vedute s e 
di considerar l* Europa corne una grande 
Repubblica í 1 varj abitanti della quale son 
gíunti quasi all* istesso livello di politezza, 
e d r col cura . La bilancia del potere conti-
nuera á variare, e la prosperítá del nostrc? 

Re . 
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Regno, o de' vicini puó alternativámente Ú J 
largarsi, o abbassársi j ma questí partícolarí suc¿ 
cessi non possono essenzial mente iecíere i l no-
srro genérale stato di felicita', i l sistema d.eiíe 
á r t i , delle íeggi, e de' costumi s che distínguo.-
íío si vantaggiosamehte gli Europeic e le lord 
¿ófonie, sopra i l rimaneilte del Genere umano , 
í popoli seívaggi del globo sond í nenud co
mún i dalle societa civilizzate ; és possiam r i -
cercare con ansiosa curiositá , se 1" Europa é 
tuttavia minacciata di esser nuovafflente sogget-
ta a quelle calamita, che una volta oppresse-
ro le ármi ; e gl ' ístituti d i Roma . Forse le 
nriedésimé riílessioni ; cHe illustrano la cadu-
ta di quel potente Impero 5 serviranrio a spie-
g;ar le causé probabiíi della riostra attuai sicu-
tÉ&fá , ' ' , i , -V . ^ .v 

L I Romani flotí sapevarío V estensioné 
del loro pericolo, i l numero de-' ;loro nemici . 
D I la dal Reno, , e dal Danubio le región! 
settentrípnali delf Europa , e delT Asia erano 
piene d'innumerabili t r ibá di caeciatori - e 
pastori poverl , voraci , e turbolentí s audaci 
nelle a rmi , ed impaEíénti di rápire i frutti 
dell'iridustfia. Era i l mondo Bárbaro agitato 
dal rápido impulso di guerra ; e la pace della 
Gallia5 o de!!' Italia era minacciata dalle di-
stantí rivoluziónl della China . Gi l ü n n i , che 
fuggivand da un vitorioso nemico ^ diressero 
i l loro corso alP occidente ; ed i l torren te 
gonfió sempre piu per i successivi accrescimen^ 
t i degli schiavi, e degli alíeati. Le trlbü fug.-

O i gu 



3 12,, ístoiia de ¡fia decadg:i%a. 
gitiy-e, che cede vano agli U n n i , assunsero | 
vicenda lo spirito di conquista; 1'immensa co, 
lonna de' Barbari comprimeva con accumulato 
peso 1'Impero Romano; e se distruggevansi i 
piú v ic in i , súbito si riempiva lo spazio vacan
te da nuovi assalitori. Non posson piá farsl 
¿al settentrione tal i form ida bilí emigrazioni; 
ed i l 1 nngo riposo, che si é imputtato alia di-
iMÍnuízione del popólo, é piuttosto una felice; 
Gonseguenza del progresso de!le arti , e deü' 
agricoltura . In vece di qualche r̂ ozzo víllaggip. 
jaramente sparso fra boschi , e le paíudi , la 
Germán i a conta .presentemente due mila trecen-
to citta |piurate r si sonó successivamente stabi-
l i t i i regni Cnstiani di Danimarca, di Svezia5 
e di Polonia; e le societá di Mercanti co' Ca
va! i eri Teutonici hanno esteso le loro colonia 
íungo le coste del Báltico fino al golfo di Fin
landia . Da questo fino all'océano oriéntale prende 
ora la Russia forma é' un potente , e civil iz. 
gato Impero. Si SOBO introdotti V aratro, i l 
telajo, e la tu ciña sulíe rive del Volga 3 del!' 
Qby , e del Lena; e le piu fiere OÍ de Tar-
tare hanno imparato a tremare , e ad ubbi. 
diré . 11 regno de' Barbari indipendenti ad es-
so é ristretto ad un' angusta misura ; ed i 
residui de' Calmivcchi, o degli Usbecchi, de* 
quali possono quasi numerarsi le forze, non 
possono eccitar seriamente i ' apprensione della 
gran república deli' Europa ( i ) . Contuttocié 

( i s GV E d i t o i i F i a e t t s » cd l a g ! í s s dcii 'ístoíía ge-
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I S n ciovrebbe tale apparente sicarez~a indeft! 
a dimetiticare che possom da qualche oscuro 
popólo appeha visibile nella carta della térra 
nascete de* nuovi ñem ici s e degl8 ignoti perico-
ü . Gli Arani; o i Saradni s ch'estesérb le loro 
conquiste dali' India ai la Spagna, avevail langui^ 
ío nelia pove r t á | e nel disprez^o, finattantocEé 
Maómettd non Ispiro in que' tozzl corpi 1* anu 
ina del!*entusiasmo 

I I . L'Impero di Roma era sodamente sta-
bilítd dalla síngoláre, e perfetta unione deí-
le süe íñembra . Le sottoposte Nazioni rinuiv 
siando alia speránza , éá anche al desideria 
deir ' indipéñdenza,, abbracciarono i l carattere 
di cittadini R o i m n i i ed i Barbar! staccaronó 
con ripiignanza le provincie dell' occidente da! 
seño deila lor toadre ípat-rk ( i ) ; Ma si erá 

ricálogica de* T a r t á i i H hánñ'o aggíuoto' dná éiíríosá , quán5-
Éu-qu-e i t iper íé t ta „ desctizihne del k>r<rpr,c?cnte m t o . s í 
puo mettexe in dubbio rindipendenza de5 Calmucchi , o 
E l u t i , poícke sonó "statí recentemenfe virttf da* Chinesí 
che nel!'annb 1759, soggiogarond lá Bücária minore , c 
si avanzarono nel paese di Badakslxan viciad «Ha sorgentc 
¿cU* Ossb Meni, sur. les C h i n i i y . T t m , 1. f. , j a j . 4©o. Ma 
tal i conquiste sonó precarie, ne mi azzarder© ád assicn» 
iare la saivezza de!I' Impero Chínese , 

C x ) 11 prudente letcorc de te rmíner i , qu?ato sia inde» 
bolita questa general prQposizione dalia xívolía degl'Isaa-
i i , dall 'indipendenza della Brettagna , e del l ' Aimorica f 
dalle t r i í ja d e ' M o r i , o da* Bagaudí della Gaüia , é d«lí* 
S|)agti« Ji 1. 54-0. V¿1. 111. f- ¿ 7 1 - 43<*v 
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s i 4 ís torta islla decadenm 
comprata quest'imione con h peídita de ík 
berta nazionale, e de!!o i m i t o militare| e, le, 
servil i provincie prive di vita, e di moto as.. 
pettavano la lor salvezza dalle triippe mercena-' 
rie e da'GGvernatpri, che si regolávano secon-
do gli ordiní d'ima distante corteo La felicita 
di cento milioni dipendeva dal mérito persó
nate d'uno, o di due uomini, forse di fanciuL 
l í , gÜ a ni mi de'quali eran corrotti daireduca-
zlgne^ dal lusso , e dsd potere dispotico . Ne| 
tempo delle minoritá de'figli , e de* nipoti d | 
Teodosfo ricevé T Impero le piü profbpde feri-
«:e; e quando parve, che quest' inetti Principi 
fossero giunti ail ' e t l virile , essi abbandonarors 
la Chiesa ai Vescovi, lo stato agli eunuchi, e 
k provincie a'Barban. L5 Europa ora é divisa 
i n dgdici potenti quantunque non uguali Re-
gni , in tre nspettabili Repubbi|ches ed inuna 
quantitk di stati piu piccioli, sebbene indipeiv 
denti: si son pioltiplicate le Ofcasioni di eser-
citare i talenti Reali , e ministeriali almeno 
in propprzione del numero de'loro regolatori ; 
@ possono regnare nel Nord un Giiiliano , o 
una Semirapiide, nel tempo che Arcadio , ed 
Onorio stanno d | mioyo dorraendo su' troni del 
Sud . Gi l abusi della tlrannia son frenati dalla 
vicendeyole influenza del timore 9 e della ver-
gogna $ le repubbliche hanno acquistato dell* 
crdine, p della stabilita; le monarchie si sonó 
imbeyute di principj di liberta , o aimenp di 
moderazio^ej e si é introdotto pió nelle difet-
tose costituzioni qualche sentimejjtp d* pnorp, 

c d i ' 



Beir Impero Romano. Cap, X X W I I L 115 
p di giustizia da'costumi general! de'nostritem-
pi . í^ella pace viene acceleram i l progresso 
deile cogni||onis e dell*industria daü 'emulazio-
ne di tanti rivali ^ nelía guerra si fsercitano le 
forze Europea per mezzq di m q d e p í e , e pon 
decisive battaglie. Se uscfsse un selyaggíq con-
fquistatore da deserti de!Ia Tartaria , dqyrebbe 
replicatamente yincere I robusti contadini ^el
la Russla, le numeróse ármate della Germa-
pia , i bravi nobili della Francia, gl ' intrepidj 
uomini Uberi deir Ingbil térra; i quali tu t t i po-
trebbero anche confederarsi fra loro per la co-
mune salvezza, Quand* anche i vittoriosl Bar
ban portassero la schiavitü , e la dcsolaztone 
fino alí 'Océano Atlántico, dieci mi!a navi tra-
sportere\beEO g!i avanzi delta societa civilizza-
ta fuorj c|el l0^0 pote re; § V Europa risorgereb-
be, e fiorirabbe nell* Amenca, ch' é gia piena 
clelíe colóme, e degl' istituti di essa ( j ) . 

I I I . i l freddo , la povertá , ed una vita 
piena di perico!i , e di fatiche invigorisce la 
forza ed U coraggio de Barbar!. I n ogni tem-

( 1 ) L * Anicr i ca ora condene c w c a sci m i l i o n í di pe?» 
s o n é d i sangue , o d' oxigine Europea 5 ed i i loro numero 
almeno nel settenrrione contfHuatínsriie c r e s c e . Qualunque 
s ia i l cangiaipento dei^a p o Ü t i c a l ó r o ' s i t u a z i o n e , dovranno 
sempte conservare i costumi d ' E u r o p a j c possiara i i f l e t -
?ere con qualche s o d i s f a z í o a e , che la i ingaa Inglese s a i » 
p r o b a b ü m e n t c díffusa i a U H i m m e n s o , c p o j o l a t o c o o t j » 
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2 i 6 htoña deild deeadehid 
po essi hannó oppressé le cuite, e p'acifiche f t l i 
zioni dalla Chiná , delf India } é deiia Persia : 
che hanno trascuráto 3 e tuttavia trascuráno dí 
contrabilanciare queste loro' hatutáíi foráe rrfe-; 
dlañté 1'arte'militare , Gi l stati b'eilicosi del!5 
a n t k h i t á , come della Gfedá5 dí Macédonlá, e 
Si Rornáj educavano una progenie dí soldad | 
ii'esercítayand i corpi, ne discíplmavano i l co-
raggio, ne mol tipil cavan le forze per me 220 dr 
regolari evolu zioni , e convertí vano i l ferro s 
che possedevano , ín forti ed utilí armi . Má 
questa supefioritá insehsibiltrfente decadde insie-
rae con le leggi, e costumi loro ^ e la debole 
política di Costantirío, é da'suoi Successorí ar
mo, ed istrui per la íovina del!'Impero i l roz-
20 valore de'Barban mercenarj. L ' arte milita-
fe si é Cangiata per rinyenzioil delta polvere s 
che abilifa l 'uomo a dominare i dwe piü for t i 
agenti delía fíátura, Paria, ed i l fiíoco . Si so
lio applicate all'uso della guerra le Mattema-
tiche, la Chimicá, le Meccaniche , e 1' AfchL 
tettura; e le partí contrarié si oppongono ví-
ceiídevolmente le piü elabórate maniere á' at-
tacco, e di difesa. Possono gl' istoricí osservare 
con sdegno, che I preparatM d' un assedio sef-
virebbero a fondare, ed á mantenere una flori
da colonia ( 1 ) i puré non el dee dispiacere „ 

che 

C i ) 0 » 4voít /Alt tt»nlr ( f er f assedb di T u í i n o ) i 4 ¿ / 
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che la distruzione di una cittá sia un ópera 
dispendiosa , e difficile j o che un industriosa» 
popólo sia difeso da quelle arti , che sopravvi-
vono , e supplisccno alia decadenaa del valor 
mil i tare . Presentemente i l cannone, e le íbrtL 
ficazioni formano un inespugnabil riparo centro 
la caballería Tá r t a r a ; e 1' Europa é sicura da 
ogni futnra invasione di Barbari 5 giacché pri
ma di poter conquistare, bisogna ^ che cessinc? 
d' esser barbari . i l gradáto foro avanzamento 
mella sciensa della guerra dev esser sempre ac-
compagnato, come possiam vedere dall* esem-
pio della Russia3 con una proporzionata cultu
ra nelle arti della pace, e del Governo c iv i le ; 
é loro medesimi debbono ineritare un posto 
fra le nazioni clvilizzate , che vogliono soggio-
gare. . 

Se queste speculazioni si trovassero dub-
biose o fallad , v i resta sempre una sorgente 

piá 

fleces de ( a m r i y et i l est a remarquer que chaqv.a, gres c a í 
non monf i r ivlent a e n v i r o m o a o . ¿ c u s : i l J avoit tleooe, 
toulets i l o í o o o , cartouebes d' une factn , et 3coceo, d' un i 
kutre i zth,ao. bombes i i y 7 c o . grenade$ í%&oo. f*cs^a ter* 
r e , 10000. inftrumens ¡ o u r le flennage $ izovooef 'Hures dé 
poudrt . ^íjoutez. a ees munhions le plcmb , le fer , et l e f e r . 
blanc , les cordages , tout ce q*'i sert ¿ u x minenrs , le sou. 
phre , le salpetre , ¡es outils de tente etpece . I l est c e r í a i » 
que les f r á i s de tous ees prefaratj /s de des iru&hn suffirt* 
lent pour fonder et pour fa i t e fleurir la plus nombreuseco-
h n t e . Volttire Siecle de L o u U X I V , d 20. nelle í ú é . é p e f é 
t s m , X i , f , 3¿i¿ 



f i S Ist&rm ddla decadenza 
plu bassa di confortó , e di speranza . Le scc, 
perte de' Mavigatori antichi, é modernl, la do 
mestica Istoria, o la tradiziong delle piu i l l u 
niiñate «azíoni rappreseptano i' uomo seh*ggiq 
nudo si nella mente , che nel corpo ,. e prTvo 
di leggt, di arti d'idee, e quasi di linauaggio 
( i j . Da qüesta vjl skuasipne , ch'e forse lo 
stato primit ivo, ed pniyersale deli'uomo 5 eglí 
si e appoco appoco -inalzato ? com....dare5 agli 
aniraali, a fertilizzar la térra , a traversar I ' O -
ceano, ed a misurare U cielo, l í sao progres, 
so nella cultura, e neli'esercizio delle sue fa-
cohá mental!, e corporee ( 2 ) é stato irrego-
iare, e vario, infinitamente lento m principio r 
p Crescendo a grado a grado con raddoppiata 

( 1 ) Sarebbe f a c í l e , quantunque nojofa ifnpresa i l pro-
durre k autor i ta de* P o c t i , de 'P i lose f i , e d e g l ' I s t o r i c i ' í 

/ l o m i c o n r e n t e r ó dunquc di r i met t crmi al ia d e c i s i v a , cd 
autentica testimonianza di Diodoro S i c a l o ( T e m . I , L . I . 
f \ J I I . p. J84. ) E d i t , rVeffeÜag, ' G V I t t í ó f a l 
g i , che a l Sao tempo andavan vagando' lungo i l i d í d e í 
M a r xosso , pc í ssono paragonarsi a' nar iv i dc l la "nuova O» 
landa C Dampier Vieg, V a l . I . f . 4 6 4 . ) L a fantas ía ; 
e forse la ragipne pup t u t t a v í a s u p p Q í r e un estremo cd 
assoluto stato d i natura molto al d i sotto del l i vc l lo d í 
quests s e lyagg i , che avcvano a c q a i s m o d c l l c a n i , c deo).5 
i s t t u m c n t i . ; • '• s: •* '•• '-•> 1 

i » } Vedasi la dotta , e x a g í o n a t a opera del pres i 
dente Goguct de V origine 'des L , i x , des *rts , et des 
sclsnces, E i r in tracc ia d a ' f a t t í , t dalle congetturc t a n , 
J . f . 1+7. } } 7 . edlt. . « j a , i p t i m i , e f i a diff ici l i passj 
a e l r invenzionc u m a n a , M - * 
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p l o c i t á , a* secoli d'una laboriosa sal ka § ŝ c% 
cedwto un moniento di rápida caduta,; ed i ya-
x) clirm del globo hanno sentito le vicende del-
ía luce , e delle tenebre, Puré T esperienza d i 
quatro mi l ' anni dovrebfce' estendere le nqstre 
speranze j e diminuiré \ nostri | intion: noi non 
posslamo determinare a qual grado d-aítezza la 
specie umana possa aspirare nel suo avanza men
t ó verso la perfezione $ ma puo siciiramente 
presumersi , che nessun popólo , a meno che 
non cangi Ig faccia della natura , cadera nella 
sua originaría barbarie. í progressi della socie-
ta si possono risguardare sotto un tríplice as.. 
petto: i * I I Poeta, o i l Fiiosofo illustra i l suo 
secólo, e la sua patria con gü sforsi ds una 
mente singolarema queste supenori forze d | 
ragione, o di fantasía sonó rare, e spontanee 
produzioni l ed i l genio d' Omero, di Cicero-
ne , o di Nevvton ecciterebbe minore ammira-
zione, se potesse crearsi dalla volontá d' un 
Principe, o dalle le^ioni d'un preccettore: i . * I 
yantaggi della legge, e delía política, del com-
mercio, e delle manifatture, delle artis e del
le scienze sonó pip sodi , e durevoli : e mólti 
individui possono esser resi capaci daU* educazio-
t ie , e dalla disciplina a pruomuovere nelle res-
pettive lor condizioni 1' intererse della societa, 
Ma quest' prdine genérale é 1' eftetto della sa-
viezza, e della Tatica ; e tal composta macchí-
na puo logorarsi da^ tempo», o esser offesa dal
la violenza; 5.? Fortunamente per V umanGe» 
pere l& arti piu u t i l i , o almeno piw neccessa-
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r i e , si posson' esercitare senza talenti superior! ; 
o nazionále subordinaáidñe j senza le forze d; 
uno, o 1' mlione di m l t l . Ognl vlllaggio, ogî íl 
famiglia, ogni ititlivlduo dee sempre avere abi. 
l i t a , éd hiclinazione a perpetuare 1' uso del íuo-
cd ( i ) , e de metaüi , la propagazlone 5 ed U 
servizio degli animal i domestíci, le maniere di 
cacciare, e di pescare, i principj del la naviga-
áione- rimperfetta coltivazzione del grano 3 o d ' 
aítra materia nutritiva , e la semplice pratica 
deí commercio meccanico. Possono estirparsi i | 
genio pr íva to , e la pubblica industria; ma que-
ste dure piante sopravvivono alia tempesta, e 
gettano una eterna fadice nel piü ingrata suo-
l o , Gli spleñdidi giorni d' Augusto, e di Tra^: 
jano furono ecclissati da im novólo d*ignoraría 
^a 5 ed i Barbari distrussera le leggi, ed í pa-
lazzi di Roma; La falce pero , invenzioné , o 
embleina d i Saturno (2 , ) continuó a mieterá 

. 4 1 3 E » ! i ^ cexto , q o a n t u n q g é s í r a n o , che inolteria-
i i o m hanno í g n o r a t o T u s o del fuoco . A n c h e g l ' i n ^ o n o ^ 
•SJ shuar . t i di Otaheitc , ¿ h e son p r i v i d i m c t a l l i , non 'han, 
n o i t í v e n j a t o a lcun v i so di térra capace da sosrenere ] ' s ¿ 
z iooe del fuoco , c d i comunicare í l calore a' l i q u i d i che 
v i s i contengono . 

C a ) ? h u a r o , ^ « « y ? . Éom. m Tom. l í . p. 27<e 
J í a c r o b . S a t u r n a l . I . i . c. g. p. ,52. edit. Lond. L ' arriso* 
d i Saturno ( d e l rel igioso suo culto ) in una nave p u ó 
indicare , che, la selvaggfa costa del L a z i o fu s c o p e r u 1* 
f i r i n a v o l t a , ' e c i v i l i a z a t a á a ' J e n í é j . 
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pimualmente le raccolte d ' I ta l ia ; e gli umaní 
pranzi de' Lestrigoni ( i ) non si spti mai r i i i -
nuovati salle coste del la Campania. 

Dopo lg prima scoperta deUe arti , la gi i . 
erra , i l commercio, e lo zeío religioso hanno 
sparso fra' selyaggi del vecchio 5 e del nuo-
vo mondo quesíi'preziosissimi doni; snccessiva-
mente 'issi sí son propagad ; e non si possois 
plu perderé. Npi dunque possiamo acquietarci 
in questa sodisfaceute conci usíone , che ogni eta 
del mondo ha accresciuto , e sempre accresce 
|a reaie ricchezzs, la felicita, la cognizione s e 
forse la vir tu della specie umana ( 2 ) . 

( O Omero aei n o n o , e d é c i m o l ibro d c l T O d í s s e a ha 
abbellito le aovelle de' t i m i d i , e crud'eli navigato i i che 
t iasformano i C a n n i b a l i del l ' I ta l ia , e della S i c i l i a ¡ o ' m o . 
s t t í i o s i G t g a n t i . 

( 2 ) Troppo frequ:ntcmente s! c matchiato i l m c -
i | t o delle fcoperte c o l P avar iz ia , co l la c r u d e l t a , e c o l 
fanatismo ; t i i l commercio delle naxioni ha prodotto la 
comuniraz ione delle malattie , e de' p r c g i u d i z j . s i dee 
fare pero una sjngolare eccesione in favote del la v i r t i j 
de' nostti t e m p i , e del nostro paese. I c i n q n e g r a n vfag-
« t 1" uno dopo 1' a l tro intrapresi per comando d i sua M a e . 
s ta presentemente regnante farono i n s p i r a n dal p u r o , e 
generoso amor della s c k n z a , e del Genere u m a n o . LH 
istesso P r i n c i p e adattando le sue bcncficenze a l i e v a i i e s i . 
t u a z i o n í della s o c i e t á , ha fondato una scuola di P m u r a 
r e l i a sua cap i ta le s ed ha introdotto n e l í e isole del mar 
4 e l Sud i v c g c u b i l i , e g i l a n i m í l i p i í i vantaggiosi a l ia 
v i ta u m a n a . 
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DE8 C A P I T O L I 

Che SÍ cmengom m i presenté Tomo . 

C A P í T O t O X X X V I Í . ^ 

iQrigim, progresso, ed effetti delta vita monasti 
ca. Cmversiont dt ' BarSari a l Crlstlanesimo > 
ed alf tArrtanlsmo . Tersécuzlone de VandJi 
nelf A f r i c a . Est'mzhm delt Arrtanismó fra 
Barbaft * P^g. \ 

C A P í T O L O X X X V I I L 

'Regm j e converslone d i Clodoveo ¿ Sue vlnorlé 
su gli^Memanm^ t Borgognom> ed ¡ Fisigúti, 
Stabítímemo detta MonarcMa Francesa nelk 
Call já. Leggi de Barban . Stato de" Koniam . 
F i s ígm delta Spagna . Conquista detta Gran 
Bmtagna fattd da Sassoni, S$ 

kifiesshni generali suitd cdduta del íiomam Im* 
pér4 deti'Occidente, ¿ o i 
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A F V E R T I M E N T O, 

J U Ccoci al termine deüa promessa traduEiei 
ne di ció , che é stato pubblicato finora dal 
Sfg. Eduardo Gibbon interno allá Storla ddlm 
decadenza deir Impero Homano. í l Lettore avrá 
ceftamente awmirato in quest'apera uña efudl-
áíoné estesa5 é prófonda, uno stile nervoso, e 
vivace5 e ne í r Áutóre di essa una mente capa-
te di cose grandi. Augufiatoo pertanto al me, 
desimtí vita ed ózio per ült imárla- ma lo esor-
ü a m o ad esmere a el tempo Jéésáo piü fispetto-
m pe r j a Religlone divina di Gesíi Cristo , e 
^er gl'Hlfísü" Campioni ché la Sostentíéí-o coi 
Joro scritti • ^ ' i , celia Santitá del la vi ta , 
e bene spesso CÜ! proprio sangue. Nuocera sem! 
pre aíía fama di uno Scrittore, che parla so-
vente di una Reí ig ione , la quale teme soltan-
to di, no¡i essere ben tonoscitíta ¿ 11 mostrare 
appunto di non conoscería, e moka pl.v ]} rav. 
visarla. Se ció debba dirsi del $ig. Gibbon si 
puó rilevaré da molte annotazloni o staccate ód 
in forma di lettera , che abbiamo fatte negli 
otto precedenti volumi , e singolarmente dalla 
áDhda Confutazione ín 2. Tomi iñ 4.0 del Síg0 
Ab. Niccola Spedaíieri, a cui panmenti appafl 
tiene ií Saggió) da no! inserito néí t o m o Ten. 
2 0 . In quest'ultimo f A. Inglese sfoga r añíico 
íivore nazlonale non Canto contro dei Alonad ^ 

^[uan-



^aanto contro h stessa primitiva istituzione del. 
Monachismo: e con intoííerabile ardí re ispira 
det dubbj intorno al domma della Trinita Sa
crosanta j quasi che mancandoci i l memorabile 
Testo di S. Giovanni ( i ) ~ Tres sum qul te. 
stimmium dant in cdsJo Tater , 'Ferbum \ & Spi. 
ritus S. y & h't tres unum sum = non se ne 
avesse altra prova. Coloro che son versatl n d , 
le scienze sacra , ed ai quali non sonó ignore 
le opere, dei Ba l l , dei Bianchini, de' Maffei , 
Cal met ec. non hanno bisogno del nostri lumi 
per condannare una Critica si sftenata. Per gU 
altri che amano la brevitá in cotal genere di 
discussioni, piá delle nostre , abbiamo credute 
opportune le riflessioni fatte sopra i due artico-
íi sopraccennati da Monsígnor Claudio Fleury 
( 2 ) , Aurore citato piú voke dal Sig. Gibbon, 
ed a cui non puó dar si la taccia di snpersti-
zioso, o di crédulo senza ingiustizia . Ecco per-
tanto ció che egU dice del Monaci pi,imitlvi(3 ) i 

Dopo i Mart i r i viene uno spettacolo egual. 
mente maraviglioso ? e sonó i Solltarj . ComT 
prendo sotto questo nome i Monaci , gíi Ana. 
coreti, e quelU, che nei prirai tempi si chia-
mavano JLsceti . Questi si ponno dlr Mart i r | 

del-

( i ) I . Joan, C a p . $. N . 7» 
f í ) D i s c o r s , sopra U Stor. Ecelo 
CJ) j - , ai l « o g » c i t , 



della penitenza , e le íor sofFerenze son tanto 
piíi maravigliose, quanto piü volontarie , e piú 
iunghe; poiché in luogo di un suppiizío di po-
che ore, essi hanno portata fedelmetite la loro 
Croce per lo spazio di cinquanta, o séssant'an-
n i . Tratcando di essi , m i sonó estero forse 
troppo, se considero i l gusto degli Eruéki 5 e 
de'cüriosi, che poco valutario l'orazione , e lé 
pratiche di pietá. Credo per aí tro, che la vita 
¿ei Santi formi una gran parte della Storia Ec-
clesiastica, e rísguardo questi Santi Soiitarj co
me i l modello della perfezione Cristiana . Essi 
erano veri Filosofí, come sovente gil chiama 
y antichitá . Si separa vanó dal mondo per me
ditare le cose celestij non come quegli Egizia-
ni descrkti da Porfirio ( i ) 3 che sotto un si 
gran nome non intendevano a l t ro , che la Geo, 
metria ( 2 ) , o i* Astronomía: né come i Filo
sofí Grecl, che si ritiravano per ricercare i se-
greti della natura, per ragionare sulla mórale , 
o per disputare del Sommo Bene, e della dis! 
tinzione del le v i r tú . 

I Monaci (ricordevolt dei detti della ih-
carnata Sapienza eterna , incontro a cui altro 
non sonó che importuni gracidatori i Filosofan-
t i del secólo) rinunzlavano al Matrimonio , e 
alia Societk degli uomini , per liberarsi áali' lm-

ba-

( r ) P a r p h . de v i t a Pitag. 
(a) Tcattato degli Studj fl, 4 . 
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bara.zpio degH affari, e dalle teMazloni che te 
rso inevitabili nel commerclo del mofido ; 
pregare, cloé contemplare la grandezza di 1 
meditare i suoi benefizj 9 e 1 precetti delía s„.. 
ta sua Legge e purificare i i lor cnoré , Tutto 
11 loro studio era la Moraíe , cioé a diré, la 
pratlca delle vi r tu :. non si disputava , non sí 
difprezzava al cuno , e appena si parlafa . As. 
(poltavano con docilita le istruzloni de5 loro An. 
ziani: parecchi non sapevano • neppur leggere 
e meditavano la Scríttura sulla l'ezioni che a v ¿ 
vano, sentite. Si liaseondevano dagli uomini , per. 
quanto potevano, non cercando 'che di píace-
re a-:Dío ? La sola , fama delle loro virtü , e 
spesso ¿e- lor miracoíi gli face va. conoscere : e 
noi non sapcemmo neppure per la maggior par
te , che essi fossero stati al mondo j se Dio non 
avesse suscitad dei curiosi ( i ) , come Rufino, 
e Gassiano, che sonó andatl a cercarli nel fon
do delle loro solitudini , e gli han sforzati a 
parlare, 

Dei restante non possono esser sospettl di 
al cu na specíe d'interesse. Si riducevano a una 
estrema povertá ;, guadagnavano col lavoro i l 
poco , che lor bisognava per vívere ; e deglí 
avanzi facevan Hmosina. Taluni a ve vano delle 
ereditá, ĉ he coitivavano colíe propríe m a n í : raa 

1 pivü 
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t pfc perfetti temevano, che I ' ammmistrazto'/ 
ne delle niasseiie, e deile rendite non gli fa-
cesse ricadere nell imbarazzo degli affari * che 
avevano abbancionato j e preferivano f lavorl 
semplid. e sedentarj per vivere aiía gloraata . 
Talvoka ricevevano delle iimosine per supplire 
allá teríuit^ de'Loro guadagnl i non vedo per ai-
tro 5 che ne dimaiidassero. Érano fedeli a l íeos-
servanze , e consíderavano* come esseríziali la 
stabilitá, ed it iavoro delle maní o Clasdun Mo
naco stava attaccato aíía sua Comuni tá , e cias-
cun Anacoreta allá suá Celia, sempre^ che ra-
gioni/beii forti non gli costringessepo a uscir-
ne: perche milía é tanto contrarld alia orazlo-. 
ne ptrfetca , ed alia puritó del ciaore 5 che si 
eran proposta , quanto la leggerezza , e la curio, 
sita ( í ) . Nel: tener lontana ía moltitudine daa 
pensien, ed iri rendere Ja loro anima stabile 
e tranquilla sí prendevano una tal cura che' 
schlvavano fino i íuoghi di beíla vista e le 
piacevoli abitaziom; e se la passavano la meg-
gior parte del íempo rinserrati nelle íoro ce!, 
le t te . Strmavana necessasio i ! Iavoro , non so
ló per non essere di aggravio ad al cuno .5 ma 
anco per conservaré i ' umí l tá , e per fuggire la 
^ojá ¿ H r l . . i . . . . •:• í i j 'V- ^ 

Le comunitá erano1 iluraérose ( 2 ) > e si 
ave-

6 ) C a s s . C o l ! , 14 I s t . X X . n, 6, 
(2) S. Bas i l . xeg. fus, n . 35. " 
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aveva per massima di non moítlplic-irle i i i mi 
rnedesimo luogo ; si per la difficoká di trovar 
superior!, cortie anco per ischivare la gelosia . 
e le divisioni . Ogni Comunita era govsrnata 
da! sno Abate; e taívolta vi era un Superior 
Genérale che aveva la soprintendenza a moiti 
Monasterj; sotto 51 nome di Esarco , di Archi
mandrita ¿ o altro simile: erano pero tutt i soc. 
to la glurisdizíone de' Vescovi, e in al lo ra non 
SÍ parlava di esenzione» I Monacl non facsva-
no un Corpo a parte distinto da quello de'Se-
colari, e del Clero, senza passare daü' uno all' 
al tro, Era cosa ordinaria i l prenderé i piü san. 
t i tra Monaci 5 per farli Sacerdoti , e Chierici. 
í Monasterj erano un fondo , in cui i Vescovi 
erano sicuri di trovar soggetti eccellenti 5 e gli 
Abati preferivano di buon grado i l vamaggio 
genérale del la Chiesa al particolare della loro 
Comunitá ( i ) . Tal i erano i Monacl tanto ce-
lebrati da S. Gio. Grisostomo 3 da S. Agostino 
e da tut t i i padr i ; ed i l loro istituto ha con! 
tinuato5 come si vedrá in seguito, per mol tí 
secolí a cagione del!a sua pur i t á . Tra essi pr in . 
cipalmente si conservó la pratica della pietá 
piu sublime, e descritta negli Autori i Fiú an-
íichi dopo gli Apostolí ( 2 ) , come nel libro 
• - • c a u ' í . a l e l í 

( O I s t , I . X I X . n . g. n . ty . 
Cj> I s t . ] . 2. n. 4^, J . f v . 4 ^ 



tíel Paáttíre, e in Clemente AlessaMIno, spe-
cialmente nella descrizione , che questi fa dei 
vero contemplativo t da ésso chiamato Gnóstico ¡ 
Qiiesta pietá interiore, che sal principio era 
piu comuna tra' Cristiani, coll' andar del tem-
po si rinserró quasi tutta ne' Monasteri . U i t 
giusto numero di taü Monaci , da prescriyersi 
da coloro, che Dio destina al governo dei po-
p o l i , ed alia protezione, e difesa di S. Chiesa 
sará sempre uno degli ornam^nti della medest» 
ma non meno, che di uno Stato cristiano, 

Dopo la disciplina ( prosiegue i ' illustre 
Scrittore ) : ( i ) consideíiamo anche la dottri. 
na degli Ant ichi , si riguardo alia sua sostanza, 
«fome alia maniera 5 can cui s' insegnava . La 
dottrina in sostanza é quella stessa ) che no! 
crediamo, ed insegnamo al presente: avete po. 
tuto vederla dagli estratti de' Padri^ che ho ri-
l e r i t i , e la vedrete ancor meglio , consultando 
in fonte le loro opere.. Essi hanno primiera-
?nente stabilita la Monarchia , cioé i ' ü n i t á d i 
Principio si contro i Pagani} avezzi ad imma-
ginarsi piú Dei ta , come ancora centro certl E-
retici quali erano i Marcionit i , e i Manichei. 
che imbarazzati in trovar la cagione del male^ 
mettevano due principj indipendenti 1' uno dalF 
ai tro, Tuno buono e Faltro cattivo, 

V La 



La Trini ta é provata cofttm 1 Sabelílaní 
gil Ar ian i , e i Macedoniani . Non giá che si 
sia spiegato questo Misteí'O s che é, ínconipren^ 
sibile alia nostra fiacca ragione ; ma si é solo 
inostrata la necessha di crederlo. E' certo';che 
GesA Cristo é i ta lo sempre acíoratoi.da'Cristía-
n i come loro Dio» Glo' si vede dalle Apologié 
( 2 ) s dagli atti (íe 'Martid s e dalle; testimo-
tiianze de'Págani medesiítiii come dalla íetterá 
di Plinlo a T r a j É o s e dalle obbiezloní di Cel
so , e-di Glulrano\r Apostata o É 'ce r to altresi-, 
che i Cristiani hanno sempre adorato un solo 
D i o : Dunque Gesá Cristo é im. Dio stesso coi 
Padre Creatore deli5 Universo <. E' certo\pure; 
che Ges« Cristo é i l Figlio di D i o 3 e che uncí 
non púa essere insleme Pa i t e , e í í g l io , rígüayi 
¿ ú a se stesso; i i che vierié con gran fbrza <fi3 
mostrato da Té'rtuliiano,, ¿ontrd Pfassea» Seco-
si fosse5 i l diJcorso* di éas i i t r í s í a Sarebbe asi 
¿urdo, e insensato^ aiíorché dice, ch5 eglí pro
cede daí Padre, che i! Padre, l 'ha níapdato r' 
che i l Padre, e luí non sono che una sostansa»' 
Sarebbe lo stesso 5 che diré i lo procedo da me j 
i d ho mandato me stesso; io ed io siamo una 
sola sosCanza. Non ptió donque darsi a queste 
parole akro senso , se non dicendo s che Cesi 
Cristo é una Persona distinta dal Padre', bén» 

che 

( ? ) I s t . 1. I I I . n . i<?, XV. n . +5, 



che sia 11 medesimo Dio . La sua autorita bar 
5ta per farci credere, ch'ella é cosi, quantuti-
gue noa possiamo compréndeme ,ii come.. 

11 .Figlio, essendo D i o , deye esser perfet-
tamente agúale, e perfettamente símile al Pa
dre, e do é stato prpvato contro gli Arlan! i 
altrimenti sarebbero due Dei" un grande e un 
piccolo: e questq non sarebbe in eftetto se nott 
se una creatura , quantunque , perfetta vqgüt 
supporsl , e sempre inferiora a quelía , che el 
da la Scrlttura del Figlío di D i o . C o n t r o l 
Macedoniani, ( i ) che' ammetterano la Dirini--
ta del Flglio, e negavano quelía delio Splrito 
Santo , é stato mostrato , che lo Splrito Santo 
procede dal Padre , ed e mandato da í Padre 
eguatmente che i l Figlío ; ma che Egli e per» 
sona distinta dal FigÜo, poiché in nessun luo-
go si dice^ch'Egti sia Figlío, o che sia gene, 
rato. Egli é pur nominato nella forma del bat-
teslmo: ándate battezzate in mme, del 'Padre 
e del Flglio, e dello Spmto Samo, Dunque quel 
sto é una terza Persona, ma i 1 medesimo D i o , 

I n tal guisa i Padri hanno provato i l M I -
stero delta T r in i t á . Non con ragioni Filosofi-
che , ma coll' autorita della Scrittura , e delía 
Tradizione . Non con principj Metafisici , daJ 
guali si suol conchiudere , che la cosa debba 

es-

( O Is t . 1, X I V . n . j t , Atfaan. ad Scrap. 



esser cosí ; ma. colle parole espresse di Ges^ 
Cris to , e coila pratica costante di adorar 11 t i . 
glio assieme cpl Padre, e di glorificare lo Spi
n to Santo assieme col Padre e col Figlio . E' 
vero tuttavolta, che hanao ragionato moíco so-
pra tal mlstero; perché a questo venivano sfor-
zati dagli Eretici, che impiegavano tutta la sot, 
tigliezza deil' amano discorso per rovesciarlo . 
Quindi nasce , che i Padri si sonó spiegati in 
varié guise, gíusta la diversita delle obbiezio-
m , che voíevano sciogliere . Blsognava parlare 
in una maniera co' Pagan i , nell' altra cogli Ere-
t i c i , ed in maniere di verse con ciascun Eréti
co in pardcolare: e questa diversita di espres-
sioni, di cul i Padri hanno dovuto servirsi se, 
condo i teropi , e le congiunture s ha incitato 
qualche moderno ad abbandonare con troppa 
leggerezza i Padri Anteniceni [per ció che r i -
guarda la presente materia del la T r in i t á . Cre
do per altro di aver date ne' míei dieci primi 
l ibr i quetle notizie, che > bastano per giustifica, 
re a sufficienza questi Padri. 

F I N E D E L T O M O U N D E C I M O , 
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