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|I S T O R I A 
DELL A DECADENZA E ROV1NA 

D E L L* 

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

Fondazíom di Costamlmpoü : Sistema político di 
Costamim e de suoi successori: Disciplina mi
litare i Corte e Finanze. 

L disgfazíato Licínio fu 1'ultimo 
rivale , che si oppose alia gran-
dezza di Costantino , e T ulti-

, mo prigioniero , che ne adornó 
O y H n l ^ ® i l trionfo. Dopo un prospero 

|e tranquil!o regno i l conquistatore iasció ere-
' A 3 de 



$ Istorla Adía, decadsnz* 
é e la sm famiglia del Romano Impero, di 
una nuova capitale , d' un nuovo governo 5 c 
di una nuova religione; e le innovazioni, che 
egli fece , furono adottate e rigaardate con 
venerazione da quelli che gli successero. ü 
secólo di Costantino Magno e de' suoi figli e 
pleno d' importanti avvenimenti ; ma V Isto, 
rico resterebbe oppresso dal numero e dalla 
varieta de* raedesimi , se diligentemente non 
separasse 1' uno dall' al tro i successi y che non 
han no altra connessione fra loro che quella 
del!' ordine de' tempi. Dovrá egli dunque de-
scrivere que' poíitici stabilimenti, che dieder 
forza e consistenza all' Impero, avanti di prfe 
cederé a riferir le guerre e le rivoluzioni 
che ne accelerarono la decadenza. Dovrá tai 
uso della divisione fra gli afíari civili e gli 
Ecclesiastici non conosciuta dagli antichi : 1; 
vittoria poi e i ' interna discordia de' Cristiani 
somministreranno de' copiosi e distinti sogget 
t i tanto d'edificazione che di scandalo. 

Difcano Popo ía dlsfatta e la deposizione di Ll 
di 11 "a cinto , i l vittorioso di lui rivale s'applicó i 
""p^^gettare i fondamenti di una cittá destinata ai 
A< di essere in futuro la dominante deir Oriente; 

j2+ ed a soprawivere all' Impero ed alia religio 
ne di Costantino . I motivi o d' orgoglio | 
di política , che a principio Indotto avevaní 
Diodezíano a ritirarsi dall' antica sede de 
governo, avevano acquistato magglor peso peí 
V esempio de' suoi successorl , e per la coa-
suetudine di quarant'anni. Roma si era in-
sensibilmente confusa co'regni dipendenti 3 ch 

nc 



DelP Impero Romano1 Cat. XFL t 

m avévano una volta ricanosciuto i l dominio; 
e e la patria A¿ Cesari si riguardava con fred-

16 da Indiñerenza da un Principe marziaíe nato 
vicinanze del Danubioeducato nelle 

) corti e-i ármate delI'Asia, ed investito del la 
€ porpora dalle legioni della (Srán Brettagna. 

Gl' ítaliani , che ricevuto avevano Costantino 
come loro liberatore , umilmente obbedivano 
agli eftíti , ch'esso qualche volta si compia-
ceva d' indirizzaré ai Senato ed al Popólo Ro
mano ; ma di rado venivan onorati dalla pre-

e senza deí nuovo loro Sovrano . Nel vigore 
della sua etá Costantino secondo le varíe oc-
coirenze di guerra o di pace muovevasi ora 

•j con lenta diguitá, ora con attiva diligenaá^ 
lungo le frontiere de' suoi vasti dominj ; ed 
era sempre apparecchiato ad entrare in batta-

| gíia tanto contro gli esterni , cht contro gl' 
interni nemici. Ma a misura ch' egli giunse 
a grado a grado al sommo della prosperitá e 
ad un' etá piu matura , incomincio a pensare 
di stabilire la forza e la maestá del Trono in 

j una piú durevole sede, Volendo scegliere u-
na situazione vantaggiosa , preferí a qualun-

e altra quella , che serve di confine fra V 
10 Asia e l ' Europa , tanto per domare con po-
' ten1:i ármate i Barbar! , che abitavano tra i l 

^ Danubio ed i l Tanai , quanto per osservare 
le 0011 occhio geloso la condotta del Re di Per-
)e sia > che di mal animo soffriva i l giogo d' un 
|ft ignominioso trattato. Con tali vedute avea 
[l píocleziano scelta per sua resldenza , ed ab-
f beIlita Nicomedia ; ma la memoria di Dio» 

A 4 ele-



8 Istoria della decadenzé 
dezlano era con ragione aborrita daí protet*. 
tor della Chiesa, e Costantino non era inseru 
sibile alFambizione di fonda re una cittá, che 
potesse perpetuar la gloria del proprio di lui 
iiome. Nel tempo delle ultime operazioni 
militar i contro Licinio ebbe luogo abbastanza 
di esaminare come sol dato non meno che co
me politico 1' incomparabile posizion di Bi-
zanzio , e di osservare quanto era fortemente 

n^fo^guardato quel luogo dalla natura contro gil at-
'tacchi de'nemici , mentr' era da ogni parte 
accessibile a' vantaggi del commercio. Molti 
secoli prima di Costantino uno de' piü gtudi-
ziosi Storici dell' antichitá ( i ) avea descritto 
i vantaggi di una situazione , dalla quale ad 
una débale colonia di Greci era provenuto i l 
comando del. mare e 1' onore di una florida 
ed indipendente República ( 2 ) < 

/ -v • Se 

Suua 
*ione 
di B 

( i ) Polibio- L i b . I V . p. 42?. d c í l ' ediz ione del C a -
saubono . E g l i osserva che ¡a pace d e ' B i z a n t i n i spesso ers 
disturba t a , e r i s tre t ta I'estensione de l lor terr i tor io dal 
Je scorrer ie de' Barbari d e l í a T r a c i a . 

( z ) L a c i r t a fu fondata <?5<>. ann i avattri 1' E r a C r i 
st iana da Biza nomo di mare , che si diceva figlio di 
Nertuno . I suoi s e g u a c í eran vennti da Argo e da Ale
g a r a . F u in seguito rifabbricato e forri f icato B i z a n z i o d a 
Pausania g e n é r a l e Spartano . ved. Scalfgero a n i m a d , a, 
Mufeb. f. 8 1 . Ducange Confiantlnof olis l . i . p a r í . i . c. n , 
lér. Quanto al ie gueire de' B i z a n t i n i contro F i l i p p o , i 
G a l j i ed i R e della B i t i n i a non si dee prestar fede, che 
agl i anrichi scrittori^ che vissero p r i m a , c h e l a grandez 
za della c i t t á Imperiale suscitasse lo sjpii ito d i adulaz io 
oc c di f a l s i t a . 



DeIFImpero Romano, Cap. X F I I . $ 
Se comirleriamo Blzanzio nell'estensione D 

che aquistó coll' augusto nome di Costantino- z i o n c ' 

poli,, puc) rappresentarsene la figura come di ^ co-
un triangolo di lati disuguali. L ' angolo ot-stanti!: 
tuso , che s avanza verso V oriente" ne" lidi n0J? * 
dell'Asia, afFronta e risplnge i flurti del Bo
sforo Tracio. 11 lato settentrionale della cit-
tá e circondato dal porto , ed 11 mcridionale 
e bagnato dalla Propontide o dal mar di Mar-
mora. La base del triangolo é ali'occidente 
e serve di confine al continente d' Europa! 
xMa senza una piíi ampia spiegazione non puó 
con suficiente chiarezza intendersi 1' ammira-
bile forma e división delle terre e delle ac-
que , che sonó alí' intorno della cittá. 

Quel tortuoso canale , per cui con rapí-Bolfbm 
do e continuo corso le acque dell' Eussino 
scorrono verso i l Mediterráneo , fu chiamato 
Bosforo nome non meno celebre nell' istoria 
che nelle favole dell'antichitá ( i ) . Una eran 
quantitá di tempj e di akari votivi sparsilun-
2° scoscesi e selvosi lidi non fa che di
mostrar V imperizia , i terrori e la dev^zione 
de Greci naviganti , che seguitando- I ' rom
pió degh Argonauti andarono esplorandc .' pe. 

H-

< i ) II Bosforo h stato m o h o minuramcntc descr i t to 
da D w n m o di B ^ n z i o , che vissc a' rempi di ¿ i o c J e 

G l h o naggmtore Francese del x y h SeCoio 
ene Turne for t ncl L e t t . X t r siasi < e n ñ t n A > • 5 3 ' 



tstortít delía decadenza 
r Icol i dell' inospito Eussino. Su qaeste splag* 
ge la tradizione conservo íungo tempo la me
moria del palazzo di Fiaeo infestato dalle o-
scene arpie ( i ) , e del silvestre regno di A-
niico y che sfidó i l fidio di Leda alia pugna 
del cesto ( 2 ) . Lo stretto del Bosforo ha per 
termini gli scoglí Cianei , che una volta se
cón lo la descrizion de' Poeti galleggiavano 
sulla superficie dell' acqua ; ed erano dagli 
Del destinati a difendere 1' ingresso dell' Eus-
sino dalla profana curiosita (3 ) • Dagü scogli 
Cianei fino al capo , ed al porto di Bizanzio 
la tortuosa lunghezza del Bosforo si estende 
circa a sedici miglia ( 4 ) , e la piü comune 

di 

C f ) Ben por he congetture s o n ó c o s í fe l i c i , come 
que l la del C l e r c , i ! quale suppone {Blbllotb. u n l v . T o m . 
J . p. 2 4 S . ; che le arpie non fossero che locaste . I l no-
m e S ir iaco o F e n i c i o di qucft* infett i , ¡I r o n z i o c h e 
fanno nei volare , i l ictore e la devaftazion che p r o d u -
cono , ed i l vento fettentrionale , che l i trafporta v e r . 
fo i l mare turto contr ibui fce a ü a b i l i r e qucAa probabile 
fomig l ianza . 

( 3 ) A m i r o risedeva in A s i a fra le a n t i c h e e le n a o . 
^e rocche in un luogo chiamato L a u r u s infana. j e F i 
nco in Europa v i c i n o al v i l l a a a i o di Man ramojo ed a l 
M a r Ñ e r o . Ved. Q y l l . de Bosfhor. L I I L e. 2 j . T o u r n e . 
f or t L e t t . X V . 

C j ) L ' inganno provcn iva da v a r í e punte d i fcogl i 
a l ternat ivamente coperte ed abbandonate dalle o n d e . A l 
presente non s o n ó che due picco'e isolq s i t ú a t e in v i c i -
manza de' due c o n t r a r j l id i que l la d' E u r o p a e dift inta 
per la c o í o n n a di P o m p e o . 

/ 4 ) GÜ ant ich i la facevaho di 120, ftadí, o d i q u i n -
d í c s m i g j í a Romane . E s s l comineiavano a mi furar Jo 



Deir Impero Romano, Cap. XFIL n 
& íllí larghezza puó computarsi circa un m u 
glio e inezzo. Le wow fortezze d' Europa e 
d'Asia fu ron fabbricate neíl'uno e neU'altro 
continente su fondamenti de' due celebri tem-
pj di Serapide e di Giove Urio . Le antkhe 
ie quah son opera degl' Imperatori Greci, dol 
minano la parte piü stretta del canale in un 
luogo, dove gil opposti lidi si accostan fra 
ioro fino alia distanza di cinquecento passi. 
Queste fortezze furono restaúrate e fortifícate* 
da Maometto I I . quando meditava 1'assedio 
di Costantinopoli ( i ) • ma i l conquistatore 
Turco pro babilm ente ignorava , che Da rio 
quasi due mila anni prima di lui aveva scelto 
i l medesimo luogo per uniré mediante un 
ponte di barche i due continenti ( 2 ) . A á 
una piccola distanza dalle antiche fortezze si 
scuopre la piccola cittá di Crisopoli , o di 
Scutari , che puó quasi risguardarsi come it 
subborgo Asiático di Costantinopoli. Quando 

i l 

itretto_ dalle n i love fortezze , ma lo cont imiavano fin® 
a l i a c u t a d i C a i c e d o n i a . 

C 1 ; Ducas Hi f i . c. 54. L c u n c l a v . H l j l . T u r e . M u . 
sulmamc. I . X V . ¡>. 577. Sotto 1" Impero Greco , quefte 
í o r t e z z e fervivano per i pr ig ion ier i d i Stato c o l tremendo 
nome di L e te o d i t o r r i de 11' o b b l i v i o n c . 

C 2 ) D a r í o fece i m p r i m e r e Copra due colonne di m a r . 
•mo in letrera G r e c h e ed A s s i r i e i nomi dc l le nazioni a 
ÍUI sortoposte ed i l sorprendente numero dei le sue f o r -
z s terrestr i c m a r i t t i m e . I B i z a n t i n i dipol t raspor taron 
queste co lonne dentro b c i t t a , c se nc serv irono per 
« m u del l s t u t e l a n loro D i r i n i t a , Heiodot . í . m c. l -r . 



12 Istor'ía dslla decadenza 
M Bosforo incomincia a farsi stracía verso ía 
Propontide , passa fra le dae citta di Bizan-
zio e di Calcedonia. Quest'ultima fu fabbri-
cata da' Greci pochi anni avanti la prima > e 
la ceclta de' fondatori di essa, i quali non v i 
dero la piu vantaggiosa situazione dell' oppo-
sto iido j ha dato luogo ad una proverbiale 
espression di disprezzo verso di loro ( i ) . 

f orto 11 porto di Costantinopoli, che si puo 
considerar come un braccio del Bosforo, nella 
piu remota añtichitá ebbe il nome di com» 
d' oro. La curva , ch' esso descrive ^ si puo 
assomlgliare ai corno d'un cervo , o verisi-
mil mente con pi u proprieta a quello d' un bo-
ve ( 2 ) . L'epíteto d' áureo esprimeva le ric-
chezze , che qualtinque ventQv portava dalle 
piu distanti regioni nel sic«ro ed ampio por
to di Oostaiitmopoli, 11 fin me Lico formato 
dali' uáione di due piccoli torrenti versa per
petuamente nel porto una quaritíta d' acqua 
nuova, che serve a purgante i l fondo , e ad 

in-

( t ) Namqtie ardiss lmo Inter Europam ^Aslam^ue dt-
•vortto ñ j ^ a n t i f t m in extrema E u r e p a f ajuere G r a c i , qul ' 
hus Pythium ^Apollinem consulentlhus , u b i eonderent u r . 
bem , reddltum oraculum est , qusrerent sedem c a c t r u m 
terr is adversam . E a a m í age Chaleedonis monstr ah a n t u r ) 
quod ¡ r i e r e s illue adveSll , prxvisa, locarum uti l i tate pe-
cora h g h s e n t . T a r i t . cAanal . X l l . 6z. 

( 1 ) Strab. I . X . p. 4.92. Presentemente fe ne fon t a . 
g l iat i mol t i rami , o per parlare meno figuratamente , 
mol ti seni del porto íi son r i p i c n i . V e d . G y l l . de Btfph, 

T h r a c . / . / . e. i . 
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invitare del le periodiche turme di pesci a rL 
tirarsi in que! conveniente recinto. Slccome 
in que' mari appena si sentono le vicende 
delle maree , la costante profonditá del porto 
fa che le mercanzie possano scaricarsi ne' ma-
gazzini senz' ajuto di battelii 5 ed é stato os-
servato, che in molti luoghi possono i pi& 
grossi vascelli appoggiare le prore alie case , 
mentre le loro poppe si stan movendo nell' 
acqua ( 1 ) . Questo braccio del Bosforo dall' 
imboccatura del Lico fino a queila del porto 
é iungo piíi di sette miglia. L' entratura é 
larga circa cinquecento braccia , e nelle occa-
sioni vi si puó tirare attraverso una forte ca-
tena per guardare i i porto e la cittá dagli at-
tacchi d'una flotta nemica ( 2 ) . 

Tra i l Bosforo e 1' Ellesponto , recedeii-1'̂ 0Pon-
do l'una dall' altra per ambe le parti le spiag- tlde* 
ge deü' Europa e dell' Asia , contengono fra 
loro 11 mar di Marmora, che dagli antichi si 
cniamava Propontide . La navigazione dalla 
filie del Bosforo fino al principio dell* Elles-

pon~ 

( 1 ) Procop. de A di fie. I . I . c. 5. La" fuá d e f c i i z i o n s 
vien confermata da' v iaggiatori medesimi . Ved. T h e v e -
not P . I . I . i . e. 15. T o u r n e í b r t lett. X / / . N Í c b u l u - v l a r g . 
d' lArub, p, z z , 

( 2 ) Ved. Ducange C . I . I . P. I . c. 16. e le sue osser. 
•VaKÜni sofra Vlllehardouin p. 289. F u t i ra ta una catena 
da A c r o p o l i v ic ino alia moderna Kiosk , fino alias torre 
d i Calata , ed era sostenuta a convenient i distanze da 
grossi pal i d i legno , 5 



14 Utoría della decadenza 
ponto e di circa cento venti miglia. Quelli 5 
che prendon ía rotta verso ponente nel mezzo 
della Propontide, posson descrivere nel tem-
po stesso le alture della Tracia e della Blti-
niá , e non perderé mai di vista 1' alta cima 
del monte Olimpo copertá d'eterna nevé ( i ) . 
Á sinistra lase tan o un profondo golfo , nel 
mezzo del quale era situata Nicomedia Impe
rial residenza di Diocleziano; e prima di get-
tar 1' ancora a Gallipoli passano le piccole i -
sole di Cizico e di Proconneso 3 dove i l ma-
re , che separa V Europa dall' Asia , di nuovo 
si stringe in un angusto canaíe. 

H i e f . I Geografí , che hanno esamhiato con la 
ponto, piu esatta InteUlgenza la forma e V estensione 

dell'Ellesponto, assegnano a quel celebre stret-
to la lunghezza di circá sessanta miglia di 
tortuoso corso i ed intorno a tre miglia d8 or
dinaria larghezza ( 2 ) . Ma Ta parte piu stret-
ta del canale si trova aí settentrioae delle an-
tiche fortezze Turche fra le cittá di Sesto e 

C i ) T h e v c n o t ( tiiagg. In Le-vant . F . I , 1. í . ce 14, J 
oe r iduce la in isura a 125. p icco le m i g l i a G í e c l i c , Belon 
í Olftervat. I . J . c. 1. ) da una buona defer iz ione del la 
Propontide, ma si contenta de l l ' í n d e t e r m i n a t a efprcssione 
di una g í o r n a t a e mezza di c a m m i n o . D o v c Sflndys ( v i a g , 
f. a i . ) par ía d i 15©. scadj tanto in lungo che in largo, 
non p u ó supporsi che ur\ error di stampa ne l testo d i 
q u e l g iudiz ioso viaggiatore . 

( x ) Veda í i un ' ammirabi l e d i s s e r í a z i o n e di M . d ' A n -
V Í l k fopra 1' E i l e f p o n t ® o i D a r d a n e l l i r e l i e mtrnorlt de l l ' 
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4'Abkío . In questo luogo 1' ardito Leandro 
s' espose al passaggio del mare per posseder 
Ja sua bella ( 1 ) . Qui fu parimente che in 
un luogo ̂  do ve la distanza fra gli opposti l i -
dí non puó eccedere i 500. passi , Serse co-
strui uno stupendo ponte di barche per tra~ 
aportare in Europa un milione e settecentoml-
la Barbari ( 2 ) . Un mare contenuto dentro 
si stretti l imiti male sembra, che meritar pos-
sa i i singoíar epíteto di largo , che Omero u-
guaímente che Orfeo hanno frequentsmente 
dato all' Ellesponto . Ma le nostre idee di 
grandezza son relative : un viaggiatore e spe-
cialmente un peota , che naviga lungo 1' El
lesponto , che va seguitando i giri del canale, 
e contempla quel teatro di campagne, che da 

ogni 

^ c c a i e m l * delU J n f c r ^ o n l . t o m . X X V J I I . p 31P L< 
Pura anche que!!' ingegnofo Gcog ra fo e t rop po in c'í na * 

f . 14.0. ^ 7*. A í m . 



16 Istoria della decadenza 
Ggni parte par che ne terminino ií prospetto; 
insensibilmente perde la memoria del maré • 
e la sua fantasía gil dipinge queí celebre stret! 
to con tutte le qualitá d' un gran íiume , che 
scorre dolcemente in mezzo alie piante di u. 
na mediterránea campagna 3 e che finalmente 
per una larga bocea si scarica nel mar Egeo, 
o neli'Arcipelago ( i ) . L'antica Troja (a) 
situata sopra un' eminenza a pié del monte 
Ida dominava la bocea del!' Ellesponto , il 
quale appena dimostrava di ricevere un au
mento d' acque dal tributo di quegl' immor-
tali ruscelli del Simoente e dello Scaman-
dro . 11 campo de" Greci oceupava dodici 
miglia lungo la spiaggia del promotorio Sigeo 
sino al Reteo ; ed i fianchi dell' armata eran 

guar-

suo paese. Sembra che ne sia stata fatta 1' cnu me razio, 
ne con tol lerabi le a e c u r a t e z z a ; ma era intciessata laTs. 
n i ta p r i m a de 'Pe i s ian i e poi d e ' G r c c i ad ampl i f icar l'ai. 
mamento e la v i t tor ia . lo dubitarei molto fe g i ' i n v a f n 
abhiano mai sorpassato i l numero degi i uomir . i di qu* 
lunqae paefe , che abbiano attaccato^ 

i l ) Ved. le Osservan^ioní di VVood sopra Omero p, JZÍ 
l o ho preso con piaccrc q u e s t ' o í í c í v a z i o n c da un" Auto 
l e , che In g e n é r a l e non par che abbia corrisposto alí 
espettazione del Pubbl ico e come c r i t i c o c meno ancón 
come v iagg ia tore . Avcva egli veduti i l i d i deH' Ellcspoa 
to > a vea letto Strabonc i dovrebbe aver consultat i gl ' i t i 
í i erarj R o m a n i : come fu ditnque possibile checonfendes 
se I l ium con ^Alexan ir la Troas { Observ, p.. 340 341 . , 
c i t t a , che s o n ó 16. migl ia distanti 1' una dal l ' altra 3 

t 2 ) Demetr io di Scepside scr isse sessanta l ibri sop» 
trenta vers i del catalogo d ' ü m e r o , T c r soddisfare la fi» 
ñ x ñ e m i o s i t a i fufficicntc i l l i b , X l I I , d i S t i a b o n c . 
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guardati da' pía bravi capitanl , che combat-
tevano sotto gli stendardi d' Agamennone . 
Nel primo di que' promotor) trovavasi Achil-
ie con gl'invincibili suoi Mirmidoni 5 e 1' in
trépido Ajace aveva fissate le sue tende sull* 
altro. Dopo che Ajace si fu sacriñcato al suo 
orgoglio mal corrisposto ed all'ingratitudin de" 
Greci , gli fu eretto i l sepolcro in quel luo-
go , dove aveva difesa la flotta dal furore di 
Giove e d' Ettore ; ed i cittadini della nuova 
cittá di Reteo celebravano la sua memoria 
con onori divini ( 1 ) . Costantino prima che 
si risolvesse a dar giustamente ía preferenza 
alia sltuazion di Bizanzio , avea concepito i l 
disegno d' eriger la sede dell' Impero in quel 
celebre luogo , dal quale i Romani traevano 
la favolosa origine loro. A principio fu scel-
ta'per la nuova capitale quell' estesa pianura, 
che glace sotto i ' antica Troja verso i l pro
montorio Reteo ed il sepolcro d' Ajace ; e 
quantunque tal impresa fosse tostó abban dona
ta , i residui , che vi restarono de!le mura e 
delle torri non termínate , attirarono la cu-
riosita di tntti coloro , che navigarono per lo 
stretto dell' Ellesponto ( 2 ) . 

. ' • - • : . Ades- . 

( t ) Strab. /. X l I I . p. 595. Omero, « k s c r i v e c o n gran 
c k i a r e z z a la d i s p o s i c i ó n delle fiavi , che fur tratte i n 
t e n a cd i posti d ' A j a c e e d ' A c h i l l e . 

<2> Z o s i m o í. / / , p. 1 0 5 . sozomen. I . I I . e-, j , Tcof . in . 
p. 1?. Nicefor . C a l l i s r o / . V I L 48-. Zona va Tom, I I . I , 

T O M O V . B 



f S Istoria hila, decadentá 
Adesso noi siamo in grado di coí^scere 

la situazion v-antaggiosa di Costantínopoli, che 
sembra essere stata dalla natura formata ap-
posta per essere la capitale ed i ! centro d' ti
na gran Monarchia. L* Imperial cirtá skuata 
nel grado 4 1 . di latitudine dominava da' suoi 
sette colli ( 1 ) i lidi opposti dell' Europa e 
dell' Asia ; i l clima era salubre e températe; 
11 terreno fértile ; il porto sicuro e capacc ; 
e i ' accesso dalla parte di térra di piccola e. 
stensione e di fácil difesa. I I Bosforo e FEi-
lesponto si possono risguardar come le due 
porte di Costantínopoli, ed i l Principe, ch'era 
padrone di que' passi tanto importanti , pote-
Va sempre tenerli chiusi ai vascelli nemici ed 
aperti al commercio. Puó in qualche modo 
attribuirsi la conservazione delle Provincie 0-
rientali alia política di Costantino in quanto 
che i Barban dell' Eussino , che avant i di luí 
avevano spafse íe loro ármate nel cuore del 

Me-

X l l l . f , 6, z o s i m o pono la n u o v » c i t t a fra l ' i o ed Ales , 
sandria i mu queft 'apparentc differenza p u ó conr i l iars i 
ron r i o , che dicono g l i a l t i í , mediante la grand* estensione 
del la sua c i r r o n f e r e r z a , A v a n t i la fosdazion d i Costant i -
nopol i j Ccdreno dice che venne progettata per e s p í t a l e 
T e s s a l o n i r a , e Zonara Sardica • T u t c i e due suppftngono con 
ben poca probabi l i ta che T l m p c i a r o r e , se non fosse stato 
impedito da un prodigio , avrebbe r innuovato 1' e rrore 
de' t¡«chi C a l c e d o n c l i . 

(1 ) D e s c r i z . d e l l ' O r i e n t e d i Y o c o c k Vol. I I . part . H . p 
127. L a descr i z ioae , r h ' e í fa de'sette c o l l i , c c h í a ra 
c é c sa tra . Q a c s t o viaggfatorc di rado c tanto soddi'sfacerí-
t c ¿ c o m e i a ( j u c s t ' o c c a s i o r c . 
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Mediterráneo, ben presto desisterono dali' i» 
sercltar la piratería 5 disperando di poter for
zare quell' insormontabíle estacólo . Qiiando 
eran chiuse le porte dell' Ellesponto e del Bos
foro , la capitale in tale spazioso recinto po-
teva sempre godere di tntti i prodotti , che 
suppíif potevano a' bisogni, o soddisfare i l lus-
so de' numerosi di leí abltanti. Le coste ma-
íitth-ne delta Tracia e del la Bitinia , che lan-
guiscono sotto i l peso deiroppressione de'Tur-
chi , presentano tuttavia un rieco prospetto di 
giardini , di vigne . e di abbondanti raccolte; 
e la Propontide é stata m ogni tempo famo
sa per F inesauribile quantitá del pesce piú 
squisito , che si prende in certe determínate 
stagioní senza che vi sia bisogilo d' arte ve-
runa e quasí senza fatíca ( i ) . Ma quando si 
aprirono al commercio i due passi dell o stret-
to , questi a vicenda v introducevano le natu-
ralí ed artificia!i ricchezze del settentríone e 
del mezzodi , dell' Eussino e del Mediterrá
neo. Tutte le natural i produzioni , che si 
raccogílevano nelle foreste dell a Germania e 
della Scizia fino alie sorgenti del Tan ai e del 
Boristene j tutto ció che si lavorava dalle ar-

ti -

( i ) Ved . Belon Gsserv. t . 72 . j é . F r a le v a r i é specie d i 
j e s c i i P c l a m i d i , che s o n ó una s p e d e di T o n u i , erano i 
p i ü c c l e b i i . s i pao r i l evar da r o í i b i o , da Strabone c d a 
T a c u o , che i l guadagno della pe fea í b r u i a v a k ^endita 
p r i a c i p i l e «ii j i z a n z i o . 

B a 



s o htorla della decadema 

Fonda, 
z í o n c 
de l la 
/ c i t t á . 

t i dell' Europa e dell' Asia ; i l grano cTEgit-
to , le gemme e íe spezierie dell' India la piu 
remota , si trasportavano da' di ver si venti nel 
porto di Costantinopoli 5 che per mol t i se
co! i attrasse i l commercio dell' antico mondo 

11 prospetto della vaghezza della salubii-
ta e della dovizia riunite in un solo luogo 
era sufEciente a giustificar la scelta di Costara 
tino. Ma siccome una decente mescolanza di 
prodigio e di favola si é in ogni tempo sup-
posto che rifletta una decorosa maestá sull* 
origine delle gran citta ( 2 ) , !.' Imperatore 
desiderava d' ascrivere la sua risoluzione non 
tanto agí' incerti consigli della política urna-
na , quanto agí' iniailibili ed eterni decreti 
della Divina Sapienza, Egli ha avuta la cura 
di far sapere alia posterita in una delle sue 
leggi, che esso getto i sempre . durevoli fon-
damenti di Costantinopoli per ubbidire a' co-
mandi di Dio (5 ) j e sebbene non abbia vo-

lu- I 

(1) Ved. V elcqncnte descr iz ione del B u s b e q u í o Eplft. I 
p. <4 E s t ín E u r o p a ; habet In conspeBu ^Asiam, ^Aeryp-, 
t u m -Afrlcaraque a dextra : quae taraetji contiguae non 
t u n t , ¡nar i s turnen ., navigandie/ue commoditate ue lut i jun* 
guntur . Jltiiftra -vero Pontus & E u x i n u s & c . 

( 7 ) D a t u r hac venid ant iqu i ta t ! , ut miscendi humA' 
n a divln'is , primor día U r b i u m augufiiora fac la t f T i t . LÍV, 
i » Broem. 

C5) In una delle sue leggi c o s í s' e s p r í m e , Pro com? 
ptadttate Urbis , quam materno nomine , i%bente Deo Atf 
n a v i m u s . Cod, Theodof, l . X U I . T i t , V. Ug . 7. 
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luto riferire in qnal maniera gíi fosse comu-
nicata 1' inspifazione celeste, é stato ampia-
mente supplito al difetto del modesto di luí 
silenzio dali' ingenuitá de' posterior! scrittori, 
che desciivono la notturna visione , che pre-
sentossi alia fantasía di Costantino nei tempo 
che dormiva dentro ie mura di Bizanzio . 11 
genio tutelare della cittá , vale a diré una 
venerabil madrona cadente sotto i l peso degli 
anni e delle infermitá fu ad \m tratto tra-
sformata in una florida fanciuiia , che fu dal
le sue proprie maní adornara colle insegne del
ta grandezza Iníperiale ( i ) . Da' Romani si 
celebrara i l giorno dell' origine d' una cittá o 
colonia con taii ceremonie , quaíi si erano sta-
bilite da una generosa superstizione ( 2 ) ; © 
quaritunque Costantino potesse ometter que' r i -
t i , che troppo- sapevano d' origin Pagana , pu
ré vivamente desiderava di lasciare una pro
fonda impressione di speranza e di rispetto ne-
gii anlmi degli spettatori. L ' Imperatore stes-

so 

f 1 ) I Greeí , come Tcofane , Cedreno e V Auto re 
a d í a C r ó n i c a A Í e s s a n d r i n a s i contengono dentro i l i m i í í 
d.V e s P « s s i o n ¡ vaghe e geneia l i . Vo leado un raggaas l i o 
I>m cixconstanziato dcl la d iv is ione , b í s o g n a x icorrere a 
t a h s c r i t t o r i L a t i n i , qual ' e Gug i i c lmo di M a í m e s b ú r y . 
Ved. Ducange C . P . I . i . ¡>. 24. 

C 2 ) Ved. P lutarc . in A o mu!. Tara . I . p\ 4 9 . E i l t . B r y . 
F r a k a l tre cer imonie facevasi una gran baca , l a 

quale si n e m p i v a eon pugni di tetra , che ciafcheduno 
oe nuovi abitanti , por tava dal Mogo d e l í a sua tasc i ta , 
a 3n taI modo adottava la fuá nuova patr ia . 
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Istoria della decadenza 

Estén-

¡so a piedi con «na lancia in mano conduceva 
la solenne processione , e dirigeva la linea che 
si t i ra va per limite della nuova capital e 3 fin-
tanto che s' incominció ad osservare con istu-
pore dagli astanti la gran circonferenza di es-
sa, ed essendosi alcuni di essi finalmente az-
zardati ad avvertirlo , che aveva giá oltrepas-
sato 11 piu vasto circuito di una gran cittá, 
v lo proseguíro sempre avanti ( replicó Co-
„ stantino ) fintanto che 1' invisibii guida , che 
„ cammina avanti di me , non crederá a pro-
„ pósito di fermarsi „ ( i ) . Senza presumere 
d' investigar la natura o i motivi di questo 
condottiero straordinarlo , ci contenteremo di 
descriver nella piíi umil maniera V estensione 
ed i l imiti di Costantinopoli (2 ) . 

Nello stato in cui presentemente si trova 
la cittá , il palazzo ed i giardini del serraglio' 
occupano 11 promontorio di levante, ch* é 11 
primo de' sette coili j e contengono circa cen-

t o 

t i ) F í í o í t o r g , /. H , e. 9. Q-xesto accidente , quantunque 
preso da un autore sospetto , c carar ter i s t i co e proba-
b i l c . 

( » ) Ved» r e l i e Memur, delV*Acc*d. dells Inser í^ . T. 
X X X V , f. 747 . 7 5 8 . una dissertazionc di M . d' Anville 
sopra 1' estensione di C o s t a n t i n o p o l i . E g i i prende la pian, 
ta inscr i ta n c l l ' Impero Oriénta le de l Banduri per l a pit 
esatta ; ma con una serie di minut iss ime osser vaz ion i coi-
xegge la stravagante proporz ione della s c a l a , e d c t e r m ¡ « 
e h g la c i rconferenza del la c i t ta e d i c i rca 78ce. t«« 
¥ r « n e e s i inyece di § 5 0 0 . 
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t o rínquanta acri delta nostra misura ( * ) . Si 
é costruita su* fondamenti d' una Repubblica 
Greca la sede della gelosia e del dispotismo 
Turco , ma e da supporsi che i Bizantíni fos-
ser tentati dalla comoditá del porto d' estende
re ie loro abkazioni da que!la parte oitre i 
jnoderni confini del serraglio. Le nuove mu
ra di Costantino s' estesero dal porto fino alia 
Propontide attraverso della maggtor hrghezza 
del triangolo alia distanza di quindici stadj 
dalle antiche fortificazioni, ed inclusero uel lo
ro recinto insieme con la clttá di Bizanzio du
que de' sette coll i , che agli occhj di quelll 9 
che s' avvicinano a Costantinopoli , par che in 
beir ordine s' innalzino 1' uno sopra del? al tro 
( i ) . Circa un secólo dopo la morte del fon-
datore slargandosi le nuove fahbriche da un la
to sul porto e dall' altro iungo la Propontide, 
glá occapavano 1' augusta cima del sesto e T 
ampia sommita del settimo colle. La necessi-
ta di proteggere que' sobborghi dalle continué 
ittcursioni de* Barbar! impegnq Teodoslo i i 
Giovane a circondare la sua capitale con un 

con-

(* ) Appresso g r i n g k s i un aero contiene un' e s t e n s í o » 
fie d i t e t r a l a n g a 4 0 . per t i che e larga 4 . 

( i ) C o d i n . lAntlcjult , Cu (t. p. f z . E g l i assegna per I r . 
mire dalla parte del porto Ja c h i c a d i S. Antonio , £ e 
ne fa m e n z í o n c da l D a C a - g e ; V. e, v i . ma nen i^ i e 
l i u s c i t o d i s c a o p ú r e p i c c ' s a m e n e i i luogo , ¿ o y ' ^ s s a 
era s i t a a t a » 
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^4 tstoria delia decadenza 
conveniente e durevol recinto di mura ( i ) , 
La maggior lunghezza di CostantinOpoü dal 
promontorio oriéntale alia porta d' oro era di 
circa tre miglia Romane ( 2 ) . La circonfe-
renza comprendeva fra le dieci c le undici mi
glia ; e puó coiisiderarsene 1' área come nguale 
a circa due mila acri Ingles!. Egli é ImpossL 
bile^di giustificare le credule e vane esagera-
zioni de' viaggiatori moderni, che alie volte 
hanno esteso i confini di Costantinopoli a' cir-
convicini villaggi del la costa d'Europa ed an
che dell'Asia ( 3 ) . Ma i sobborghi di Pera e 

di 

C i ) F u cos trui ta la r u o v a m u r a g ü a d i Tecdos io ne l l9 
anno 413 . N c ! 4 4 7 . fu gettata a térra da un terremoto 
ed m tre mesi r i fabbricata dalla di l igenza del Prefetto 
C i r o . 11 sobborgo delle B U c h e m e f u per la p r i m a v o í t a 
compreso r e l i a c i t t a nel tempo d ' E r a c l i o , D u C a n e e 
Cqnfi. I . I . e. 10. 1 1 . 0 

(. 2 ) Nel la Not i^U ce. se n ' esprime la m i s m a cois 
f i e d i 14075, si puo lagiorsevolmentc s a p p ó r r e , che que . 
s n fossero p i e d i G r c c i , la proporzione de5 qual i fu j „ o e . 
gnesamente d e t e r r a í n a t a da M . d ' A n v i l l e . Serondo esso 
180 . p icdi equivalgono a i 73 c u b i t i A s e m i t i , che d i v e r s i 
s o m t o r i d.cono esser l ' a l t e z z a di s. S o f í a . Ciascheduno 
d i qHCSti r u b í n era uguale a 27- p o í l i c i France f i 

(.n L ' c s a t t o T h e v c n o t ( l . i . c . . 5 . ) in u n ' o r a c t re 
quar t i g n o in terno a'due Iati del tr iangolo del K l o s k 
d e l s e r r a g h o fino al ie sette t o r r i . D ' A n v i U e a c r a r a t a r a e n . 
te pondera , e m o h o s'affida a questa decis iva tes t imo. 
n i a n z a , che sommimstra una c i r c o n f c i e n z a di d iec i o do-
é u i m i g l , a . M o k o s ' a l l o n r a n a da l l ' ord inar io s « o caratte-
" T 0 u r n c f ° r r > a ' l o t t h e c L , t t . X \ . ) s'estende a l l a s t r a -
- íagante mifura di trenca • d i trentaquattro m i g l i a fenz' 
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di Calata , quantunque situad fuori del porto, 
possono meritar di considerarsi come una parte 
del la cittá ( i ) ; e tal aggiunta puó forse au-
torizzar la inisura d' un Istorico Bizantino, che 
assegna per circonferenza del!a sua patria sedi-
ci miglia Greche ( corrispoitdenti a circa quat-
tordlci delle Romane ) ( 2 ) . Sembra che tal 
estensione non fosse indegna d' una sede Im-
periale . Puré Costantinopoli dove cederé ira 
grandezza a Babilonia ed a Tebe ( 3 ) , aií 
antica Roma , a Londra , ed anche a Parigi 
( 3 ) . Progres-" 

I I dominante del mondo Romano , che so del1' 
aspirava ad erigere un eterno monumento del- OJ?ci:c * 

'V . C s : ) ^ - . ' i - • -: • . le ' 

( 1 ) 11 luogo ch iamato Sycae ( o fia i F Í e h i ) forma
ra la decima t e r z a regione , e fu m o l t ® abbellito da 
G i u s t i n i a n o . E s s o cbbe in fcguito i nomi d i Pera , c d i 
C a l a t a . E ' o v v i a 1 ' e t i m o l o g í a del p i i m o , i n c ó g n i t a q u e l -
la de l fe con do nome . Ved . D u Cange Coafi. I , í , e. a a . 
G y l l . de By^ant . I . I V . c. 1 0 . 

( a ) C e r n o u n d i c i stadj , che possono cemputars i ira 
mig l ia G r e c h e moderne d i 7. stadj i ' uno , o fia d i «Sm. 
ed al ie volte di s o l é 600. tefe F r a n c e s i . Ved,' d ' A n v i l l e 
Mlsur . I t i n e r u r . p, 53. 

{ 3 ) C o r r e t t i g l i ant i ch i T c f t i , che descr ivono la g r a a -
dezza di Babi lonia e di Tebe ; ridotte a' g iust i t e n n i n i 1* 
c í a g e r a z i o n i , e c e r t i f í c a t e le m i f u r e , t r o v i a r a o , c h e q u e ! » 
ie famosc c i t t a avevano la g r a n d e , ma non incred ib i l c i r 
conferenza di c l r c a vent ic inque o trenta mig l ia . Si c o a » 
front i d ' A n v i l l e nel le Memor. deW ^iccad . Tom. X X V I I I * 
f. 2 3 5 . co l la sua descrizjone delV Egitto pag, zex. 202. 

< 4 ) Se Costant inopol i e Par ig i si dividano in tanti qua-
á r a t i d i 50, tese prances i T u n o , i l p r i m o contiene 8 5 0 . 
di queste part i ? ed i i f c c o n d ^ n í o . 



26 Jitorld ¿ti la decadenza 
le glorie del proprio regno , poteva ímpiegare 
neir eseguir quella grand' opera le ricchezze 
i l travaglio , e tutto i l gusto, che in quel tem. 
po restava 3 di piü miiioni di sudditi. Si puo 
formar qualche idea del la spesa , che impiego 
nella fabbrica di Costantinopoli la íiberaiitá lm. 
periale , dall' essersi accordate circa due milio. 
ni e cinquecento mil a lire per la costruzioí 
delíe mura, de' portici e degli acquedotti ( i ) , 
Le sel ve , che adombravano i lidi del Ponto 
Eussino e le famose cave di marmo bianco 
delta piccola isoía di Proconneso , somministra, 
roño una inesauribiie quantitá di materiaii fa. 
cili a í esser trasportad per la comoditá di un 
Breve tragetto ai porto di Bizanzio ( 2 ) , Da 
un gran numero di lavoranti e di artefici con 
travaglio continuo si faceva ogni sfoszo per 
condnrre a termine 1' opera ; ma T impazicntí 
Costantino ben presto concbbe 5 che nella de 
cadenza delle arti la perizia ed i l numero de-
gli architetti, che aveva , eran troppo spropor-

210-

i r 
( 1 ) Seicento r ent inaja , o sessanta ni i la liblire d' oro. 

- a l somma e p r c f a da Codino <Antlc¡, Censt , f . t i , Ma 
questo d isprezzabi le A u r o r e , a meno che non abbia trat. 
ta la s«« re laz ione da qualche sorgente p í a pura , non 
sarebbe probabi lmctuc stato capace d i contare in una 
maniera COSÍ disusafa . 

C 2 ) Quanto alie forefte dc-1 M a r Ñ e r o vedafi T ó a m e » 
for t L e t t , X V I . quanto al ie cave d i marmo di Proconne. 
fo , Srrabone l , X M Y . p, 58? . Questc u l t ime avevan gía' 
sommiaif trato i raateiiaíi al ie stafeili fabbl iche d i c w i c o . 
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gionati alia grandezza de'suoi disegni. Fu dun-
que ordinato a' Magistrati delle piú distanít 
provincie d' erigere delle scuole , di stabilire 
de' professori, e d' impegnare colla speranza 
de' premj e de' privilegj alio studio cd alia 
pratica dell' architettura un numero sufficiente 
di giovani d' ingegno educati Uberalmente C1)* 
Le fabbriche della nuova citta furono esegultc 
da quegll artefici , c h e potea daré i l rcgno di 
Costantino ; ma ferono pero decórate dalle o-
pere de' piü celebri maestri del tempo di Pe-
riele e di Alessandro. I I poter far rivivere i l 
genio di Fidia e di Lisippo sorpassava in vero 
la forza d' un Imperator Romano ; ma le im-
mortali produzioni , ch' essi lasciate avevano 
alia posteritá , furono senza difesa esposte alia 
rapace yanitá di un despota. Per ordine di 
esso le citta della Grecia e dell' Asia spogliatc 
furono de' piu pregevoli loro ornamenti ( z ) . 
1 trofei di memorabili guerre , gli oggettl di 

re-

( S ) Ved . C o i . T h e e d . l i b . X I I I . T I t . i r . Jeg. .x . l a data 
é i questa kgge e d e l l ' a n n o 334, e fu indiriz ,zata a l I r é . 
fetto d e l l ' I t a l i a , la g iur i sd iz ione de l quale s ' e s tcndcra 
sull5 A f r i c a . Me r i t a d" esser c o n s ú l t a t e i l commentaxio del 
Gorofredo su tutto . 

( 1 ) Constant'mopoUs dedkatur pene omnlum XJrblum n u . 
¿ i t a t e : H U r o n y m . Chron. p. 1 8 1 . Ved. C o d i n . p. 8. j . L ' 
Autore delle A n t i c h i t a Cos t . I . I I I . ( apprcsso B a n d u i i 
I m p . Orlent . T e m . I . p. +1. | enumera R e m a , S i c i l i a , 
A n t i o c h i a , Atene- ed una lunga l i s ta di al tre c i t t a . l u o 
fufrporfi , c k e le P r o v i n c i e del la G r e c i a c dell* Afta t n u 
M í e aviaono sonaminiitxato i l fiu licc® bottico. 



tstoria delta decadenzd 
féligiosa venéraseme, ie statue piú perfette 4 
| í i De! e degli Eroi , de' Sapienti e de' Poeti 
dell antichzta contribuirono áilo solendido trion 
ío di Costantinopoli e dlede/ Iiíogo a ouella 
nflessione deli' Istorico Cedreno ( i ) che os 
serva con qualche entusiasmo , che nie'nte altr¡ 
pareya mancare che gíi animi degli uomini il 
instn, che da quegli ammirabiii monumenti 
venivan rappresentati. Ma non dovevan cer 
carsi neila cíttá di Costantino a né nel deca" 
¿ente periodo d' un Impero , atíorché la men" 
te umana trovavasi oppressa dalla schiaVitü si 
cmle , che religiosa , Je anime d' un Omero 
© a un üemostene. 

E d i f i z j v , nNel temP0 deI1, assedio di Bi2an2io ave-
Wa conquistatore piantato la prop.ia tenda SIL13 dominante eminenza del secondo colle 

1 er eternar dunque la memork del suo kion 
successo destinó per i i Foro principale ( 2 ] S l ™ ^ / 3 " * ^ Iu0gO ' che s^bra essere stato di figura circolare o piuttosto ellit-

l í m m ^ m m . tica 1 

' J ' - > n ^ V a - '• " • r - > * * • < • ' . , * . a t , „ . u . . , . „ , ¿ , 
a á * . D a Can ge Come I r , a i j v . a i . p . 
scrittorc rare VhP o„V / ' A H c h e ^ " ^ ^ «¡nmo 
sícSo Se ho n e^ í f ' T * - 1 0 ncn so" idamente 
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t ica . Due archi trionfalí ne formavano gíi 
cpposti due ingressi ; i portici , che lo circon-
davano da ogni parte , erano pieni di statúe ; 
e nel centro del Foro s' alza va una subiime 
colonna , un mutilato frammentó deila • quale 
indica ora la sua degradazione col nome di 
Colonna Brudata. Questa colonna posava sopra 
un piedistallo di marmo bianco alto venti pie-
di , ed era composta, di dieci pezzi di pórfi
do , clascuno de' quali aveva i'altezza di cir-
ca dieci piedi , e la circónterenza di circa tren
ta tre ( 1 ) . Nel la sommitá del la colonna alia 
distanza di sopra 120. piedi da térra fu collo-
cata una statua colossale d' Apollo. Essa era 
di bronzo 9 ed era stata trasportara o da Atc-
ne o da qualche cittá del la Frigia , supponen-
dosi che fosse opera di Fidia. L ' artefice avea 
rappresentato i l Dio del giorno , o come fu 
interpretato dipoi , 1* Imperator Costantino me-
desimo con uno scettro nel la destra , col globo 
del mondo nella sinistra , e con una corona di 
raggi lucenti sal capo ( 2 ) . I I circo , o T 
ippodromo era una stabile fabbrica lunga circa 

quat-

( i ) Pocock da la descr iz ione piti tol lgrabile d i tal 
c o l o n n a , D e s c r i é . d ' O r i e n t . -uol. I I . P a r t . I I . p. i j i . ma 
essa in molt i luoghi é tunav ia o s c u r a , e non soddisfa 
pienamcnte . 

(\2.) D u Cange Conft, l . I . c 3.^, f. -76. e le sue ?i<it. 
^ i e x a n d . f , 382, L a statua d i Cos tant ino o d ' A p o H o fu 
abbattuta nel tempo d i Alessio C o m n e n o , 
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quattrocencd passi, e larga cento ( í ) . 10 c. 
spazio fra le due mete , o guglie era pierio di r 
statue e di obelischi i e posslamo ancora osser. 1 
vare un frammento incito singolare d' antichi. i 
ta , vale a diré i corpi di tre serpenti avvl % 
ticchiati ad una colonna di raine. I loro tr? c 
cap! una volta serví vano a sostenere i l trlpodí t 
d' oro, che i Greci vittoriosi dopo la disfaíta ^ 
di Serse consacrarono nel templo di Delfo (a), r 
La bellezza del!' ippodrorno é síata dopo \m. c 
go tempo sfigurata dalle rozze maní de' con r 

quL | e 

C i ) T o u r n e f o r r { L e n . X í ¡ . ) considera 1' Atmeidan 
4 0 0 . passi . Se mtends passi g c o m e t i i c i d i f e t t é pfedi í r 
uno sarcbbs s t a í o lungo tese , fntorno a quaranta r 
f ux lungo del gran C i r c o di R o m a . Ved. d" A n v i l í e i * , 
¿ « r . I t i n e r . p , y z . 

( a ) Se i custodi delle x c í i q u i e p í a san te potessero ad. 
durre una s e n e di prove , qual i s i p o í i o n o allegare íi 1 
ques t 'occas ione , ne sarcbbero ben conten ti . v e d Bar. 
d a n a d a n t l y u l t . Const. p . 6 6 $ . G y l l . de B h ^ n t . I . 11 c 

V; . ' n P r i m o lu0 '¿o p r a v a r s i l ' o r i g i n a l e consacraziom * 
del t r í p o d e v e de l la co lonna ne! tempio di Delfo c o l l ' a * C 
t o n t a d' E r o d o t o c d i Pausania i z . Z o s i m o Pacano í 
t rova d ' a c c o r d o c o ' t r e s t o r i c i E c c l e s i a s t i c i EufebTo, so. s 
c r a t e , e Sozomcno ín a s ser i re , che per o r d i n c dico'ñan. r 
u n o fu ron trasportat i a Cos tant inopo l i g l í ornament i sacri t 
de l tempio di D e l f o ; e fra gl i a l t r i espres s á m e n t e ü no- I 
mina la colonna serpentina del i ' ippodrorno . 3. T u t t i i 3 
v i a g g i a t o n E u r o p c i , che s o n ó stati a Cos tant inopo l i da 1 
Buonde lmonn fino a P o c o c k , la dcscrivono nel medesimo £ 
l u e g o , e quasi n c l l ' istessa maniera j e le difFerenze, che 
s i trovan fra loro , non oascono che dalle ing i i i r i c c h ' 
l ia soíFerto da8 T u r c h i . Maomctto n , con un colpo di ' 
s c u r e spezzo k mascc l la d i sotto di ' URO de' serpenti . 1 
T h e v e n o t / . I . e. x j . ' 
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,0 quistatori Turchi ; ma tuttavia ritenendo i l 
ii noine d' ^/Ltmeldan , che indica presso a poco 
r. 1' istesso , serve di luogo d* «sercizio per i ca
li, yalíi. Dal trono , donde 1' Imperatore godc-
i va i giuochi circensi", pee una scala a chioc-
:« cióla ( 1 ) scendeva esso nel palazzo, ch' era. 
k un edificio magnifico , i l quaíe appena cede-
ta va alia residenza dell5 istessa Roma , ed insie-
), me con i cortil! , giardini e portici adjacenti 
n. oceupava una considerabil' estension di terre-
n- no su íidi dclla Propontide fra V ippodromo 

e la chiesa di S. Sofía ( 2 ) . Dovremmo in 
. simli guisa far menzione de' bagni , che se-

guitarono a ritenere i l nome di Zeusippo , 
n dopo che dalla munificenza di Costantino ar-
"r ricchiti furono d' alte colonne di varj mar-
t» mi e di sopra sessanta statue di bronzo ( 5 ) , 
% Ma 

c. < i ) D a ' G r c c i fu adottato i l nome di L a t i n o c o c W * * , e 
nt frequentcmente s' incontra ne l i ' i s t o i i a b i z a n t i n a . Dtt 
K. C a n g . Canst. I , 11. c. 1 . p . 104, 
i , C 2 ) V i s o n ó tre pnnt i topografici , che indicano l a 

o, suuazione del P a l a z z o j i . L a scala che lo faceva c o m u -
„, « i c a r coll" ippodromo o Attncidan , a . U n p i cco lo p o r -
:ri t0 a r t i f i c í a l e s u l l a P r o p o n t i d e , da c u i fal ivasi f á c i l m e n t e 
Q. per una serie di s ca l in i d i marmo a* g iardin i del Pa lazzo , 

i 3- L ' Augusseo , ch1 era una spatiosa c o r t e , un lato d e l l a 
ái <l"alc veniva oceupato dal la facciata del p a l a z z o , c 1' a h x a 
no dalIa chiesa d i Santa S o f í a . 
he í 1 ) Zeusippo era un e p í t e t o d i G i o v c , ed i bagni fa-
hc « v a n o una parte del l ' an t i co B Í z a n z i o . D a Cange n o n 
¿i h a sent i to la difficolta d i d e t e r m i r a r n e la vera s i m a z i o . 

, 116' h i s t o r i a par che gl i u ñ i s c a con S. Sof ía , c co l p a l a s . 
zo ' » a la piaota o i i g i n s k i n í c i i t a nel B a n d u n l i pone 
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Ma devíeremmo dal proposito di qüest0 ísta 
ría 9 se volessimo descriver minutamente le 
diverse fabbriche e quartieri della citta. Ser. 
vira in genérale avvertire , che nelle mura 
di Costantinopoli fu compreso tutto ció che 
adornar poteva la dignitá di una gran capí 
tale , o contribuiré all' utile o al placeré dé 
numeros! di lei abitanti . In una particolat 
descrizione di essa composta circa cent' anni 
dopo la sua fondazione si trovano un can% 
pidoglio o scuola di studj , un circo , dut 
teatri , otto bagni pubblici e cento cinquan-
ta tre privati , cinqaanta due portici , cinqus 
granaj , otto acquedotti o conserve d' acqua, 
quattro spaziose sale per le adunanfze del sem 
to, o de' Tribunal i di glustizia, quattordici chie 
se , quattordici palazzi, e quattro mila trecentt 
ottantotto case, che per la loro struttura e bel 
lezza merltavano d' esser distinte dalla molti 
tudine ¿elle abitazioni plebee ( i ) . 

P o p ó l a . I I secondo e piu serio oggetto dell' at 
z í o n c . ten- : 

d a H ' a l t r a parte della c i t t l v i c i ñ o a l porto . Quanto allí 
l o r o bellez.z.e , ved. C h r t n . Paschal . f . 285 . e G y l l . 4 
B y ^ a n . I . I I . c. 7. C r i s t o d o r o ( %An*lqi i \ t . Const. 1. Vi / . ) 
compose d e l í e i s c r i z i o n i in vers i per ogni s t a t ú a . Eglj 
era un poeta r e b a n o di rafe i ta s o n men che di genio: 
Soeetum i n crasso j n r a r e s aere n a t n m . 

( 1 ; Ved. la na t iva , ec. R o m a u n a ^ v o l t a contava 178» 
gran case domus ; ma b;s©gna che ta l parola ajesse un si 
gnificato p i u a m p i o , I n C o s t a n t i n o p o l i non si famenzi» 
ne d' i n f u h . L a Capi ta le an l i ca conteneva 4 2 4 . srrade 
I s c u e v a 322 . 

i 
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tenzlone del fondatore fu la popolazione del. 
la sua favorita cittá . Ne' secoli tenebrosi s 
che sLiccessero alia traslazion deíí' Impero y 
furono stranamente confuse fra loro le re mo
te colíe immedíate conseguenze di quel me-
morabile avvenimento dalla vanitá de' GrecI 
e dalla credulitá de' Latí ni (1 ) . Fu asserito 
e creduto 5 che tutte le famiglie nobili di 
Roma , i l Senato , 1' Ordine equestre con tut-
t i i loro innumerabill dipendenti avean se-
guitato l5 Impe atore alie spiagge della Pro-
pontide j che fu lasciatá una razza spuria df 
stranieri e di plebe! a posseder la soiitudine 
della vecchia capitale ; e che le terre d' Ita
lia , che da gran tempo eran divennte giar-
dini , restaron tutto ad un tratto spogliate di 
coltivatori e. di abitanti ( 2 ) . Nel corso di 
quest5 istoria tali esagerazioni si ridurraimo al 

< 5 > L i m p r a n d . L e g a t . ad I n t f e r ^ t . N h c p h . p . 153, l 
G r e c i modcrn i han no stranamente s figura te le a n t l c h i t * 
d i Cos tant inopo i i . Sarebbero scusabiH g l i sbagli deglt 
scrit-tori T u r r h i o Arabi , ma fa s tupore , che i G r e c i , 
che ayevano deg!i autentic i m a r e r i a Ü confervati nella í o i 
propria Krrgüa preferissero la finzione alia v e r i t a , e le 
ta v o l ó se t rad iz ion i a l l a s t o r i a genuina , Irt una sola pagi 
na di Codino pesson c o n t a r í l ^ o d l e i ¡ m p e r d p n a b i l i erro-
i í , qual i fono la r i ronc i l iaz ione di Severo e d i Negro , 
i l matr imonio fra i l figlio d e l ! ' a r o e la ü^ l ia . de l ! 'a l t r o . 
1' assedio d i Bi^anzio fatto d a ' M a c c d o n i , ' l ' invafione de* 
G a l ü , che r ichiamo Severo a R o m a , i sessant'anni che 
scorsero dalla morte d i lu í al ia fondazion di C c s t a n t i n o » 
po l i ec. 

( z ) Montsfquieu G r a n d . & decad, des Rom. c% i 7 . 

, TOMO V. C 



Istorla della decadenza 
g í m t o loro valore ; puré siccome 1' accrescL 
mentó di Costantinopoli non puó attribuirsi 
al genérale aumento dell' uman genere o dell' 
industria , conviene ammettere , che questa 
colonia artificíale s' innalzo a spese del le an-
tiche citta dell' Impero . Furono prob?bilmen
te invitati da Costantiño mol t i opulenti Sena-
tori di Roma e del le Provincie Orientali ad 
abbracciare per patria quella Fortunata regio-
ne , ch' egli avea scelta per sua residenza. 
Gl ' inviti d' un Principe difficllmente sí posson 
distinguere da' comandi ; e la liberaíitá dell' 
Imperatore fácilmente e di buona voglia fu 
secondata . Egli dono a' suoí fivoriti i palaz-
zi , che avea fabbricati ne' diversi quartieri 
della citta 5 assegno loro per sostenere i l pro-. 
prio decoro del le terre e pensioni ( i ) , ed 
alienó i fondi pubbiici del Ponto e dell' 
sia per concederé degli stati ereditarj colla fa-
elle condizione di mantenere una casa nella 
capitale ( 2 ) . Ma ben presto tali obbligazioni 
ed incoragglmenti divenner superflui , e furo
no a grado a grado aboliti . Dovunque si fis-

sa 

C i H T e m i s t . O r a t . / / I . p . 4^. E d i f . H a r d o u ' n . Sozo-
m c n . /. t L c. j . Z o s i m . /. / / . l e y . A n o n y m . Vales, f . 
7 1 5 . Se dovessimo prestar fe de a Cod ino ( p . 1 0 . ) Gostan. 
tino fabbricb le case per i Scnatoi i sul medesimo efatto 
difegno de ' loro p a l a z z i d i R o m a , e diede ad essi ugual» 
mente che a se medesimo ¡I piacere d' una gradita sor-
prefa . 

( 2 ) F r a le novel le de l l ' Impera tor T e o d o í l o i l Giovar.e * 
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sa la sede del Governo , ivi si spende una , 
parte considerablíe del le pubbíiche rendite dal 
Principe stesso , da' snoi Ministri , dagli Offi-
ziali di giustizia e da Cortigiani . V i sonó 
attratti i provincia!i pii\ ricchi dai fortl moti-
v i deU' interesse e del dovere • del divertí-
mentó e della curiositá . Si forma insensi-
bilmente una terza cíasse anche piiV numero» 
sa di abitatori da serví , dagli artefici , e da 
mercanti , che rile van la sussistenza dal pro-
prio iavoro , e ¿a' bisogni 3 o dal lusso de9 
ranghi superiori . In • meno d" un secólo Co-
stantinopoli coritendeva coll" istessa Roma in
terno alia superioritá delíe ricchezze e del
la popolazione . Nuovi edifizj ammucchiatí 
insieme con poco rigaardo alia salute o al
ia decenza , lasciavano appena lo spazio di 
anguste strade per la perpetua folla di uo-
mim , di cavalli e di carriagei . 11 terreno 
m principio destinato per la cittá non era piú 
suficiente a conteneré il popólo che sempre 
cresceva , e le solé fabbriche aggiuntevi , che 
si avanzavano dall5 una e dall' altra parte nel 

. . ma-

a l fine del C o d . c e Teodofiano 7 ' ^ . v i . I 2 . s i t r 0 . 
va a l eggecon c u . q u e l l ' I m p e r a t o r e n d l ' a n n o 4 j 8 . abo. 

^ T T ^ U M ' - f TÍ!Iem0nt < ^ 
n a m r . ^ l 3 evidentemente s b a g Ü a t o i n t o r n o a l ia 
sa e h L l " ^ 1 . ^ " ' - . L a medesima condiz lone , che s i 

m p o s t a T ' K 3 8 - 1 0 ; ' St'ma-a Un PCSO ' fosse s tata 

S l i a c c o ^ P » S " a t a dalla conccfl lont di fon^i i m . 

, C a 



j ó Istoria del/a decaclenza 
mare , potevan formare una citta moíto con-
siderabile ( i ) . 

fth'úe. Le frequenti e regolari distribuzioni di 
vino e d' olio , di grano o di pane , di da-
naro o di provvisioni ave va no quasl libéra
te 1 cittadini piü poveri di Roma dalla neces-
sita di layorare ., I I fondator di Costantino-
poli volie in qualche maniera imitar la ma. 
gnificenza de' pr imi Cesari ( 2 ) ; ma per quan-
to la su a liberal itá eccitasse 1' ap plauso del po. 
polo , c stata criticara da posteri . U n popólo 
d i legislatori e di conquistatori avea ben di-
r i t to alie raccolte dell' Africa , la quale si era 
conquistara col di lui sangue ; ed Augusto 
immaginó con grand' arte , che i Romani go-
deudo dell' abbondanza , perduta avrebbero 
la memoria del la liberta . Ma non puó scu-
sarsi la prodigalita di Costantino per alcun 
riflesso nc di pubblico , ne di privato vantag-

( 1 ) G y l l i o de B y ^ a n t . I . I . c. raccbgl ie , e connette 
fra loro i passi di zof imo , di Sozomeno , e di Agat ia , 
che riferiscono I ' aerresc imento , c le fabbrirhe d i Costan-
t i n o p o l i . Sidonio A p e l l i n a r e ( 1 » Fanegyr , ^ i n t h e m . s6. ?• 
i 9 i . Ed ' i t . S i r m e n d . ^ } deferive le m o l í , che furo no get-
tate m o h o avanti nc l mare ; formavansi queste dal la fa« 
mofa puzzolana che indura n e l l ' a c q u a . 

( 2 )vSobornen. I . } ¡ . e. 3. F i l o srorg . / . I I . c. 9. Codin. 
x A n t l q u l t . C é n s t . ¡>. 8. Si r i l eva da Socrate l . I I . e. i j? 
che la q u o t í d i a n a distribiizione del ia c i t t a consisteva ifl 
c t tanta mig l ia ja d i O-ITH , che o si p n ó tradur con Va-
le&io per modj di g r a n o , o supporre c u ' esprima i l r.unií* 
1 0 de' p a ñ i r che s i d i s p « n s a v a n o . 
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gio j e 1' annuo tributo di grano imposto so.T 
pra 1' Egitto in pro della nuova sua capital© 
impiegavasi a nutriré una pigra ed insolente 
plebaglia a spese degli agricoitori d' un indu
striosa Provincia ( i ) . V i sonó alcuni altr i re-
gol amenti di quest' Impcratore meno biasime-
voll , ma che non meritano > che se ne fac-
cia menzione . Esso divise Costantinopoli in 
quattordicl rioni , o quaitieri ( 2 ) , decoro 
col norne di Senato i l conslglio pubbiico ( 5 ) , 

co-

( i ) Ved.. C ^ . Thtodos . l l b . X I Í I . e X I V . c Cod. J u s t l n . 
Jbd. X i l . t o m . l i . p . rf48. ed i t . Genev . s i veda i l "bel l a 
mento di R o m a nel Poema di c l a u d i a ñ o de b d l o G l l d o » . 

Cum s u b l t t p a r Roma m i h i , d l -v isa i jue sumpsl t 
¿ A e q u a l e s a u r o r a togas i s A e g j p t l a r u r a 
I » p a r t e m cesare n o v a m . 

( a ) Si fa menz ione d e ' r i o n i di Cos tant inopol i ne l 
C ó d i c e di G i u s m u a n o , c fono p a r t i c o J a r m é n t e d c f c r i t t i 
ne a no t i z . a d i Teodos io i l Giovane , ma s i ccome g í i 
u k m ! quattro d, essi non fon compres , r e l i e mura d? 

Se i r M K 1 ^í^3^ ' " tal d Í V Í s Í ^ ¿ e l l a c i t t i n í e n r d c b b a s í a l fondatorc . 

i l ) S e n a t ü m c o n s t l t u i t secundl o r d l n l s ; C W Í O S - v o c t v i t . 
^ í n o n j m . Vales,ant p . 7 1 5 . i Senatori dc l la vecch ia R o m a 
ayevano U t i r ó l o di C l a r ! í s ; m ! , yedasi una cur iofa neta 
u l ^ ? í 5 1 0 . . ^ * ! » j ! a í í ' M a r c d l i n . X X I I . 9. D a l í ' e p i s t o í a 
sto J T G m l ! a n 0 a ^ a r i s c e ' chc si "fguaxdava i l p o . 
o n o r . T - T ^ ^ 0 ' 1 ? COme un Pefo / c h e come urt 
n i ' 3 1 dc 33 B ! c " " i e d i G l o v l a n . T o n * 

" ' ? \ r 7 T - ) ha (i¡nio!,rraro c^e questa lettera non v u á 
appaKenere a C o s t a n t i n o p o l i . Non potremmo noi leggerc 

p r o í l i f ' h n0me dÍ 1' oscuro ma p í « 
p r o b a b l e vocabolo B ^ a > 9 . y . ' í 9 ? K Í s a n t o , o Redesto ( ades» 

Rodosto j era una g icco la c i t t^ mar i t t ima d c I U T r » . 

C 'V 
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comunicó i privilegl d' Italia a' cittadini ( i ) , 
e diede alia nascente cittá il titulo di colo
nia , e di prima e piu favorita figlia dell' 
antica Roma . La venerabile madre mantenne 
serapre la legittima e riconosciuta superioritá , 
che dovevasi all ' eta , alia dignitá , ed alia 

D e d i c a - nieirioria dell a sua prima grandezza ( 2 ) . 
z i o n e Siccome Costantino faceva proseguir I ' opera 
A n . j j o . c o n p impazienza di un amante, in pochi an-
0 334, ni , o come altri racconta, in pochi mesi ( 3 ) 

fur 

c í a . Ved, S te fh . Sy^an t . de Urb lbus p , 225 . e C e l l a r . Geo~ 
g r a p h . T o m . 1. 849. 

( 1 ) Cod. T h e t i a s . I . X l V . 13 . I I Commcntar io di G o -
tofredo ( T o m . V. P. i z o . ) e lungo ma oscuro 5 ed in 
v e r i ta. non e faci le i l determinare in che consiste i l g ius 
I t á l i c o , dopo che fu comunicara a tutto 1' Impero la 
l ibera c i t tad inanza R o m a n a . 

( 2 ) Giuliatjo ( O r a t . I . v . 8. ) celebra C o s t a n t i n o p o l i 
come non meno superipre ad ogni a l tra c i t ta di quel 
che fosse inferiore a l l ' í s t e s s a R o m a , i l dotto d i lui C o m -
mentatore Spanem. p . 75 . ce. giustif ica questa maniera d i 
par lare con varj esempj s i m i l i di A u t o r i cpntemporanei . 
Z o s i m o non meno che Socrate e Sozomeno f i o r i r o ñ o do
po la d i v í s i o n e che fa fatta de l l ' Impero f r a ' due figli d i 
Teodos io , la quale s tabi l l una perfetta uguagl ianza fra la 
C a p i t a l e ant ica e la moderna^ 

< 3 ) Codino ( l A n t í q u l t . p , 8. ) asserisre , che fu ron 
gettati i fondamenti di Costant inopol i n e l l ' a n n o de! m o n 
do 5837. ( de l l ' E r a volg. 329 . ) i l d i 3.6. Setiembre , e 
che fu fatta la dedicazione del la c i t t a n e g ü 1 1 , Maggio 
583? . i 330. di C r i s t o ) . E g Ü pretende di connetterc 
queste date con a l tr 'epoche c a r a t t e r i s t i r h c , ma ficontrad-
d'cono 1' una c o l T a l n a : 1' autor i ta di Codino e di p i c -
co lo peso, e l o s p a z i o , ch'egl iassegna , dee sembrare infuf-
Jfiticnte . Gittl iano ( O r a t , I , p . 8, ) ¡fissa i l termine d i 
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fur termínate le mura , i portici ed i prin-
cipail edifizj ; ma tale straordinaria diligenza 
ecciterá meno la marayiglia , se rlfletteremo 
che molte fabbriche furono finlte cosi preci
pitosamente e con tali mancanze , che al tem-
po del successore poteron diflkilmente preser-
varsi dall' immlnente ruina (1 ) . Si posson 
fácilmente supporre i giuochi e le largitá , 
che decoraron la pompa di questa memora-
t i le festa ; ma v' c una circostanza piú sin-
golare e permanente , che non deve intera-
mente omettersi . Ogni auno nel giorno nata-
lizio deila cittá si coilocava sopra un carro 
trionfale la statua di Costantino formata per 
suo ordine di legno dorato , che teneva nel-
la destra una piccola immagine del genio del 
íuogo: le guardie vestite de' loro pin ricchi abi-
t i e portando in mano de' bianchi ceri accom-
pagnavano la solenne processlone , che gira-
va per i ' ippodromo . Quando era giunta di -
rimpetto af trono dell' Imperatore regnante, 

egli 

dieci s n n i , e Spanemio < « 9 - 7 ? . ) procura di s t ab i jx f* . 
ne la v e r i t a c o l l ' ajuto di due passi presi da T e m i s i a 
C O r a t . I V . { . 58. V, e da F Í l o S t o r g i o l . I I . c. 9. e t a l 
tempo si conta da IT armo 324, a l 334. i n t o r n o a queseo 
punto di c r o n o l o g í a son t í a loro divif i i moderni cú~ 
t i c i , ed i varj lor sen timen ti vengono con m o l t ' a e c u r » » 
tezza discussi dal T Ü l e m o n r . H st. des Emper . Tora . I V . 
f, 619 .¿zs . 

( 1 ) Temis t . O r a t . i / I . P. 47 . Zos imo l . 11. p . 108. C o 
stantino medesimo in una deile sue leggi ( Cod , Thead . 
Uk, X V . T U , 1 . ) manifesta la sua impaz . Ienza . 

C 4 
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egíi s' alzava i e con grata riverenza adora-
va la memoria del sao predecessore ( i ) . NeL 
la solennita della dedicazione per mezzo d' un 
editto inciso in una colonna di marmo si 
diede alia citta. di Costantino i l titolo di S&~ 
tonda o di T^mva Roma ( 2 ) . Ma i l nome 
di Costantinopoli ( 3 ) prevalse a queil' onore-
vole epiteto : e dopo i l corso di quattordici 
secoli tuttavia continua la fama dell' autore 
d i essa ( 4 ) . 

La 

C i ) P u ó vedersi i l p i í i antico e picno rarconto di ta
l e s traordinaria ceremonia nel la C r ó n i c a AÍes sandr ina p, 
285. T i l l e m o n t e g l i a l t r i a m i c i di Costant ino offesi dal-
l'_ ar ia di Paganesimo , che sembra indegna di un P r i n 
c ipe Cr i s t i ano , avevan ragione di r i sguardarla come dub-
biosa , ma non avevár io p é r c i b dixitto di ometterla af-
f a t t d . , ^ 

( 2 ) S o z o m í n . I . I I . c. 3. D u Cange c . P. ¿. 1. c¡ 
Velu t Ipsius Roma filiam dice S. Agust ino de c i v i t . I > e i 
l . V. c. aS. 

( 3 ) E u t r o p . /. X c. S. G i u l i a n , O r a t . 1, p . 8. D u Can» 
ge C . P . I . 1. c. 5. Si trova i l neme d i Cos tant inopo l i 
ne l l c medaglie di C o s t a n t i n o , 

( 4 ) I l vi va ce Fontenel le ( D t a l , d e ' M o n i X l l . ) affetta 
<i_ derider la vani ta d e l l ' a m b i z i o n e umann , e par che 
tr ionfi per essere andatoa voto ij difcgno di Costant ino 
V i m m o m l e nome di c u i dice che adesso s* é perdnto 
ne l la volgar denominazione I s t a m b o l , che c u n a c o r r u -
z ione che^fanno i T u u h i d i l l e parole ir? -rr.: v o y . » 
C al la c i t ta ) . M a sempre si conserva i l nome o r i g í n a l e 
d i Costant inopol i in pr imo iuogo a pp res so le naz ioni 
de l l ' E u r o p a , « . appresso í C r e c í moderni , j . appresso 
gl i A r a b i , gl i s c r i t t i de 'qual i s o n ó sparsi per 1'ampio 
t r a t r o delle loro conquiste n e l l ' A s i a e n e l l ' A f r i c a , V e d . , 
a ' H c r b í h t B l b l i i t , Or lgn t , ¡ \ 275, finalmente appresso i 
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La fondazione di una nuova capitaíe é Forma 

naturalmente connessa con lo stabilimento di d i go* 
una nuova forma di amministrazione si cL vcino' 
viíe che militare. U n distinto esame del com-
plicato sistema di política introdotto da Dio-
clezlano , migliorato Ja Costantino , c perfe-
zionato dagl' immediati di lui successori puó 
non solo dilettare la fantasía con la singolar 
pittura d' un grande Impero , ma servirá 
eziandio ad illustrare le segrete ed interne 
cause della rápida sua decadenza . Nella con-
siderazione di altri rilevanti stabilimenti , 
possiamo essere spesso condotti a' pió antichi 
o a' piü moderni tempi della storia Romana ; 
ma i l imi t i propri della presente ricerca sarán 
compresi dentro i l periodo di circa centotrenf 
anni , dall' avvenimento cioé al trono di Co
stantino sino alia pubbücazione del Codics Teo~ 
dosiano ( 1) ; dal quale ugualmente che dalla 
J^otkia deir Orlente e AelF Occidente ( 2 ) trar-
remo le piü copióse ed autentiche istruzioni 

dello 

T a r c h i piu c u ! t i , e 1 ' imperatore medcs imo n e ' p u b b l i c i 
suoi dccie t i . C a n t c m i r \ s t o r , delV I m y e r , Ot tom. p 5 1 . 

C i > i ! C ó d i c e Tcodosiano fu p r o m ú l g a l o ne l i ' anno df 
Cris to 438. ved. i Prolegomeni del Gotofredo c. 1 . f , 
3*5. 

f 2 ) I l P a n r i r o l o n c l l ' e l a b ó r a t e suo Cotr.mcntario aste. 
gna al ia N o t ó l a una d a t a quasi s imi l e a qucl la del C ó 
dice Teodol iano i ma le fue prove o piuttosto corge t tu -
re fono fommamente d e b o l i . lo farei piuttosto inc l ina to 
a. f o r r e queft' ut i l e opera n c l tempo , che passp f r » i* 
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dello stato dell' Impero . Questa varieta d'og. d; 
getti sospenderá per qualche tempo i l cors¡ lii 
della narrazione : ma tal interrompimento sa. ar 
ra criticato soltanto da que' lettori , che noj di 
sentono 1' importanza del le leggi e de' costa tu 
m i , quando con ávida curioská leggono | ch 
intrighi passeggieri d* una Corte o T acciden. le 
tal evento d' una battaglia . 5e: 

ch ia I I virile orgoglio de* Romani , contení: in 
dello della potenza reale , aveva lasciato alia vanlt- ve 

dell* Oriente la formalitá e le ceremonie d' 1 z z 
na fastosa grandezza ( 1 ) . Ma quando essi per. co 
dettero anche 1' ombra di quelle virtü , che m nii 
scevano dall' antica lor liberta , la semplicit! de 
de' costumi Rómani resto insenslbilment e cor. un 
rotta dalla túmida aíFettazioite delle corti del! gu 
Asia . Dal dispotísmo degl' Imperatori abolit de, 
furono le distinzioni del mérito e del cara; za 
tere personale , che son tanto cospicue in VA tes 
Repubblica , e cosí deboli ed oseare i n m isd 
Monarchia ; in íuogo loro fu sostituita im no 
severa subordinazione di ranghi , e di ufe fal 

da- vo 

u l t i m a d i v i s i ó n d e l l ' I m p e r o ( a n . 3 9 ? . ) , e i'invasionefit * 
ta con fucceflfo da' Barbari re l ie Gal He ( an. 407 . } ve: 
H t s t . des anc. P e u f L de 1'Europe Tom. y u , p , 4 0 . - j 

( i ^ S l l i e e t ex te rna , superbla sueto non e r a t n o t i t t a «* < 
t r i ( xOrfe n o s t r a ) ; apud quus v i s hnpe r i i v a l e í . irntrn Ieg 
t r a n s m h t u n t u r . T a c i r . U n n a l . X V . j j . P u ó vedersi l a * SU: 
gradazione dal lo st i le di l iberta e di semplic i ta a quelli 
d i foramhta c d i f e r v i r l i nelle lettere di ciccíone di Í1a 

e di simmaco. ' Th 
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og. dagli schiavi titolati , che sede vano sugli sca-
)rso lini del trono , sino a' piú vil i strumenti dell* 
sa. arbitrario potere „ Qiiesta moltitudine di sud-

non diti abietti a ve va interasse di assicurare i ' au 
5tii. tual governo dal tlmore d' una rivoluzione 3 
gl che ad un tratto avrebbe potuto confonder 

en. le loro speranze, ed impediré i l premio de' lor 
servigj . I n questa Divina. Gerarchia ( giacche 

;ní! in tai modo vien frequentemente chiamat a ) 
íil veniva indicato con la piú scmpolosa esattez-
1 1 za ogni rango , e se ne spiegava la dignitá 
per con una quantita di bagattelle e di ceremo
ni nie solenni , la cognizion delle quali richie-
dtl deva uno studlo , ed era un sacrilegio i ' oí 
M metterle ( 1 ) . Fu corrotta la puritá del la l i n -
iel! gua Latina , ammettendosi nell' uso continuo 
»li del la vanitá e dell' adulazione un' abbondan-
ral za d' epiteti , che Tul l io avrebbe appena in-
ni tesi , e che Augusto avrebbe rigettati con 
m isdegno . I pr imi uffiziali dell' Impero veniva-
un no salutati anche dal Sovrano medesimo co* 
ife falsi t i tol i di vostra Sincerita , vostra Gravita , 
. vostra Ecce/knza , vostra Emimnza, vostra su-
I b l L 

:fii , ~ 

vel 

nn i i \ V Impcrator Graz iano dopo d' aver ronfevmato una 
«»« 'egse di precedcnza pubblicata da Valent in iano , padre d i 
de sua D l v l n i t a , cos i proseguc; SI quis i g l t u r I n d e b i t u m l í h i 

elli Ucum i t s u r p a v e r i t , n u l l a se ignorat ione d e f e n d a t ¡ s i t q u 
p¡: fUne sacr i lega reus , q u i d i v i n a f m c e j i t a n c g l e x e r i t , C e d , 

Theodos, Ub, V I , T i t , V, l e* . » , 
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hüme e mlrabil Grandezza, vostra illustrs e ^ 
gnifica Mtezza ( i ) . Le lettere o sia Pateu 
dei loro uffizio erano Curiosamente r i p ^ 
<31 quegli emblemi, ch'eran piu adattati a spkin 
garne la natura e la dignká 5 come sarei^ w 
ro 1" immagine s o i l ritratto del regnante ln J" 
peratore^ un carro trionfale , i l libro delle \ V\ 
stituzioni posto sopra una tavola coperto 1 PJ 
un ^ ricco tappeto ed illuminato da quaíti Fn 
ceri 5 le allegoriche figure delle Provincie { \ 
governarsi , o i nomi e le insegne del !-
truppe , che si dovevan comandare . Alais 1 
di questi simboíi d' uffizio erano realmente col 
locati nel luogo dove davasi udienza : alti 
precedevano i l loro pomposo treno 3 allorá 
comparivano in pubblico , ed o^ni circosti 
za del lor portamento , dell' abito , degli o: 
«at! . e del corteggio era diretta ad ispira: K 
lina profonda venerazione per quelU , d V( 
rappresentavano la Maestá Suprema . 11 sisti £-
ma del governo Romano da un filosófico o ni 
servatore potrebbe prendersi per uno sp!a e, 
dido teatro pieno di attori di ogni grado n' 
carattere , che ripetevano i l Unguaggio e ^ 
imitavano le passioni del loro origínale (2 ] \ 

Furo- r' 

( i ) Vcdasi la Kot-xt. B l g m t a t . ú f ínc del C ó d i c e Teodoi 
T r m , V I . p , { I Í . 

( i ) P a n c i r o l , a d N o t t f . a m u t r i u f q . l ^ e r . f . 3P. M u 
sue spiegaziom son e s c u r e , e non d í f t i n g u e aabbstanzs ? A 
emblemi puramente d ip ia t i da i re f f c t t i vc insegne d'uf&i» c 
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rm Furono accuratamente distinti in tre classí Tre 
eis tut:ti que' niagistrati , ch' erano di sufficiente langh? 
ier'í importanza da meritar d* aver luogo nello ^on*-
1 stato general dell' Impero . Questl erano gil re * 
^ uiustri gil Spettacoli , o KispsttabiU , ed i C/Ü-
ln fissimi, che sí possono ésprimer da noi colla 
a parola onorevoli . Ne'tempi della Romana sem-

> 1 plicitá quest' ultimo epíteto serviva solo per 
•ítí: indicare una indeterminata espressione di de-
;. Iferenza , fin tanto che in progresso divemie i l 
leí titolo particolare e proprio di tut t i quelli , ch9 

eran membri del Senato ( 1 ) , ed in seguito 
a di coloro , che da quel venerabil corpo ve-
a!» nivano eletti per governar le Provine ie . 
?cj Molto tempo dopo si condiscese alia vanita d i 
;ta! quelli. , che in forza del loro rango ed uffizio 

I potevan pretendere una maggior distinzione 
[n sopra 11 resto dell' ordlne Senatorio col nuo-
Í vo titolo di BjspettabiU : ma quelio d' Illustri 

'Á fu sempre riservato ad alcuni personaggi émi-
6 nenti , che dalle !altre due classi si riverlvano 

ed obbedivano come superlori . Esso fu comu-
^ nicato solo 1. a' Consol! ed a' Patrizj ; 2. a' Pre-
, e fetti del Pretorio ed a quelli di Roma , e 
1] di Costantinopoii ; 3. a' Generali di cavalle-
3- ria e d* infantería j e 4 . a' sette uffiziaii del 

palazzo , ch' esercitavano le ior sacre funzio-

Iaj ( i ) Nelle Tandet te , che possono r i f er i r s i a' regni de s i i 
f j Antonini , 1'ordinario c leg i t t imo titolo d"un Senatoic e 
'* s Clar ' isslmus. 
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ni intorno alia persona dell' Imperatore ( i ) 
Fra quegl' illustri Magistrati , che si stimava-
no del medesimo grado , I ' anzianitá nel po
sto cedeva i l íuogo alia riunione di piü di-
gmta (.2) . Gl ' Imperatoria che desideravano di 
moitip icare i loro favori , potevano alie vol-
te coii uso de' codicilíi onorarj soddlsfare la 
vamta i ma non V ambizione de' cortigiani i m -
pazienti ( 3 ) . 

conso- I - Fin tanto che 1 Consol i Romani fu-
h . fono i prlmi magistrati d' uno stato libero ; 

daii elezione del popólo nasceva i l diritto ch' 
essi avevano d' esercitare la lor potestá ; e 
tintanto che gl ' Imperatori condicesero a ma-
scherare la servitá , che imponevano a Roma , 
1 Consoh continuarono ad esser eletti da vo! 
t i o reali o apparenti del Senato . Ma fin 
da! regno di DIocleziano furono aboliti an
che questi vestigj di liberta , ed i feíici can-
didati , che venivano insigniti degli annuali 
onon del Consolato , affettavan di deplorare 
1 umdiante condizione de' loro predecessori . 

Gl i 

( i ) Pancrro l , p . I a . I Y . jo" non ho creduto di dover fare 
r n ^ a cuna de 'due ranghi n u n o r i P e r f e ^ U s J u s Té 

dlnf̂ Ven̂ Já Van0 anChe * ^ ^ ^ 
teíVS0í' The:d' nb\Vi:T:t' ^ C o n la p ik minnta efat-
t e ^ a s i £ s s a n 1c r e g ó l e d i preredenza d a ? ] ' I m p e r a t o r i ; e 

te d i T s ; / 1 VCnSOn0 Í iI l ,Strate dal d o " o I n t e r n e . 

^ i ) C i d . Tbeodos, l i b . V I , T i t . X X l í , 
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Gil Sciploni cd i Catoni eran ridott i a solíe-
citare i voti de' plebe) , a subiré le gravi e 
dis pendí ose fbrmaíitá d' una elezione popola-
re , e ad esporre la lor dígnitá alia vergo-
gna d* un pubblico rifiuto 1 íaddove i l loro 
piú fortunato destino gil avea serbati ad un 
secólo e ad un governo , in cui si dispen-
savano i premj della virtú dall' infallibil sa-
pienza di un grazioso Sovrano ( 1) . Dichia-
ravasi nelle lettere , che T Imperatore spedi-
va a" due Consoli eletti , ch' essi erano stati 
creati per la sola di lu i autorita ( 2 ) . I loro 
no mi e r i t ra t t i incisi sopra tavolette d' avo-
rio dórate si spargevano per 1' Impero come 
presentí , che facevansl alie Provincie , alie 
Cittá , a' Magistrati , al Senato ed aí Popó
lo ( 3 ) . Si faceva la solenne loro inaugura-

aio-

( 1 ) Ausonio I n g r a d a r , a S l o n . s' estende v i lmente su 
qaest' indegna specie di l u o g o o r a t o r i o , che v i eu rtianeggia-
giato con un poco piu di l iberta e d' ingenuita da M a m e r » 
t ino: Paneg. Vet , X I . i t . 19, 

( 2 ) Cura de Consul 'bus In a n n u m c r c a n d í s solus meeum 
v t l u t a r e m . . te Consulem & d e s l g n a v l & d e d a f a v i , & t>rt»~ 
rem n u n c u p a v t : queste s o n ó a lcune del l 'espressioni ufare 
dall' I m p e r a r , Graz iano verfo i l poeta Ausonio 4110 precc t -
toie . 

í J ) lmm*nesque . . , dentes ^ 
Q u l sefál f e r r t i a t abu l a s duroque mhan tes , 
I n s c r l p t i r u t i l u m ceelato Consule ?iornen 
Per proceres & v u l g u s e a n t . 
C l a u d . i n I I . C ó n s u l . S t l l l c h 45 ff. 

Montfaucon ha pubblicato alcune d i queste tavolette , o 
d i t u c i . Ved, i l S u f f l e m , aW U n t k h , sp íeg , T o m , l l l . f , 320, 
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zione dov* era la residenza Imperiale , e per 
lo spazio dí centovent' anuí Roma fu conti
nuamente priva della presenza degli antichi 
süoi magistrati (1 ) . La mattina del primo 
di Gemiajo i Consoli assumevan le insegne 
della lor dignitá Si vostivano in tal 
ne d' un abito di porpora eon ricami 
e d' oro , ed alie volte con ornati di 
se gemme ( 2 ) . I n qussta soiennitá e-rano 
corteggiati da' piu emlnenti uffiziali dello 
stato e della millzia in abito di Senatori ; ed 
i l i t tor i portavano avanti di loro gl ' inutili 
fasci armati colle una volta formidabili sca
r i (3 ) . La processione dal palazzo ( 4 ) anda-

• : ' " v ' " - . * • " - . ' v a ' 

occasio-
di seta 
sontuo-

( 1 ) Comule U f i t t t i r fos t p lu r ima , sácu lo , v i s» 
Pa l l an teus t tp tx : agnoscunt rostro, enrules 
. - . i ud í txs quondam f r o K v t s : desuefaque c i n g l t 
Re<rlus a u r a t i s Foro, fascibus U l p U l i ñ t r , 
C l a u d i a n . i n V I . Cons. Honor . 643. 

B a l resalo di C a r o fino a l scsto Conso la to d' Onario s í tro. 
va un inrerva l lo di centovent' a n n i , nel qual rempo g í ' I m -
peratori fu ron sempre 51 pr imo di Genna'jo assenti da R a m a . 
Ved. la Cronohg . d i T l l l e m o n t T o m . I I I . I V . e V. 

( 2 ) Ved. Claudiari . i» Cons. Prob. & O l y b r i l 178. & c . & 
i n I V . Cons. H m i t r . 58$. & c . quanntnque rispetto a quest' 
u l t imo non é faci le i l dist inguer g l i prnament i d e l l ' I m -
pera'tere da quel l i del C o n s o l é . Ausonio riceve dalla libera-
l i r a di Graciano una veste p a l m a t a o abito di ceremonia , 
i í i c u i era ricaraata ¡a figura d e l l ' I m p e r a t o r C o s t a n d o , 

( ; ) C e r n í s & a r m o r u m proceres legumque patentes 
Pa t r i c ios sumun t hahi tus , & more Gab'mo 
Discolor iuccdi t l eg io , positisque pa rumper 
B e l h r u m signis s e q i ú t u r v e x i l l a Q n i r i n i ? 
L i v o r i « e d u n P á g u i l a , r ide tque t o g a t u t 
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va al foro o piazza principal e della cittá ; 
dove i Consoli sal i vano sul lor Tribuuale * 
e si assidevano su l ie sedie curuli fatte all ' u-
sanza degli antiebi tempi . Essi éserdtavan 
súbito un atto di giurisdizione , manumetten-
do uno schiavo , ch' era loro presentato per 
quest' effetto ; e tal ceremonia era diretta a 
rappresentare la celebre azione delF antico 
Bruto autore della libertá e del Con sol ato 
allorché diede la cittadinanza al fedel VÍn
dice , che avea scoperta la cospirazion de" 
Tarquinj ( 1 ) . La pubblica festa durava piíi 
giorni in tutte le cittá principal! , la Roma 
per costume, in Costantinopoli per imitazio-
ne ; in Cartagine s in Antiochia ed- in Ales-
sandria per amor del placeré , e per la so-
vrabbondanza delle ricchczze ( 2 ) . Nelle 

du e 

M i l e s , & 'm m e d l U effv.glet C u r i a castr 'n í 
C í a a d . \n I V . Cons. fítmr, 5. 

. . . . S t r i S a s p i t f r»f u / r a d i a r e s t c u n t . 
I » Cont . Preb. 2x9 . 

{ j ) Ved. Vales, ad ^ i m m U n , M a r a l l . I . X K l l . c. 7. 
( i ) l A t u p ice mox l a t u m s s n u ' í c lamare T r i b u n a l , 

Te f a i t e t í n t u n t qna . t : r • te lemm l u d . t 
Omina l i b e r t a s ; d e d u í t u m v l n d i c e morem 
L e x eelebrat , fawtulusyus 'jugo l a x , a t m i i f r i j í 
D u c ' . t u r , & g r a t o r ewea t secw-hr l é u , 

C l a u d . in W . Cons-, Menor.. 611. 
( *. ) Ctlsb.ra.nt f u i d e m silemnes ht$4 d!«s t m ' M t ubique 

u r b e s , t j u * f u b legjbus a g u n t ; & Rama, de more & Co-n-
. S t ^ n t i n í f t l i s de i m l t a t U n r , & .4*t:ech'ta ¡>r9 l u x u , & d U . 
u i n ñ a Car thago , & domus fiamlms ^ i ' . e x a n d r U , f e d T r » ^ 
v l r t P r l n e i f l s h t * e f i c i » . A u f o n . i n g r a t i s r ¿ c í . 

TOMO V , D 
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áu'e capital i dell' impero gli annul giuochi del 
teatro , del circo e dell' anfiteatro ( i ) co-
stavano quattro mil a libbre d'oro , cioé intor-
no a cento sessanta mila lire sterline ; e se 
una si grave spesa oltrepassava le forze o la 
volontá de' magistrati rnedesimi , si suppliva 
dai tesoro Imperiale ( 2 ) . Tostó che 1 Con-
soli avevano adempiuto questí usual i doveri , 
potevano ritlrarsi ail* ombra delta vita priva-
ta , e godere nel rimanente dell' auno la tran
quilla contemplazlone dell a propria grandezza . 
Essi non presedevan piü alie adunan ze del la 
nazione , né plú eseguivano le pubbliche de-
terminazioni di pace o di guerra . Le loro 
facoltá ( qualora non fossero impiegati in al-
t r i uffizj di maggior efficacia ) erano di poco 
momento j ed i loro nomi non servivano che 
d i legittima data per 1' anno , i n cui aveva
no essi occupato i l posto di Mario e di 
Cicerone . Contuttoció per altro si sentiva 
e si confessava negli ultimí tempi del la schia-
vitü Romana , che questo nome voto pote-
va paragonarsi , ed anche preferírsi ú pos-
sesso della sostanzial potenza . 11 titolo di 
Consolé fu sempre 1' oggetto piu splendido 

dell* 

( i ) Claudiano ( i n C m $ M a l í . Theodor. 3 . 1 9 . U L , ) d e 
s e n v e con una f ranca c b i z c a r í a maniera i diversi giuo
c h i del c i r c o , del teatro e d e l l ' a n t e í i t e a t r o dati d a ' n u o -
v i Conso l i . M a eran g i a stati pro ib i t i i fanguinosi c o m -
batt iment i de' g l a d i a t o r i . 

i 2.) Pxocop. i n H l s t o r . a r t a n . i , 25 . 
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áúV ambÍEione , ed i l premio piú nobile del. 

Ja vi r tu e della fedeltá . Gl ' Imperatori me-
desimi , che disprezzavano la debole ornbra 
della Repubblica , conoscevano di acqulstar 
maggior maestá e splendore ogni volta che as-
sume vano gli annuali onori della dignitá con-
solare ( í ) . • 

La piú superba e perfetta dlvisione i che 
possa trovarsi in alean tempo o paese fra i 
nobili e la plebe , é forse quella de' patrizj 
e de' plebe! ? quale fu stabilita ne' pr imi tem-
pi della Repubblica Romana . I p r imi posse-
devan quasi esclasivarnente le ricchezze e 
gli onori , le cariche dello stato , e le cere-
monie della religione : e con la piíi Insultan
te gelosla ( 2 ) conservando essi la puritá 
del lor sangue tenevano i loro clienti in una 
specie di coperto vassaílaggio . Ma queste d i -
stinzioni tanto incompatibili con lo spirito d' 
un popólo libero fu roño dopo lungo dibatti-
mentó abolite mediante i continui sforzi de' 
Tribuni . 1 piú attivi e fortunad fra plebei 

• ti'>'í : ac- - . 

( 1 ) I n cor.suLitU h'nos sine labore s u s c i f i t u r . M a m e r . 
t i n . i n Paneg. V t t . X t . 2. Questa subl ime idea del C.on-
solato e presa da un 'oraz ione ( l l . p . 107. ) che l e c i r o 
C i 11 lia no nelia f erv i l corte di Cos tanzo . Ved, l ' A b d e la 
B le ter ie M e m o i r . de V ^ í c a d . T o m . X X i V . p u g . a S s . che 
si s tudia d i cercare i vestigj de l l 'ant ica cos t i tuz ione , e 
che l i trova qualche vol ta riella ferti ie sua fantas ia . 

( » ) L e leggi delle X I I . T a v o l é pro ib irono i m a m ' , 
monj fra" r a r r i z j e i Plebe! ; e le i m i f o n n i operaxioni de l -

D a 
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accumulavano del le ricchezze. aspiravano agí i 
onori , meritavano de' Trionfi , contrae vano 
delle párentele , e dopo alcune generazioni 
assumevan 1' orgoglio deir antica nobilta ( i ) . 
Le famiglie patrizie per io contrario , i l pr i 
mitivo numero delle quali non era stato ac-
cresciuto fino al termine della Repubblica , o 
mancarono secondo 1' ordinario corso di na
tura , o fu roño estinte i t i tante gnerre di 
fuori e domestiche , o per mancanza di mé
rito o di fortuna insensibilmente si frammi-
schiarono con la massa del popólo ( 2 ) . Ben 
poche ne rimanevano i che potesser dimostra

re 

l a natura umana possono a s s i c u r a r c , che i l ros tu rnc so-
jpravvisse al ia Icgge. Vedasi apprcsso L i v í o I V . 1.6. T o r » 
g o g Ü o di famigl ia innalzato dal C o n s o l é , ed i d i r i t t i d e l 
genere umano sosrenuti dal T r i b u n o C a n u l c j o . 

( 1 ) Vcdansi le v ivac i p i t t a r c , che fa Sai lust io n c l l a 
guerra fíiugurtina de l l 'orgogl io de ' n o b i l i , e fino del v i r 
tuoso M e t e i l o , che non poteva soffrire , che si dovcsse 
dar 1' onore del Consolato a ü ' oscuro m é r i t o del suo L u o -
gotcoentc Mar io c . ^4. Dugento anni pr ima la s t irpe de' 
M e t e l l i stessi era confusa f r a ' plebei di R o m a j c d a l f 
e t i m o l o g í a de! loro nome Cagi l ius , v i c mot ivo di e r e . 
dere , che quegl i a l t i c r i nobi l i derivasser la lor orig ine 
da un venditore di v i v e r i . 

( a ) N e l T anno di R o m a 8co. v i r imanevan ben poche 
non solo del le anciche famigl ie patrijuc , ma anche di 
q u e l l e , ch ' erano srate creare da Ccfare , e da Augusto 3 
T a c i t . ^ 4 n n * l . X I . 3 5 . ) . L a famig l ia di Scauro ( c h ' c r a 
u n ramo del la patr iz ia degli E m i l j ( erasi r idotta in uno 
stato s i basso, che fue padre , i l ouale s 'eserci tava nel 
commerc io del carbone , non g! i lasc io che dieci s c h i a v i , 
A qua lche cosa meno cri t i ccento l i i c s t c i i i n c ( Valer , 
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fe pura e genuina i ' origine loro fin dal priñ.^ 
cipio della citta o anche da quello deiía Re-
pubblica , quando Cesare ed Augusto 5 Clau
dio e Vespasiano del corpo del Serfato pre-
sceisero un numero competente di nuove fa-
miglie patriáis colla speranza di perpetuare 
un ordine , che si considerava sempre come 
onorevole e sacro ( i ) . Ma questi artificiaii 
suppíementi ( ne" quali era sempre inclusa la 
casa regnante ) fu roño rápidamente tol t i d i 
mezzo dal furor de5 tiranni , dalle frequenti 
rivoluzloni 3 dal cangiamento de' costumi 3 
dalla mescolanza deile nazioni ( 2 ) . Quan
do Costantíno saíi sul trono , poco niú v i re-
stava che una indeterminata ed imperfecta tra-
dizione , che i Patrizj erano stati una volta i 
p r i m i ira* Romani . Formare un corpo di no-

bilí 

M a s s i m . 1. I V . c . f . n, n . , A u r c l . v i t í . í» Sct tur . ) t i m é » 
l i t o pero del í i g l i o sa lvo fe famig l ia d a l l ' o b b l i v i o n e . 

( 1 ) T a c i t . l A n n a l . X I . 2 5 . D Í o n , Cass , I , L 1 I . p. 695 , 
L e v i r t u «T A g r í c o l a , che fa creato patr iz io dall" I m p e r a , 
tot Vcspesiano , rifletterono dell' onorc a i jue l l ' ant iro Q ? . 
d í t i e i ma i suoi anfcnat i ñ o n oltrepassavano la n o b i l t i 
c q u c s r r e . 

( * ) Sarebbe stírts q u a s í im-possibile qtiesta ma-ncaaza- 4 
se fosse vero , come Casaubono costr inge A u r e l i o vit-tore 
affcrmare ( ad SveSon. i r Casar , t . 4 2 . ved. H h t . ^ i u g u s f . 

e Casaubon . Cemment. p . . 2 z v . ) che Vespasiano 
creo in ano volta m i l l c famiglie p a t r i z i é . Ma tale strau* 
vagante numero é troppo anche per turto 1' Ordine Sena» 
t o n o , se non v i si vogl ian comprendere tut t i i c a v a ü e r i 
R o m a n i d ig t ia t i c o l l a sexmissione d i poxtaie i i U t i c h * 
v i o , 



54 Istorla dalla, decadsnza 
bilí , V influenza de' quali puó restringere \" 
autorká del Monarca nel tempo che V assicu-
ra , sarebbe stato. molto incoerente al caratte-
re ed alia política di Costantino ; ma quand" 
anche avesse avuto seriamente questo pensie-
ro , avrebbe oltrepassato i l im i t i del suo po-
tere 11 rarificare con un editto arbitrario uno 
stabilimento che aspettar dee la conforma dal 
tempo e dall' opinione . Egli restituí dunque 
11 titolo di Patrizi , ma lo restituí come una 
distinción persónate non ereditaria . Essi non 
cedevano che alia passeggiera superloritá 
de' Con sol i annuali 5 ma godevano la preemi-
nenza sopra t u t t i i grandi uffiziali del lo sta
to col piü fsmigliare accesso alia persona del 
Principe . Fu dato loro quest' onorevole ran
go a vita ; e siccome per ordinario essi era-
no favpriti e ministri 5 ch' erano iuvecchiatl 
nel ¡a corte Imperiale , dall' ignoranza e dall* 
adulazione fu pervertí ta la vera etimología d i 
quel nome ; ed i patrizi di Costantino furono 
vene'-ati come i padri adottivi delF Imperarore 
e del!a Repubblica ( 1 ) . 

t í d " ' 11. Le vicende de' Prefetti del Pretorio 
Txeto- furono totalmente d¡verse da quelle de' Con-
p o , solí e de' Patrizi 5 questi videro la loro anti-

ca grandezza ridursi ad un vano titolo , quel-
• ; : . , • • Ü A 

í 1 ) Zosfm. Uh, I I . f . 11S. e Gotofred. ¿ i C i d ' , T h s i i , 

1. n . T H , v i . 
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ü a grado a grado mnalzandosi dalia condi-
zione piti bassa furono investiti dell' atnmini-
strazione si civíle che militare del mondo Ro
mano . Dal regno di Severo fino a quello 
di Diocleziano si confidavano alia loro so-
prantendenza le guardie del palazzo , le leg-
gi e le finanze 5 le ármate e le provincia ; 
e come i Visir dell' Orlente con una mano 
essi tenevano i l sigillo e eoll' altra la ban-
diera dell' Impero . L" ambizion de' Prefetti 
sempre formidabile , e qualche volta fataie a" 
signori medesimi a' quali servivano , era soste-
nuta dalla forza delle truppe Pretoriane 5 ma 
dopo che quel superbo corpo fu indebclito da 
Diocleziano , e finalmente soppresso da Co-
stantino i Prefetti, che sopravvissero alia ca-
duta di quello , senza difficoká si ridussero al
ia condizione di u t i l i ed obbedienti ministri . 
Quando essi non furono piu responsabili dell a 
slcurezza della persona Imperiale , dimisero 
la giurisdizione , che avevano fino a quell' 
ora preteso d' avere , e s* esercitarono in tut-
t i i dipartimenti del palazzo . Tostó che cessa-
rono di condurre alia guerra sotto i lor or-
dini i l fiore dell e truppe Romane' , furono 
spogliati da Costantino d' ognl militar-, coman
do ; ed in ultimo i capitanl delie guardie per 
una singolar rivoluzione trasformati furono In 
civil i magistmti delie Provincie . Secondo 
i l piano di governo stabilito da Diocleziano 
dascheduno de' quattro Principi aveva i l sao 
Prefetto del Pretorio , e dopo che la Monar-
chia si fu di nuovo riunita nella persona d i 

D 4 Co-
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Cüstamino 3 egli continuó a creare 1' istesso 
numero di quattro Prefetti , ed alia lor cura 
affidó le stesse provlncie } ch" essi giá ammi. 
nistravano. i . 11 Prefetto del!' Orlente stende-
va T ampia su a giurisdizione alie tre parti del 
globo, ch' eran sottoposte a Romani dalle ca-
terrate del Ni lo a l id i del Fas!, e dalle mon-
tagne della Tracia fino alie frontiere di Per* 
sla • 2. Le importanti provincie della Panno-
nia , della Dada , della Macedonia , e della 
Grecia riconoscevano una volta 1' autoritá del 
Prefetto delP Il l i r ico ; 5. La potestá del Pre
fetto del^l'Italia non si ristrlngeva soltantc al pae-
se da cui prendeva i l titolo , ma s' estendeva 
di piú al territorio delle Rezia fino alie spoit-
de del Danubio, alie isole sottoposte del Medi
terráneo ed a tutta quella parte del continen
te dell9 Africa , che trovas! ira confini di CL 
rene a quelli della Tingitania : 4. 11 Prefet
to delle Gal lie sotto questa plural e denomina-
zion comprendeva le contigue provincie della 
Britannia e della Spagna, ed era obbedito dal
la muraglia d' Antonino fino al forte del mon 
te Atlante ( 1 ) , 

Do. 

{ i > Z o s i m . I . I I . p . I C 9 , I I 8 < Se non s ¡ a m 3 e 
ventura questo socidisfaccnte^ rag-usgl io del la d i v i f í o n e 
del potere , c delle p iov inc ie de 'Prefe t t i del P r e t o r i o " 
s a r e m í n o spcsse r o k e r e s t a t i p e r p k s s i f ra ' cop ios i d e t r a ^ l ¡ 
d e l c9d>c* , c la w i c o s t a n z u t , minutezza della N o t í 
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Dopo che i Prefetti deí Pretorio furond 

dimcssi da ognl militar comando, l ec iv i l i fun-
zioni , che fu ordinato loro d' esercitare so-
pra tante soggette nazioni, erano adequate ali* 
ambizione ed ali' abilitá de' piü consumati m i -
nistri . Alia lor saviezza fu commessa i ' arn-
mínistrazione suprema delta giustizia e del le 
finanze ; oggetti che in tempo di face com-
prendono quasi tu t t i i respettivi doveri del 
Sovrano e del popólo ; del primo per difen-
dere i c i t tad in i , che son ubbidienti alie leggi, 
del secondo per contribuiré quella porzione 
di lor sostanze , che si richiede per le spese 
dello stato . Dalí ' autorká de Prefetti del 
Pretorio si regolavano i l conio del le monete, 
le pubbliche strade , le poste , i grana) 5 le 
manifatture e tuttoció 3 che interessar potea la 
pubblica prosperitá , Come immediati rap-
presentanti della maestá Imperiale avevan la 
facoltá di spiegare , di ampliare , e qualche 
volta d i modificare gli editti general i per mez-
20 delie prudenziali loro dichiarazioni . I n v i 
gila vano essi sulla condotta de' Governatori 
del le provincie , deponevano i trascurati, e pu-
nivano i delinquenti . I n ogni affar d' impor-
tanza o civile o crimínale si poteva appel-
lare da qualunque inferior tribunale a quel-
lo del Prefetto , ma le sentenze di esso eran 
final i ed assolute , e g l ' Imperatori medesimi 
ricusavano d' ammettere alcana querela cen
tro íi giudizio , o 1' integritá d' un iftagistra-
to , ch' essi onoravano di tanto illimitato po-

tere 
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tere ( í ) . I I suo stipendlo era conveniente 
alia sua dígnita ( 2 ) • e se era dom hiato dal
ia passione delí' avarizla , gli si presentavano 
delle frequenti occasioni di fare una doviziosa 
raccoka di gratificazioni, di presentí e di pro-
fitti d' ogni genere , Quantunque gl ' Impera-
tori non avessero piü timore dell' ambizione 
de' loro Prefetti , avevano pero V avvertenza 
di contrabbiíanciare i l potere di questa gran ca
rica mediante 1' íncertezza e la brevitá della sua 
durata ( 3 ) . 

d i ^ l o ! Le soIe cktk di Roma e di Costantino-
ma e P0^ Per causa della somma loro dIgnita ed 
di co. importanza erano eccettuate dalla giurisdizion 
stanti- , , 

i ) KA P r a f e f t l s a u t e m P r ¿ ¡ t o r i o p r o v o c a r e non slulmus 
dice Costant ino medesimo in una legge del Cad. G l u s t i n , 
Ub. V i l . T ¡ t . L X l l . h g . 19. C a r i s i o G i u r i s c o n s u h o del' 
í e m p o di Costant ino ( H e i n e c c . H l s t . J u r . Rom. pag . ) 
che risguarda questa legge come un fondamental p r i n c i p i o 
di G i u r i s p r u d e n z a , paragona i Prefett i de l P r e t o r i o a' 
General i di c a v a l l e r i a dcgl i a n t i c h i D i t ta tor i . P a n d e ® 1 
i . r»v. A'r. • * 

( * ) Ai 'or f h c ncl ío stato g i a esausto de]!' I m p e r o c i u , 
sciniano- vol le i n s t i t u i r é un Prefetto del Pretorio per 1' 
A f r i c a , g l i assegno, na sa lar io d i cento l ibre d 'oro Cod . 
J a s t r in i an . I . I . T i t . X X V U . l e r . i . 

( j ) T a n t o per questa che per le a l tre d igni ta d e l l ' i r n -
peto pa trem r i p o r t a r c i agl i a m p f C o m e n t a r j del Panciro-
10 , e del Gotofredo , che hanno di l igentemente raccol t i 
c_ posti con esat tezza in ordine tutt i i mater ia l i s i lena-
11, che í s t o r i c i su tal ar t i co lo . I Dott . H o v v e l l ( h t Ü r . 
del M m i . Val. I I . p . 2 4 . 7 7 . ) da quest i A u t o i i ha forma
to un compendio raolto dist into dello stato del R o m a n o 
Impero , 
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de1 Prefetd del Pretorio . L'immensa grandez-
za della citta , e I.' esperienza della tarda ed 
ineíficace azione del le leggi aveva sommini-
strato alia política d" Augusto uno specioso 
pretesto d' introdurre m Roma un nuovo 
Magistrato , che solo potesse temeré in freno 
una servile e turbolenta plebagiia col forte 
braccio del potete arbitrario ( 1 ) . Per pr i 
mo Preferto di Roma fu destinato Valerio Mes-
salla , affinché la sua riputazione favorisse 1111 
atto si odioso ; ma in capo a pochi giorni 
quel buon cittadino ( 2 ) dimise i l sao uf-
fizio , dichiarando con un animo degno dell' 
amico' di Bruto ch' egli si riconosceva inca-
pace d' esercitare un potere incompatibile col

la 

(1) T a c i t . sAnna l . V I . 11. Euseb. •'». Chro t i . p . i ; ! . D l -
on Cassio n e l i ' o r a z . d i Mecenate (7. n i . p . 6 7 s . ) d e s e n -
ve qual i prerogat ive al fuo tempo aveva i l P r é f e t t o d i 

R o m a . , , 
U ) L a fama di Messa l la fu appena cornspondente al 

fuo m é r i t o . Nel la fuá p i u fresca g i o v e n t í i fu Recoman-
•lato da C i c e r o n e al l ' a m i c i z i a di Bruto . E g h s e g u í le 
bandiere del la R c p u b b l i c a , finche fu ron vitne nc" c a m p i 
d i F i l i p p i J ed al lora a c c c t t ó e m é r i t o i l favore del con-
quistatore p i u m o d é r a t e , ne lascio di sostener la sua l i 
ber ta e d i ? n i r a nel la c o r t e d 'Augusto . L a conquista dell" 
A q u i t a n i a g i u s t i f i c ó i l di lui t r i o n f o . D i sputo come o r a . 
tore a C k e i o n e medesimo la palma d e l l ' e l oq uen za . Mes-
sal la c o l t i v ó mt te le muse , ed era i l protettore d ' c g n i 
uomo di genio . Impiegava egli le sue serate in filosofi-
che conversazioni con O r a z i o j ponevasi a tavola in m e z . 
zo a D e l i a e T i b u ' l o ; c si prende va p l á c e t e d'sncorag* 
5 i re i ta lent i poccic i del giovane O v i d i o . 
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la pubbiica liberta ( i ) . Quando incomln-
cío a divenir piCi debole 11 sentlrnento di ifi 
berta , si videro con piú chlarezza i vantag. 
g| del buon ordine , e dal Prefetto che 
sembrava ê ser destinato solo per terrofe degli 
íchxavi e de' vagabondi , fu permesso d' e-
J-tendere la sua civile e crimínale glurisdi-
2ione sulle famlglie nobili ed equestri di Ro-
ma . I Pretori , che ogni anno creavansl co
me gmdici deile íegge e dell' equitá > non 
poterono contrastar lungo tempo 11 possesso 
íieí íoro ad Magistrato vigoroso e perma
nente , che ordinariamente ammettevasi alia 
confidenza del Principe . I lor tribunali era-
no abbandonati , i l loro numero , che una 
voita era stato variamente fra i dodici e i d i -
ciotto ( 2 ) , fu appoco appoco ridotto a due 
0 tre , e le loro importanti funzioni si r l -
strmsero alia dispendiosa obbligazlone ( 3 ) di 
daré i giuochi per divertimento del Popólo . 
Dopo che F uffizio de'Consol! Romani si can-

gio 

rn^Vv lV\ le !neSU P 0 * " * * ' " » ' • » * * * " * * , d i c e i l T r a d u t * 

í p r o ^ f : 0 ' TaClt0 h m e d £ s i " - ^ con I . 

( x Ved. l í p s i o E x c u r f . D . * d I , L l h . T * c h . ^ , i n W " 

( a ) HeT.ccc - E U m . J u r . C l v . secund. t r d . P a n d e * T , ' 

sero c l e t n dal S e n a t o , ma col loro assenso , F r e t o i i d i 
C o s t a n n n o F o I , . o . / . J t t í ^ > . /. I . r ^ . X r l l £ l e ¿ \ 
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glo in una vana pompa , che rare voite s 
feguiva nella capitale , i Prefetti presero i l 
vacante lor posto in Senato , e furono _ ben 
presto riconosciuti come i Presklenti ordinar) 
di quelia augusta assembiea . Ricevevano essi 
gU appelli fino alia distanza di cento miglia 
e rlsguardavansi come un principio di giuris-
prudenza , che da loro sol i dipendeva tutta 
y autorita princicipale ( i ) . Nel l ' esecuzione 
del suo laborioso impiego era i l Governatore 
di Roma assisto da quindici uffiziali , alcuni 
de' quali in origine erano stati uguali o an
che superiori di esso . Le principal i sue in-
cumbenze si riterivano al comando di una co
piosa guardia stabilita per difender la citta 
dagl' incend) , da' rubarnenti e da notturni 
disordini ; alia custodia e distiibuzione del 
grano e nelle provvisioni pubbllche ; alia 
cura del porto , degli acquedotti , delle comu-
nl cloache , della navigazione e del ietto del 
Tevere ; ed all' inspezione sopra i mercati , i 
teatri e le opere si privare che pubbliche . 
La lor vigilanza risguardava i tre principall 
oggetti di una regolar polizia , vale a diré la 

si^ 

t ) Q u l d í j u ' i d I g l t u r 'mtrr. v . rbtm ' a d m ' i t t l t t u r a i P. U . 
•vt ' ie tur- f t r t ' i H t r e , ted i r si quid I n t r a csn tes imum m i l l i a -
r i u r n . U l p i a n . i n l U n d e t l . t . 1, T i t . A ' I I I . n . r . E g Ü p r o . 
seguc ad enumerare i d ivers i mt iz i de l Prefetto , che n c l 
C o d . di Gius t in iano ( l i b , I . T i t . X X X l X . U g . 3 - ) -} d!-
c h í a r a dover p r e c e d e r é e comandare a tutte Je magistra-
í u r e c i v i l i fine m j u r U ac i t t r l m e n t i hunorls <i••»<'• 
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slcLirezza , 1' abbondanzá , e la mondezza del. 
la cittá ; ed era destinato mi patricolare in 
spettor per le statue in prova dell' attenzione 
del governo a conservar lo splendore e & 
ornamenti deila capitale : questi era come 
un custode di quell' inanimato popólo, che se-
condo lo stravagante computo' d ' un antico 
Scnttore appena era inferiere di numero a' 
vív-enti abitatori di Roma . Circa trent' anni 
dopo lo fondazion di Costantinopoli fu crea-
to anche in quelía capitale nascente un ma-
gistrato simile al Prefetto di Roma per i me 
d e s L m i oggetti , e coile medesime facoltá : e 
m stabihta una perfetta uguagíianza fra la d í -
gmta de' Prefetti municipali, e de' quatm 
del Pretorio ( i ) . 

P r o e o n . Queíli che neli ' Imperial gerarchia distin-
c e l p ^ " g U e v a i ? s l c o i t i t o 1 0 ^ Kispettabtli , formavano 
feci ec. u;ia ciasse Intermedia fra gl ' i l iustr i Prefetti e 

gti Onorevoli Magistrati deíle Provincie. Inque-
sta c asse ! Proconsoíi dell' Asia , dell' Acaia 
e deil Africa pretendevano la preeminenza ' 
che accordavasi alia memoria dell' antica lo í 
digmta ; e 1' appello dal lor tribunale a quel-
lo de Prefetti era quasi V único segno di lor 

( i 5 Olere I r nostre s o ! ¡ t e g u i d e , poss iam'osservarc 
r . e Fe l ice C o n t e l o n o fece un tratrato a parte m P r . f J 
a* Urb.s , e che nel d é c i m o quarto l ibro del c ó d i c e 

a T L o o l L T . h 'T"" ^ ClUÍOSÍ dctt3S!Í « J a v a m e n t e a l ia p o l i z i a di R o m a e di C o s t a n t i n o p o l i . 
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ííipendenza ( i ) . Ma i l governo civile dell' 
Impero era distribuito in tredici ampie Dió
cesi , ognuna del le quali uguagliava la giu-
sta estensione di un potente Regno , La pr i 
ma di queste diócesi era sottoposta alia giu-
risdizione del Come d' Oriente ; e puó for-
marsi un' idea deirimportanza , e del numero 
del le sue funzioni col solo riflettere che per 
1' im mediato di lui uso era no impiegati sei-
cento apparitori , che non si direbbero segre-
tarj , giovani3 assissenti o messi ( 2 ) . Non era 
piu occupato da un Cavalier Romano i l po
sto d i Trefetto ^Augusta/e d' Egitto : ma ne fu 
ritenuto i l nome , e furon continúate nel Go-
vernatore di quclla diócesi le straordinarie 
facoltá , che una volta la situazione del paese 
ed i l temperamento degli abitanti rendettero 
indispensabili . Le altre undici diócesi del l 'A-
sia • del Ponto e delía Tracia , delia Macedo-
nla , del la Dada , e del la Pannonia o sia dell' 
111 i rico occidentale 3 dell ' Italia e dell' Africa; 

del-

11 ) E u n a p i o asserifee , c h e i l Procorso l e d e l l ' A s i a era 
indipendente dal Prefctto , lo che per a l tro s i deve i n . 
tendere con q u a l c h c J imitaz ione : e g l i c fuox d i dubbio 
che non xiconosceva la g i u r i s d i z i o n e del Vice -Prefc t to . 

( 1 ) 11 Proconsole d e l l ' A f r i c a aveva qnattrocento ap
paritori j ed avevan tutt i de 'gross i st ipendj o dal tesoro 
Imperiale o dalla P r o v i n c i a . V e d . P a n c i r o l . p. z 6 . cd i l 
Cod. G i u s t i n . / . X I I . T ! t . L V 1 , I V l l . 
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¿ella Gallia, delia Spagna, e della GranBretta: 
gna eran governate da dodici Vicarj, o Ficepre. 
f s t t i ( i ) , i l nome dequali spiega abbastanza la 
natura e la dipendenza del loro uífizio » Puo 
aggiungersi ancora , che i luogotenenti gene-
rali delie ármate Romane , ed i Conti e Du-
chi mi l i tad , de' quali dovremo da qui avantt 
parlare , goderono i l rango ed i l titolo d i B j . 
spettabili. 

G o v e r - A misiira che prevaleva ne' conslglj degl' 
deHe" I!11Pera£ori Io spirito di gelosia e d' ostenta-
llovía. z'l0ne •> attendevano essi a dividere con diffi-
e i e . dente sollecitudine la sostanza , ed a molt-i-

tiplicare i t i to l i del potete . I vasti paesi, che 
i conquistatori Romani avevan riunit i sotto 
la medesima semplice forma di governo , fui 
roño senz* avvedersene sminuzzati m piccioli 
frammenti ; finché in ultimo tutto V Impero 
fu diviso i n cento sedici Provincie 5 ognuna 
delle quali aveva un dispendioso , e splendí-
do stabilimento . Tre di queste eran governa
te da' Vroconsoli , trentasette da Consolaría na
que da' Cormtori, e settantuna da' Tresident: . 
Siccome diversi erano i nomi di questi rnagi-
strati , cosi disponevansi fra loro in buon or-
dine , erano ingegnosamente varíate le inse-

\ :- , ' gne 

( a ) T r s v a v a s i p a r í m e n t e in I t a l i a i i Vicario, di Roma Í 
e si e m o h o disputato , se la su a. g i u r i s d i z i o n c s í con. 
teneva nelie cenro m i g l i a dalla c i t ta , o s' estendeva so-
p r a le d icc i P r o v i n c i e m e i i d i o n a l i dc l l ' I t a l i a , 
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gne della lor dígnita , e la lor situazione se-
comió le accidentali circostanze dlveniva piu 
o meno placevole o vantaggiosa . Ma tu t t i 
( eccettuad solo i Proconsol i ) erano ugual-
mente compres! nella classe degli onorevoli , 
ed era ugualmente affidata loro i 11 ogni r i -
spettivo distretto F amministrazione della giu-
stizia e delle finanze, finattanto che piacesse al 
Principe , sottto i* autotitá pero de' Prefetti o 
de' lor deputati . Gi l autorevoli volumi de* 
codici e deile pandette ( 1 ) darebbero gran 
materia per una minuta ricerca di quanto fosse 
m igliorato i l sistema del governo proyinciale 
dalla saviezza de' Romani Poli tic i e Giuriscon-
sulti nello spazio di sei secoli . Sara pero 
suficiente per un Istorico lo scleglier due sin
góla r i e salutevoli provvedimenti diretti a 
restringer 1' abuso deü ' autoritá . 1. Per man
tener la pace ed i i buon ordine i Governa-
tori deíle Provincie s' armano colla spada 
della giustizia . Essi davano delle pene corpo*. 
rali , e trattandosi d i diletti capital i avevano 
i l poter di vita e d i morte . Ma non ave^ 
ran la facoitá di concederé al condannato 
la scelta del supplizio , ne condannare a ve-
runa delle piú dolci ed onorevoli specle d* 

€ S Í -

( i ) F r a le opere del celebre U l p i a n o ve n 'en una 10 
diec i ü b r i i n t o r n o «IT uffizio del Proconsole , i dovet i 
del quale quanto a l ia sostanza eran gl i stessi cü® q u e l i l 
d" un ord inar io governator di P r o v i n c i a , 

TOMO V . E 
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éslílo . Queste prerogative si riservavano ai 
Preíetti , i quali soli potevano imporre la 
grave ammenda di cinquanta libbre d* oro • 
mentre i loro Vicarj non potevan passare la 
picciola quantitá di poche once ( i ) . Tal d i . 
stinzione , la quale par che accordi un mag-
gior grado d* autori tá nel rempo stesso che 
ne toglie un minore , si appoggiava sopra un 
motivo assai ragionevole » I I grado piü pic-
colo di potenza era infinitamente piu sogget-
to all* abuso . La passioni d' un Magistrato 
Provinciale potevano spesso indurío ad atti 
d i oppressione , che non attaccassero che la 
liberta o le sostanze de'sottoposti j ma per un 
principio di prudenza , e forse anche d' uma-
nita sempre avrebbe avuto orrore a versare 
nn sangue innocente . Puó in símil guisa r L 
flettersi che V esiíio , le considerabili pene pe-
cuniarie , o la sceíta d' una morte piü mite , 
si riferiscono particblármente a' ricchi ed a' 
nobiii ; e perció le persone piü esposte a l l ' a-
varizia , o alia collera di un provincial Ma
gistrato si toglie vano all ' oscura di luí perse-
cuzione per soggettarle al piü augusto ed i m -
parzial tribunale del Prefetto del Pretorio , 

P r e s í d e n t í o C o n s o l a r i potevano i m p o r r e s o l í a n » 
t o l a pena di due once 5 i v i re -pre fe t t i di t r e ; i Procon-

s o h , il_ c o n t é d ' O r i e n t e , ed i l Prefetro d ' E g i t t o d i fe i . 
V c d . H e i n e c r . J « r . C i v . T e m . I . f . 75. Pandecl. L . X L V U l , 
T i t . X l X . » , 8. C o d . Jus t in ian . L , 1, T i t . L I V . leg, 4. 6. 
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i . Poiché a ragione temevasi che. si potesse 
corromperé 1' integritá del giudice , se v i po-
teva entrare 11 proprio di luí interesse , o 
impegnarvlsi le sue aíFezioni , si fecero i 
piu rigorosi regolameiiti per esciüdere senza 
una special dispensa deli" Impératore ogni per
sona dal governo di quella Provincia , dov' 
era nata ( í ) , e per impediré al Governato-
re o a' suoi figli di contrar matrimonio con 
alcuna nazionale o abitante ( 2 ) , o d i com
prare schiavi } terre 5 o case dentro i l imit í 
della propria giurisdizlons ( 5 ) . Non ostan-
t i queste rigorose precauzioñi í* Imperator Co-
stantino dopo venticinque artni di regno de
plora la venalita e 1' oppresslone , che s' usa-
va nell' amministrar la glustizia , ed esprime 
col pió ardente sdegho , che i* udienza de! 

Giu_ 

( I ) TJí n u l l i P a t r l a e .Sude a á m l m s t r a t i e s'me spec'mli 
Pr'me'ipls f e r m i s s u p e r m i t t a t u r C o i . J u s t l n . I . I . T . í . J f L I . 
F u p u b b l i c a i a la pr ima voltaquesta legge d a ! ! ' I m p e r a t o r 
M a r c o dopo l a í i b e l l i o n e di Cass io D OH. I . L X X l . IÍ 
mcdes imo si osserva nel la C h i n a con ugual r i g o r c ed cf-
f e t t o . 

I 2 > Pandeífi:, l . X X l l l . T ¡ t . 11. n. j i . f y . 63 . 
( j ) I n j u r e cent 'metur , n t quis itt a d m l n i s t r a t t o n é con-

s t i t u t u s a l l j u i d eompara re t Cod. T h e o i . i . KÍII. T U . X V . I . 
x . Qaes ta inass ima di Gi'us comune fu confermata da u n a 
serie d' editt i da Cos tanr ino fino a Gius t ino ( ved. i l r e -
sranre del T i t o l o | . si eccettuano da tal p r o i b i z i o n c , che 
s 'estende fino a' piu. bas*{ m i n i s t r i del Govcrnatorc , í b -
lamente le v e s t í c 1c p r o v v i s i o n i per v ivere . L * acquis to 
fatto dentro i c inque anni potea revocars i ; dopo di che 
se í c u o p r i v a s i , era devoluto a l tesoro pubblico , 

E % 
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Giudice , la spedizlone o la diiazion degji af-
fari e la dihnitlva sentenza eran pubblica-
Atiente véndate o dal giudice medesimo s o 
da' ministri del suo tribunal e . La ripetizione 
di leggi impotenti e di minacce inefficaci dimos-, 
tra la continuazione, e forse anche 1' impunka 

f r e f c s . d i q u e s t i d e I i t d ( O -

T u t t i i Magistrati civil i erano tratt l dal 
ceto de' Professori di legge . Le famose isti-
tuzioni di Giustíiiiano son dirette alia gio-
ventü de' suoi dominj , che s' era data alio 
studio della giurisprudenza Romana ; ed i l 
Sovrano si complace di animare la loro d i -
ligenza con assicurarli , che la loro perizia 
ed abilitá sarebbe a sao tempo premiata con 
aver parte in proporzion di lor méri to net 
governo della Repubblica ( 2 ) . S' insegnava^ 
no gli elementi di questa lucrosa scienza in 
tuttc le cittá conslderabili dell' Oriente , e 

del!' 

( 1 ) Cesient rapaces j a m nune offictaVium manus ; ctsse* 
r. t , i n q u a m í n a m $1 mamiPi non c t s s a v e r ¡ n t , g l a d i i s prae* 
e identur : Ced. Theod. I . I . T l t , V i l . h g . i . Zenone o r d í -
no , che tut t i i G o v e r n a t o r i per c inquanta g iorn i dopo 
spirato i l tempo del lor governo restassero nel la P r o v i n 
cia per r ispondcre a qaa lunquc accusa : Ced, J u s t i n . l i b , 
H . T i t . X L l X . h g . i . 

( a ) Summn i g l t u r ofe & a l a e r í st-udl» has hges n t í t r a f 
Medpite , & -ves metlfsos slc e r u d i t t s t s t end i t , u t sfes v t s 
pu lcher r imo, f a v r a t , toto l eg í t imo opere p e r f e é o , ptsse et'.-
4m n o j t r a m Remfuhl ieAm i n p a r t i b u s t jus v t k l s ercdcndl í t 
g u b t r n á r i , J m t i n i a n . f r t Q t m , I » í f i f s 
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é é t Ocidente ; ina la piü celebre scuola era-
quella di Berlto ( i ) salle coste della Feni
cia che fioriva da piü di tre secoli fin daí 
tempo d' Alessandro Severo , autore forse di 
uno stabiiimento si vantaggioso al suo paese 
nativo . Dopo un regoiar corso d' educazio-
ne } che durava cinque anni , gli studenti si 
spargevano per le piov'mcie , andando in cer
ca di riccheaze e di enori : né poteya loro 
mancare un' infinita quantitá di affari in un 
grand' Impero piü corrotto daíla moltiplicita 
delle leggi , de!le a i t i e de' vizj . I I solo 
tribunale del Prefetto del Pretorio d' Orien
te poteva somminiserar impiego a centocin-
quanta Avvocati , sessantaquattro de' quall 
eran distinti con paiticolari privilegj , ed ogni 
anno due se ne scieglievano con 1' onorario 
d i sessanta libbre d' oro per difender le cau
se del Fisco . Si facéva i l primo esperimén-
to de' loro talenti rispetto alie materie giu-
diciali con destinarli ad agiré secondo le oc-
casioni come assessorl de' magistrati ; qulndi 
crano spesso innalzati a presedere In quel 
tribunali , avanti ' a' quali aveait patrocínate 
le cause ; ottenevano i l governo d' una Pro» 
flnc'a e colí' ajuto del méri to , della ripu-

. ta- _ 

( i ) LQ áplét i t ípre del la sc i íd la d i B e r i t c , che roaftteo»' 
fie n e l l ' O r i e n t e 1'. idioma é la g i ü r i s p r u d c n z a ^ R o m a n i , 
Si pud c o n s i d e r a r ' c h e duiassc dal terzo fecolo fino a l l * 
w t a del sesto, H c ñ n c c c , J » r . Rom. H i s t . f , 35^15^ 
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tazione , o del favore successivamente a gra
do a grado sal i vano alie illustri dignita dello 
stato ( i ) . Nella pratica del foro questi uo-
mini avevan considerara la ragione come un 
istrumento di disputa 5 interpretavano essi le 
ieggi secondo i dettami del privato Interes-
se : e le medesime perniciose abitudini resta-
van sempre inerenti al loro carattere nella 
pubblica amministrazion dello stato . L ' ono-

re 

(1) S iccome ín un tempo p i u anr ico esposi l a c i v i l c e 
m i l i t a r promozione d i Pert inace , c o s í i n s e r i r © q u i o l í 
o n o r i c i v i l i d i M a l l i o Teodoro . I n p r i m o luogo e g l i ^ s í 
d is t inse per la sua e loquenza , mentre p e r o r a r a come a v -
vocato nel T r i b u n a le del Prcfct to de l pretorio j s e r o n d a » 
rjamente governo u « a P r o v i n c i a de l l ' A f r i c a o come P r e 
s i d e n t e , o c o m e C o n s o l a r e , e nel la sua a m m i n i s t r a z i o n e 
m é r i t o 1' onore di una statua di r a m c j j . fu d i c h i a r a t o 
V i c a r i o o v iceprefe t to d i Macedonia i 4. Questorc ¡ 5. 
C o n t é d e l l e s a c r e l a r g i z i o n i j 6. P r e f e t t o d e j Pretor io de!» 
Je G a l ü e , mentre poteva anche passarc per giovane i 7. 
D o p o una r i ti rata e forsc una d i s g r a z i a di m o l t i ann i , 
che M a l l i o ( confuso da a l c u n i c r i t i c i co l poeta M a n i l i o , 
vedi f a b r i ó B lhUot . L t t t h u E d l t . E 
SOI. ) i m p i e g o nel lo studio del la filosofía G r e c a , f u e l e t -
to Prefetto del Pretor io dell* I t a l i a n c l l ' a n n o 397. 8. M e n 
t r e tu t tav ia escrc i tava que l la gran c a r i c a fu creato n c l l ' 
anno 399. C o n s o l é per 1' Occidente ; ed i l suo nome p e r 
causa d e l } ' i n f a m i a del suo collega , 1* eunuco E u t r o p i o , 
spessp voite si t rova solo ne' Fast i ; 9, N c l l ' a n n o 408-
M a l l i o fu fatto la seconda volta Prefetto del P r e t o r i o 
d e l ! ' I t a l i a . A n c h e n c l venale p a n e g í r i c o d i C l a u d í a n o fi 
scuopre i l merto d i M a l l i o Teodoro , 5! qua le per una 
xara avventura era i n t i m o amico d i Simmaco e di S. 
A g o s t m o . V e d . T i l l e m o n t H t s í , des E m f , T e m . Y. p . n i o . 



Dell' Impero Romano, Cap, XFIL 71 
re in vero d" una profession libérale si é so-
stenuto da molti antichi e moderni avvocati , 
che hanno occupato i piu importanti posti 
con grand' integritá e costumata saviezza ; 
ma nella decadenza della giurlsprudenza Ro
mana I* ordinaria promozione de' Giuriscon-
sulti era plena d' inganno e d* infamia . QueL 
la nobile arte, che s' era una volta mante-
nuta come la sacra ereditá de' Patrizj , era ca-
duta melle mani de' liberti e de' plebei ( I ) j . 
che piuttosto con astuzie che col sapere ne 
íacevano un sórdido e pernicioso commercio . 
Alcuni di loro s insinuavano nelle famiglie 
ad oggetto di fomentare le differenze 5 di pro-
muover le ü t i , e di preparare una messe d i 
guadagno per loro medesimi , o pe' lor con-
fra te l l i . A l t r i chiusi ne' lor gabinettl si da va
no 1' arla di gran Professori di legge , sommi-
nistrando ad un ricco cliente delle sottigliez-
ze per confondere la piú patente , veri ta , o 
degli argomenti per coloriré le pretensionl 1c 
piú ingiuste . La classe piú copiosa e popola-
re si componeva dagli avvocati , cb' empivano 
i l foro col suono della lor túrgida e loqua-
ce rettorica . Non curanti della ripútazione 
e della giustizia per la maggior parte ci ven-
ion rappresentati come guide ignoranti e ra

pa-

( i ) Mamertin. »» f a n ^ l r , f<»., X I , ze . Aster, ap, Pb»t* 

$ 4 
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pací , che conducevano per un laberinto é 
Spese , di dllazioni , e di ostacoli i loro clien-
t i , da' quali dopo un tedioso corso di anni 
finalmente venivano abbandonati , quando eran 
quasl esaurite la pazienza e le sostanze di es si 
( i ) . 

I I I , Nel sistema político introdotto da 
v f f i c i a . Augusto i Governatori 5 almeno quelli delle 
l i m i l i . Provincie Imperial! , erano investiti del pie-. 
Í S Í I . no potere , che aveva i l Sovrano medesimo . 

Da loro sol! dipendevano i ministri sí d i pa
ce che di guerra , essi distribuivano i prem) 
e le pene , e comparivauo su lor tribunalx 
con gil abiti della civiíe magistratura , do^ 
po che tu t t i armati si eran trovati alia testa 
delle Romane legión! ( 3 ) . L ' influenza del 
danaro , 1' autoritá della legge ed i l coman
do della milizia concorrevano a rendcre i l 
lor potere supremo ed assoluto , e quando 
essi eran tentati di violare la, lor íedeltá ver-

{ 1 ) l l c n r i o s s o passo d5 A m m i a n o ( J , X X X . c. 4 . ) , con 
c u i dipinge i cos tumi d e ' l e g a l i . s u o i contemporane i , soirr-
in in i s t ia uno s t rano m e s c u g ü o di btton sen so , di falsa 
l e t t o r i c a e d i s travagante s á t i r a . Gotofredo ( P r o h g e m . a t 
Ced . Ths tdos . e. 1 . p . 1 8 5 . ) c o n f e r m a c i b che dice 1 ' I s to» 
x i c o con quercle somig l ianc i e con autent ic i fat t i N e l 
quarto s e c ó l o potevan c a r i c a i s i m u l t i c a m m e l l i c o ' l i b i ? 
lega l i . E u n a p . «« v i t . Edes l i 7 2 . 

C 2 1 Se ne veda un esempio assai splendido n e l l á v i í a 
¿ ' A g r í c o l a spec ia lmcntc ne' cap. 10. c u . AÍ Luoqotencn-
te. d c l i a C í a n Brettagna s' affidava V isresso potere , c h e 
C i c e r o n e Proconsole del la c i l i c i a s t m esercitato In n o . 
me de! Renato e del P o p ó l o , 
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ü principe , la provincia fedele , che resta-

va avvolta nelía lor ribellione , appena sen-
tiva nel suo stato político alean canglamen-
to . Da! tempo d i Commodo fino al regno 
di Costantino potrebber contarsi cento Go-
vernaíori , che con vario successo innalza-
roño la bandiera della rlbellione ; e quantan-
que troppo spesso venisser sacrificati dagl' In-
nocenti , s\ potevano alie voíte anche ^ pre-
venire de'colpevoli dalle sospettose crudelta del 
loro Signore ( i ) . Costantino per assicara-
re il. suo trono e la pubblica tranquillitá da 
questi formidabili servitori , risoívé^ di divi -
dere V amministrazion r iv i le dalla militare , e 
di stabilire come una distinción permanente 
e di professlone una pratica , che non era 
stata adottata che come un accidental espedien
te , La suprema giurisdizione ch* esercita-
va i l Prefetto del Pretorio sulle ármate deíl' 
Impero 9 fu trasferlta in due Gemraii ^ ch' 
egli creo, uno per la cavalleria , l* al tro per 
T infarítefia 5 e sebbene ciascheduno di quest8 
Illustri ufficiali fosse piu specialmente rispon-
sabile della disciplina d i quelle truppe i á i 

era-

i t l V Abbate Dubos , che l ia e s a í n í n a t o con a c c á i a t s z s 
tA ( v e d . H l s t . de U M o n . F r u n f T t m . / • f . ^ i - i o o . ediP* 
1742' ) le ins t i tuz ioni c di Augusto e d i C o s t a n t i n o , av-
v c i t c , che se fosse stato ucciso i l giorno av^nti ch 'e se* 
guisse la sua cospiraz . i i .ne , comparirc^bcadesso ncl i 'JsE©^ 
xia ugualmentc innocente che C o i b u í o n e . 



74 Istmo. de/Ja decadente 
erano sotto 1' immediata di luí direzione , m 
re ambidue promiscuamente comandavano i¡ 
campo in diversi corpi di cavalli , o di pe 
doni , che trovavansi uniti nella' medesim¡ 
armata ( i ) . I I loro numero tostó fu rad 
<ioppiato attesa la divisione dell' Oriente dall1 
Occidente , e furon distribuiti come Generali 
•separati dal medesimo titolo e rango fra loro 
nelle quattro importanti frontiere del Reno 
del!' alto e del basso Danubio , e deíí' Eufra! 
te : e finalmente fu commessa la difesa del 
Romano Impero ad otto General! di cavaL 
iena e d' infaijteria . Sotto i lor ordini eran 
disposti nelie varié provincie trentacinque co-
mandanti mi l i t an : tre nella Gran Brettagna 
sei nella Gallia , uno nella Spagna , uno nell' 
I ta l ia , ctnque sull* alto Danubio , e quattro sul 
basso, ott6 neir Asia, tre nell 'Egitto e quat
tro nell' Africa . I t i t o l i di Com e di Du~ 
ch¡ ( 2 ) , per mezz© de' quaíi venivano essi 
propriamente distinti , hanno un significato co-
si diverso negP idlomi moderni , che 1* uso di 

essi 

C x ) Zos im, l , i i . p. l t 0 . A v a n t i che fínissc i í reano di 
Costanzo « M a g U t r i m l l i t u m erano g,^ c r e s c i u t i fino a 
q u a t t r o . ved. Vales, ^ i > „ m U n . I . X V I . ¿~. 7 

( 2 ) Qi iantunque si faccia spesso m e o z i o n e d e ' C o n t i e 
de l í u c h i m i h t a r i tanto nel la s tor ia c h e n e ' c o d i c i per 
avere un'esatta c o g m z i o n e de l numero c del le s t a z i o n i d i 
e s s i , convien n c o r r e r e a l l a A T ^ í * . Q u a n r o a l l ' in s t i tuzFe -
« c a l rango , a ' p r m l e g j d e ' C o n t i in g e n é r a l e vedi ií 
^ t f d m ' VIt T l t ' X l l ' X X ' co1 C o m e n t a r i o dd. 
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essi puo recar qaalche maraviglia . Ma con-
verrebbe rammentarsi che i l secondo di que-
sti nomi non é che una corruzione d' ana 
parola Latina, che distintamente applicavasi a 
quaiunque capo di miluda . T u t t i questi Gene^ 
rali dunque nelle Proviticie e r a n D r f ; manon 
ve n eran che dieci fra loro , i quali fossero 
decorad del rango di Comi o compagni ; titolo 
d' onore, o piuttosto di favore , che^ s' era di 
fresco inventato nella corte di Costantino. L ' i i v 
segna, che distingueva 1' uffizio de' Contl e de' 
Duchi, era un cingolo d' oro; ed oltre la pa
ga si donava loro tanto da poter mantenere ccn-
to novanta ser vi e cento cinquant'otto caval l i . 
Era loro vietato rigorosamente d' ingerirsi m 
alcana cosa , che appartenesse all' arnministra-
zione deüa giustizia o delle pubbliche rendlte; 
ma i l comando altresi ch* esercitavan sopra le 
truppe del loro dipartimento era indipendente 
dairautorita de'magistrati. Verso l'istesso lem
po, in cui Costantino fissava delle leggi per Tor-
dine Ecclesiastico, instituí nel Romano Impero 
íl geloso equilibrio fra la potesta civile e m i 
litare. V ernulazione ed alie volte anche la d i 
scordia, che regnava fra due professioni- d'inte-
ressi oppqsti e di costumi.non compatibili fra 
loto, produceva delle conseguenze ora u t i l i ed 
ora pernlciose. Si poteva rare volte aspettare , 
che i l Genérale ed i l Governator civile di una 
provincia cospirassero insieme per disturbar la 
quiete di essa o si unissero per procúrame i l 
vaataggio . Mentre 1* uno diflferiva di prestar 
quell" ajuto3 che 1' altro sdegnava d i soliecita-
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#e, le truppe rimanevano bene spesso señg* oí, ti 
dini o senza paghe ; tradivasi la pubblica si ^ 
curezza; ed i sudditi senza difesa erano esposti sí 
al furore de' Barban . L* amministrazione coi v 
divisa, quaí fu stabiiita da Costantino, indeba ¿ 
i l i l vigor dello stato, mentre assicuró la trar.. ^ 
quillitá del Monarca. ci 

biitín. Si é meritamente Censúrate ía memoria di e' 
I tn l ' Cos£antino per un' akra innovazione , che coft t-
tr«Ppe.raPPe disciplina mili tare, e preparó la rovl 

ha delP Impero. I dldannove anni, che prece. 11 
derono 1'ultima sua vittoria sopra Liclnio, era. s 
no stati un periodo di licenza, c d' interna dis. 1 
cordia¿ I r iva l i , che contendevano per i l posses* 1 
so del mondo Romano, arean ritirata la mag. t 
gior parte delle lor forze dalla guardia dellí 1 
loro frontiere general! ; e le principali cit tá, J 
che formavano i confín! de' respettivi loro do. ' 
rain], eran piene di soldati che risguardavano i ; 
lor nazionaíl come i pió impíacabili loro neml ' 
c i . Dopo che fu cessato i l bisogno di queste i% 
terne guarnigioni col fine della güera civi le , í 
conquistatore dové usar prudenza, o fermerza 
per restituir la severa disciplina di Diocleziano, 
€ per sopprimere una fatale indulgenza 3 che f 
abito aveanrendutacara, equasi avea confermati 
all'ordine mil i tare . Nel regno di Costantino fu 
ammessa una popolare ed anche legal á m l ^ 
zion fra' Talatini ( i ) ed 1 Cmfinami, fra le 

trup_ 

• 1 1 U rii h Con molts oscKíita s' esprimí 
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truppe , che impropriamente dicevansi del pa-
lazzo e'quelle delle frontiere . I pr imi si du 
stinsero per la superioritá dalla paga e de' pr i -
vilegj, ed era loro permesso, cccettuate le straor-
diñarle occorrenze di guerra, di tenere tranquil-
lamente i loro quartieri nel cuore delle Provin-
cie; I ' íntollerabile peso di questi opprimcva le 
eittá piíi floride; i soldati appoco appoco dimen-
ticavano le virtú della lor professione, e sida-
vano solo a'vizj della vita civile, o s' avviliva-
no esercitandosi nelle arti meccaniche o erano 
snervati dalla molezza de' bagni , e de' teatri , 
Essi divenner ben presto non curanti de' mar-
ziali esercizj, delicati nel vitto e nel trattameiu 
to; e nel tempq che inspiravan terrore a' suddi-
t i dell' Impero , tremavano al i ' avvicinarsi che 
facsvano con estile animo i Barban ( J ) . Non 
era piú mantenuta coli' istessa cura , né dife-
sa con ugual vigilanza quella catena di fortifi-
cazioni, che Diocleziano ed i suoi colleghi ave-
an tirata lungo le sponde de' real i fiumi . I 
soldati, che tuttavia rimanevano sotto i l nome 

d i 

U d f s t ins iore fta le dnc c lass i delle truppe Romane t a n , 
to apprcsso g l i s t e r i c i che n e l k leggi c mella N o t i c i a . 

J ^ c o ñ s u l t i r i ó non estante 31 copioso P * r * t l t l B o cs trat to 
del Gotofredo al l ibro V i l . del C ó d i c e Teodos iano de r* 
m i l i t a r í l . V I L T i t . I . U g , 18. Ub . F U L T i t . I , U g . i * . 

( i ) Fe rAX t r a t i n sms mi l i t e s & r a p a x , i g n a v a s ve ra 
h h t s u s & f r r . t J : ¡ s , A m m i a n . / . X X 1 1 . e. 4. osserva , 
f]ie amavano i morbid i le t t i , c le case d i ni a r m o , eche 
piu pesavano U loxo coppc che k l o r o spade . 
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di truppe di frontiera , potevan serviré per h 
difesa ordinaria. Ma i l loro animo era awl!^ 
to dall' umiliante riflesso , che essi, i qua¿ 
eran esposti atraVagíj ed a'pericoli d'ima per 
petua guerra, venlvan premiad solo con circa 
due terzi della paga e degli emolumenti , che 
si davan prodigiosamente alie truppe del palaz. 
zo. Anche que* corpi o legioni, ch'erano innal 
zate quasi al llvello di quegl' indegni favorlti 
erano in certo modo disonorate dal titolo d'o! 
nore, che loro si permetteva d'assumere. Inva. 
no si ripeteron da Costantino le plü spaventosc 
rmnacce di ierro e di fuoco contra i sóida t i di 
írontiera , che ave^ero ardito di disertare di 
secondar le incursioni de'Barban, o di partea 
pare delle spoglie ( i ) . D i radosipossonoallon, 
tañare per mezzo di pafziali rlgori que' danni 
ene provengoiio da imprudenti consigli- equan/ 
tanque i Principi, che succederono, sistudiasse-
ro di restaurare la lorza ed 51 numero delle 
gaarmgíoni di frontiera, 1'Impero fino ali ' ulti, 
mo istante del suo sciogíímento continuo a lan, 
guire per que!la mortal ferita, che gil fece con 
tanca. inavvertenza e debolezza la mano di Co-

R í d u . stantino. 

d d í ' Sembra che Hstessa tímida política di di-
k g i o n i . V A d e r tutto ció che e imito, d'abbassare ció che 

é emi-

. V J u 4 ' Tl3ie',do)- r¡ i; « I . T { t . I . U g , T i t . X l L h l 
; v e d . H o w d l Istor d d Mond. v»l . u p. I 9 . Que! á o t 

™ I s . t 0 ^ 0 , che non c conosciuvo abbasranza , si sforza 
d! S ^ s t j f i c a r c i l carattere c la p o l í t i c a di C o s t a n t i n o . 



Del? Impero Romano. Cap, XFIÍ. 7$ 
é eminente, di temeré ogni attiva potenza } e 
di sperar che i plú deboli slano per riuscfre i 
piú obbedienti, prevalerse negü stabilimenti d i ' 
molt i Pr indpi , e specialmente in quelli d i Co-
stantino, 11 marziale orgogllo delie legioni , i 
campi vlttoriosi delle quali erano stati si spesso 
i l teatro della ribellione, era nutrito dalla me
moria delle passate loro imprese, e dallacogni-
zione deH'attual lor forza. Finché si mantenne-
ro neir antico lor numero di sei mi l a uomini s 
ciascheduna di esse da se formava nel regno d i 
Diocleziano un oggetto visibile ed importante 
nel la storia militare del Romano Impero. Pochi 
anni dopo questi corpi giganteschi ridotti furono 
ad una moho mi ñor grandezza ; e laddove la 
cittá d: Amida era difesa contro i Paesi da set* 
te legioni con alcuni ausiliar), i ' intera guarnigio-
ne insieme con gli abitanti d'ambedue i sessi, 
e quelli dell' abbandonata campagna non passa-
vano i l numero di ventimila persone ( 1 ) . Da 
questo, e da símili a l t r i fatti v i é motivo d i 
credere, che la costituzione delle truppe legio-
narie, alia quaíe in parte dovevasi i l valore- e 
la disciplina loro, fu sciolta da Costantino , e 
che que' corpi d'infantería Romana, che segui-
tavano ad arrogarsi gl' istessi nomi ed onori ? 
non contenevano che mi l le , o mille cinquecento 

uo* 

( » ) A m m i a n o i . X l X , c s . l g l í ossctva , ( c . 5. > c h e 
j1 disperato ardoie di due legioni G a l l i c h e fu c o m e u n 

«gH@ d' acqua gettata i n un g iand ' i n c e n d i o , 



So Istorld i t l l a decüdenza 
uomínl ( i ) . Fácilmente si potea domaf ía eos-
pirazlone di tanti separati distaccamenti, ciasche. 
duno de'quali era intimorito dal sentimento del 
la propria debolezza; ed i successori di Costan. 
tino pote vano seco ndari'amore, che avevano per 
1'ostentazione con ispedir gíi ordini loro a cen-
to trentadue legioni descritte ne' ruoli delle nu
meróse loro á rmate . I I resto delle truppe era 
diviso in varíe centinaja di coorti d' infantería 
e di squadroni d i cavalleria. Si credeva che U 
loro a rmi , t i t o l i , ed insegne inspirasser terrore, 
e facesser pompa della varietá di nazioni , che 
militavano sotto le bandiere Impcr ia l i . Non v" 
era neppure un* ombra di quella severa sempií-
citá , che ne' tcmpi della liberta e della vit. 
toria soleva distinguere i ' accampamento d'un 
esercito Romano dal confuso campo d' un Mo
narca dell* Asia ( i ) U n computo piu detagl ia--
to tratto dalla 'K[otizia potrebbe esercitare 14 
diligenza d' un antiquario; ma 1' istorico dovrá 
contentarsi d" osservare, che i l numero delle sta-
sioni, o guarnigloni stabilite salle frontiere del-

( i ) P a n c i r o l . t t i N i t í t . M e m . de V e t e a d , des I m c r , 
T o m . X X V . f . 491. 

i z ) Romana, aclcs un lus f r t p e formae e r a t & h s m i n u m , 
& a r m a r u m genere . Regia, ac te s v a r i a magis m u l t i s genti-
bus d ' i s s imi l l tud ine e t r m o r u m , a u x i l í s r u m ^ u e e r u p , T . Liv . 
I . X X X V l l . c. 3<?. 4c. F l a m i n i o anche p r i m a deH'evcnro 
avea paragonato 1' armara d' Ant 'oco ad una c e n a , in cus 
si fosse cu c inara la carne d" un v ü c a n í m a l e in diversc ma« 
« i e r e d a l l ' a r t e de ' cy ioch i . Ved, U v i t * . d i f U m l n , in Pin. 
UXCO. 
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Impero ascendeva a cinquecenco ottantatre m i -
la soldati; e che al tempo de' successori V Ín
ter?, farza della müizia si considerava di sel-
cenco quarantacinque mila ( i ) . Uno sforzo 
COSÍ prodigioso eccedeva i i bisogno de 'piú an-
tichi tempi e le forze de piu recenti. 

Secondo i varj stati della societá si reclu- Di f f i -

tan le ármate per motivi molto diversi . 1 ^0|̂  
Barban son scimolati daU'amor deífa guerra; i j ^ , ^ 
cittadini d' una Repubbllca libera possono esse-
re indotti da un principio di do ve re j i suddi-
t i j o almeno i nobili d' una Monarchia sonó 
animad da un sentimento d' onore; ma i t im id i e 
lussuriosi abitatori d' un decadente Impero non 
possono essere allettati a militare che dalla spe-
ranza del guadagno, o costretti dal timor del
la pena. Le risorse del Romano erario erano 
csauste per 1'accrescimento dello stipendio, per 
i repetuti donativi , e per i'invenzione di nuo-
vi emolumenti e concessioni, che nell' opinione 
della gioventü provinciale pote van compensare 
i travagli ed i pericoli della milizia . Ció non 
ostante quantunque la statura de' soldati si fosse 
abbassata ( 2 ) , quantunque vi fossero ammessi, aL 

me

c í ) Agat , i . Y. f . 157. E d i t . L f u v r e . 
<2) Valent in iano Cod. Theod . I . V i l . Tt t t . X I I I . í e g . 3 . 

J . ne fissa la m í s u r a a c inque piedi e sette dirá , che so
nó c i r c a c inque piedi e quatt io g o l l i c i e mi.zzo í n g l e s i . 
í t i m a era stata d i c inque p i e d i , e dieci dita , e n e ' m i -
g l ior i c o r p i d i sc i piedi R o i r - a n i . Sed tune e r a t amplio? 

TOMO V. F 
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meno per una tacita condiscendenza, indistin
tamente gl i schiavi, la difficoltá insormonta-
h'úe di trovar de!le regolarl e adequate le
ve di volontarj obbligo gl' Imperatori ad usa
re de'metodi piü efficaci e violenti . Le ter-
re, che solevan darsi a veterani come premj 
liberi del loro valore, fu roño d'alio ra i n poi 
accordate con una condizione, che contiene 
í pr imi tratt i del le concessioni feudal i i vale 
a d i ré , che i figli, che lor succedevano nell' 
e redi tá , si dessero alia professione delle armi 
tostó che giungevano all' eta virile j e se v i l 
mente riciisavan di farlo, si punivano colla 
perdita dell'onore, de'beni ed ancor della vi
ta ( i ) . Ma siccomc T annual prodotto de' 
figli de'veteraní non dava che un picciol sus-
sidio a bisogni della mil iz ia , si facevano spes-
so delle reclute nell© Provincie, ed ogni pro^ 
prietario si obbligava o a prender le a rmi , o 
á somministrare urt sostituto, o a procurarsi 
1* esenzione con pagare una grave tassa. Lasom-
ma di quarantadue monete d' oro, a cuifu r i -
dotta, dimostra 1' esorbitante prezzo de9 volonta-

m u l i l t u d o , & piares sequebantur m l U t U i n n r m a t u m « Vegetí 
de Te m i h t . I . I . c. S. 

( i ) Ved. i due T i t o l i JDÍ V i t e r a n l s , D e F l l U s Veteran, 
ne! sett imo l ibro del C o d . T e o d o s . L ' e t a i i ñ c u i s* csi' 
geva í l m i l i t a r serv iz io , era v a r i a da'sedici a venn'cinque 
a n n i . Se i figli d e ' v e t e r a n í venivano con u n c a v a l l o , 
avcan dir i t to d' essere a n o l a r i a l ia c a v a l í e r i a > due caval» 
i i poi davano l o i o a h r i s r i m a b i l i p r i v i l c g j , 

Ü l 
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f j , e la difficoká con cui dal governo ammst-
tevasi quest'alternativa (1),. Era tale l1 orrore 
che ave va in vaso gil animi degliavviliti Roma-
ni per la professioit di soidato, che moltigiova-
ríi del!' Italia e delle Provivcie, si tagliavan le 
dita delia man destra per sottrarsi alia necessi-
tá di mili tare; ed era si copiuneníente in uso 
tale strano espediente, che mérito la severa pu-
nizion del le leggi ( 2 ) ed un nome particolarc 
nella iingua Latina (3 ) / 

( 1 ) C g d . Theodgs. I . V i l . T l f . X l l l , U g . 7. Serondo 1* 
I s t ó n c o socrate ( ved, Gorofr . i v i ) l ' i s í e s s o í n l p e r a t o r V á l 
gate a i l c volte esigeva ottanta monete d 'oro per una re-
cluta . N e Ü a Legge seguente freddanientc si e s p r i m e , che 
non siamo ammessi g l í s ch iav i In t e r opima,y I c l t i s s i m o r u m 
n i l l t u m t u r - m a l . 

( 2 ) Per ordine d' Augusto s í venderono a l puhblico j n -
Cánto la persona , ed i be ni d ' u n c a v a l í e í Romano , che 
avea n m t i l a t o duc s u o í í i g l í u o l i ( Sveton. I n ^ i i i r . c. ay . > 
La moderaz ionc dí que l l 'ar t i f i c ioso usurpatore d imos tra , 
e le quest 'esempio di s e v o r i t á era giustif icato dal lo s p i r L 
t0. de" rempi . A m m i a n o fa una distinziorte fra g l í eftein-
ín inat i I t a l i a n i ed i coraggiosi G a l l i c í . XW. *, 12,). P u r é 
ílon pi i i che q u i n d i c i anni dopo Valent iniano in una leszgc 
directa ai Proferto del ia Gal l ia é costretto a o r d i n a r c , c h e 
daesti v i l i d i s e r t o r i s iano b r a e i a t í v i v í ) Ced. Theod . U 
V i l . T i t . J C l l l . U g . 5 , ) . E r a n o tanto m o l t i p ' i c a t i nell* l U 
l í r i c o , che la P r o v i n c i a s i lagnava del ia scars i ta di r e -
Clute . Ib . leg. l e , 

í j ) E s s i eran chiamati m u r e l . SÍ trova in Plauto ed 
ffl Festo la parola mure idus per indicare una persona p i 
gra c c o d a r d a , che serondo Arnobio ed Agostino era sot -
w l ' í m m e d i a t a protezione del ia Dea M u r c i a . F e r causa 
«i questa particolare specie d i codardia g l i s c r i t t o r i de l ia 
istinit^, di m ? 2 X 0 pre.ndon m u r c t r e p e í s i n ó n i m o ái m m í * 

F 2 
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A u m c n . L'introduzioiie de' Barbari nelle ármate Ro^ 
**[hlie' mane divenne ogni giorno piú imiversale , piú 
a u s i i i ^ necessarla, e piú fataie . I piu animosi fra gli 
r j . ' Sciti, fra'Goti, ed i Germani , che si dilecta, 

vano del la guerra, e trovavan piu vantaggioso 
per loro il difendere che i l devastar le Provin, 
de, s' arrolavano non solo fra gli ausiliarj del, 
le respettive loro nazioni , ma anche nelle le
gión! medesime, e nelle truppe Pal atine le piíl 
distinte. Siccome conversavano essi liberamente 
co'sudditi deirImpero, appoco appoco impara. 
rorK) a dísprezzarne i costumi e ad imitarne le 
arti. Essi abbandonarono quella tacita riveren. 
za, che i'orgoglio di P.oma soleva esigere dal
la loro ignoranza nel tempo che acquistavan la 
cognizione, e i l possesso di que' vantaggi , per 
mezzo de" quali soltanto ella SQSteneva la sua 
decadente grandezza. I soldatibarban, ch'eser. 
citavano i loro militar i talenti , eran o avanza-
t i senz' eccezione a' posti piu importanti ; ed i 
jiomi de' Tribuni, de' Conti s de' Duchi e de' 
Generali medesimi scuoprono un' origine stra-
niera, ch' essi non volevanpiu simulare. Spesse 

I volte s' affidava loro la condotta d' una guerra 
contro i ior nazionali ; e sebbene la maggior 
parte di loro preíerisse i vincoli della fedelta 
¡a quelli del sangue, non eran pero sempre 11* 
he t i d%lh tácela Q almen dal sospetto di teñe,?. 

• ' • • - ' ; . ' - . . xék. 

la re . Ve4. Lind€nbr0 | , c V@I<?s« «4 %4mmhfo Héftftk j , 
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fe una corrispondenza proditoria coi némicoj d** 
invitarne le invasión!, o di risparmlame la r i -
tirata. Gl i eserdti e la corte del fíglio di. Co^ 
íantino eran governati dalia potente" fazione 
de' Franchi, i quali raantenevanó la piu stretta 
unione fra loro e col lor paese nativo, e risen-
tivan qualanque personale afíronto come un tor
io fatto alP Intera nazione ( í ) . Quando si sos-
tentó che i l tiranno Caligola avesse intenzione 
di vestiré un candidato molto straordinario del i5 
abito consolare, avrebbe forseeccitatomeno stu-
pore la sacrilega profanazione, se roggettodella 
Sua scelta fosse stafo invece d ' un cavalio p i ^ 
nobil Capitano de'Germani o de' Brettoni . IÍ 
Corso di tre secoli avea prodotto un eangiameiv 
to cosí notabiíe ne' pregiudizj del popólo i che 
Costantino colla pubblica approvazione mostró 
a'suoi successori V esernpio di accordar gliono-
r i del Consolato a que'Barbafi} che per i loro 
meriti e servigl ave van ottenuto di esser posti 
fra'principal! Romani ( 2 ) . Ma siccome questi 

CO-

( 1 ) M a l a r l c h u t — á d b t b t t í i F r a n e i i , q i t t r i t m IkeL-Umft-i 
i ta te \tt f a l a t l o n t u l t i t u d o f l e r e b a t , t r i í l i u s j a m 'oyueba tu r , 
i a M a l t u i t i í a t u r f u e > A i t imlan . I , X V . c. 5. 

< 2 ) B a r b a t í s i m i t i u m p r l m u t ad usejüe fAsees a u x e r u t 
t r a b e a i c e n s u l u r e t . A m m i a n . I , X X , e. 10, Sombra che 

Ensebio ( i n v i t , Const . I . I V . *, 7. ) ed A u r e l i o v i t t o r c 
confermin la v e r i t a di tale asserzione } p u r é ne' trentadue 
Fast i consolar i del regnd di Costant ino non h<* potuto 
ttovarc i l n o í n c d*un solo B á r b a r o . Credere i d i í í jque , che 
k l ibera l i ta di qnc i Principe si r i fer isse agli o r n a m « n t i 
f ia t tos to che a l i 'u f f i z io del conso lare . 



Sé h t m d della decadenza 
coraggiosi veteranl, ch' erano stati educati nelV 
ignoranza o disprezzo delle leggi, erano in-
capaci d'esercitate alcana carica civíle ; le fa-
col ta della mente umana venivan ristrette 
dair irreconciliabil separazione d i talentl , e 
delle professioni. I culti cittadini delle Repuk 
bliche Greche e della Romana, i l caratter de' 
quail potevasi adattare al Foro., al Senato, alia 
guerra, o alie scuole,.avevano appreso a scri-
vere, a parlare, e ad agir col medesimo spiri-
t o , e con uguale abi l i tá . 

serte _ i v . Oitre i Magistratl ed i Generali che 
d d " ' ^ 1 ^ontani dalla corte esercíta\jano la delegata 
J a z a o l o r o aiítoritá sopra le provincie e le ármate , 

] ' Imperatore conferiva eziandio U rango d* 
Illustri a sette de' piü immediad suoi servl-
to r i , alia fedeltá de'quaíi afíidava la custodia 
della propria saíutc , o de'suoi consigli o te-
sor i . I n primo luogo gíi appartamenti pri
vad del Palazzo eran governati da un eu
nuco favorito, che nell'idioma di quel tera-
po si chiamava Vraepositus, o Tref&tto. del sa
cro cubicólo , o sia della camera Jmperiale. 

bSlíó Era su0 uffizio di seguiré 1' Imperatore nelle 
'ore di afiari pubblici, ed in quelle di passa-
tempo, e fare intorno alia persona di lui tut-
t l quel domestici servizj , che non traggono 
splendore che daiFinfluenza del t rono. Sotto 
un Principe che merkasse di r egnare, i l gran 
Ciamberlano ( giacché possiam dargü taí rió
me ) era un titile ed mnil ministro; ma un 
artificioso domestico, che profitta di tutte le 
occasioni i che somministra una libera confi-

den-
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áenza i insensibihnente ac quiste ra sopra uñó 
spirito debole queir ascendente , che i ' austera 
sav-iezza , e la virtü non lusinghiera puó rare 
volte ottenere. I degenerad nipoti di Teodosio, 
ch'erano invisibili a' loro sndditl , disprezzabili 
ai lor nemici, esultarono i l Prefetto delta lor 
camera sopra i capí di tut t i i ministri del Pa-
íazzo ( i ) ; ed anche i l suo deputato , cioé U 
primo del lo splendido treno di schiavi 5 che at-
tualmente servivano, era stimato degno di pre
cederé , a' rispettabUi Proconsol i della , Grecia o 
dell' Asia. Eran sottoposti alia giurisdizione del 
Ciamberlano i Con t i , o Soprantendenti, che re-
gol a vano i due importanti dipartimenti della 
magnificenza della guardaroba e del lusso della 
tavoia Imperiale ( 2 ) . 2. La principale ammi-
nlstrazione (ie'pubblici affari era commessa alia 
diligenza ed abilitá del Maestro degli Vffizj. (3) 

C 1 í C o i . Theod . l l h . V I . T l t . V I H . 
( 2 ) Per una m e r a í b r a ben singolare presa d a l . m i l i í a r 

carat terc de' p r i m i impera coi i i l Joro Maestro d i C a s a 
era ch iamaro C o n t é del loro campo ( Comes cas t rens i s . ^ 
Cassiodoro g l i rappresenta con m o k a ser j e t a , che la r L 
putazione d i l u í e del! ' I m p e r o dovea dipendere d a l F opiv 
n ione , che g l i ambasc iator i s t ran ier i avrebbcr concep i to 
dcll 'abbondanza e magnif icenza della tavoia reale < V a r . I , 
V I . e f i s t . 9. ) . 

( 3 ) Guter io ( D e ifjlc. Demus <Aug. I . I I . c. xo .T . I I I . ) 
ha con m o k a csa l tezza s p í c g a t e le funz ioni d e l M a e s t r o 
degli Uf f i z^ , e la c o s t i t u z i o n degli S c r l n i a a! medes imo 

: s ü b o r d i n a t i . M a invano renta su l ia p i u dubbiosa a u t o r i t a 
di x í d u r r e a l tempo degli A n t o n i n i , o anche di Nerone 
i ' origine d 'un Magistrato , che non s i p u ó trovar nell* 
I s tor la p í i m a del regno di Cosranrino . _ 

/ F 4 " 



8S Isíoña delld decadenza 
tetro era i l supremo Magistrato del palazzó; ín-
•ukz). vi.?i!ava suIla disciplina delle scuole "civili emU 

' l i taf i 3 e riceveva gli appelli da tutte le partí 
dell ' Impero nelle cause , che appartenevano a 
queí numeroso esercito di persone privilegíate 5 
che come servitori di corte avean ottenuto per 
lo ro , e per le lar famiglieil dirittod'esser esen-
t i dall 'autoritá de'giudici ordinarj . La corris-
pondenza fra i l Principe ed i sudditi passavapcr 
i quattro Ser mía , o uffizi di questo ministro 
di Staro . 11 primo era destinato a memorial i , 
i l secondo alie lettere, i l terzo alie domande , 
ed i l quatto a'fogli ed ordini di cose miscella-
nee. Ognuno^ i q x ^ h ^ v , díretto da un Mas-
stro mferiore di r ú f e n k & , dignita , ed erano 
spediti tu t t i gl i affari da cento quarantotto se-
gretarj presi per la raaggior parte daí ceto de1 
legali per causa della copia di estratti e di re-
iazioni, che frequentemente occorreva di fare 
neir esercizio delle varié loro funzioni. Per una 
condiscendenza, che ne'primi secoli si sarebbe 
ereduta indegna della maestá Romana , era de-
stinato un ^particolar segretario per la lingua 
Greca, e v'erano delí ' interpreti peiJ ricever gli 
Ambajciatori de1 Barbari ; ma i l dipartimento 
degíi affari esteri , che forma una parte cosí 
essenziale della moderna política , ra re volte 
oceupava l'attenzione del Maestro degli UfEzj. 
Égli era piü seriamente oceupato dalla general 
direzione degl' imnieghi e de' magazzini dell' 
Impero. Verano trentaquattro c i t tá , quindici m 
Oriente, e diciannove in Occidente, neíle qua-
11 erano perpetuamente impiegate deiíe regola rl 

com-
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ccmpngnle di artefici per íábbricare áelle arml 
dífensive ed offensive d'ogni sortse del le mac-
chine m i l i t a n , che si depositavan ne'magazzini, 
e secondo le occasloni si prendevano per servi-
gio delle trnppe. 5. Nel corso di nove secoii 
i'uffizio del Que store avea súbito una rivoiuzio-
ne molto singolare. Nell ' infanzia di Roma o- st¿^c' 
gni anno s' eleggevan dal popólo due magistra-
t i inferior i per sol levare i Consol i daU' odioso 
maneggio del pubblico erario ( 1 ) . Fu accor-
dato un assistente simile ad ogni Proconsole 
e ad ogni Pretore , che avesse un governo c i 
vil e o militare; estendendosi le conquiste, i due 
Questori fu roño appoco appoco moltiplicati fi
no al numero di quattro, di otto , d i venti , 
o per breve tempo fqrse »anche di quaran-
ta ( 2 ) ^ ed i cittadini piú nobili ambivano 
inolto un uffizio , che dava loro posto in Se-
nato , ed una giusta speranza d' ottener g i l 

ono-

( 1 ) T á c i t o { l A n n a l . X I . a a . ) d ice , che i p r í m i Q a e -
t o r i furono eletti dal p o p ó l o sessantaquattro anni dopo 

la f o n d a z í o n e della R c p u b b ü c a } ma e g ü c d ' o p í n i o n e ch3 
ess! lungo tempo avant i s i creassero annualmente d a ' C o n -
sol \ ed anche d a ' R e . Ma tale oscuro punto d' a n t i c h i t a cr 
Contrasta to da a l t r i s c r i t t o i í . 

( 2 ) S c m b r a , che T á c i t o ( ^ A n n a l , X I . 2 2 . ) c o n s i d e r í 
come il numero maggior de 'Ques tor i quel lo d i venti > c 
D i o n c l . X L l H . p . In 374. fa conoscere che se Cesare i i 
Di t tatore una volra ne c r e ó quaranta , c i ó fu solamente 
ad oggetto di faci l i tare i l pagamento d ' u n immenso de
bito d i grat in idine . P u r é 1'aumentazione, c h ' e g l i fe ce de' 
I r c t o r i s i mantenne anche ne5 success ivi r e g n i . 



9$ Istúrta detta Aecaisnza 
onori del la Repubblica . Mentre Augusto af. 
fettava di conservar libera 1' elezione , si con. 
tentava di accettare ogni anno il privilegio 
di raccomandare , o piuttosto in sostanza di 
nominare un certo numero di calididad ; ed 
aveva per costume di sciegfiere uno di questi 
gioxani distinti per leggere le sue orazioni 
o epistoíe nelle assembíee del Senato ( i ) . La 
pratica d' Augusto fu imitata da' Pr inc ip iche 
gii succederono ; fu stabiiita quell' accidental 
commíssione come un uffizio permanente , ed 
il solo Questor favorito assumendo un nuo-
vo e piü illustre carattere soppravvisse allasop-
pressione degli antichi ed inutil i di lui coiie-
gm ( 2 ) . Poiché 1c orazioni , d i ' e i compo-

neva 

( 1 ) Sveton. ^ i u r . e. 65. e T o r r e n r . i v . D i o n . Gass p 
7S 5. • 

( a ) L a g i o v e n t í i ed í n e s p e r í e n z a de 'Ques tor i , c h ' e n . 
travano in q u c l l ' i m p o r t a n t e carica nei loro ventesinio 
q ü i n c o anno ( U B S . E x c u r s . ad T a c i t . I . 111, n . ) o h b l i ^ z 
i o n o Augusto a r i m a o v e r l i dal mancggio del tesoro T e 
quantunqlue fosse loro da C l a u d i o r e s t i m i t o , sembra che 
r e fosseto finalmente p r i v a n da Nerone ( T a c i t . ^ i n n a l . 
J C X í I ^ . s v e t o n . i n ^ u g . c . ¡ 6 . in c i a u d . c. ^ D Í o n p ^ . 
666 9 6 r . ec. P h n . £ p ¡ ! t , x . 20. & a l ! h . } , Nel le Pxov in . 
c í e della divis ione l .npet ia lc in luogo d e ' Q u c s t o r i con 
n ü g h o r cons.gho SI ponevano i P r o c ú r a t e ) D h n . Cas,, 
f . 7 0 7 . T a c ú . ( n v i e . U g r l c e l . c . 15. { o come si c h i a m a r o . 
« o in seguito 1 R ^ o r . u l t ( H i s t . ^ i u r . p . t } o . ) . Ma nelle 
p r o v m c i e del Senato si trova sempic una serie di Qnesto. 
xi fino al Regno di Marco A n t ó n . ( ved. le I s c r i z i í n i di 
G r u t e r o , 1 epislole di P l in io ed un fatto decisivo nella 

P JV ; g ! I S t l P ' ( • Si P"6 " ' ^ ^ r e da U l p i a n o 
Pandet t . I . I . T ¡ t , I J . ) che fu abolita la loe provinefale 

am-
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neva in nome deU'Imperatore ( O , acquista-
roa la forza , ed ín ultimo anche la forma 
di assoluti ed i t t i , egli fu considerato come 
un rappresentante dalla potestá legislativa, co
me 1' oracolo del Consigíio, e come V origi
nal sorgeate deila civile giurisprudenza . Egli 
era qualche volta invitato a prender posto 
nelía suprema giudicatura del concistoro í m -
periale co' Prefetti del Pretorio e col Mae-
¿tro degü t ' f f i z j , e gil era spesso richiesta la 
ísoluzione de' dubbj de' Giudici inferiori ; ma 
siccome non era aggravato da una gran quan-
titá di affari subordinati alia sua carica, i m -
piegava i suoi talenti ed 11 suo ozio a colti-
vare quel maestoso stile d'eloquenza, che nel-
la corruzion della Üngua e del gusto . conser
va sempre la di guita delle leggi Romane (2). 

a m m i n i s t r a z i o n e sotto i l governo del la casa di Severo ; 
e nelle sucress ive t u r b o k n z c dovetter n a t u r a l m e n t e c e s s a « 
i c l eanmsal i o t i i e n n a l i e l ez ion i ce' Q i i c s t o r i . 

( 1 ) C : im p« i t r i s nomine & e p í s t o l a s ipse d i c í a r e t , é " s d l . 
l i a conscriberet , or atienes que in senati* r e c i t a r a , e t i a m 
S u a e s t o r i s v i c e , Sveron. i n T . i c i t . c. fi. Qucst ' u t í z i o do ve 
aequis tareanche niaggior d ign i taper essere acc identalmen
te stato esercitato dal presuntivo erede dc lT Impero . T í a -
jan© af i jdó la medes ima c u r a ad Adriano suo Questdre e 
cug ino . Ved. D ü d v v c l i P r A t l t í l . Cc.mbdcn. X . X I , p i t g . ^ z . 

' C 1 ) . . . T e r r i s t d i ñ a d a t u r u s 
Sapplicibus responsa. . . O r a e u U r e g í s 
E l o j u t s ¿ r e v e r é tuo ; nec d ign ius u n q u a m 5 
Majes tas rsirr/tinit sese Romana l o e n t a m , 

¿ g a n d í a n , in. Cons. , M a l í . T h e t d . ved. ancora Sí aun ato 
E p i f t . I . 17. , c Cass iodoio V a r , V I . 5» 



T e f e 
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'0% fstorU Aetld iecadenzél 
Potrebbe in quaíche maniera paragonarsí I" uf. 
ñzio del Questore Imperiale con quello del 
Cancelíiere moderno, ma 1' uso del gran si-
gtllo, che sembra essere stato introdocto da' 
Barbari ignoranti, non fu mai usato per con
validare i pubblíci atti dell'Imperatore. 4. A l 
Tesorier genérale deH*éntrate pubblkhe fu 

p u b b i l . ^ato i l t i tolo stfaordinario di Conté delle sacre 
«o. targizióm, forse per indicare che ogni paga

mento nasceva dalla volontaria bonta del Alo-
narca . I I pretender di concepife i l dettaglio 
quasi che infinito delle spese annuali é quc-
tidiane risguardanti ramministrazione si civU 
le che militare d 'un grand' Impero excede-
febbe la fofza del la piü vigorosa immagina-
aione. Tal azicnda occupava continnamente 
piü centina/a di persone distribuite in nndid 
diversi uffizj artificiosamente inventati per esa-
minare, e dirigere le rispettive loro ope-
razioni. La moítitudine di questi agenti na
turalmente tendeva ad accrescersi; e fu pM 
«Tuna volta creduto espediente di rimandafe 
a'lor naturali uffizj quegl* inútil i mínistrí so-
prannumerarj, che abbandonando i lor onesfi 
l a v o r i , si eran con troppo calore insinuatí 
nelh lucrosa professione deíle Fínanze ( 1 ) . 
Corrispondevano al Tesoriere ventinove rice-
vítori Provincial! s diciotto de quali eran oncv 

rati 

t i ) C i d . t b i t d é s , l , yh T í t , j o . € » d , Justina ht, X l h 
Tit . 3 4 . ' 
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rati col titolo di Conti ; e k glurisdizione d i 
luí s'estendeva sopra le mhiiere, dalle qual 1 
estraevansi i metal 1 i preziosl, sopra le zecche^ 
nelle qual i si convertivano in moneta corren-
te, e sopra i pubbiici erar) delle c i t tá piú 
importanti, dove si depositavano per servíz¿o 
dello Stato . Questo ministro regolava ancora 
U commercio straniero dell*Impero, e dirige-
va ugualmente tutte le maniíatture di lino 
c d i lana, per mezzo delle qual i eseguivansi 
le successive operazioni di filare , d i tessere, 
e di tingere, specialmente dalle donne di ser
v i l condizione per uso del Paiazzo e deU'ar-
mata. NeU'Occcidente, dove learti s'erario in-
trodotte di fresco, si contano ventisei di que-
sti stabilimenti ; ed un numero anche piu 
grande puó supporsi che ne fosse nelle indu- T . f 0 t 

striose Provincie deli'Oriente ( i ) . 5. Oitre r iere 
le Pubbliche rendite, che un assoluto Monar- P r l v á -

' • t o , 
ca poteva esigere e spendere a suo placeré, 
gl' Imperatori in quaiitá di opulenti cittadini 
avevano un patrimonio moho esteso, ch'era 
amministrato dal Come, o Teso riere dells sta
to privitto, Una parte di (|uesto formavasi fbr-

se 

< i ) N e ' d t p a r t i m c n r i de' due C o n t i del T e s o r o , la par
te O r i é n t a l e dc l la M o t l i i a 1 moho mancante , | E g l i é da 
o í T c r v a r s i , c h ? s i n o v a v a una cassa pubblica in L o « d r a , 
ed un Gineceo , o manifattuta i n W i n c h e s t e r . M a I s 
Gran Brcttagna non er» creduta degna ne d* una zecca , 
ne d' un arsenale . L a sola GaUia « c aveva t i c d e l l e gri« 
me ed otto de' sccondi • 
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se dagli antichi beni patrlmoniali del Re e 
delle Repubbliche ; un' altra da quelll deile 
famiglie, che fu ron successivamente innalzate 
alb porpora ; ma la parte piix considerabile 
d'esso proveniva dall" impura sorgente deile 
confiscazioni. 11 patrimonio Imperlale era spar-
so per le Provincie dalla Mauritania fino aL 
la Gran Brettagna; 11 ricco pero e fértil terre
no della Cappadocia indusse i i Monarca a sta-
bilire le sue piü bel le tenute i n queiia regio-
ne ( i ) , e Costantino, oppure i suol successo-
r i presero ropportimitá di giustificar la loro 
avarizia eolio zelo di religione. Soppressero eg-
lino i l ricco templo di Comana, dove i l som. 
mo Sacerdote della Dea della guerra sostene-
va la dignitá di soyrano j ed applicarOno al 
prtvato íor uso le terre sacre abítate da sei 
raila sudditi o schiavi della Dea e suoi mu, 
nistri ( 2 ) , Ma non eran questi gli abitanti 
da valutarsi: le planure, che s'estendono dal 
pié del monte Argeo fino alie sponde del Sa-
10} nutrí vano una generosa razza di cavalll 

< t ) C o i , T b e o i o t . I . v i . T l f . X X X . h g . z* e Gotofreda 
' • , J 

C 2 ) Strab. G e } r ¿ . I . X d . p . 809. L ' a l r r o T c m p í o di 
C o m a n a in Ponto era u n a colonia d i quel io delia- Cappa
doc ia / , J Q I . f . 835. I I P ic s idcntc de Brosses > ved. i l s u o 
S a l l u s t . T t m . I I . p . z i . ( conget tura , che la D i v i n i t a ado-
l a t a n c l l c d a c Comane fosse S e l t h , la Venere d' Or iente 
o la Dea della generazioae j ente ben d i y e j s a in Yf«o 
« a l i a Dea della guerra. 
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famosl nell' antico mondo sopra tut t i gl i alrri 
per la lor maestosa figura ed incomparabil 
velocitá . Le leggi difendevano questi sacri 
aniraali destinad per servizio dclla Corte e 
de' giuochi Imperial i dalla profanazione ds un 
padrone volgare ( 1 ) . Le possessioni delta Cap-
padocia erano di sufficiente importanza per 
esigere i'inspezione d'un Conté ( 2 ) j nelle 
altre partí dell' Impero si ponevano ufficiali d i 
minor ranga; ed i deputati del Tesoriere pr i -
vato non meno che quelli del pubblico eran 
sostenuti neir esercizio delle indipendentí loro 
funzioni , ed incoraggiti a contrabbilanciare 
i ' autoritá de'magistrati Provinciali ( 3 ) . 6 . ¿^"o -
7. I corpi sceltí di cavalleria e d' infantería, meftici, 
che guardavan la persona dell' Irriperato^e, 
eran sotto 1'immediato comando de' due Cofttí 
ds'Domsstki 4 Tut to i l loro numero consisteva 
in tremila cínquecento uomini di v i si i n sette 
scuole o truppe, ognuna delle quali ne con-
teneva cínquecento; ed i n Oriente quest" ono-

re-

( t ) C o i . Theodts. I . A". T l f . V. D e Gre.ge JDomlnlc» . 
Gotoftedo ha raccolto t u t t i g l i án t i ch i passi i c l a t i v i a' 
cavalli del'a Cappa^ocia . La P a l m a ^ U n a , ch' era una delle 
piu bella razze , fu confifcata ad un iibellc , i l patrimo
nio del quale era fedici miglia distante da l i a n a vicino 
allá strada pubbiica tra Gestan t i no pol i ed Antiochia . 

( 3.) Giuí t in iano N s v t l l . j o . sottoposc i l dipartimento 
del c o n t é della Cappadocia alT autor i rá immediata de l l ' 
Eunuco favor i to , che presedeva a l Sacro eubicelo , 

i i ) Csd, Ttod, l , n , T i n X X X . ItS' 4. f f , 
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revol servizio era quasi totalmente proprlo 
degli Armeni. Ogni volta che nelle pubbliche 
ceremonie schieravansi ne'cortili e ne'portici 
del Palazzo, la loro alta statura, i l tácito or-
dine e le splendide armi d'argento e d' oro 
spiega^ano una pompa marziale non indegna 
della Romana maestá ( i ) . Dalle sette scuole 
si presceglievano due compagnie di cavalli e 
di fanti dette ¿¿Vrots t to r l , i l posto vantag-
gioso de'quaíi forma va la speranza ed i l pre
mio de'soldati piu meritevoli. Essi monta van 
ía guardia negli appartamenti interni , e se-
coado le occasioni erano spediti nelle Provin-
cie ad eseguire con celeritá e vigore gli or, 
dini dei loro Signore ( 2 ) . I Corrtl de'dome, 
stici eran succeduti all'Uífizio de'Prefetti del 
Pretorio 3 e come i Prefetti medesimi, aspira-
vano di passare dal servizio del Palazzo s í co
mando delíe á r m a t e . 

Agen t í Veniva fácil itato i l continuo com mercio 
o í n i n i . fra Corte e le Provincie dalla costruzion 
k t o í i ' d e ^ e . Strade e ^^ ' ins t i tuz ion delle poste. Ma 
3 ürl ' <Iuest* utiU stabilimenti erano accidentalmente 

con-

( 1 ) Panrirol p. rea. 136. Sí describe F apparato dique, 
sti Domestici mi l i t a r i nel poema Latino di Corippo Dt 
Idui ibus J u f i i n . I . I I I . / ' . 157-179. +2Q.dct¿' ^ p p c ? > d , d e ¡ l ' l s u r , 
Biz,itnt, Rem. 1777. 

( s ) Ammiano Marcellino , che serví tanti anni , nos 
|Ote ottenere, che i l rango di Protettore. I p r i m i dicci 
fra questi oncrevoli seidati eran C U r i n l m l , 
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connessi con un pernicioso ed intollerabile 
abuso. S* impiegavano sotto la gíurisdizione 
del Maestro degli Uffizj due . o-trecento agsmi 
o messaggi per annunziare ' í noEai de'Consoli 
annui e gü edit t i , o le 'vitttiTle degl'Impe-
ratori . Questi s'arrogarono insensibilmeate V 
incombenza di riferir tuteo ció che potevan 
Osservare intorho alia condotta o de' Magistra^ 
t i , o de'privati cit tadini; e furon ben tostó 
risguardati come gli occhj del Monarca ( 1 ) , 
e la sferza del Popólo, Sotto la gran pro-
tezione, che loro clava un debole regno, si 
moltiplicarono fino all' inc redibil numero di 
diecimila, sdegnavan le dolci, ancorché frequen-
t i ammonrzioni delle leggi , ed esercitavano 
nei lucroso ir.aneggio delle poste una rapace 
ed insolente oppressione. Questi delator! 5 che 
ávevano una regolar corríspondenza colla Cor, 
te, venivano incoraggiti dal favore e dal pre
mio a scuoprir diligentemente i progressi d i 
qualunque ribelle disegno da' deboli e l oscu-
ñ sintomi di mal contentezza fino agli attuall 
preparar ¡vi d ' un aperta ribel! ione. La loro tra-
scuratezza o reitá nel violar la verita e U 
giustizia era coperta dalla sacra maschera dél-
lo zelo; e potevan sicuramente diriger gli-av-

vele-

( T ) Zenofofit. C y r o p . l . V I H . Briston De regn, P e r s l e . L 
I . n. 150. p. 2(5+. Gl ' Impciator i adottarono con piaccre 
quesra metáfora Persiana . 

TOMO V. G 
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htotla deiia deeadenta 
feienati íor dardi tanto contro g l ' innocentí 
che contro i r e í , che. provocato avessero H 
loro sdegno, o .ricusato di comprar da loro il 
silenzio . U n suddito fedele della Siria per 
esempio, o deiia Gran Brettagna era esposto 
al pericolo o almeno al t i more d' esser tratto m 
catene alia Corte di Milano, o di Costantino-
poli per difender la vita ed i beni dalla ma
liciosa acensa di questi privilegiati informan, 
t i . Si regolara 1' am ministrazione ordinaria 
con que'metodi, che la sola estrema necessitá 
puó se usare; ed alie mancanze di pro ve d i l l 
gentemente supplivasi coll' uso delía tortura 
( O - \ < 

L ' ingannevoie e pericolosa prova, ch' 
enfáticamente si dice delía questkñe cñminak^ 
fu ammessa piuttosto che approvata dalla giu-
risprudenza de' Romani. Essi appíicavano que, 
sta sanguinaria maniera d' esame soltanto a' 
corpi de 'serví , i patimentí de'quali rare voL 
•te da que' superbi Repubblicani si pesa va no 
Sulla bilancia deiia giustizia o dell' uman i t á ; 
ma non avrebber consentito a violar la sacra 
persona d' un cittadino , finche non avessero 

• * .^VNH! S Í ' . avu-.-t' 

( 1 ) Quanto agli agentl m rebm ved. Ammiao. /. X V -
c. ] . I . X ' V l . c, =5. |, X X l l . e . 7, col le cur ióse annotaxioni 
del Valefio . C o i . Thiod. I . V I . T i t . X X V i l . X X V I I h 
X X i n . Fra' paffi raccolti ncl Commentar ío del Gotofre-
do i l piíi oí íervabile e quello prefo da Libanio nel iua 
difcoifo interno alia moite di Gi i i l iano , 
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avuto la prova piü chiara del suo delitto (1 ) . 
Gli annali della tifannia dal regno d i T i 
berio a quello di Domiziano circostanziata-
mente rlportaiio 1' esecuzioni di molte v i t t i -
me innocentl; ma finché si tenue viva la piü 
debole rimembranza della liberta e dell' onor 
nazionaíe , le ultime ore d' ogni Romano 
turón sicure dal pericolo v deü' ignominiosa 
tortura ( 2 ) . La condotta pero de' Magi-
strati Provincial i non si regolava secondo la 
pratica della c i t t á , o le rigorose massime de* 
Giureconsuld. Essi trovaron Tuso della tor
tura stabillto non solo ira gli schiavi dell 'o-
riental dispotismo , ma eziandio fra' Macedo-
ni , che obbedivano ad un Monarca modetato, 
fra'Rodj, che fiorivano per la liberta del com-
mercio, ed anche fra'savj Ateniesi, che ave-
rano sostenuta e adornata la dlgnitá della 
specis umana ( 3 ) . L'acquiescenza de Provin-

CÍÍU 

( 1 ) Le ? t n d e í t e l . X L V I 1 I . T l f . X V I I I . contenngono i 
fentimenti de" piíi celebri Giurifconfulr i a propolito de l . 
la t o r t u r a . Essi lo restringono solo agli schiavi ; cd U l -
piano stesso e pronto a confessare , che rss e s í f r a g i U s , 
ér ferieultsa, , & qua ver i tatem f a l l a * . 

( z ) n d l a cofpiiazione di Pifone centro Nerone , E p u 
earide k libertina, mulier > fu 1* única per fon a t o r t u r á i s i 
t u t t i g l i al txi furoño í n t a í i i torment ir . Sarcbbc fu perfluo 
i* aggiungere efempj d i questo p i u deboli , e difficile i l 
t róvame de* p ía f o r t i . T á c i t o , ^inn-al, X V . 57. 

( j ) Bicendum . . . de instltutis ^Athen'unfmm , Rhadlo* 
fv,m d t í f l s d n n r u m h m l n a m , apud qtttt t t iam ( id <j*»i 

G % 
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cía! i incoraggiva i loro GovernauorI ad acqui^r 
stare, o anche ad usurpar 1'arbitrario pote-
re d'impiegare i tormenti per estorcer da reí 
vagabondi o plebei la confessione de' loro de, 
l i t t i , ti iiattanto che appoco appoco giunsero a 
contonder le distinzioni de' rangbi, ed a non 
curare i prmlegj de' cittadini Romani . Le 
apprensioni de'sudditi gli stimolavano a chie-
dere, e 1' interesss del Sovrano lo impegnava 
a conceder una copla di speciali esenzioni , 
che tácitamente accordavano, anzi autorizza-
van i'uso genérale del la tor tura . Esse pro-
teggevan tutte le persone di rango ¡ilustre , 
oppure onorevolt, i Vescovi ed i loro Preti , 
i Professori delle arti liberali, i Soldati e le 
loro famiglie, gli UíEziali municipal i e i lo
ro posteri fino alia terza generazione e t u t t l 
gl'impuberi ( í ) . Ma fu introdotta nella nao
va giurispradenza dell' Impero la fatal mas si
ma , che in caso di ribellione, che includeva 
qualunque offesa, che la sottigliezza de1 regall 
potesse far nascere da un' ostile intenzione 
verso xl Principe o la Repubblica ( 2 ) , so-

spen-

Aitthlss'ttntim est ) lll/ert clvesque torquetituf & c . Qjctx, 
P a r t i t , Ora». 6. 34.. Tub r i lcvarfi dal proresso di f i lo ta Ja 
pracica de 'Macedoni. Diodor. Sicul. /. X V I L p. «04. q. 
Curt . /, v i . c. 11. 

^ ( i > L ' Heineccio ( E l e m . J u r . C l v . P . VIT. p. gr. ) ha 
sianite infierne tutte quest' efenzioni. 

C » ) Sembra ehg puesta definizionc del prudente U U 
pia» 



Del? Imperó Zomano. Cap, X V I I . 101 
spendevansi tut t i i privilegj, e tutte le conáU 
zloñl si fiducevano al medesimo ignominio
so l lvello. Slccome ia salute dell' Imperatore 
senz'alcun dubbio si preferiva ad ogni consi-
derazíon di giustizia o di umani tá , tanto la 
venerabile vecchiezza che la teñera gioventu 
erano ugualmente esposte a' pru crudeli tor-
mentij e continuamente soprastavano al capo 
de' principal! cittadini del mondo Romano i 
terrori di un' acensa maliziosa, che poteva rap-
presentarli o come complici, o come tesdmon) 
d 'un forte immaginario delltto ( i ) . 

Per quanto possan questi mali sembrar T-m&ns 
terribili, si ristringevan per altro a quel pie- ¿e. 
coló numero di sudditi Romani , la pericolo-
sa situazione de'quali era in qualche modo 
compensata dal godimenuo d i que' vantaggl o 
di natura o di fortuna, che gii esponevano 
alia gelosia del Monarca. Gl i oscuri milioni 
di sudditi d'uft grand' Impero hanno moho 

men 

piano ( P a n d e ® . 1. X L V " 111, T l t , I V . ) fosse áda t ta ta alia 
Corte di Caracal la piuttofto che a quella di Akssandro 
Severo . Vedi i Codici di Thcodosio e d i Giuftiniano a i 
% • Jul ' iam wajes ta t . 

(, s ) Arcadio Carisio e i l GÍurífconfulto p í a Vecrhio 
citato dalle Pandette per giusnfifcare i ' univerfal ufo della 
tortura in t u t t i i casi di ribeilisne i ma questa massima 
di t i rannia , ch' e ammessa da Aramiano l. X l X , c. i * . 
col piíi xifpettofo terrore, vien confermata da varié leg-
gi de'fucctssori diCoftantino. ved. Cod.Theod. I , i X . T i t , 
JCXXff, I n ma]et t t t t ¡ s crimine •mnihus aqua est e e n d i t h , 

G 3 
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men da temeré la crudelíá che 1' avarizia de* 
lor Sigitori; e la loro umile felicicitá é prin
cipalmente aggravata dal peso del!» tasse ec-
cessive , che dolcemente premendo i r i cch i , 
discendono con gravita accelerata sulle infe-
riori e piu indigenti classi delia societá. U n 
ingenuo Filosofo ( i ) ha calcolato la mi su ra 
universale delle pubbliche imposizioni secondo 
i gradi di liberté e di servitu; ed asserisce, 
che a tenor d' una legge invariabiíe di na
tura deve sempre crescere coila prima, e di 
minuiré in glusta proporzione colla seconda . 
Ma questa ri%ssione} che tenderebbe ad al-
leggir le miserie del dispotismo , é in con-
traddizione almeno coll' Istoria del Romano I m 
pero, che acensa i medesimi Principi d'avere 
spogliato ed i l Senato del la su a au to rká , e 
le Provincie de loro beni. Senz' aboliré tu t té 
le varíe costumanze e pesi sulle merci , ch» 
senz' accorgersene son pagati dall' apparente 
scelta del compratore , la política di Costan-
tino e de'suoi successori preferí una sempli-
ce diretta maniera di tassazione plú coerents 
alio spirito d'un governo arbitrario ( 2 ) . 

1 ' v v.--. . . t 1 11 

{ r ) Montcsquieu Espr. des Lolx l . X l T. e. t j . 
( 2 ) M . Hume ( Sagg. -val. 1. p. j8<>.) ha veduto quest' 

importante ve i i ta con «uaiche fpecie di dufabuazg. 
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I I nome e i'uso del le Indhioni ( 1 ) ? Tribu» 

che serve ad assicurar la cronología de secoli 
di mezzo , nacque dalla pratica regolare de 0 In, ' 
Romani tributi ( 2 ) . L'Imperatore sottoscri- dizio^ 
veva di propria mano con inchiostro purpu- Re • 
reo 1' edicto o i ' indizione solenne , che te-
nevasi affissa nella cittá principale di ciasche-
duna Diócesi per lo spazio di due mesi pre-
cedenti i l primo di Setiembre . E per una 
molto facile connessione d" idee si trasferi la 
parola Indizione a significar la misura del t r i 
buto che prescriveva, e V annuo termine che 
accordara per i l pagamento . Questa genéra
le stima de* sussidj era proporzionata a real! 
o immaginar] bisogni del! o stato ; ma ogni 
volta che la spesa eccedeva la rendita, o que
sta era minore del computo che se n era 
fatto, s imponeva sul popólo una^ nuova 
tassa col nome d i superindizione i e si corau-

{ o . si ufa íu t t av ía ne lk Corte del Tapa i l c i d o del-
le i n d i z i o n i , che pao farh rimontare fino al regno d i 
ros tanzo , e forfe d i Costantirtb sao padre,- ma e • mol to 
xa-ionevolmente alterato i l principio del loro ^ n o n d u . 
rendólo al primo di Gennajo . Ved. 1' ^ ^ Vtr.f les 
nAt P X I , ed ü DUlionn. Ral son de la. D^hrnñt . Tom. 
U . ¿ . I 5 . due di l igent i t ra t t a t i che abbíamo $ « opcr» 
de'Benedettini. , , _ 

. , ) 1 p t i m i 28. T i t o h del i ' undéc imo l ib ro del Có
dice Teodosiano sonó p k n i di circostanziati rcgo.aments 
f u l i ' importante materia de' t r i b u t i i ma f"pPongono una 
cognizione de' principj fondamentali chiara d i q u t M 
ch« siamo prcfcntcmentc in grado d averc. 

G 4 
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nicava 11 piü pregey-ole attributo della sovra-
nitá a'Prefetti del Pretorio, che l i l alcimi casi 
potevano provvedere alie non prevedute e 
straordinarie occorrenze del pubblico servizio. 
L'esecuzlone di queste leggl ( i'entrare nel mi
nuto e l in^igato dettaglio delle quali sarebbe 
troppo nojoso ) consisteva in due diversa ope-* 
razioni; vale a diré nel dividere í'imposizion 
genérale ne'le proporzionate sae pa r t i , nelle 
quali si ta-savano le provincie, le ci t ta, e gl* 
individui del mondo Romano 3 e nel'/esige-
re le ^ varié contribuzioni degl' individui , 
delle ci t ta, e delle provincie, finattantto ché 
le raccoke somme fossero poste ncll ' Imperiali 
tesori. Ma siccome i l contó fra i l Monarca 
ed 11 sud i i io era sempre aperto, e la nuova 
rkhiesta precedeva Tintero pagamenso deli ' 
antecedente obbligazione, cosi dalle stesse ma
n í muovevasi la grave macchina delle Finan-
ze per tutto i l giro dell' annua sua r i v o l i ^ 
zione. Tutto c ió , che vera d'onorevole 9 d* 
importante nell'amministrazion delle pubbliche 
rendite, commettevasi alia saviezza de'Prefet-
t i e de' loro Provlnciall rappresentanti ; alie 
iunzioni lucróse avea dlritto una folla di uíl 
ficiaii subordinan, alcimi de quali dipende-
vano dal Tesoriere, altri dal Governatore del
la Provincia j e nelle inevitabili dispute d ' u n ' 
ambigua giurisdizione avevano spesso delle 
occasioni di contendersi fra loro le spoglie del 
Popólo. Gl i uffizj laboriosi, che non potevan 
produrre che dell' invidia e de' r improveri , 
de' pericoii e delle spese, appoggiavansi ai D ¿ 

, c u -
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cufíom > che formavano i corpi delle cittá , 
e che dalla severitá delle leggi Imperial! erano 
stati condannati a sostenere i pesl del la 
societá civile ( 1 )* T u t t i i terreni dell 'Impe
ro ( senza eccettuare i bent patrimomali del 
Monarca ) fonnavan 1' oggetto neU" ordinaria 
tassazione, ed ogni nuevo acquirente contrae-
va le obbiigazioni dell'antecedente possessore. 
Un esatto Censo ( 2 ) , o ralsurazíone era la 
sola giusta maniera di fissare la porzione che 
ogni cittadino dovea contribuiré per servizio 
pubblico: e dal noto periodo delle Indizioni 
v' é motivo di creciere che si ripetesse questa 
¿ifficile e dispendiosa operazione regol armen-
te ogni quindici anni. Si misuravan le terre 
dagl' intendenti che mandavansi nelle Pro-
vincie; si esprimeva distintamente la loro na
tura, se erano arabili o da pastura, vignate 
o boschive ; e si prendeva una stima del lo
ro común valore dal respettlvo prodotto di 
dnqne anni . 11 numero degli schiavi e del 
bestiame íaceva una parte essenziale della re-

la-

( 1 ) l l T i t o l o , che rifguarda í Decarioni /. X I I . 
Ti t . / . e i l pin ampio in mt to . i l Códice Teodosíano ; 
mentre noa contien'meno di cento novanta due leggi per 
deretminare i dover i , ed i pr ivücgj d i quell ' u t i le ceto 
di C i t t ad in i . . 

( 1 ) Hahemw en'm & homlnum numerum qul delat i sunt 
t agrum modum . Lumen, in Paneg, vet. V I H : ved. 
Cod. Theod. í X l l l , T i t , X . X I . col Comiuent. d i Go-
tof iedo. 



IOS- Istoria delia decadenza 
laz ióne ; davasi a* proprietarj un gluramento 
che gi l obbligava a scuopvire i i vero stato de1 
loro negozj; ed i tentatlvi , ch' essi facevano 
di prevaricare, o d' eluder í' intenzion del le-
gis!atore 3 venlvan severamente investigati, e 
puñi t l , come delitti capitaíi che includevano 
i l doppio reato di lesa maestá e di sacrile
gio ( i ) . Si pagava una gran parte del t r i 
buto in danaro; e del la moneta córtente dell' 
Impero non si poteva legalmente ricever, che 
oro ( 2 ) . I I rimanente delle tasse veniva pa-
gafcp secondo la proporzione determinata dali' 
annuale indizione in un modo vie piíi diret-
to ed oppressivo . Coerentemente alia diversa 
natura deiie terre , si trasportava da'Provin-
ciali o a loro spese i l real prodotto di essa 
in varié specie di vino o d' o l io , di grano o 
g orzo ^ di legno o di ferro ne' magazzini 
Imperial i , da' quali secondo le occasioni eran 
distribuite per 1' uso della corte, dell' armata , 
e delle due capitaíi 3 Roma e Costantinopo-

( 1 ) S ¡ ejuts sacrilega vltem falce succlderit , aut f e r n . 
ctum ramorum foetus hel/etavt rít , quo declinet fidem cea. 
f u u m , & nicntiatur callide paupertatis ingenium , max de-
te Eíus capiTale subihit exltlum , ¿r bono, sjus in F l s c i J u r t 
migrabunt . C ú d . T h e o d . l . X t l l . T h . X l . l e g . J. Sebbene que 
sta ^legge non sia esente da una studiata o feur i t a , efia e 
pero Ir.rticientcmente chiara per provare quanto fosse minura 
1' inqui l íz ione , c sproporzionata la pena. 

C 2 ) Sarebbe cefl'ata Ja maraviglia d i Tl in io . Entúdcm 
míror P . R . v l & h géjit'ibu's argentum semper imperitajj'e pan 
t u r u m , Hist . N. i t , X X l l l , 15. 
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It 1 Commlssarj del le rendite si trovavano 
cosí spesso nel caso di fare delle considerabili 
compre, ch'era loro vietato rigorosamente^ d 
accordare compensazione veruna, o di rice-
vere in danaro la valuta di c ió , che si do-
veva esigere m ispecie. Nella semplicita pr i 
mitiva di piccole Comunitá questo método 
puo esser bene adattato a raccogller le oíFer-
te quasi volontarie del Popólo ; rna esso e 
Mscémbile nel tempo stesso dell' ultima esten-
sioíie e dell' ultima stretterza , che in una 
corrotta ed assoluta Monarchia deve ín t rodur -
xq una perpetua contesa fra i l potete dell ' 
oporessioiTíe c le arti della frode ( 1 ) . Si ro-
vino appoco appoco T agricoltura delle Pro-
viticie Romane , ed avanzandosi i l dispotis-
mo che tende a fare svanire i suot proprj 
disegtií , gl' Imperatori furon costretti a t ra f 
qualche' mérito dalla condonazione de* debiti 
o dalla remission de' t r i bu t i , che i loro sud-
diti non erano plu capaci d i pagare. Secón-

do 

( n Futon nrefe delle p recauz íon í ( Ved. Cod, Theod. 
1 X I T i t I I e C r d . J u s t h u l . X T l f . X X V l l . ieg-^r. 
í T. ̂  per r e s t r i ñ i r ne> Magistrari l ' ahufo dcU 'au ton ta 
S nc l l ' efazione che nella compra del grano 5 ma que l l i 
che hanno tant 'abi l i ta da leggere le oraziom 01 Cicerone 
centro Verrc l I I I de frumtnt . ) possono i s t rmusi di t u j -
te k diverse ar t i d'oppresstone rtspetto al peso al p ez-
. 0 , alia q u a ü t a ed al trasporto delle spccie . L a v a r i . u 
ü ' u n G^ernatore senw ktrexe gotrebbe fupp lue al la.ua 
ignoianza, 



IOS Istorut delU decadenza 
do la nuova divisione del l ' I ta l ia , ¡a fertile e 
fortunata Provincia della Campanla, 11 teatro 
deíle antiche vittorie e de' r i t i r i ddiziosi de" 
cittadini Román i s' estendeva fra i l mare e 
l'appennino dal Tevere fino al Siíaro . Den
tro lo spazio di sessant' anni dopo la mo rte 
d i Costantino sulla prova d' un' attuale misu-
ra fu concessa un' esenzione in favore di tre-
cento trema mila acri Ingles! di térra deser. 
ta e non coltivata, che ascendeya ad un' ot. 
tava parte dell 'intera Provincia. Poiché nell' 
Italia non s'erano ancora veduti vestigj al-
ciini di Barban, non puo attribuirsi la causa 
d i questa sorprendente desolazione rammen-
tata dalle leggi che all* amministrazione degí' 

. Imperatori Roma ni ( i ) . 
f o ^ V " 11 modo di íassare o sla per accidente o 
di capí. Per consiglio premeditato sembra , che unisse 
tazio. la sostanza di un* imposizione sulle terre colla 

forma d'una capitazione ( 2 ) . Le spedizioni, 
che "si facevano d'ogni Provincia o distretto, 

es-

\ C ° Í Tbe0d' lÍb' X t ' T;t- -S rX^"- pubblí-
cata _ii d 34. aMarzo dd!" anno 155, da l l ' Impera tóre 
Onono folo due mcsi dopo la movt? di Tcodosío fue pa
dre . Eg l i parla di 528. 042. Jugeri Román i . che ho t u 
tíotto alia nmara Inglese. I l jugero conteneva a«8oo, pie. 
a i quadrati Román i . r 

i z ) Gotofredo Cod. Theod. Tom. VI . p. T I Í . tratta ron 
forza e dottnna i l foggetto della capitazionc i ma vo. 
Jendo egli interpretar la parola c tput per una parte o m i -
sura di bem eselude uoppo assohuaínente i ' idea d'una 
tassa pci lonale , 
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esprimevano i i numero fie' suddití tributar) , 
e la somma dell.e pubbíiche irnposizioni. Que-
sta era divisa per quello, e la stirna, che una 
tal Provincia conténesse tanti capita o capi 
i i t r ibuto , e che ogni capo fosse tassato per 
un tal prezzo , era universalmente ammessa 
non solo ne' calcoli popolari , ma anche ne* 
legal i . La valuta d 'un capo tributario dove-
va esser varia secondo le rnolte accidental! o 
almeno varianti circostanze j ma ci si é con-
servata qualche notizia di un fatto molto 
curioso e dalla massima importanza , perché 
appartiene ad una delle piu ricche Provincie 
del Romano Impero , e che adesso fiori sce 
come i l piu splendido regno d* Europa. I ra
pad Ministri di Costanzo ave vano esaurlta la 
rlcc-hezza della Calila, esigendo per annuo t r i 
buto d i ciaschedun capo venticinque mone-
te d' oro ; 1' umana política del suo successo-
re rldusse la capltazlone a sette ( 1 ) . Fatta 
dunque una moderata proporzlone fra que^ti 
contrarj estremi di straordinarla oppresslone « 
di passcgglera indulgenza, puo forse determi-
ñarsi la común mlsura delle imposlzioni della 
Gal lia a sedici monete d' oro o circa nove l i re 

ster-

( 1 ) ^ « 4 profuerlt ( J ú l i a n u s ) anhdantlhus exPre 
penuria, Gal l i s , hlnc m á x i m e c laret , <j¡uod prlmltus partes 
eas h tgres s» ! pro cAfitibus shigulis t r i b u t l nomine vicetios 
quinos Aureos reperlt flagitari i discedcus vera septenos tan* 
tnm munsra u a i v e r s a camplentes* AM\mha, l , X V I . f . 5. 



l i o Istoría del/a decadenza 
sterl íne ( 2 ) . Ma questo calcólo o piuttosto } 
f a t t i , da' quali e dedocto, non posson mancare 
d i suggenr due difficoltá ad orna mente che 
pensa, la quale resterá sorpresa ne í t emoo stes 
so e ¿ÚV uguaglianza e dalla grandezza della 
capitazione. L ' intraprendere di schiarirle puó 
per avventura spargere qualche lumc sull' inte, 
ressante materia deiie finanre nei decadente 
Impero. 

I - Egli é chiaro, che finattanfeo che V'm. 
mutabll costituzione della natura umana produ, 

0 mantiene unadivisione si disugnale di be-ce e 
n i ' Ja Parte piu numerosa della societá reste-
rebbe priva della sua sussistenza se volesse im* 

, por-

„ C a ) Nel computo del la troncta sotto Costantino ed 
1 ™01 su<;ccssorl n01 non abbiamo, c h e a r ifer ircí al! ' ec 
cedcnre djscorsa di M . Greaves fo^ra i l i J ^ r ; ^ per ess^r 
convmzx de He següenti proposizioni : i . che 1' antira e 
moderna h b o r a Romana, che contiene 5*5*. - r an i di pe. 
so d i dod.ci once a l ibbra , é p ik kggera cirr'a la duode. 
esma parte della libbra Inglese, c h ' t c o m p o s t a d i s77o 
f ' tlue g r fn5 m e d e s í m i j 2, che Ja libbra d 'oro , ia qua' 
le una voha era ftata divisa in quarantorto aure i , era 

q u e l t e m p o ndotta a settanta due m o n e t c p i t piccok 
che avevan 1'istesso nome ; j . che IV davan | c | f t t í m a . 
mente cmque d i questi anrei per una libbra d* a rgen to e 
cae per c o n s e g u c n E a ' l a libbra d ' oro si cambfava per 
qaattord.ci Iibbre_ e o t t ' o n c e d ' argento fecondo i ! pefo 
f V <?-lPIer CIrCf tredÍCÍ l ibbre ferosdo 1' I^glefe ; 
L l H n ; aDllb-bra íngIese. S argento si conia rnsessanta due 
i c c l i i m . Posn questr p r i n c i p i , si puó computare la l ib-
Wa ll0mana d o r o ^ c h ' e la com une misara di «rosse sorn. 

«jualí/b? cosa p i« d undici scelhni , * 



Deir Impero Komano. Cap, XVU, m 
porsl a tu t t l un' ngual tassa, dalla quale rile-
verebbe i l Sovrano una ben piceola entrata, 
Tale invero sarebbe anche la teoría della capi-
tazlone Romana; ma in pratica non si sentir* 
pivi quest' inglusta uguaglianza súbito che i l t r i 
buto si fondava sul principio d' un' ímposizione 
rsak non gia per sánale. Si univano piü indi-
genti clttadini a comporre un sol- capo, o una 
parte della tassazione; mentre un liceo Pro-
vinciale i n proporzione del le su® sostanze rappre-
sentava sólo var j di questi enti immaginar). I n 
uña poéticaswpplicadiretca adunodegli u l t imi e 
pin meritevoli fra'Principi Romani, che regnava 
nella Gal l i a , Sidonio Apellinare rappresenta i l 
suo tributo sotto la figura d' un tríplice mos
tró, del Gerione delle Greche favole, e prega 
i l nuovo' Ercole a graziosamente degnarsi d i 
salvargli la vita con tagliare i tre capí d i quello 
( i ) . La foRÉuna di Sidonio era molto superio-
re alia ricchezza ordinaria d*un poeta, ma se 
egli avesse proseguito 1' alíuRíoae, avrebbe do-
vuto rappresentare moM de'nobili Galli con I 
cento capí della formidabile idea, che si esten-

de-

( i ) Gerjones nos esse p u t a , monstfumqHe t r í b u t t i u m , 
Hinc c a f í t a ut v l v a m tu raibi talle t r i a , 

Sidon, A p o l l . C a r m . X l I I . La riputazione del P. S i rmon-
do mi faceva sperarc maggior soddisfazione nella fuá no
ta a questo rimarchevol passo p. 144. d i quella che v i 
ho tiovata . Le parole stm vel suarum nomine d i iHOí t iaao 
V atnbigyju del Coraracntatoxe. 



I í 3 Istorta delta decadenza 
devano sulla superficie del' paese, e divoravano' 
la sussistenza di cento farniglie. 

I I . La difficoltá di pagare un'anua somma 
di arca nove lire sterline per la tassa di cap! 
tazion della Galiia Puó apparire ancor piú evl 
dente se facciasene i l confronto col presente 
stato della medesima in un tempo in cui i 
governata da un assoluto Monarca d'un popólo 
industrioso, ricco ed afFezionato. Le tasse di 
írancia ne per timore ne per lusinghe si pos, 
SOÍÍ íare oitrepassar l'annua somma di diciotto 
mihom dnire sterline, che. dovrebber forse di-
vidersi fraveutlquattro miiioni d'abitatori ( i )• 

esteL T qUan/0 .P0553 ^ « « f a s s e r z i o n e sembrar moho 

™ ^ ^ ^ r . m o n , tenuti con pubblicaautorna 
« P-esentemente deposí ta te nella Cantr.lUrUGcncrtldi F¿ 

t PT 0 annUO,deI!e cascite f " turto il teano 

inclusive ) e di 479H9. mafchj e di 4 4 ^ 9 . fcmmine 
n l Í T o Í ^ fanCÍUllÍ- La s ^ P - v i n c i a d d r H a i : 
att' t í . " f - nascite' e ^amoassicurati da un? 

Jnro f T ^ ^ T d d 1,01,010' Cbe si * r i P « u t a ogni 
« n r f e n » I77J ' Z - 7 ^ .rhe fatro " c a l c ó l o , J 'HairauIt 
connen. z ^ c ^ . zhntnu . Serondo la regola d' una «h,. 
sta a n á l o g a possum dedurre, che la proporz íone ordinaria 
I f ; ntSC,-f annUe 3-tUtta la Popo'azione e d i c i r c a i . a 
as. e che i l regno di Francia contiene - I5I85S per-

B O 0 ^ ^ ^ 1 " j " 6 0gnÍ ' 'Se -5 cont-ení . 

cJZ t T aSfend8raa 2 - 2 " " o . Dal ledi l igent i r i . 
ce che del Governo Franccsc ( cbe non e indegno della 
0Stla 'mKaz'0,5e ) possiamo aspettare un «rado di ccrtcz. 

5em^e m3gg!ore su quesr' importante^soggctto. 
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Fm questi sette milioni considerati come padrí , 
fratelli, o mariti posson soddisfare agli obblighi 
del la ritnanente moltitudine di donne e di fan-
ciulli j puré I ' uguai porzione d' ogni suddko 
tributario appena montera sopra i cinquanta 
sceilini di itostra moneta m luogo di un peso 
quasi quadruplo, che s'imponeva a' Gallici loro 
antenatl. Puó trovarsi la ragione in tal dtiffe-
reuza non tanto nelía respectiva scarsitá o ab-
bondanza d'oroe d'argento, quanto nello stato 
diverso di societá nell' antica Gallia e 11 ella 
Francia moderna, I n un paese dove ogni sud-
dito ha i l privilegio del la liberta personale , 
tutta la somma delíe tasse, che si leva no o 
su beni stabiil o siü consumo, si puo cómo
damente dividere in tutto Tintero corpo del la 
aazione. Ma la massima parte delle terre dell' 
antica Gallia non meno che delle altre Pro-
vincie del mondo Romano, eran coltivate da 
schiavi o da contad i ni , la dipendente condi-
zione de'quali non era che una meno rígida 
servitíi ( 1 ) . I n tale stato i poveri eran man-
tenuti a spese de' padrón!, che - godevano i frut-
t i de'loro lavori ; ma siccome ne'catal oghi de' 
tributi non avevan luogo che i nomi di que* 
Cittadini, che avevano i mezzi d ' u « onorevoie 

o al-

( 1 ) Cod. Tktod. I, V. Tit . I X X . X I . Coi. Jastln. I. 
X I . Tit, L X l l l . Colonl appellantur , qui condltienem de-
hent gemtali solo profter arrícultyrant íub domlr.io ¡¡OSSCÍSO» 
rufíf, A»guft. -De Civ. Dei l . X . c. i . 

TOMO V. H 
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o almeno cl'una decente sussistenza, la respet-
íiva píccolezza del loro numero spiega e gius-
stifica la maggior rata della loro capitazione¿ 
La verltá di tal proposizione puo lüustrarsi 
col seguent' esempio. Gli Edui, una delle piú 
potenti e cuite tribu o cktá della^ Gallia, oc-
cupavano l'estensione d'un territorio, che ad es-
so contiene sopra cin.quecento mil a abitanti ¡ 
nelle due Diócesi Ecclesiastiche di Áutun e di 
Nevers ( i ) ; e con la probabile aggiunta di 
quelle di Scialons e di Macón ( 2 ) , la popóla* 

210-

{ 1 ) L ' anticá giurisd 
tun in Borgogna esp í t a l e degli Edui , tomprendeva Ta. 
djarente Ter r i to r io di ( Navledunum } Nevéis. Ved, d ' An. 
v i l l e not. de V anc Caul . f. 491. Le due Diócesi d ' Au» 
tun e di Ncvcrs adesso son composte la prima di 110. e 
Tal t ra di J6O. Par roce h?e. I registri delle nascite icnute 
fer undici anni in 476-. Parrocchie dt l lá medesima Pro. 
vincia d i Borgogna e rooltiplicati secondo la moderata pro-
jporzione per 25. ( Ved, AUssance Jiicerche sulla popol^.f. 
14*. ] c i autorizzatlo ad assegnare i l numero netto di 65 í, 
persone ad ogni Parrocchie deíle Diócesi" di Nevers , e d' 
A u t u n , p rodu r ra la somma di 505120, persone per 1* estén, 
sione del paese una volta oceupato dagli Edu 

( 2 ) Si puo fare un'aggiunta di 301750, abitanti peí 
Je Diócesi di Scialons ( C^i lhnum ) e di Macón ( Mi . 
tiscü ) j poiché 1' una contiene 2@o. Parrocchie e 1' alna 
2.60. rotrebbe gmstificarfi quest'aumento di t e r r i t o í \ o con 
molte speciose r a g i o n i . 1, Scialons e Macón erano senza 
dubbio compíese relia pr imi t iva giiirisdizione degli Edui 
C ved. d ' A n v i l l e Not. p- 187. 445* ) 2. Nclla No"tizia di 
Gallia si trovan nótate non come Ctvitates, ma folo come 
í a s t r A , Non sembra che siano state sed i Episcopal! pr i -
mz del quinto c del sesto secólo , C o n t u t t o c i ó v ' e un 

pas. I 
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gtotte ascenderebbe a otto cento m i l i ' anime e 
Nel tempo <ü Cóstántiíió i l territorio degli 
Edui ñon' clava che ventlcinque ralla capt ¿ i 
eapitazíone, sette mil a de' quali furono liberati 
da queí Principe dal peso intollerabile del t r i 
buto ( í ) • Una giusta analogía par che confer-
ml ropliiione dsiin ingegnos© istorico ( 2 ) , che 
i rítfadmi i iber i e tributar) non oírrepassassero 
11 numero di mezzo milione; ese nella coanu-
ne ammiilistrazion del Governo si posson con
siderare 1 loro annui pagamentí circa quattro 
íriilioni e messzO della nostra moneta, se n t 
ticaverebbe, che sebberte la porzione d 'ógnt 
individuó fosse quattro voíte maggiore, puré 
non s' esigeva nella Provincia Imperial della 
Gallia, che íac[uarta parte delíe moderne tassc 
di Francia. Uesazioni d i Costartzo posson cal-
coíarsi sette milioni di lire sterline , che furo» 
HO ridotte á due dallUtmanitaj o dalla savíezza 
di Giuliano, c . 

Ma questá tassá 0 CapkaKloiie su'proprie- t-Mim® 
tarj di terre avrebbe iasciata esente una ricca sal 
é númerosa classe di liberl cltfcadini. í n vista tof^0 
di far contribuiré ándie quelia specie di ric-- ™iqn. 

chéz- du-
• ...v . . r " ' , ! V,, • s t r i a . 

fassó d* Eumeñío ( Panéf. -vet. V l t l . - j . J che COR gran 
forzá ín4 impedisce d'es ten de re i l t e r r i to r io dcgli Edui nel 
regno di Costantino lungo le belíe rive della navigabi I 
Saonái ' - . 

( a ) Eumerí ¡n Pdneg. fet. VÚl. í t * 
( 5 ] L ' A b . Dabos Hist. C í i t . «k la M , I . TOÍEU | . f • 

tai, 
H 



f i é ístorta delta decaienza 
chezza, che previene dall'arte o dal lavoro e 
consiste in danaro o in mercanzie , s' impose 
clagl' ímperatori un distinto e personal tributo 
sulla parte commerdante de'loro sudditi ( i )s 
Furono accordate al cañe esenzionl molto stretl 
tamente limítate si rispctto al tempo che al 
luogo a* proprietaFj , che disponevano del pro* 
dotto delíe lor possessioni \ si uso qualche in. 
dulgenza verso i professori delle arti l iberali j ma 
ogni altro ramo d'industria spettante al com. 
mercto fu sottoposto a! rigor della legge . I I 
rigaardevol mercante d' Alessandria , che intro-
duceva le gemine e le spezierie dell' India per 
í 'uso del mondo Occldentale; 1' usurajo che trae, 
va dall' interesse della moneta un tácito ed 
Ignominioso profitto • l'ingegnoso arteíke ; i l 
diligente meccanico | ed'anche 11 rivenditore 
pia oscuro di ogni rimoto vilíaggio dovevanó 
ammetter gíi ufficiall del Fisco â  parte del lo. 
ro guadagno; ed i l Sovrano del Romano i m 
pero, che to! lera va la professione delle pubbli-
che prostitute, partecipava dell'infame lucro , 
Siccome questa general imposizione sopra V m l 
dustria si ri t i ra va ogni quattro anni, era chía-, 
mata la contribvkkm lústrale: e i 'istorico Zo-. 
simo ( O si lagna, che yeniva annunziata 1' 

ap-

( i ) Ved. C»d, Thetd. lib. XWl Tlt. I . e IV. 
j t > Zosimo Ií , p. I Í S . probabilmente si 'trova fie» 

| ! | a t ^cch i di »os ¡wo tanta jassiope e f x t o \ u ^ \ 0 
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ápprossimazione del fatal periodo dalle lacrimé 
é dá ' térror i de1 cittádini, ch'erano spesso daíl" 
jmmirienté sferza costretti a prendere i partiti 
piú abomiilevoli ed inania ni per pfocaceiar la 
somma, in cui la loro povertá era sEata tassa-
í a . Non puo iu vero giustifícarsi la testimo-
nianaa di Zosinio dalla tácela di passione e d i 
pregiiidizfto ; ma dalla natura di tal tributa 
sembra ragionevole 11 dedurfej ch'esso era ar
bitrario nella distribuzione,ed estremamente r i 
goroso nelía maniera daesigersi. La segreta ric-
chezza del commercio ed i guadagni precafj 
delT arte, o del lavoro non son suscettibili, che 
d' un" arbitraria valutazione, che di rado é svan-
taggiosa per 1' interesse del Fisco; e siccorae la 
persona del traffieante supplisce alia mancanza 
d'una Visibile e permanente sicurezza, I ! paga-. 
mentó deli'imposizione, che nei caso de ' t r ibuí! 
sopra le terre si puo otteneré mediante 11 pos-
sesso de' beni , ra re voite puo estorcer si per 
altri mezzi che per quelii del le pene corporal h 
Viene attestato, e forsé mitigato i l crudel t rat-
tamento degl'insolventi debitori del Fisco da 
mi editto mofeo umano di Costantino, che dU 
sapprovando Tuso de ' to rmenü e delle verghe, 
assegna un' ampia ed ariosa prigione per luogo 
M í a lor custodia (1 ) , 

Que

ta tíelí* elabdráta dífesa fatóa del la memoria d i Costantu 
no. dallo zelante Dottor Hovve! Ist. del Jgond.VMUlhp. ZÜÍ 

í i ] Ced, fbeod, l . M i . T i t . Vil . leg. ^ 
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donaii- c Questé tasse general i erano imposte ed 
Vl- esatte per assoluta autorita del Monarca; ma 

íé oííurte, che secondo le occasioni facevansi 
dell' oro coronario, conservarono serapre s i l no-
me e Fapparenza del consenso del Popólo, V 
era un uso antico, che i confederad delta Re-
pubblica, i quali ascrivevano la lor salvezza, o 
liberazione al buon successo deile armi Roma., 
ne; ed anche le clttá dell ' I tal ia, che ammira-
vano i l valore del vittorioso lor Genérale, 
adorna van la pompa del suo trionfo con doni 
volontarj di corone d'oro, che dopo la cert 
mbnia eran consacrate nel templo di Giove 
per rimanere come un durevoi monumento 
dell a sua gloria ne'futuri secoíi. I I progresso 
del lo zeloe deiFadulazione moltiplicó ben pres
to i l numero, ed accrebbe la grandezza di 
questi popolari donativi; ed i l trionfo d i Ce
sare fu adornato di due mil a ottocento venti-
due massicce corone, i l peso delle quali aseen-
deva a ventl mi l a quattrocento quattordici líb-
bre d'oro . Fu immediatamente fatto fonder 
questo tesoro daí prudente Dittatore, che cono-
sceva che sarebbe statb pin utile a'suoi soldati 
che agli D e i : l'esempio di lui fu imitato da 
suoi successori, e fu introdotto i l costume di 
mutar questi splendidi ornamenti nel plu grato 
dono di córtente moneta d'oro dell'Impero 
( 1) • A Iungo andaré i donativi spontanei fa-

; ' " r • • - vo*. 
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roño esatti come dovuti per obblígo; ed inve
ce di ristringersi aU'occasione d' un trionfo. si 
supponeva, che si accordassero dalle varíe cittá 
delle provincie della Monarchía ogni voita che 
rimperatore ú compiaceva d*annunziare i i suo 
avvenimento al trono 3 i i sao Consolato, la 
nascita d'un figíío, la creazione d'un Cesare, 
una víttoria contro i Barban, o qualunque ai-
tro reale o Imm aginarlo successo che felicita va 
gli annali del Suo regno . I I libero donativo 
particolare del Senato di Roma era fissato dall* 
uso a mille sekentq libbre d 'oro, o intorno a 
sessanía quattro mila líre sterlíne . I sudditi 
oppressi yantavanp la loro felicita , perché i l 
Sovrano graziosamente si compiaceva d' accettar 
questo debole, ma volontario attestato della lor 
fedeltá e gratitudine ( 1 ) . 

U n popólo insuperbito dairorgoglio, ed e- con-
sacerbato dalla mal contentezza si trova rare rluslc>-
volte in grado di formare una giusta idea dell' RL * 
attuale sua situazione. I sudditi di Costantino 
erano incapaci di discernere la decadenza del 
genio e della maschia v i r tü , che tanto l i ren-

deva 

Spagna Tarragonese presentó a l l ' Imperaror Claudio una 
corona d' oro d i settccento libbre d i peso , e la GaiHa 
nn 'al t ra di nove cento. Ho segaito la ragíonevole corre-
zione di Lips io , 

( 1 ) Cud. Theod. I. X l l . T-.t. X H I - I Senatori si snp-
ponevano esenti dal l ' aurum cerenariumi í ma !' oblatlo <!«-
TÍ , che si esigeva dalle lor man i , era precisamente del l ' 
istessa natura. 

H 4 
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deva infedorí alia dignitá de' loro maggíof! í 
ma potevano ben sentiré e dolersi del furor 
deila tirannia, del rilasciamenío deila disciplina 
e deila moltlplicazion delle Casse . V istorico 
imparziale, che riconosce la gmstizia de'loro 
iamenti , non lascerá d'osservare akune favore. 
voli circostanze, che tendevano a i alleggerir la 
miseria deila lor condizione. La minacciosa 
tempesta de'Barbad, che si presto rovesció i 
íbndainenti deila grandezza Romana, era sem-
pre dspinta o sospesa nelié Frontiere. Si col t i -
vavan le ar t idi lusso e le lettere, e dagli abi-
tanti d i una gran parte del globo godevansi gil 
eieganti piaced deila societá. Le formalitá la 
pompa, e le spese del Governo civile contri-
bmvano a tenerein. freno l'irregolar iicenza de' 
soldati; e quantunque íe íeggi viólate fossero 
dalla forza, o elnse dalla sottigliezza, i savj 

principj deila Romana glurisprudenza conserva-
vano un sentimento d'ordine e d'equitá inco-
gnko al dispotico governo dell 'Oriente. I di-
r i t t i delFuman genere potevan trarre 'qualche 
patrocinio dalia Religione e dalla Filosofía; ed 
i l nome di liberta che non poteva dar piú al-
cun apprensione, poteva qualche volta avververti-
re i successori d'Augusto , ch' essi non regnavano 
sopra una nazione di schiavi o di barbad ( i ) , 

C A -

( ! ) Teodosio i i orande r.el giudizioso avviso al suo 
í g l i o { Claudíap. i . i r . Cons^* Honor. a H . > d ¡ s L Z 
Ja fuuazjonc d ' u n I 'r.ncipc Romano da ouclla di nn m Z 
0,a,ca Pa"0 • r " " o era nc«sS3r ia h yittk ¿ 
alero servir jioreva Ja nascita. ' * 
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C A P Í T O L O X V I Í L 

Car ai tere di Costantlno 5 Guerra Gótica ; Morte 
di Costañtino ; División delP Impero fra trs 
suoi figli 1 Guerra d i Tersia ; Tragiche mor-
t i di Costañtino i l Gioving , e di Costante j 
Vsurpazion di Magnenzio j Guerra chile $ Vit-* 
t oria di Cos tamo. 

IL carattere d'uti Principe, che mutó la se- catat. 
de deli' Impero , ed introdusse cangiamenti ^ ^ j j * 

cosí importanti nelia civile e religiosa costitu- t^noT" 
zione del suo dominio, ha fissato rattenzione, 
e diviso i sentimenti degli uomini . 11 libera-
tor della Chiesa dal grato zelo de'Cristiani é 
stato decorato di tutte le qualit^ d' un Eroe ed 
eziandio d'un Santo; mentfe i l dissapore del 
partito, che restó vinto, ha paragonato Costañ
tino al piü abominevole di que' T i rann i , che 
per i l vizio e per la debolezza loro disonora-
rono la porpora Imperiale» Si sonó in qualche 
modo perpetúate le passioni stesse nelíe sucees-
sive generazioni; ed i l carattere di Costañtino 
anche nel presente secólo si risguarda come un 
oggetto o di sátira o di panegírico. Dalí ' ira-
parziaie únione di que' di íet t i , che si confessa-
no da 'p iñ ardenti di luí ammiratori, e di quel-
le vir tü, che gli si accordano da 'piú inplacabi-
U suoi nemici, noi potremmo sperar di forma
re un giusto rkratto di quell' uomo straordina-
r lo , che adottar si potesse dalla verita e dal 

can* 
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candor d' un istorlco senza rossore ( r ) . Ma 
tostó si vedrebbe, che la vana impresa di riu. 
nire colori cosi discordi, e di conciliare qualita 
si incoerenti produrrebbe una figura raostruosa 
piuttosto che umana, qualora non si guardasse 
nel suo proprio e distinto Imne per mezzo d' 
un'esatta separazione de1 diíFerenti periodi del 
regao. di Costantino. 

sue La natura aveva arricchito del le piú scelte 
virril • doti la persona ugualmente che 1'animo di Cos

tantino. Egli era alto distatara, d' aspetto mae-
stoso, e grazioso nel portamento; in ogni eser-
cizio cavalleresco raostrava la propria forza ed at. 
t iv i tá ; e dalla sua piú teñera gioveatufino ad un' 
eta molto avanzata conservó 11 vigore de!la sua 
costituzione per un esatto attaccamento alie da 
mestiche virtú del la castitá e della temperanza, 
Si dilettava del socievol commercio della con. 
versazion famigliare ; e quantunque alie volte 
secondasse la sua disposizione a mettere in bur
la con minor ^ riserva di que!!a che richiedeva 
la severa dígnita del suo posto, la cortesía pe
ro & la liberalitá delle sue maniere guadagna-

vano 

t y ) „ Non c* inganneremo rispetto a Costantino , se 
„ o-federem t in to i l maíe3 che ne dice "Ensebio , e t imo 
„ i l bene, che ne dice Zosimo „ Vltüxy Hist. Eccles. Tom, 
111. p. a.?.?. In fat t i Eusebio e Zosimo sonó i due esrtcrai 
del l ' adulazionee deII ' invettiva . Si espr'monole onibreg-
giature di mezzo da quegli s r r i t t o r i , i l caratterc , e ia 
situazione de' tjuali tempero in varié maniere V influenz» 
del loro zelo verso la le l ig ione . 
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vano i Cuori di tut t l coloro che lo trattavano. 
Si e avuta per sospetta la sinceritá del la su a 
aáiicizia; ma dimostró in varié occasionl, ch' 
esso non era incapace d ' im vivo e durevolé attar
ca mentó , 11 dlfetto d'nn'ediicazione senza let-
teratura non aveva impedito, ch'egü formasse 
una giustaidea deU'importanza del sapere; e le 
arti e le scienze riconobbero quaiche incoraggi-
mento dalla generosa protezione di Cos tanúno , 
Nella spedizion degli aftari la sua diligenza era 
instancabile; e le attive facoltá del sao spirito 
erano quasi di continuo ejercítate in leggere, 
ser i veré, o meditare, in daré udienza agí i ara-
, basciatori,_ ed in esaminar le quereie de'proprj 
sudditi. Anche queli i , che censara ron la gHiss. 
tezza deile sue misare, faroa costretti a con-
fessare, che esso a\;eva della magnanimitá nel 
concepire, e della p^zienza nel mettere in ese-
cuzione l disegni piii ardui, senz' essere impedi
to né da pregiudizj deii'educazione, né da cía-
mori delta moltitudlne. In battaglia comunica-
va la sua intrepidezza alie truppe, che coman-
dava col!' abilitá d' un consumato Genéra le ; ed 
al sao sapere piuttosto che alia fortuna si pos-
sono attrlbuir le segnalate vit torie, che riporto 
centro gli estranei ed i domestiel nemici della 
Repubblica. Amava la gloria come ih premio, 
e forse come i l motivo del le sue fatiche, Puó 
giustifirarsi queH'ambizion senza l i m i t i , che dal 
momento , in cu i accettó la porpora a York , 
comparisce come la sua passion dominante da'peri-
coll della sua situazione, dalcarattere de'suoi ñ -
Vali dalla cognizione d'un mérito superiore e 

dal-
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dairapparenza , che ií biíon successo l ' a v f e t k 
posto m grado di restituiría pace e i l buon ordine 
aü Impero diviso. Nellé sne guerre civíli coa 
tro Massenzio e L i c i t o aveva guadagnato in 
sno favore le inciinazioni del popólo, che con 
frontava gli apefti vizí di que1 tiranni colló 
spmto di prudenza e di ghstizia, che sembra. 
j a dirigere la general condotta di Costantino 

^ T ! ^ . . K i Q u e S t 0 é I Carattere' ^ Costantino a. 
yrebbe o n noche eccezioni tfasraesso alia po. 
sterita se hsse motto sulle rive d d Tevere 
o anche nelie piau .re d' Adrianopo'i , Ma ii 
fane del suo regno ( secorido la moderata e ve. 
raniente mite se.ntenza d1 ufl autore del mede. 
simo secólo ( b degradó da, que! posto , che 
s era acquistato fra' plh degni Principi Roma, 
n i ^ 2 ) , Mella vita d" Augusto s' osserva il 

< t í 1 ) Le P " ^ dí 9 o á t a n " ^ si son prese per la toL 
Sima parte da Eutrop.o e di V i t t o . e i l «iovane doe r l 

í l sao coragg^ personaíe e le m i l i t a r i sue perfezionT 
( 2 ) ved, Earrop. X í . T,, i,*;™» i í .. 

t ica vcrsionc Greca di Peinir. r ^ v , •uail sri 
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íiranno delía Repubbllca convértito qnasi per 
insensibili gradi nel padre delía sua patria e 
del genere umano . I n quella di Costantino si 
puó considerare un Eroe , che aveva per tanto 
tempo inspirato 1' amore di se ne' suoi sudditi s 
ed ií terrore ne' suoi nemici 5 che degenera in 
m crudeíe e dissoluto Monarca corrotto dalla 
propria fortuna , o dalla conquista elévate ai di 
la delía necessitá di simulare . La pace genera^ 
le, ch' egli mantenne gli ul t imi quattordici an-
ni del suo regno, fu un periodo di splendore ap* 
parer .e piuttosto che di reale prosperitá ; e la 
vecchiezza di Costantino restó infamata da due 
opposti ma conciliabili vizj delía rapad ta e del
ía prodiga!itá. I tesori, che si trovarono aecu* 
mulati ne' paíazzi di Massenzio e di L ic in io , 
furono profusamente scialacquati; le di verse in-
novazioni fatte daí conquistatóre porta roño au
mento di spesei 1'importaredeilesue fabbrlche, 
la sua corte, e le suefsste richiedevano imme-
diati e grossi sussidj; e 1' único fondo, che sos
tener potesse la magnificenza del Sovrano, era 
l'oppressione del popólo ( 1 ) . Gl'indegni 'suoi 
favoriti arricchiti dall'infinita liberaíltá del lo* 

' ro 

C i ) GÚiÜano ( Omt. I . f . 8. ) in un discorso adu-
lante pronunziaro ín presenza del figlío d i Costantino c 
Re' Cesari p. 5 j 5. Zosim. f . 114. 115. Posson citarsi Ic 
fabbrfche autora esistenti d i Costant inopoÜ ce. come una 
Prova du revolé e senza cccezionc delía ])rofusiooe del loro 
au tor j : 
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to Signore, usurpavano impunemente íl privile
gio fieila rapiña e dellacomizione ( i ) . Si sen-
tiva in ogtií parte della pubblica amministra-
zione una segreta ma universal decadenza, e i* 
Impefatore medesimo, quantunque sempre con.. 
Sefvasse i 'ubbldienzá 5 perdé pero appoco appo. 
co lastima de'proprj sudditi. abito ed i eos. 
t u m i , che aííettó neí declinare degli anni, non 
servirono che ad av vil irlo agí i occhj del Mon-
do. La pompa Asiática, ch'erasi adottata dalla 
vanitá di Diocleziano^ prese un aria di mollez. 
za e d'efíeminatezza nella persona di Costanti-
ñ o . Egli é rappresentaco con una finta chioina 
di vari colorí artificiosamente disposta da'perití 
acconciatori^diquel tempo; con un diadema di 
miova^ e piú dispendiosa invenzione; con una 
profusione di gemine e di pede, di collane é 
d i smanigli; e con una mobiie veste di seta a* 
diversi colorí molto vagamente ricámata cotí 
íiorl d 'oro. I n tale arnese, che áppena p o t r e é 
bescusarsi dalla gíoventu e dalla follia d 'Ba

gábalo 3 non el é permesso di favvisaf ía saviu 
ezza d' un avanzato Monarca e la semolicitá d' 
m veterano di Roma ( 2 ) . U n animo cosi 

co-

( 1 ) L ' impár¿¡a íé Amm?ano íhexita ía nostra íedé , 
Proxlmarum fauess apentttt prlmui emniura Constant'mUs M, 
X V I . c. 8. Ensebio medesimo ne coñfessá 1' abuso ( Vit.-
* W . 2. m c 29. 54. ) , ed alcune k g g í Impcrial i nc in-
dicano debolmente i l f imedío ; ved. sopra p. 6c, si. t. 

C * ) Gisliano fle* Cfsari tenm d i raéteere in úáúnlo 
'Ú 
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corrotto dalla prosperita e dalla complacenza em 
incapace d* innalzarsi a quella magnanimita , 
che sdegna i sospetti, e che s azzarda a per-, 
donare la mor te di Massimiano e di Licinio 
puó giustificarsi per avventura da quelle rnassi-
me di política 5 che s' apprendono nelle scuole 
de'tiranni; ma un racconto imparziale dell'ese- Su.af.a' 
cuzioni o piuttosto degli assassinamenti , che 
macchiarono gli ultimlanni di Costantino, sug-
geriranno alia piü candida nostra mente V idea 
d'un Principe, che poteva sagrificar senza r i -
brezzo le leggi delía giustizia ed i sentimenti 
della natura a'dettami o delle sue passioni o 
dell'interesse. 

Sembrava che la medesima fortuna, che 
aveva tanto costantemente segulto le bandiere 
di Costantino, assicurasse le speranze e i con-
forti della sua vita domestica. Quelli fra'suoi 
Predecessori, che avevan goduti i piú prosperi 
e lunghiregni, come Augusto, Trajano, e Dio-
cleziano, erano stati mancanti di posteritá; e le 
frequenti rivoluzioni 11011 avevan mal dato tem
pe abbastanza ad alcuna famiglia Imperiale d i 
crescere e moltiplicare all' ombra della porpora« 

Ma 

iKsuo z i o . l l dotto Spanemto pero corferma la sospetta 
di luí testimonianza col l ' auto rita, d i medaglie ( Ved» 
Comment. p. 1^6-259. J97. 459. Ensebio dice ( Orat. c. 5.) 
che Costantino vestiva in tal guisa per causa del pubbl i -
co, non di se stesso. se c ió s'ammettesse, i l p i u stojto 
vanagioiioso non sarebbe-^raei pr ivo d i $cusa. 
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Ma la digníta reale della famlgíia Fiavia, che 
per la prima^volta fu nobilitata dal Gótico Clau
dio, discese per varié geaera^ioni; e Costantino 
medesimo ricevé dal proprio padre gli ereditar] 
onori real i , che tramando a'suoi figli. L ' Im-
peratore aveva aviito due m o g l i . Minervina, 
oscuro ma íegittimo oggetto del suo' giovanile 
amore ( i ) , non gl i aveva íasciato se non che 
un figlio chiamato Crispo. Da Fausta figlia di 
Massiminiano ebbe tre figlie e tre figli norl 
sotto i no mi fra loro símil i di Costantino, di 
Costanzo e di Costante. A ' fratelli non ambizio-
si di Costantino M . Giulio Costanzo, Dalma-
zio ed Annibaliano ( 2 ) fu permesso di godere 
i l rango piü onorevole e la piu abhondante fof* 
tuna, che potesse combinarsi con uno stato pri-
vato. I I piú giovane di essi vlsse oscuramente 
e senza posteritá, I due maggiori ebbero in 
matrimonio le figlie di ricchi Senatori, e pro. 
pagarono de'nuovi rami della stirpe Imperlaíe, 
Fra'figli di Giulio Costanzo Tatrhio, Gallo e 

Giu-

( 1 > zosimo e Zona ra sonó d' accordo ín rapprcsen. 
tar Minerv ina , come la concubina di Costantino ; ma DU 
C-ange ha molto bravameote dimostrato i l carattere di es» 
sa, producendo un passo decisÍTO, di uno de' paneginci : 
Ai> ipso fine puerltU te maerimonlt leglbus dedlstl , 

_'' ^ ) Du Cange Famil. By^antln. p. 44.. su í í ' auto tita 
d i Zona ra g l i da i l nome di Costantino , ch' e alquanto 
í n v e r i s i m i l e , essendo gia stato occupato daUfratdlomag-
g io re . Si fa menzione d i quello da Annibaliano nella Cro-
nica, Pusquah, cd é appxovato da TÜleraom, ¡-¡ st, des EmP 
fer .T. IV. i , 527. 
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Glullia.no divennero in seguito i plu i l lus t r i . 1 
due figü di Daímazio, ch'erano stati decorati 
col vano tí tolo di Censori, si chiamaron Dal-
mazio ed Annibaliano. Due sorelíe di Costan-
tino, M . Anastasia ed Eutropia, furon date per 
mogíi ad Ottato e Nepoziano Senatori d i na-
scita nobile e di consolar dignitá. Costanza ter-
.za di luí sorella si distinse per la sua superio-
ritá di grandezza e di miseria. Essa rimase ve-
dova del soggiogato Licinio; e fu per sua in-
tercessione, che un innocente fanciullo, frutto 
del suo matrimonio, conservó per qualche tem-
po la vi ta , i l titolo di Cesare ed una precaria 
speranza di successione. Oltre le femmine e gl i 
affini del la casa Flavia pareva, che dieci o do-
dici maschj, a'quali secondo i l linguaggio delíe 
corti moderne si darebbe i l titolo di Principi 
del sangue, fossero destinati o a ereditare per 
ordine, o a sostenere i l trono di Costantino. 
Ma in meno di trent'anni questa numerosa e 
crescente famiglia fu ridotta alie persone di 
Costanzo e di Giuliano; che sol i sopravvissero 
ad una serie di delitti e di calamita simil i a 
quelle, che i Tragici han deplórate nal le male 
augúrate stirpi di Cadmo e di Pelope. 

Crispo figlio magglore di Costantino ed ¿\ ¿ i , 
erede presuntivo delT Impero vien rappresentato spo. 
dagl' istorici imparziali come un amatóle e com
pito giovane. Fu affidata la cura della sua edu-
cazione o almen de'suoi studj a Lattanzio, i l 
piü eloquente fra Cristiani, e precettore mira-
Vilmente adattato a formare 11 gusto, e ad ec-
citat le virtu del suo filustre discepolo . 

TOMO V. I 
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( i ) AU' etá di díciassette anni Crispa fu in j 
signíto del titolo di Cesare e deiramrainlstra-
zione del le Provincíe Galliche, dove le scorre-
rie de' Gerraani gli dieder pronta occasione di 
segnalare i l militar sao valore. Nellaguerra ci-
vi le , che insorse poco dopo, i l padre ed i l fi-
glio divisero le loro forze; ed in quest'istoria 
é stato giá celebrato i l valore e la condotta di 
quest' ul t imo nel sforzare lo stfetto deU'Elles-
ponto si ostinatamente di teso dalla flotta supe
rior di Licinio. Questa vittoria navale contri
buí a determinar 1'evento delia guerra, esi riu-
nirono í nomi di Costantino e di Crispo nelie 
iiete acclamazioni degli Oriental i lor sudditi, 
che ad alta voce gridavano, che s' era soggio-
gato, ed attualmente si governava i l mondo da 
un Imperatore dotato d'ogni virtú e dall' illus-
tre di lui figliuolo. Principe amato dal Cielo e 
viva immagine delle perfezioni d i suo padre. 
11 pubblico favore, che ra re volte accompagna 
la vecchiezza, spargeva i l suo lustro sulla gio-
ventu di Crispo. Egii meritava la stima, e s' 
attirava raffezione della corte, deU'armata e 
del popólo. 11 mérito giá sperimentato d'un 
Monarca regnante si confessa da sudditi con r i -

p u u 

_ ( i ) G ú o l . in chron. La poverta di Latranzio sí puo 
í i f e r u e o a lode de! disinteressato filosofo, o avergogna 
de l l ' inscnsibfil padrone . Ved. Ti l lemont Mem. Eccl°Tom. 
V I . p a n . I . f. 34 , . Dupin BibUot. Eccl. Tom. I . ¡xt?. zcu 
Laxdner Cndibü. dtlV Ist.Evmgel, p, J I , V I . Vil,"?, 66, 
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pugnanza, e frequentemente si nega con parziali 
e mal Goriteñtl sussurri; laddove dalle nascenti 
virtu del successore si concepiscono le plü ar-
dentí ed ililmitate speranze d i tina pubblica e 
prlvata felicita ( 1 ) 4 : : V 1 s 

Quesea pericolosa popolaritk eccito ben pres- ^5 ^ 
to 1' attenzione di Costantino, che tanto come stanti. 
padre che come Re non sofFriva un uguate. I r l no a o-, 
vece di procurar di assicurarsi ía fedeltá del y*'^0' 
su o figlio Co' géneros! vincoli di conficlenza e hie ' 
di grat l tudíne, risolse di prevenire i mal i , che 
si potean temeré dalia non sodisfatta ambizio-
fte. Crispo ebbe tostó motivo di dolersi, che 
mentre i l suo minor fratello Costanzo si man-
dava col titolo di Cesare a regnare sul suo 
particolar dipartimento delle Provincie Galliche 
( 2 ) , eg l i , Príncipe d 'e tá matura, che avea 
prestati si recenti e segnalati servigj, in vece ds 
ésser elevato al fango superiore d' ¡Augusto, era 
* . c©n-v. 

( 1 ) Euseb. tínt. Ecdef. t. X . c. g. Eutropio X . 6t 
lo chiartta egreglum vlrum : e GÍuI?ano Orat. I . s f sú chía* 
íamente ál lude alie imprese di Crispo nella guerra c i v ü e . 
Ved, Spanem. Comment. p, 92. 

í 2 ) Si confronti Idacio e "h Crónica Pasq. con A m -
mian. L X l V . c. s, Serabra rhe T ánno , in cui Co. 
stanzo £11 creato Cesare , sia Con pit l acciirateiza fissato da5 
due Cronolog í s t i j nía 1 ' i s to r íco , i l quale" visse nella saa 
corte, non poreva ignorare i l giorno annivcisar io. Quan-
ío alia deputasione del nuovo Cesare alie PrOvincie del-
la Gallfa Ved. GÍuiíano Orat. / . 13, Gotofredo C t i * 
mi. Ug. f. z<¡. Bloadollo del Primat, d t lU Chltf. fag. 

% 1 
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confínato come prigioniero alia corte del padre1 
ed esposto senza íbrza o difesa ad ogni calun! 
n í a , che suggerir potea la malizia de'suoi ne* 
m k i . In tal i difficili circostanze i l Giovane rea-
1e non fu sempre capace di conteneré la sua 
condotta o di sopprimere la sua malcontentez-
sa; e possiamo assicurarci ch'egli era ci-rconda-
to da una quantitá di perfidi o indiscreti com-
pagni, che di continuo procuravan d'accendere, 

i . otto. ed eran forse indotti a tradire la veemenza notí 
brcjei.riservatadelsuo risentimento. U n Editto diCo-
JAT ' s!:^ntinoPllbbílcato verso questo tempo indicara a-

mfestamente i real i o affettati sospetti di i u i , 
che si fosse fatta una segreta cospirazione con
tra la sua persona e governo. Con tut t i gli aí-
le t ta t ív \ di onori e di premj esso invita i de-
latori d'ogni specie ad acensare senz eccezione 
i saoi magistratti o ministr i , i suoi amic i , 6 

i suoi piu int imi íavoriti , protestando con una 
soienne asserzione, ch'egli stesso avrebbe as col-
tata 1" acensa, ed avrebbe da se stesso vendí ca
te íe proprie ingiurie; e terminando con una 
preghiera, la quaíe scuopre quaíche apprension di 
pericolo, chela Provvidenza del!'Ente supremo 
continui sempre a proteggere la salute dell' Im< 
peratore e dell' Impero ( i ) . 

I de-

i x ) Cod. Theod. I. I X . 71t. IV. Gorofredo sospet. 
to ue mot iv i di questa kgge . Commení. Tom. I l l ^ a r . 
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I delatori, che secomlaromo un invito, sr DfS(:rrí^ 

libérale, eran versati abbastanza uelle arti del- zu^e 
le corti per indicar come rei gli amici e gli mor: 
ardenti di Crispo; né v'e alean motivo di non 
credere alia veracitá deU'Imperatore, che aveva Lug í io , 
promesso un' ampia dose di vendetta e di gas- i * 6 ' 
tigo . La politica di Costantino per a!tro man-
tenne íe stesse apparenze di riguardo e di confi-
denza verso d' un figlio, che incominciava a 
risguardare come i l suo piu irreconciliabil ne-
mico. Furon battute delle medaglie co'solifi 
voti peí i tingo e felice regno del giovane Cesare 
( 1 ) ; ed in quella guisa che i l popólo, i l qua-
le non era ammesso a'segreti della Corte 5 ama-
va sempre le sue v i r tü j e ne fispettava la dL. 
gnitáj cosiun poeta, che sollecita i l suo richia-
mo dairesilio, adorava con ugual riverenza la 
maesta del padre e quella del figliuolo ( 2 ) . Era 
giunto i l tempo di celebrar i'augusta cerimo^ 
rtia del ventesimo anno del regno di Costanti
no; e 1' Tmperatore a tal effetto trasferi la cor
te da Nicomedia a Roma , do ve s eran fatti 
peí suo ficevimento i piú splendidi pteparativi. 

( 1 ) Du Can ge Fam. By\ant. f. 58. T i l l emont Ter», 
IV. p. Cío. 

( 2 I I suo noitie era Porfirio Ottaviano * Si stabilisrc 
la data del suo panegír ico scrit to secondo i l gusto d i 
quel tempo in bassi acrostici da Scz\is,exo ad Eufeb.p. a s » , 
da Til lemont Tom. IV. f , 607. e dal fabr ic io MlkL L a t i » . 
i- 1K, i . u 
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Ogni occhio ed ogni lingua affettava d' cspri-
rnere un s^entimentó di genérale felicita , e per 
un tempo 11 velo della solennitá, e della dissL 
mulazione serví a cuoprire í piü cupi disegni di 
vendetta e di morte ( i ) . Nel piü bel della 
testa 1' infelice Crispo fu arrestato per ordine 
deir Imperatore, che si spogl 16 della tenerezza 
di padre senza prendere 1' equita d i giudice. L" 
esame fu breve e privato ( 2 ) , e poiché fii 
stimato conveniente di togliere agí i occhj del 
popólo Romano la morte del Principe , sotto 
forte custodia fu mandato a Pola nell' Istria , 
dove poco dopo fu privato di vita , o per ma
no del carnefice o per la piü mite operazion del 
veleno ( 3 ) . Res tó involto nel la ruina di Cri

spo 

( 1 ) Zoslm. I . 11. 10J. Gotofrcd. Chromlog, leg, par, 
28. • . 

C a ) 'Axprrwg fcn\a, process» e la forte e p'Ü pro. 
babilinéate giusra espression d i Svida, V i t to i c í 1 Vecchi^ 
che scrissC nel regno seguente , dice con conveniente can. 
te la; »<ÍÍ<* grandior incer tum ejua CAUSSO, patris ¡udiehnccli 
dissef . Se no i consultiamo gli scr i t tor i postericn come Bu-
tropio , v i t t o r » ¡1 Giovane, Orosio , Girelamo 5 z;osimo , 
Filo'ííorgio e Gregorio di Tours , sembla che la co^nizio-
nc , che lianno di queseo fa t to , va da a grado agrado ere. 
scencio a misara che dovevan dimittU.)re i mezzi d' essernc 
iñformat i s circostan/.a , che frecuentemente s' incontra 
relie istoriche ricerche, 

í i ) Ammíani l, XIV. c- i r . adopera 1' espression ge» 
nerale perempium. Codino p, 34. dice, che i l Principe fu 
decapí ta te 5 mi SidonkT'Apallinare f Eplst. y. 8. ) forse 
per tare un' antiresi al bagno ee-Ua d i Fausta , vuol piut. 
tos tó che gí i fofse dato un sorso d i freddo vc íeno . 
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5po Licinio Cesare ( 1 ) giovan di amabili co-
stumi, e non poté muoversi la violenta gelosia 
di Costantino dalle preghlere, nc dalle lacrime 
deíla sor el la sua favorita, che dimandava la v i 
ta d' un figíio , 1' único delitto del quale era 
,il proprio rango, ed alia per dita di cui ella non 
poté iungamente sopravvivere. La storia dique-
sti disgraziati Principi , la natura e la prova del 
loro delitto, la forma del processo e le circo-
stanze della ior mor te furon sepolte in una mi 
steriosa oscuritá ; ed i l Vescovo Cortigiano, che 
ha in un' elaborara opera celebrato le v i r tu e 
la pietá del sao Eroe , conserva un prudente 
silenzio intorno a questi tragici avvenimenti 
( 1 ) . U n tal superbo disprezzo per l ' opi-
nione del genere umano mentre imprime 
un'indelebile macchia nelia memoria di Costanti
no , cí dee! far sovvenire della molto d i . 
versa condotta d' uno de' piü gran Monarchi 
del nostro secólo. 11 Czar Pietro nel pieno pos-

sesso 

( 1 ) Sor^ris fillum commodae iadolís ]uvenem , Eut rop , 
X 6. Mon sarebb' egli pcnncsso di c ongetturaie , che Crispo 
avcsse sposato Elena figlia deU'Impecator Lic in io , c che 
in eecasione del felice matrimonio della Principcssa fatto 
nc i r anno 322. Costantino avcsse accoxdatoun general per-
dono ? Ved. Du Can ge Fam. By^anp. p. 47. e la legj,e 

I X . Tip, X X X V M . "de! Cod. 1 todos, che ha tanto ira-
barazzato g l ' Interpreti . Gotofred. Tom. I I I . p. 297. 

(.2) Ved. la vita di Costantino specialnsente nel 1. I I . 
c. 19. 2®. Evagrio dugento rinqaant ' anni dopo 1. I I I . c. 
41. dedusse dal süenzio. d ' Ensebio un vano argomento con-
tro la vevita del fa t to . 

4 



I 5<S Istorla dd lá decadénid 
sesso d' una potenza dispotica sottopose al glifi 
dizio deílá Russia, dell' Europa e de!la posterL 
ta le ragiohi, clie 4o -costrínsero a sottoscrivere 
la condanna d' un colpevole 5 o almeno dege
nerante figíiuoío ( i ) . 

Era si generalmente riconosciuta V inno-
cenza di Crispo, che i Greci moderni, i quali 
adorano la memoria del ior fondatore , son r i -
dotti a palliare i l delitfo d'un parricidio, che i 
sentimenti commti del la natura umana non per-
mettevano di giustificare. Pretendono essi, che 
quando 1' afflitto padre scuopri la falsitá' dell' 
accusa, da cui la sua credulitá era stata si fa-
tolmente sedotta, pubblicó a ímondo i l suopen-
timento e rimorso, che prese i l lutto per qua-
rama giorni , nello spazio de' quali s' astenne 
dall ' uso de' bagni e da ogni ordinario confortó, 
delía vita, e che j>er durevole instruzione del la 
posteritá eresse a Crispo una statua d' oro con 
questa memoranda inscrizione: „ A l mío Figlío 
„ che ho ingiustamente condannato „ ( l ) i 
U n racconto cosi morale ed interessante meri* 
terebbe d' esser sostenuto daautori tá menosog-
gette a eccezioni ; ma se cónsultiamo gli scrit-

' ' tbri ' ,1 

í a > Voltairc l lht. de Fierre le Grand. P. 2. e i0 
i 1 ) Ad oggetto di provare , che da Costnntino fa 

eretta la statua, e d.-poi nascosta daifa malizia d e d i Ar-
m m , Codmo con molta facili ta inventa p. 34. due te* 
s t imonj , ippohto cd Erodoto i l ciovane , alie immagi-
narse storre de' quali con sfacciata fiducia si í i f e r i sce . 
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tor i piú antichi ed autentid , essi c' informe-
ranrio, che i l pentlmento di Costantino non si 
manifestó, che con atti di vendetta e d i san-
gue, e che purgó V uccisione d* un figlio inno
cente coll ' esecuzione d' una forse rea moglie * 
Ascrivono la disgrazia di Crispo alie arti della 
matrigna Fausta, di cui i ' implacabile odio , o 
l'amore mal corrisposto rinnuovó nel palazzo di 
Costantino 1' antica tragedia d' Ippolito e d i 
Fedra ( 1 ) . Come la figlia di Minos , anche 
la figlia d i Massimiano accusó i l suo figliastro 
d'un incestuoso attentato contro la castitá delta 
moglie del proprio padre; e fácilmente ottenne 
dalla gelosia dell ' Imperatore una sentenza d i 
morte contro d 'un Principe, ch'essa con ragio-
ne risguardava come i l piü formidabil rivale de" 
proprj figli. Ma Elena, la vecchiamadre di Co
stantino, compianse e vendicó V acerbo fatto d i 
Crispo di lei ñipóte ; né passó gran tempo , 
che si fece una reale e supposta scoperta , che 
Fausta medesima aveva un reo commercio con 
uno schiavo appartenente alie stalle Imperial! 
( 2 ) . La condanna e la pena di essa furono 

^ ( i ) Zosimo ( l , I I , p . T O J ) si puo considerar come 
i l nostrd o r i g í n a l e . L ' ingenuí ta de 'moderni , assistita da 
qualche esnno che ne han dato g l i a n t i c h i , ha illuftxato 
c migliorato 1' oscura ed imperfetta d i l u i narrazione , 

( 2 ) Filostorg. ( /. I I . c. 4-. ) Zositno ( í. I I . p. 104. 
t K . ) attribuisce a Costantino la morte d i due m o g l i ; cioc 
¿«11' irnoeentc Fausta e d ' un' adultera, ch'era madre de'' 

r ¿ i , ' i ~ ' >i - , *. t i c 
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le conseguenze iminediate dell'acensa; e 1'adul
tera fu soffocata dai fumo d' un bagno , che a 
tai fine era stato eccessivamente riscaldato (1). 
Aícimi crederanno forse che la rimembranza d1 
una conjúgale unión di vent* anni , 'e V onore 
delta comune lor prole destinata erede del Tro
no avrebbe dovuto amraollire i l duro cuore di 
Gostantino e persuaderlo a contentarsi, che la 
sua moglie, per quanto potesse comparir delin-
quente, purgasse le proprie colpe in una solita
ria prigione, Ma sembra fatica superflua i i pon
derare la convenienza di questo singolare avve-
nimento, se non se ne puó accertare la veritá, 
ch' é veramente accompagnata da al cune circo! 
stanze di perplessitá e di dubbio . Tanto quel-
l i , che hanno attaccato, quanto quelli, che han 
difeso i l carattere di Gostantino , hanno trascu-
rato i considerabili passi di due orazioni pro-
nunziate nel Regno seguente. La prima celebra 
le v i r t ü , la bellezza e la fortuna dell5 Impera-
tnce Fausta, figlia, moglie, sorel!a e madre di 
tanti Principi ( 2 ) . La seconda in espressi ter-

_ f ' m i - : 

tre successori di luí . Serondo Girolamo passaron tre o 
quartro anni fra la morte di Crispo e que!ta di Fausta . 
Vittore i l Vecchio os serva un prudente s ü e n z i o . 

( 1 ) Se Fausta fu privara d i v i t a , e raijioncvol di cre-
dere, che U teatro de lia sua cserwzione fosase r© i privati 
appartamenti del palazzo. V oratore Cris os tomo t o m b í a , 
«e la sua fantasía con esporre 1' Impera í r i ce nuda in un 
deserto monte ad esser divo ra ta dalle fie re . 

( 2 ) Guilian. Orat, l . Par ch1 egli la chiami madre di 
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mmi afFerma, che la madre del giovane Co-
stantino, che fu ucciso tre anni dopo la mortc 
di suo padre, sopravvisse per piangere i l desti
no del figlio ( i ) • Non estante la positiva te-
stimonianza di vari scrittorl si Cristiani chePa-
gani} v i r esteran seinpre del le ragioni di c rede-
re o'almeno di sospettare, che Fausta evitasse 
•la cieca e sospettosa crudelta del marito . Le 
mor t i pero d' un figlio e d' un ñipóte insieme 
coir esecuzione d' un gran numero di rispetta-
biíi e forse innocenti amici ( 2 ) , che furono 
involt i nella- lor caduta , possono esser bastanti 
a gmstificare i l disgusto del popólo Romano, ed 
a spiegare i satirici versi affissi alia porta del 
Paíazzo, che patagona van ira loro gli splendidi 
esanguinosi regui di Costantino e diNeronc (3) . 

Per 

Crispo. Ella pote forse prender quel t i to lo per adora'/ione. 
Almeno non si risguardava come mortale di lu í nernlea . 

, Gmliano patagona la fortuna di Fausta a quella di T a r i » -
tide Regina di Persia . U n Romano si satebbe d o v a » 
ramraentare piU naturalmente Agnppina seconda. 

E t mo'í <]ul sur le trant al suivl mes aneétres i 
Mi l filie, femme, soeur, & mere de -vos mttitrés . 

( 1 ) Monod. in ConstaAt. Jun. c. 4. ad cale E-itrof. 
Edlt. Haverca-mp. V oratore la chiama la pui divina c 
pia delle Rebine . 

( 2 ) Interfeclt numeresns am'cos Eutrop. XX. 6. 
i 3 ) SAtürnt áurea saecula quis requirAt ? 

Sunt htec gemmea , sed Neroniana, . 
Sidon. ApoUinar. V. 8. 

Esí í c ' u n poco singolafe , che questi satirici vetsi fosser® 
6 r a t t n -
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Fíglj e Per la morte di Crispo parve che Tlmpe' 
diFclol í 0 f?SSf devoluto * tre fig!i & Fausta, de'qua' 
stanti." g i a e s ta ta menzione sotto i nomi di 
no, Costantino, di Costanzo e di Costante . Questí 

Principi furono V uno dopo 1'al tro investí t i del 
titolo di Cesari; e le date della lor pi'omozio-
ne si posson riferire ai décimo , al ventesimo 
ed al trentesimo auno del regno del loro pa-
dre ( 1 ) • Qiiesta condotta , sebbene tendesse 
a moltiplicare i futuri padrón i del mondo Ro-
Riano , sarebbe scusabile per la parzialita dell' 
affetto paterno ; ma non son cosi fácil i a in-
tendersi le .ragioni delP Imperatore, aílorché po
se a nschio la siicurezza tanto della sua faml-
glia che del sno popólo con elevar senza necessitá 
i due saoi nipoti Dalmazio ed Annibaliano . I I 
primo fu innaízato mediante ií titolo di Cesare 
ad essere uguale a* cugini j in favore deíi' alrro 
Costantino inventó i l nuovo e singolar titolo di 
'Kobilissimo ( 2 ) , al quale uni la luslnghiera 
distinzione d' una veste di porpora ed 'oro. Ma 

i n 

a t t n b m n non ad un oscuro compositor d i libelíí o ad 
un disgustato p a t r í o t t a , ma ad Ablavio prirtio minis t ro 
e favorito dall4 Imperarore . No i possiamo adesso co r tó se^ 
i e ehe Ic imprecaziom del popólo Romano eran detrarc 
tíall umamta non meno che dalla s u p e m i z i o r í e . Zosim ' 
f, 11. p, i o s . 

( i ) Euscb. Orat. Ir, Censtant. c. j . QiiestC date son 
corrette abbastanza da giustificar rOratoTe. 

{ * ) Zosim. /. n . p. i i 7 . sotto i predecessori d i Co
stantino HehlUsslmus era un ep í t e to indetcrminrtG piutreu 
sro che un fisso e l egmmio t i to lo 
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iw cutta la serle de' Principl Romani di qua-
lunque tempo dell' Impero i l solo Annibaliano 
fu distinto col titoío di Re j nome, che i sud-
diti di Tiberio avrebbero detestato come un 
profano e crudele insulto di capricciosa tiran-
nía. L ' uso di tal titolo anche nelregno di Co-
stantino sembra un fatto serano e senza connes-
sione con altri5 che appena puó ammettersi sul-
1'autoritá dalle Imperlaii medaglie unita aquel
la degli scrittori contemporanei ( 1 ) . 

Era tutto 1' Impero altamente interessato Loro 
nell' educazione di questi cinque giovani rico- * 
nosciuti per suceessori di Coscantino . Gl i eser-
ciz) del corpo 11 preparavano alie fatiche del la 
guerra ed a' doveri della vita attiva . Quelíi 
che hanno occasione di rammentare 1'educazio
ne o i talenti di Coscanzo , confessano, ch'egli 
erá eccellente nelle arti glnnastiche di saltare e 
di correré ; ch' egli era un destro arciero , un 
ahile ca val i ere e capacissimo nell' uso di tutte 
le diverse armi , che adoperavansi nell* esercizio 
o della cavalleria o delí' infantería ( 1 ) . La 

me- ' 

C 1 ) ^Adstruunt numml vsteres ae singulares; Spanem. 
de us. num. Diss' X l l , Vol. I I . p. 557. A minia no paila 
di questo Romano Re ( l . XI y. c. I . e Vales, Ib. ) , I l 
Frammento Vaíesiano lo chiama Re de' Re , e la C rón i ca 
Pasquale^ p. 2 .U. usando la parola p y , ^ , aggiunge peso 
alia testimonianza Lat ina . 
• { 2 ) La sua destrezza negli eserciz} marz ia l i é cele
brara da Gitiliano Oras. I . p. » r. Qrat. 17. 53. e con» 
tessata da Ammíano l , X X I , c, x6. 
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medesíma assidiia Cultura fu impiegata , quart. 
tunque forse con dísegual successo , a coltivar 
10 spirito degli altr i figli Q nipoti d i Costanti-
110 ( 1 ) . Furono invkati i p iú celebri Pro-
fessori delía Cristiana reÜgione, cklla Greca fi
losofía e deíia Romana giurlsprudenza dalla l i -
beralita dell' Imperar ore i che riservavá^ a se 
stesáo T importante incombeiiza d'istruire i rea-
11 giovani nella scienza del governo e nella co-
gni^ione degli uomini . Ma i l genio d i Costart-
tino stesso eras! formato per mezzo dell' av-
versitá e de l l ' esperienza 4 Neí libero commer-
do d ' una Vita privara e fra' pericoli del la cor-
te d i Galerio aveva imparato a dominarle pro-
prie passloni , a máneggiar quelíe de'suoiugua-
l i , ed a provvedere alia propría salvezza pre-
senté e alia futura sua grandezza con una pru
dente e coraggiosa condotta . I destinad suoi 
successori ebbero la disgrazia d i nascere , e d 
esser educati nella porpora Imperiale . Conti
nuamente attorniati da una copia d3 aduiatori 
passarono la lor gioventíi fra le delizíe del lus-
so o coll' espettazione d ' un trono ; n é le di-
gnita del lor rango avrebbe permesso loro di 

scen^ 

C 3 ) Euseb. ¡n ttlf. Const. 1. IV'. c. 51, Jul ián. Orat. 
I . f, 11. 16. coll* elaborato Comentar, di spsnem. Li 
ban. Orat. l l l , p. 109. Costanzo s tudió con lodevol di-

Jigcnza i ma la lentezca dclia sua fantasía o ] ' Impedí di 
far progressi nel l ' aitc deila, pocsia o anche" dclia xetto. 
i i c a . 
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scendere da quel sublime posto , da cu i sem-
bra , che i diversi carattsri della natura uma-
na prendano dn aspetto dolce ed uniforme . L ' 
indulgenza di CostantinO gil ammise in ur^ 
ben teñera etá a partecipare dell ' amministra-
zion -dell' Impero; ed es^studiavan l 'arte di re-
gnare a spese del popólo affidato alia loro cu-, 
ra. Costantino i l giovane fu destinato a tener 
la sua corte nelía Gallia: ed i l sao fratelloCo-
stanzo mutó quel dipartimento, ch' era stato 1" 
antlco patrimonio del loro padre , per le piíi 
opulen te e tneno marziali regioni d1 Oriente . 
L'Italia, i4 I l l i r ico occidentale e V Africa era-
no assuefatte a riverir Costante terzo suo figlio 
comê  rappresentante i l gran Costantino . Egli 
stabili Dalmazio sulla frontlera Gótica , alia 
quale annesse i l governo della Tracia , della 
Macedónia e della Grecia . Fu scelta la cittá 
di Cesárea per residenza d' Annibaliano s e fu-, 
ron destínate le Provincie del Ponto, della Cap-
padocia e deir Armenia minore per formare 1* 
estensione del suo nuovo regno. Si provvide un 
inveniente stabili mentó perciascheduno di q.ue-
sti Principi . Fu accordata una giusta porzione 
di guardie, di legioni e di ausiliar) per la re-
spettiva lor dígnita e difesa . I Ministri ed i 
Generali , che posti furono intorno alie loro 
persone, eran tal i quali Costantino poté credere 
che avrebbero assistito ed anche censurato que-
«ti giovani Sovrani nell' esercizio del lor dele-
gato potere . A misara che avanzavano in etá 
ed^iíi esperieiiza , insensibilraente si dilatavano, 
1 l in i i t i della loro autorltá j ma V Itnperatore 

r i -
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riservo sempre a se stesso i l tito!o d' Augusto> 
c nel tempo che mostrava i Cesar i alie arma, 
te ed alíe provincie, manteneva ognl parte dell' 
Impero in un'eguaíe obbedienza al supremo suo 
Capo ( i ) . La tranquillitá degli ul t imi quattor-
dici anni del suo regno fu appena interrotta 
dalla spregevol ribellione di un condottier di 
cammelli nell'isola di Cipro ( 2 ) , o dalla par
te attiva, che la política di Costantino 1'impe-
gno a prendere nelle guerre de' Goti e de'Saf-
ma t i . 

Fra' diversl rami dalla razza umana, i Sar-
mati ne formano uno molto considerabile; poi-
che sembra che riuniscano i costumi de' Barbari 

S ^ d e " ^s'at'ic^ co^a figura e temperamento degli atiti-
sarraíi- ^ at»itanti d' Europa . Secondo i varj acci-
t i . denti di pace o di guerra, d'alleanza o di con

quista furono essi alie volte confinad alie riva 
del Tanai, ed alie volte si sparsero nelle ira-
mense pianure, che sonó fra la Vistolae i i Val

ga 

{ 1 ) Ensebio I . IV. c. 5 1 . 52. con animo d* esaltate 
1" autori ta e la glor ia d i Costantino , affcrma , ch* esso 
divise i l Romano Impero , come avrebbe potuto un citta-
d iño pi ivato dividere i l suo pa t r imonio . Puo rile vais i lí 
divisionc, ch ' ei fecc delle Provincie da Eutropio , di' 
due V i t t o r i , e del frammento Valesiano . 
, ( a ) Per la vigilanza di Dalmazio fu preso Calesero , 
ch'era 1' oscuro capo di quffsta ribellione o piuttosto tu
multo , e bruciato vivo nel la pubblica Piazza dí Tarso . 
Ved. Vi t to re i l Vecchio, la Crónica di ci rol amo , c le 
dftbbiose tradizioni di Teoafanc e di Cedtcno . 
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ga ( ) ) . La custodia de5 lor números i greggí ed 
armenti, la ricerca di cacciaggione e V eserci-
zio delía guerra o piuttosto el el la rapacitá d i r i 
ge va no i vagabondi inuovimenti de' Sarmati . 
I mobili campi o cit ta, ch' era 1'ordinario sog-
gioniQ deíle loro mogli e figliuoii , non consi
ste van o che in gran carri t irati da bovi e co-
perti in forma di tende. La forza militare deU 
la nazione era coniposta di cavalleria; ed il co-
stume, che avevano i loro guerrieri di tenere a 
mano uno o due cavalli, 11 poneva in grado d' 
avanzare o di ritirarsi con una rápida diligen-
za, la quale sorprenderá la sicurezza, ed elude-
ira V incalzamento d' un distante nemico ( 2) , 
La scarsitá , che avevano del ferro , abilitó la 
!or rozza industria ad inventare una specie d i 
corazza capace>di resistere alia spada o al pu^ 
gnale 5 quantunque non fosse formata che di u¿ 
gne di cava!¡o tagliate in picciole e nette stri-
sce poste diligentemente i* una sopra delf altra 
la forma di scaglie di penne s e ÍOÍ-te mente cal 

C u 

( 1 ) 11 Cellai'Io ha raccolto le opiniofi i cíegli antichi 
l í spet to alia Sarma^ia Europea pd Asiá t ica ; e M . d* AfU 
viüe le ha appüca te alia Geografía moderna con 1' ingegno 
e col? esatezza che sempre distingue que!i' eceeí lente 
scrittore , 

( "i ^ Amariano /. X v l l . c. \ z . I cavalli Sarmati eras 
castrati per prevenire i dannosi accidenti , che avrebber 
ponito prodarre le f o r t i e indomabiii passioni de' ma-. 

TOMO VO K 



146 ístorta della dscadenzá 
cite sopra un ginstacuore di lino ( i ) . Le ar-
m i oíFensive de' Sarroati efano corte daghe i 
lunghe lance e pesanti archi con un curcasso di 
frecce . Eran ridotti alia necessitá di servirsi di 
ossa di pesci per le punte de' loro dar di ; ma 
1' uso d' immergerle in un velenoso liquoreche 
avvelenava le ferite che fácevano , é sufficienté 
per se solo a provare in essi i piú selvaggi co-
stami ; giacché un popólo , che avesse avuto 
qnalche sentimento d' umani tá , avrebbe aborri. 
to una pratica si crudele , ed una nazione pe
rita neiie arti di guerra avrebbe sdegnato una 
si impotente risorsa ( 2 ) . Ogni volta che que-
t i Barbari uscivano dalle loro foreste in cérea 
di preda i le irsute lor barbe , gli scarmigliati 
capelli 5 le pelli , delle quali eran coperti da 
Capo, a piedi, ed i lor fieri aspetti , che parea 
d i ' esprimesser F innata crudeltá de' loro ajii. 

mi , I 

C 1 ) Pausama /. / , 50. Édlt. fíulm. Quel diiigenV 
té viaggiatore a ve va csaminato con attenzione una corazza 
S á r m a t a , che si conservava nel teinpio d'Esculapio in A-
t e ñ e . 

( i. ) <Aspic'rs & mittí sub adunco toxica ferro 
E t telum caussas mortis habere duas . Ovid. ex Pont,, 

í. W. ep. 7. v. 7. Ved. nclle ricerche sopra g l i America-
nt Tom. I I . p. 2j6-. z j j , una disscrtazione moho curio, 
sa interno a' dardi awelcna t i . l l velero tiaevasi órdína. 
n a m é n t e dal regno vegetabile ; ma quelio , che usavan gil" 
Se i t i , par che fosse tracto dalla vipera con una mis tu ra di 
sangue j i m a ñ o . L ' uso delle armi avvelenate , che si e tro-
vato diíFuso in ambedjac i m o n d i , ron ha mai prese i vate 
m& túbit di « I v a g g j d a l k a r m i di un disciplinato nemico. 

M i 
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m i , a' Provlnclali piu civilizzati di Roma in 
spira van orrore e spavento . 

11 tenero Ovidio , dopo d'aver consumato iót6 
la g i o v e n t ú , ira piaceri delía fama e del lus-suí3Íi,'íí 
so , fu condannato ad un esilio senza speranza f ^ ™ 
salle gelide rive del Danubio, dov' era esposto 1\ DÍ 
quasi senza difesa á í . furore di q'uésti nostri sel- "Übio . 
vagg), con g!i spiriti grossolani de quali terne-
va, che potesse un giorno confondersi la delu 
caca sua ombra ; Ne'suoi patetici ma alie v o l -
te femminilii lamenti ( 1 ) descrive co' p i ú viví 
colori l " abito ed i costa m i , le armi e le in-
Cursioni de' Geti e de' Sarmati , che s' erano 
uniti con disegni di distruzione; e dalle notlzie 
die ci da riscoria, v é qualche motivo di ere-
dere, che questiSarmati fosseroi Jazigi, una delle 
piu numeróse e guerrire tribu deila nazlone. Gl i 
alfettativi del!' abbondanza grinvitarono a cercarsi 
unostabilimentofisso nelie frontiere dell 'Impero. 
Poco dopo ilregnod'Augusto essi costrinscro i Da-

m ^ - \ ' c) . 

, ( á ) l _ nove l ibrí delle poeticjie ¿pistoíe , che com, 
pose Ovidio ne' p r imi sette anni del su o trisco esilio han. 
no okre i l mér i t o dell'cleganza un doppio pregio . Pre„ 
sentano cioe una pittura d e ü o s p in to urna no posto in c i r , 
costanze moho singolari , e contengonó mol te curioseos, 
servazioni , che nessun Romano , fáori che Ovidio , a. 
vieb'be avutd V occasione d i fare. si e raceoíta ogni c i r . 
costanza , che puo con t r ibu i r é ad ¡Ilustrar 1'istotia^de'Bar.' 
b»" dell" aecuratissimo Conté de Buat. Hist. ^¡ncdeiPet i* 
Si' de V Surofrt Totn, 1K ». X v l . p, z i6 . . jx7 . 

K a 
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£] a che sussistevano mediante la pesca sulie r l , 
^e del fiuine Teyss o T i bisco, a ritirarsi nelle 
piontagne , abbandonando a' Sarmatl vittoriosi 
i fertili piani dell' Üngheria superiore, chehaiv 
per confini i i corso del Danubio ed i i semidr-
colare recinto de' monti Carpazj ( i ) . I n tal 
vantaggiosa posizione poteyano avanzare e so-
spendere i l momento dell' attacco secondo che 
venivan provocati dalle ingivirie o addolciti da 
presentí 5 - appoco appoco appresero 1' arte di usa
re armi plú perico!ose; e quantunque i Sarma
t l non abbian renduto celebre i i loro nome peí? 
alcana memorabile impresa, nelle occasioni as, 
sistevano gl i oriental i ed occidentali loro vici-
n i , i Goti e i Germani, con formidabili corpi 
d i cavalleria. Essi vi ve vano sotto 1' aristocrazia 
irregolare de lor Capitani; ( 2 ) ma dopo ctí 
ebbero ammesso fra loro i Vandali fuggi t iv i , 
che cederono alia forza de' Go t i , par cbepren, 

des¿ 

C 1 ) I Saímati Jazigi err,ri gia s tabiü t i sulle rivc del 
Patisso o l ibisco , cuando Plinio pubblicq n e ü ' a a n o 7% 
|a sua §toria qatijrale . Ved. 1. I V . c. i s - A l tempo di 
Strabone e d" Ovidio , sessanta o sctrant' anni av?.nti , 
par che abitasseíO al di la de' Geti lungp le coste dell' 
Eussino. 
" ( 2 } Principe^ SarmataritTn J a z j g u m , penes quos elvU 
f f í l s f i f l m e » . • . plebem cj^oque & v im equitum , quasol í , 
v a l e n t o f c r e k a n t . Tacit. Hiíf. í h . 5. Fu fatta quest' ofi 
f e r t§ 'ne l í a guerre civi je fx^ Vi te l l io c Vespasianpí 
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áéssero un Re da quella nazione déll' illustr'é 
stirpé degli Astingi > che avevano anticamente 
abítate l'e sp'mggé dell' Océano Settentrionale : 
( i ) 

Quéstd motivo di riiniicizla dové accresceré caer ra 
le occasioni di contese 3 che nascono continua- coticé 
mente a' confirii di guetriere ed indipendenti Anino 
hazioni . I Prihclpi Vañdali erano stimolati dal 36 
tiniore é dalla vendetta : i Re Goti aspiravano 
ad ampliare i l loro dominio dall* Eussino alié 
frontiere della Germañia ; e le acque del Ma
ros , picciolo fiumé , che cade nel Teyss 5 eran 
imacchiate dal sangue de' guerréggianti Barbari. 
Dopo cV avere sperímentata la superioritá della 
forza e del numéro de' loro avversarj , implo-
raroño i Sarmati la protezione del MonarcaRo-
Inano , i l quale Vedeva con piaceíe la discordia 
delle liaHoái , ma avea ragion di teriiere i l 
progresso dellé ai-mi Gotiche . Tostó che Con
stantino si fu dichiarato ih favoré della parta 
piü débol©5 ü superbo Ararico Re de' Goti • 
invece d' aspettar 1' attacca delle legioni, passó 
audacemente i l Danubio 5 e sparse la devasta-

Élorte 

( 1 ) Sembra che quest5 ipotcsi d ' uft Re Vándalo soi 
f i a suddii i Sarrhati sia nccessaria per ccxnciünrc i l Gottí 
Gioiriandes con gl* i s te i ic i Greci e Lat ini di Costantino , 
E' da osservarsi, chfe Is idoro, i l qualé visse in I spagna 
sotto i l dominio de' G o t i , d'á loro per ncmici non i Van» 
d a l i , nía i Sarmati. Ved, la sua Crónica appresso &ro% 

' ^ K 3 
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mam ¡ed i l . terrore nella Provincia di Mesia 
Per opporsi al corso di questo rovinoso nemi-
co, i i vecchio ímperatore intraprese in persona 
la pugna ; ma in tal'occasione o la su a fortu
na o la sua condotta non corrispose alia gloria, 
ches' era conquistata in tante stmniere e dome-
stiche guerre . Esso ebbe la morcificazione di 
veder ^uggire le sue truppe avanti ad un tenue 
distaccamento di Barbarl , che le inseguirono 
fino all* ingresso del trincierato lor .campo, e j ' 
obblig^rono a provvedere alia propria salvezza 
con una precipitosa ed infame ritirata . V even
to d ' una seconda piü fortunata battagíia resti
tuí V onore al nome Romano j e dopo un osti-
nato dlbattimento i l potere dell' arte e deila 
disciplina nr evalse agí i sforzi del non regolato 
valore. I ; esercito sconfitto de' Goti lasciolibe
ro i l campo ., la devástala Provincia ed i l pas. 
so del Danubio; e sebbsne fosse perrnesso di 
occupare i l posto di Costandno al suo maggioi 

so. A" figíio, i l mprito della vittqria , che sparse una 
pr i le gioja universale fu ascritto a' proyidi consígli 
deiifan. ¿e |p ímperatore medesimo. 

Esso contribuí almeno ad accrescer questo 
vantaggio per mezzo de' suoi maneggi col l i 
bero e guerriero popólo del Chersoneso ( i ) 

• / 1 ) B'sogna che ia faccia quglphe apología per csser. 
roi servito senza scrupolo deli- •autorúa dijCostantíno Ppil 
I jogcnitQ in tu t to c ío , che ha tapporto alie guerre c 

negó» | 
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la capitale di c u i , sltuata nella costa occiden" 
tale del la penisola Táurica o C r i m e a r i t e n e v a 
sempre qualche vestigio di Greca colonia , e si 
governava da un magistrato perpetuo assistito 
da un consiglio di Senatori chiamati enfatica-
mente i Padri deíla cittá . Gl i abitatori del 
Chersoneso eran animati contro i Goti dalki 
memoria delle guerre , che nel presente seco'íb 
con forze disuguali avean sostenuto contro %V 
invasori del lor paese , Essi erano uniti co'Ro-
mani per causa de' reciproci vantaggi del com-
mercio, poiché ricevevano dalle Provlneie delP 
Asia del grano e delle manifatture, ch' essi 
cambiavano co' solí prodotti , che avevano , d i 
sale, di cera e di cuoj. Obbedientialle doman-
de di Costantino prepararon sotto lacondottadi 
Diogene lor magistrato un considerable eserci-
to, la principal forza del quale conslsteva in ba-
lestre ed in carri mil i tar i . La veloce marcia 
e T intrépido attacco di essi nel tempo che 
divertiva 1' attenzione de' Goti , secondava le 

ope-

regoziazioni degH abiranti del Chersoneso . l o s o , r h ' e g l i 
era un Greco de! décimo sscolo , e che i suoi raccont í 
d' Istoria antica son bcne spesso confusi e favo! os i . Ma 
in quest- occasione ciq ch'esso narra e per la massima par,, 
te coérente e probabi 'e; ne dev' esservi moka difficoha a 
concepire , che per un I m pe rato re potevano essere acceffi-
biíi alen ni archivj segreti , ch'erano sfuggiti alia d i l i f enza 
degl' Is torici minor i . Qaanro alia situazione ed istoria del 
Chersoneso ved. Peyssonel Des Peitp.Us harh. qui o»ff h&t. 
iilté hs btrds- du D a n u i , c, X V I . p. 84 /90 . 

K 4 
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Operazioni de gen eral i Imperial i . I Goti vln-
t i da tutee le parti si ritiraron neíle montagne, 
dove nel corso d' una infelice campagna si 
conta che ne perissero sopra cento mita di 
freddo e di fume . Finalmente fu accordata 
la pace alie mnili lofo preghiere ; fu rice^ 
vuto ií figlio maggior d' Ararico come i l pu\ 
stimabiie ostaggio , e Costantino procuró di 
convincere i loro capí mediante una liberal 
distrlbuzlone di onori e di premj , quanto alia, 
nemicizia de' Romani fosse preferibile la loro 
amicizia . L ' Imperatore fu anche piú magni-
fico nel dimostrar la sua gratitudlne verso i l 
fedel popólo del Chersoneso . Fu áoddisfatta la 
vanitá^ del la nazione per mezzo di splendide. 
€̂  quasi reali decoración! accordate al lor ma. 
gistrato ed a' suoi successori . Si stipuló un! 
esenzione perpetua da ogni tributo per i va-
scelll 3 che commerciavano ne' porti del mar! 
Ñero . Fu promesso un sussidio . regola re di 
ferro , di grano , d' olio e di qualunque sltro 
genere , che potesse loro esser utile in pace o 
in guerra . Ma fu creduto , che per i Sar-. 
mati fosse un premio b á s t a n t e l a liberazione 
dalla loro imminente ruina • e V Imperatore 
con un' ecoftomia forse troppo stretta dedusse 
una parte delle spese delia guerra dalle gra-
tificazioni ordinarie , che solevan darsi a queL 

Éspul- ía tur^o}ente nazione. 

sione de' 1 Sarmati esacerbati da tale apparente dií?-
s a r i E á t i prezzo colla sólita leggerezza de' Barbari presto 
A " . 33* si dimenticarono de' benefizj 3 che avevano si 

poco tempo avanti ricevutí , e de' pericoli, che 
tut-
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üittavia ininacciavano la lor sicurezza. Le scor-
rerie, che essi fecero nelle terre deli' Impero , 
provocaron lo sdegno di Costantino ad abban-
donarli aí loro fato ; ne plü volle opporsi alla 
ambizione di Geberico famoso guerriero , che 
di fresco era salito sul Trono de Got i . Mentre 
Wisumar Re Vándalo solo e senz3 assistenza con 
Indómito cofaggio difendeva i suoi stati 5 fu. 
vlnto ed ucciso m una decisiva battaglia , che 
abbatté 11 fiore deila gioventú Sarmata . 11 re
sto del la nazione prese i l disperato espediente 
di armare i proprj schiavi , ch' erano una raz-
za di cacciatori e pastori iníkrfiti nella fatica , 
col tumultuario soccorso de' quali vendicarono 
la loro disfatta , e scacciarono V invasore da* 
loro confín i i Ma tostó s'accofsero d'aver cam-
biato un estraneo con un interno piü perico-
loso e piu implacabil nemico . Gl i schiavi fu-
ribondi per l" antica lor servita , ed insuper-
biti per la presente lor gloria sotto i l nome 
di Limiganti pretesero e s' usurparoiio i l pos-
lesso del paese che a Ve van salvato . I padro-
ni cssendo incapaci d' opporsi alia sregolata fu
ria deila moltitudine ' , preferlrono i travagli 
del!' esilio alia tirannia de' lor serví . Alcuni 
de' Sarmati fuggitivl si procurarono una dipen-
denáa meno ignominiosa sotto le ostili ban-
diere de' Goti . Una piü copiosa parte si r i t i -
ío al di lá de* monti Carpazj fra' Quadi Ger^ 
maní loro confederati , fe furono fácil mente am-* 
messi alia partecipazione d' una superfina ¿fuan-
titá d' incolto terreno . Ma la massima parte 
deii' angustiata nazione si volt6 verso íeabbpnr-*-
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danti Provlncie di Roma . Implorando essi ]t 
protezione e i l perdono dell' Imperatore, solen-
nemente promisero tanto come sudditi in pace, 
che come soldad in guerra , la fedeltá piu in! 
vioiabiie all? Impero , che gli avesse graziosa-
mente riceyati nel proprio seno . Secondo le 
massime adottate da Vrobo e da? suoi successort 
furono ardentemente accettate le offerte di que-
sta colonia di Barban j e fu immediatamente 
assegnata per 1' abitazione e sussistenza di tre-
cento nula Sarmati una sufficlente parte di térj 
re nelle Provlncie della Pannonia, della Tracia, 

M o r t e e ^ e l I a Macedonia, e dell' Italia ( i ) , 
fiineralí Col reprimer che fece i ' orgoglio de' Go-
-di Cfis. t i , e coir accettare V omaggio d' una suppli-
tfln t i l lo ' ti, 1 : £ L • 
a s . L u . e nazione Costantino sostenne la mae-
g!ioAn,s£a dell' Impero Romano ; e ven ñero Amba-
| J5 . sciatori dall' Etiopia , dalla Persia e dalle piu 

lontane regioni dell' India a congratularsi dei-

_ C i ) Le guerre Gotiche c Sarmaticlip son riportatc 
Jn u n modo cosí impcrfet to, che io sonó stato costretto a 
confrontare fra loro i seguenti scr i t tor i , che reciproca
mente si suppliscono , corregono, ed illustrano 1'uno co l l ' 
a l t ro . Queili che si prenderanno la medesima pena posso-
no ave re u n d i r i t t o d i criticare la raia narrszione . Am-
miano l. X X R L e, 22. Anón, Vales, p. 715..' Eutrop. X» 
7. Sesto Rufo de Prov. c. 26. Jul ián. Orat. I . p, 9. col 
Camment. di Span. p. 94. Hieron, in Chr<¡n. Euseb. in 
vit. Confi. I. IV. e. 6. Spcrar. /, I . c. 18. Sozom. 1. 
c %. Zosim, /. I L c. i<!8. Jornand. de reh. Git , &. 22. 
Isidnr. in Cbron. p. 709, in Hlst. Gothor.Gr¡¡tii , Consíanr, 
Porphyiog, De administra Imp.er. c, 53. |», z®% edit. 
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| | pace , e della prosperitá del suo governQ 
( 1 ) , S' egli coatava fra? favor! deila for
tuna la morte del suo primogénito , del ñi
póte , e forse ancor della moglie , godé una 
continuazione non interrotta di privata e di 
pilbblica felicitá fino al trenteslpi' anno del 
suo regno , periodo che a nessuno de' suoi 
predecessori dopo Augusto fu permesso di ce
lebrare . Costantino soprayvisse circa dieci me-
si a quella solenne cerimonia ; e nella-matura 
etá di sessantaquattr' anni dopo una breye ma-
lattia fini ía memorabii sua vita nel palazzo d? 
Aquirion ne' sobborghi di Nicomedia , oy'erasii2iMag. 
ritirato per godere del vantaggio deli 'aria, col-gio j j y . 
la speranza di ricuperare 1' esauste sue forze 
per i ' uso de' bagni caldi . V eccessive dimo-
strazioni di dispiacere 9 o almeno di lutto sor-
passarono tutto ció cli? erasi mal praticato in 
altre si mil i prece-lcnti occasioni . Npn. estante 
la pretensione del Sen ato e del Popólo delFan-. 
tica Iloma i l cadavere del morto Ipriperatore 5 
secondo 1' ultima sua richiesta s fa txasportato 
nella citta, ch' era destinata a consesvare i l no-
me e la memoria del suo íbndatore . 11 corpo 

( 1 ) Eusebio in «íf, Ctnst. I . IV. c. %o, osserya tre 
rircostanze relaciye a quesr' Indiani r. Essi venneto dai 
Jidi del l ' Oceanq Oriéntale ; descrizione che puq appl icars í 
s i k coste della China o del Coromandel ; 2. Presen ta ronó 
o'í-'e scintil lanri gemine e degF incogni t i animali ,• 3. Pror 
testaron che i loro Alona rchí avevano etette delle s ta fue 
ger rap|)ííS£f?tai' ía maesta suprema di Costantino. 



della 
Cor te . 

i'^6 ístóría deild decadehzd 
di Costantino adornato della por pora e del día-
dema , vani simboli d i grandezza , fu colloca-
to sopra un tálamo d' oró in un appartamento 
deí palazzo , che a tal* effetto s' era splendida-
inente appafato e ripieho di luini . Furono 
esattamente osservate le fofmalitá della corte ; 
ogní giorno alié ore stabilite i principali liffi-
ziaíí delío stato , dell' armata e dal palazzo 
accostandosi con ginocchia piegate e con porta, 
mentó coinposto alia persona del loro Sovrano, 
gli offerivano i l loro rispettoso omaggío colla 
medeslma serletá , che se fossé stato in vita i 
Questa teatral e rappresentazione fu contmuata 
per motlvi di política qualche tempo; he i'adu-
lazione poteva ometter i ' opportunitá d' osset 
vare , che i l solo Costantiño per uno specia! 
favoré del Cielo avea regnato' anche dopo la 
morte ( i ) . 

Ma questo regrid ñon potea coñsistére che 
in vane apparenze ; e ben presto 'si conobbe , 
che rafe volte si cbbedisce alia volontá del piu 
assoluto Monarca , quando i sudditi non haíi 
piü niente da sperare dal suo favore , o da te-
mer dal suo sdegno . Gl i stessi Mmiscri e Ge-

( i ) Fünus relatuni In m-l/em tul nómlnti , quód saiie 
P.. X . aegerrimé tültt. Aure l . v i t to re . Costantino s' eri 
preparato un magnifico sepolcro nella Chiesa de' San t i A-
postol i Euseb. 1. IV. c. 6o. che nel quaxto l ibro della vira 
d i esso da i l fnigíiore , e qussi V único ras^Baslio deiM 
malat t ía , d t l l a m o i t e , e de' fnnetsl i di eos tan tino , 



Dstf Impero Komano, Cap. XV11L t$7 
^eral i. , che si piegavano con tanta rí'/erenza 
avanti al disanlmato corpo del defonto loro So-
vrano , eran o impegnati i segreti consigll per 
esciadere i suoi due nipoti Dalmazlo ed Anni-
baliano dalla parte che da esso era stata loro 
assegnata nella suecession deií' Impero. Noi ab-
Mamo una cognizione troppo imperfetta delta 
corte di Costantino per formare alcun giudizio 
de' veri motivi , che mossero i capi della co-
spirazione; qualora non si volesse supporre , che 
fossero animad da uno splrito di gelosia e d i 
vendetta contro i l Prefetto Ablavio, superbo fa
vorito , che lungamente avea regolato i con-
slgli del defonto Imperatore , ed abusato della 
confidenza di lui . Gli argomenti , per mezzo 
de' quali soUecitarono ü concorso de1 soldati e 
del popólo , eran ovv} a chiunque : essl pote-
vano con ugual decenza che ve rita insistere nel 
superior rango de' figíi di Costantino, nel pen
cólo di moltiplicare i l numero de' Sovrani e 
negli imminenti mal i , che alia Repubblica m i -
nacciava la discordia di tanti Principi rival i , 
che non si trovavan congiunti col tenero vinco-
io dell' affezione fraterna. Fu condotto con ze-
lo e segretezza I'intrigo fino al segno , che si 
procuro un' alta ed uniforme dichiarazion dalle 
truppe , che non avrebber soíFerto , che nell* 
Impero di Roma regnassero altri che i figli del 
loro compianto Monarca ( i ) . Si conviene da 

íia V ^ • • • - tUt- . 

i i ) Ewsebio i , j y . c. «. termina i l mío racconto eqn 
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tu t t i che i ! giovan Dalmazlo, ch' era imito co5 
suoi coüaterali parenti per i vinco!i anche deii' 
amicizia e deii' interesse } aveva ereditato una 
gran parte delle doti deí gran Costantino . Ma 
i i i quest' occasione non sembra che prendesse 
alcana misura per sostenere col le armi i giusti 
d i r i t t i , ch'essd ed il , . suo real fratello traevano 
dalla generositá del loro zio. Attonit i e sopraf-
fatti dair impeto del furor popoíare , sembra 
che inabili a fuggire o a resistere s'abbandonas-
sero nelle mani degl5 implacabili loro nemici . 
Fu sospeso i l loro destino fino alia venuta di 
Costanzo, ch' era i l secorido ( i ) s e forse Ü 
plü favorito tra 'figli di Costantino. 

i / cc i . La voce dell' Imperatore spirante avea rae-
^ e c f comandara la cura de' suoi funerali alia pietá 
pi . C' di Costanzo ; e que! Principe 5 artesa la v ic i -

nanza della sua residenza in Oriente • pote va 
con facilita prevenire la diligenza de suoi fra-
tell i , che risedevano ne' lontani loro governi 
deii ' Italia e della Calila . Appena ebbe preso 

h pos- • -'̂  

quesea fedele dichiarazione delle truppc , e scansa t u t í c Ic 
odióse circostanze del maccHo , che seguí dopo , 

_C i ) Si descrive ií carattere d i Dalmazio con vantag* 
gio , quan tunqüe brevemente, da Eutropio X. 9. Dalmatha 
Caesir frastérrima, metale , ñeque patruo absimilis , baui 
multo post opprgssus est faShne militari. siccorne tanto GÍ-
lolamo che la Crónica Alessandrina fanno menzione deí 
texzo anno di qiiesto' Cesare, che non principia va fino aí 
18. o 24. Settembre dell ' anno j j y . cgli e chiato , che 
queste funzioni m i l i t a n continuarono per pi» di quattr® 
nicsi , 
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possesso del Palazzo di Costantinopoli, i l sud 
primo pensiero fu quello di togiiere di timare 
i cugini mediante un solenne giuraraento v con 
cui s' obbllgó alia lor sicurezza j e la prossima 
sua occupazione fu di trovare qualche specioso 
pretesto , che potesse liberare la sua coscienza 
dail' o'bbligo d' una imprudente promessa . Fu-
ron fatté serviré le arti della frode a' disegni 
di crudeltá , e si attestó una manifesta falsitá 
da una pérsona del plü sacro Carattere. Costan-
zo ricevé dalle mani del Vescovo di Nicómedia 
una fatal pergamena i che fu asserito essere i l 
vero testamento di suo padre , nel quaíe dall* 
Imperatore si esprimevano i suoi sospetti d' es
sere stato avvelenato da' proprj fratelli, e scon-
giurava i suoi figli a vendicar la sua mor te ed 
a provvedere alia propria loro salvezza colla pu-
nizione de' rei ( 1 ) . Per quante ragioni po-
tessero addurre quest' infelici Principi per d i -
fender la vita e 1' onore da una tanto Incredibile 
accusa , furon coscretti a tacere da* furiosi cla
mor! de' soldad's che si dichiararoáo loro ne-
mici nel tempo stesso , gludici ed esecutori . 
Lo spirito ed anche la forma del legittimo pro-
cesso restó plú volte violata in un tumultuario 

liia-

C 1 ) Ho r i fer í to questo singolafe aneddoto sull" auto-
l i t a di Füostorgio 1. I l , c. i<5, Ma se mai da Costanzo , 
o daoli aderenti di lu i si uso tal pretesto , dipoi f u d i -
sprezzato, appena ebbc servito a l l ' immediato loro disegno . 
Atanasio ( Tom. I . ?. 855 , ) fa mencione del giuramento i 
the Costanzo a vea preso per la sicuieiaa de' suoi c u g i n i . 



i ¿ó Istorta delta, deeadenza 
macelío , in cui restarono invoiti i cíue zií i ' 
Costanzo s sette de' suoi cugini , i piti illustri 
de' quali furon Dalmazio ed Annlbaliano 9 il 
Patrizio Ottato , che aveva per mogüe una so, 
relia del morto Imperatore , ed i i Prefetto 
Ablavio , a cui la potenza e le ricchezze ave-
vano inspirato qualche speranza d' ottenere la 
porpora , Se v i fosse bisogno d' aggravare an
che gil orrori di questa sanguinosa scena , si 
potrebbe aggiungere , che Costanzo rnedesiroo 
aveva sposata la figlía di Gmlio sao zio , e 
che aveva data la sua sorella in matrimonio al 
suo cugino Annibaliano . Queste párentele , che 
la política di Costantino, senza riguardo al pub-
biico danno ( i ) , avea fatte tra' diversi rami 

del-

( i ) ConjugU sohrlnarum diu ¡¿norata, tempere adilH 
ftrcrebutsse . Tacit. ^innal. X I I . 6. e L ips . U . La rivocs. 
z l 0 n é dcll 'ant ica legge, e la pratira di cirqueccnr' anni 
eori furon bastanti a sradicare i jpregiudizj de' Romani , 
che semprc risguardarono i matrimonj de 'cugini gcrmani 
come una specic d" impcrfetto incesto ( Augustin. JDe Ck. 
He; XV. 6. ) 5 e Giuliano , i l di cui spir i to era stra-
vol to dalla supers t íz íonc e da l l ' ira , diftama queste non 
naturah párentele fra' propr} d i l u i cugini coll 'obbrobrio, 
so epí te to di y^Mwv TÉ « yx/ĵ ov noxxe mn nzix.la.li C On, 
vn. p. 228, ) . La giurisprudenza de' canoni ha dipoi 
tes t i tu i ta , e data vigore a qnesta proibizione senza pero 
averia potuta mt rodur re nclle c i v i l i , o común i lego i d' 
Europa . Ved. a proposito d i questi matrimonj Taylai 
Leg. Clv. p. j 3 i . Broucr de Jur, Connub. I. I I . e. 12. 
Hencourt Loix Eccles. P. 7/1. c. 4. Flcnry Inst. du DroK 
Can. Tom. 1. p. 331. pdr¡.: I757. c Fra Pao '» htor. del 
ftnc. T r U . ¡. V U L 
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della casa Imperiale, non servirono che a con-
vincere 11 mondo , che questi Principí erano 
ugualmente freddl alie carezze dell'affezion con
júgale, che insensibili a' vinco!i del sangue ed 
alie tenere suppliche della gioventú, e dell' i n -
nocenza . D3 una si numerosa famlglia i solí 
Gallo e Giuliano figli mlnori di Giulio Costan
do , furon salvati dalle mani degli assassini 5 fi-
nattanto che i l loro furore saziato per la strage 
si fosse in qualche modo quietato . Ls Impera-
tor Costanzo , che i n assenza de' suoi fratelli 
era i l piu sottoposto alia taccia e a' r im pro ve
ri , dimostró in alcune posteriori occasioni un 
debole e passeggiero rimorso di quelle crudel-
ta, che i perfidi consiglj de' suoi ministri , e 
1' irresistibil violenza delle truppe avevano estor-
to dall' inesperta sua giovinezza ( i ) . 

Alia strage della famiglia Flavia successe Djví 
una nuova divisione delle Provincie , che fu sion" 
consegnata in un personale ingresso de' tre fra- <ieir 
te l l i . Costantino 5 ch' era i l maggiore dei Ce_ Inipero 
sari s ottenne con certa preminenza di ran- ümbre" 

go 137. 

( i ) Giuliano n i S. P. ^ithen. p. z io . accusa i ! 
$uo cugino Costanzo di tutea la colpa di un macdlo , 
ín cui era srato si vicino a soccomber luí stesso . v icn 
confermata la sua asserzione da Atanasio che per ragioni 
di alero genere non era meno nemico di Costanzo( Tem* 
}' P- 856'. ) Zosimo conviene nella medesima accusa > ma 
1 trc abbreviatori Eutropio c i v i t t o r i tisano 1' espressione 
moho temperara fin en te potlus quam. ]ubeiitc „ inctrtum 
f{<9 s'üÁsorí -vi militum 

TOMO V. L 



t é l Istorta deüa decadenzd 
go Ü possesso della nuova capitale , che portá^ 
va ü noms di luí e di suo padre . La Tracia 
e le regioni deíl' Oriente furono ií patrimo
nio accordato a Costanzo , e Costante fu r i -
coriosciuto per legittimo Sovrano del I ' Italia 
áeli ' Africa. , e dell' l l l i r ico Occidentale . Le 
ármate si sottoposero al loro ereditario dir i t to; 
ed essi dopo qnaíche dilazione condiscesero a 
ricevere dal Senato Romano i l tltolo d' .Augu¿ 
si i . Álíorché assunsero le redini del governo 
I maggiore di questi Principi aveva ventun an! 
no, Ü secondo venti , ed i l terzo non piü di 
diciassette ( i ) . 

Sápóre Mentre le guerriere nazioni dell' Europa 
He di segulvano le bandiere de' suoi fratelli • Cosían-
TAnSÍ]o 20 fu lasciato aIla testa dell' effemminate trup-

•JI0'pe dell ' Asia á sostenere ií peso della guerra 
Persiana . Alia morte di Costantino 11 trono 
deíl" Oriente s' occupava da Sapore figlio d1 
Ormouz , ovvero Ormisda , e ñipóte di Nar-
sete , che dopo la vittoria di Gaíerlo aveva 
umilmente confessata la superíorita del Roma
no potete . Qiiaritunque Sapore fosse nel tren-
tesimo anno del lungo suo regno 3 era pero 
sempre nel vigore delía gioventu i giacché per 

una 

C 1 ) Euseb. i» vlt. Const. I. i r . e. é9, Zosím. /. I I . 
1117. Idat. ln Chron. Ved. duc note di Ti l lemont /Hit. 
det Empef. \v. f . l o g C i o * ! . Si fa menzione del regno 
del t r a t d maggwre m co i t an t inopo l i solo r.clla Crónica 
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Ufta strana comblnazione la data del suo x iu 
ttalzamento al trono avea preceduto quelU 
della sua nascita . La moglie d' Ormouz r i 
mase grávida al tempe della ijioíte del suo 
ñiarito ; e T incertezza del sesáo uguaiiiien-
te che del!' evento ecclto le ambiziose spe-
tanze de' Pfitícipi della casa di Sassari * 1 t i -
morí delía guerra civile restároño alia fin dis-
sipati dalla positiva assicurazione de'Magi , cE© 
la vedova d' Ormouz avea colicepito ed avreb-
be felicemente dató alia luce un ííglio i I Per-
siañi obbedienti alia voce della superstizione 
prepararon senza .dimora la ceremonia della 
coroñazione di esso * Fu posto ñel mezzo 
del Paíazzo un letto reale , sopra di cu i 
stava la regina , 11 diadema fu colíocato 
sul luogo che si potea suppof che contenesse 
l'erede d'Artaserse; ed i Satrapi adoraron pro-
strati la maestá del loro invisibile ed insensi-
bil Sovfaño ( i ) . ; S e dee prestarsi fede a que-
Ito maraviglioso facconto , che senibra per A -
tro esser conforme a', costumi del popólo c i 
klla duráta straordiaaria del suo regno , dob-

bisÉ. 

i i ) Agatia 5 che vissé sel sesto secólo , e i ' auto re 
• l i quest' i&toria ( l . IV. ¡>. 135- edlt. Lovre ) . Egli tu 
levo ta l i notizic da alcurfi estratti delle e r ó n i c h e persiafie 5 
che o t teñne c tradusse l5 interprete Sergio nell'ambasciara 
ctie fece allá C o r t e . La corOnaiione del !a madre di Sapcr.:, 
c similmcnte rammentata da Schikárd (.tatUkjí. f^J&'t,) 
e d' Hcrbclor ( Ulbl. Orknt. f, 76?. j . 

t 2 
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biamo ammir-ar non solamente la fortuna toz 
anche i l genio di Sapore. Nelia molie e segre. 
ta educazione di un Haram Perslano ( * ) H 
real giovane poté conoscere rimportanza d'eser-
citare i l vigore del corpo e deílo spirito , e si 
rendé degno peí proprio mérito personale da mi 
trono , sul quale era stato posto mentre non 
sapeva per anche i áovQÚ e le tentazionl d' un 
potere assoíuto . La sua minorltá fu esposta al
ie calamita quasi ineviubi l i della discordia do, 
meslica i fu sorpresa e saccheggiata ía sua ca. 
pítale da Thair , pócente Monarca di Yemen 
o deir Arabia 5 e restó infamata la maestádel . 
¿a tamiglia reale per la schlavitu d' una Prin-
cipessa sorella del morto Re . Ma tostó che Sa-
pore giunse alPetá virüe i l vanaglorioso Thair, 
la saa nazione ed i l suo paese cederono a' p r i ! 
mi sforzi del giovan guerriero , che fece uso 
della yittoria con si giudiziosa unione di rigo
r-e e d i clemenza , che da' t imori e dalla gra-
t i tudin degli Arabi ottenne 11 titolo di Dhou-
iacnaj , o protettore della nazione ( i ) . 

d d í T , L ' a » b Í 2 Í o n del Monarca Persiano , ai 
Mesopo^LiaI'e 1 suoi nemici áttribuiscono le vir tu di 
tatnía , soldato e di político, era anímata dal desiderio 
e A 5 " ai vendicar le disgrazie de' suoi maggiorl, e di 
nU,"v SCraPPar di mano a' Roma ai le chique Provin-

cie di la dal T igr i La fama militar-e di Co» 
stan-

( * ] !>' Herbelot. Blbl. OrUuP, g, j6$.} 
< * i S^eci^ di §en-a§l io . 
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Stantlho e la forza reale o apparenté del su© 
governo sospeser 1' attacco , e meiure V estile 
condotta di Sapore provocara lo sdegno della 
Corte ímperiale , le artificióse di luí negozia-
Éloni ne trattenevano la pazienza . La morte 
di Costaíitino fu i l segnale di guerra ( i ) , e 
1' arcuale stato delle frontiere della Siria e deii' 
Armenia pafeva che incoraggisse i Persiani col 
prospetto di una ricca spoglia e d' una fácil con^ 
quista * L ' esempio deile stragi deí Palazzo dif-
fuse uno spirito di licenza e di sedizione fra 
le truppe del 1'Oriente, che non si tenevan piú 
in freno dali' abitudine d5 obbedire ad un ve
terano comandante . La prudenza di Costanzo y 
che dopo i l congresso co'suoi frateíli nella Pan-
nonia s* era irnmediatamente aftrettato di accor-
rere alie rive deH'Eufrate, fece a grado á gra
do tomar le legión! al dovere ed alia discipli-
m j ma i i tempo d' anarchia aveva permessoa 
Sapore íi por re i ' assedio a Nis ib i , e di oceu-
par mol te deile pl i \ importanti fortezze di Me-
sopotamia ( a ) . Nel l ' Armenia i l celebre T l r l -
date avea lungo tempo goduto la pace e lagto-

f i a . 

( i ) Séstó Rufa r. ¿5 . \% d i cui autorita ín, qnest' 
«ccasióne non é disprezaabü 'e , aíFerma che 5 í e r s f a n i s o l -
lecitarond in vano la pace , e che Costantín-o si prepara va 
á xnarciar contro di loro i roa i l maggior peso della t c sn„ 
moniarza d' Ensebio r i costiinge ad ammettexe , se noa 
la rat i f ica, i preliminari almeno del t rs t ta to . Ved. T Í % * 
•mont Hlit. des Émfet, Tcm. IV. f. 4a#. 

( a ) j u i i an . O r A t . I . f , 20 . 
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r i i , che meritava pei suo valore e per ía fe. 
delta verso Roma . La stabile alleanza, ch'esso 
mantenne con Costantino gU produsse de' be-
nefizj non solo temporal i 5 ma anche spiri-
tuali , mediante la conversione di Tiridate si 
uní al carattere d' Eroe quelia di Santo , la 
fede Cristiana si predicó s e si stabili dall' En, 
frate fino a lid i del mar Caspio 5 e V Arme
nia s' attacco all1 Impero col doppio légame di 
política e di religione . Ma siccome mol t i no-
bi l i Armeni tuttavia ricusarono di lasciare la 
pluraii tá degli Dei e del le mogli , la pubbli-
ca tranquilÜtá era turbara da una malconten
ta fazione , che 'insuítava la cadente etá del 

An. j42.propno Sovrano 5 ed impacientemente aspet-
tava I ' ora della sua morte . Móri egli final
mente dopo un regno di cinquantasei anni s 
e con Tiridate spiró la fortuna della Mo-
narchia Annena . I I sao íegittimo erede fu 
mandato in esilio ; i sacerdoti Cristiani o fu-
ron uccisi o espulsi dalle lor Chiese , furono 
sollecitate le barbare tribu d' Albania a discen-
der da íqro mont i } e due de' piü potenti Go-
vernatori usurpando le insegne e la forza del
la dignitá reale , imploraron V assistenza diSa-
pore , ed apríron le porte della loro citta al-
le,. guarnigioni Persiane . 11 partito Cristiano 
sotto la scorta dell ' Arcivescovo d1 Artaxata , 
immediato successore di S. Gregorio i ' Jilumil 
natore , ricorse alia pietá di Costanzo . Conti
nuaron le turbolenze per circa tre anni , do
po i quali Antioco , uno degli uffiziaíi del 
Palazzo , esegu-i felicemente V Imperial com-

mis-
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missione di restituiré a Cosroe figlio di T i r i -
date i i trono de suoi Padri , di conferiré ono-
ri e premj a' fedeli seguaci della casa d' Arsa-
ce , e di promulgare un general perdono ^ che 
fu accettato dalla maggior parte de' Satrapi ri» 
belli . Ma i Romani ritrassero da questa rivo-
luzione pii\ onor che vantaggio. Era Cosroe un 
Principe di piccola statura e di spirito pusilia-
nlme , Non atto alie fatiche della guerra , ed 
alieno dalla societa , si r i t i ro dalla sua capita-
le in un remoto palazzo, che fabbricó sulle r i -
ve del fiume Eleutero nel mezzo d' un ombro-
so bosco , dóve consumava V ozioso suo tempo 
ne campestri divertimenti della caccia. Per as-
sicurarsi questa disonorevole quiete si sottopose 
alie condizioni di pace, che Sapore si compiac-
que d' Imporgli ; quali furono i l pagamento d* 
un annuo tributo , e la restituzion della fértil 
Provincia d* Atropatena , che i l coraggio di 
Tiridate e le armi vittoriose di Galerio aveva» 
no aggiunta al regno dell' Armenia ( i ) . 

Nel lungo periodo del regno d i Costan- c u e r r » 
2o le Provincie d' Oriente furono afflitte dalle vc^h-

3 ^ -

• c ! I Ju l ián . Orat. I . f. 20. 21. Mose di Corcne 1. 
11. e. 89. 1. I I I , c. 1.9. p. z3 .6 .^o. 11 ferfetto accordo 
fra o l ' inde termina t i cenni dell ' Qratore con temporáneo e 
la cucostanziata narrazSone dell* Iscorico nazionak d a l u -
me a l l 'uno e peso a l l ' altro . Puo a-nche osservarsi nspet-
to a l l ' autorita d i Mose , che si trova ü nome d' Antioco 
pochi anni prima i n un u f f i i io d' inferior d igmta . Ved. 
Gotofied, Cad. Thodat. Tem. IV. f. 3 5° . 

L 4 
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caiamitá della guerra Persiana t Le írregolari 
scorrerie delle truppe leggiere spargevano alter-
nativainente i i terrore e la devastazione al di 
la del Tigr i e delPEufrate dalle porte di Ctesi. 
fonte a queíle d'Antiochia, e quest'attiva m i l i -
zia era formata dagli Arabi del deserto, i quali 
eran divisi d'interessi e di afFezioni, mentreaL 
cum degl indipendenti lor capi erano arrolati 
nal partito di Sapore , ed altri avevano impe-
guata la dubbiosa lor fede airimperatore C i ) . 
Le operazioni della guerra piü gravi ed impor-
tanti si conducevano con ugual vigore ^ e lear . 
mate di Roma e di Persla s'incontraron V ana 
coll altra in nove sanguinose battaglie , in due 
delle quali comandava Costanzo medesimo in 
persona ( 2 ) . U evento di esse fu per lo pi¿ 

con-

vita vagabonda e predatoria de'Saraceni, che s'estendev ! 
«o da confini dell ' Assiria fino alie cateratte de Ni 0 

f d PdTr,Cra'-S!.rlIeV3' Che ia Publ ica s t r a d a f x a ¿ ! 
TL \ lnfeSíata da V ^ ú h d . o n i . V id . Hicron . 

( z ) Noi prendcremo da Eu t rop ío 1' idea genérale di 
quista guerra. X. 10. ^ Penh enim multa & gravU Per. 
fessus, s*pe capús oppldls , ohessis v.rblhus , cmüs exernt!. 

ITnir J f^ /> ^ngar^m ¿-c. Qucst' ingenua narrazione vien 
confern^ta da' cenni che ne danno Ammiano, Rufo , 
G rolamo. Le due prime Qrazioni di oiuliano , e la ter'za 

«la la m r a m z j o n c d i ambedue quegli oxatori dopo la ̂ oV-
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contrario a' Romani, ma nella battaglia d i Sin
gara 1'imprudente loro valore aveva quasl acqui-
stato una segnalata e decisiva vit toria. Le trup-
pe straofdiñarle di Singara si ritirarono a l l ' av-
vicinarsi di Sapore , che passo i l T i g r l sopra 
tre ponti , ed occupó vicino al villaggio d' H l l -
leh con vantaggioso posto, ch'essopermezzo de' 
numerosi suoi guastatori circondó in un giorno 
con un profondo fosso ed un alto riparo. La sua 
íbrmidabil armara messa in ordine di battaglia 
copriva le rive del fiume , le adiacenti alture , 
e tutta I1 estensione d' una pianura di sopra do* 
d id miglia , che separa va i due eserciti . Era-
no ambedue ugualmente impazienti d' attaccarsi; 
ma i Barbari dopo una tenue resistenza caddero 
in disordine o incapaci di resistere, o desidero-
si d i straccare la forza delle due gravi legioni, 
che anelanti per i l caldo e la sete gl' inseguiro-
no attraverso la pianura , e tagliarono a pezzi 
una squadra di cavalleria di grave armatura, ch* 
era stata situata avanti all ' ingresso del campo 
per proteggere la lor ritirata. Costanzo 5 che s* 
era moho impegnato nella cácela de' fuggi t iv i , 
proecuro senza effetto di raffrenare l'ardore del
le sue truppe, rappresentando loro i pericolidella 

pros- , 

te di Costanzo ncl temjpo che cí r imette in possesso dclla 
Vcrita , infama i l loro carattere e quello del!' Imperato-
•re . 11 Commcntario d i Spanemío sulla prima orazionc d i 
Giuliano contiene una profusa crudiz ione. Vcdansi ancora 
le giudiziose osscivazioni di TiUemont . Hht, dtt Emftr. 
1*m, IV. f. Í5<, 
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prossima notte e la certezza di compire i loro 
disegni al nuovo giorno, Siccome pero si confi-
davano esse molto piú nel proprio loro valore 
che neU'esperienza o abilita del lor Capitano ' 
quietarono co' loro clamor! le t i mide sue rimo! 
stranze; e correado con furia al 1'Impresa riem. 
pirono 11 fosso , gettarono a térra i l riparo, e 
si dispersero per le tende ad oggetto di ricu-
perare l'esausre lor forze e godere la riccames-
se delle loro fatiche . Ma i l prudente Sapore 
aveva aspettato i l momento opportuno per la 
vi t tor ia . I I suo esercito, la maggior parte del 
quale- posto in sicuro sulle aí tezze, era stato spet-
tator deU'azione, s'avanzó in silenzio e sotto 1' 
ombra della notte; e gli arcieri Persiani guida. 
t i da' íuml del campo scagliarono una pioggia 
di dardi sopra que!la disarmata elicenziosa mol. 
tituditie. Lasinceritá dell' istoria dichiaraCi), che 
i Romani furono vin t i con una terribiíe strage, 
e che le fuggitive reíiquie delle legioni restarono 
esposte a' pin intollerabili travagli. Quantunque la 
dissimulazione del panegírico confessando , che 
fu macchiata la gloria delf Imperatore dalla di-
subbidienza de' soldati, procuri di tirare un velo 
sulle circostanze di questa infelice r i t i ra ta , uno 
per al tro di que'venal i oratori cosi gelosi della 
fama di Costanzo riporta con sorprendente fred-

dez-

( i ) Acérrima, notturna concertatlone pugnatm* t ¡ t , »t-
Strorum coplh ingenti strage confossls. Ammian. X V J I l . 5» 
Ved. anche Eutrop. X. i c . e Sesto Ruf« c. 27. 
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áezza un atto di tanto incredlbile crudeíta, che 
nell' opinione de'posteri deve imprimere la p i u 
brutta macchia al i ' onore del nome Imperial e . 
Era stato preso fiel campo Persiano i l figlio d i 
Sapore erede della corona . Questo disgraziato 
giovane, che avrebbe risvegliato la compassione 
del piu selvaggio nemico, fu battuto , tortura-
to , e pubblicamente messo a morte da' crudeli 
Román i ( i ) . 

Per quanti vantaggi potessero incontrar leAssedíe» 
armi di Sapore in campo i e quantunque nuo-A^?11* 
ve ripetute vittorie spargessero ira le nazionl la 
fama del suo valore e condotta , p u r é non po
te va egli sperar di rluscire nell' esecuzione de' suoi 
disegni, finché le fortifícate piazze d i Mesopota^ 
l i i a , e sopra tutto la forte ed antica c i t t a d i N i -
sibi restavano i n possesso de' Romani. Nello spa-
zio di dodici anni Nis ib i , che fin dal tempo d i 
Lucidlo era meritamente stimata i l baloardo d* 
Oriente, sostenne tre raemorabili assedj contro 
i l potere di Sapore, e non avendo i l Monarca 
ottenuta P intento 3 dopo d'avere insisdto negliAn- 33». 
attacchi sopra sessanta, ottanta e cento g i o r n i J**'35* 
fu per tre volte rispinto con perdita ed i g n o m i 
nia ( 2 ) . Questa grande e popolata citta, era 

si-

( T ) LÍbanío Orat. I I I . p. i j j . con GÍuliano Ortt. I , 
f. 24. ed i l Comment. d i Spanemio p. 179, 

( a ) Ved. Giulian. Orat. I . p. 27- Or^t. I L f. 6z' co l 
Commentario d i Spanemio ( p . igg-aoa.) , che íliuftia 1c 
ci ícostanzc c determina I ' ejpQca de' tre assedj d i Nisibi» 

S*esa-
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sítuata circa due glornate distante da Tlgrí neí 
mezzo d4una placevoie e fértil pianura a V é d e i 
monte Masio. Difendevasi da un profondo fosso 
( i ) un tríplice recinto di mura ; e 1' Intrépida 
resistenza del Conté Luciliano, edella suaguar-
mgione veniva secondata daí disperato corargio 
de popólo. I cittadini di Nisibi eran a n i m t i 
dall esortazioni del loro Vescovo ( 2 ) , assuefat, 
t i alie armi per la presenza del pericolo, econ, 
vmti deirintenzion, cheaveaSapore, diporre in 
luogo loro una colonia Persiana, e condur essi 
in una lontana e barbara schiavitú . I I successo 
de due primi assedj accrebbe la lor fiducia, ed 
inaspn 'animo superbodel gran Re , che s*avan
zó per la terza volta verso Nisibi alia testa del-
le íorze unite della Persia edeí i ' India . Lemac. 
chine ordmarie invéntate per battereo minarete 

ni ura 

S'csatninano anchs 1c date d i cssí da T i ü c m o n t ( tíht. da 
Smier. Tom. ly . p. « 3 . ^ 6 ) E KL 
gmnge da ZoSímo L I I I . p. I 5 1 . e d í l i a Crónica Akssan. 
«urina p. 25©, 

l i ) SaHust. rrasm. L X X X l V . edif. Érossts. Phu.u. 
L ¿ T0m' m- *• l8*- Nisibl = presentemente r i* 
dotta^a eentocmquanta rase ; le texre pnludose producen 
del riso ed 1 í e r n l i prat i fino a Alosul cd al T i - r i son 
copern dalle xov^e della citta e de' vil laggj . ved. N i . , 
buhr Y ,** . Tom. I I . p, ?60-305. 

C a ) I m u a c o l i , che Teodoreto { 1. n. c. j a . ) asrrL 
t e S. Giacomo Vescovo d'Edcssa, furcro almeno fat t i per 
una causa che lo metitava . c icé per 3ádifesa delía patria. 
Egh compave sul!e mura Jn forma del Romano Imperatore , 

« l e t a m i , e a sconfiggcx i esefeno d d nuoro Scnnachcxib 
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mura si resero inefficad dalla superior perizia de1 
Romani; ed eran passati molti giorni inútilmente, 
quando Sapore prese una risoluzione degna d ' u « 
Monarca Oriéntale, che credeva che gli stessi©-
iementi soggetti fosserOv al sao potete. Nellasta-
gione , in cui sogliono struggersi le nevi dell' 
Armenla, íl fiuine Migdonio, che passa per la 
pianura e per le cittá di Nis ib i , forma come i l 
Nilo ( 1 ) , un'inondazione nelFadjacente paese. 
Per opera de5 Persiani fu ritenuto sotto la cittá 
Ü corso del fiurae, e le acque iurono da ognl 
parte r ls tret te da sodi argini d i ierra. Su questo 
lago artificíale s' avanzó in ordlne di battaglia 
una fíotta di vascelli amiati pieni di soldad, e 
con macchlne, che scagliavano pietre del peso d i . 
cinquecento libbre; ed attaccarono quasi al me-: 
desimo livello le truppe, che difendevan le mu
ra . L" irresistibil fórza dell' acqua era fatale alter
nativamente al runa ed all 'akra delleparti com-
battentl, finché in ultimo cede ad untrattouna 
parte d i ' mura incapace di sostenere i l mol t ip lU 
cato attacco, es'apri un'ampia breccia di cento-
tmquanta piedi. I Persiani fu roño im mediata
mente spinti all'assalto, e dall' evento d i quelta 

«5%. 

( 1 ) Gmlian. Orat, I , f , 27. QuantusquaNiebulif, ( Tom-' 
H- p. 507.) afíegni un tontlamenro molto conf ide rabüea l 
Migdonio, fopra del quale vide un ponte di dodici areft?, 
ron oftante c difficile di capire quefto paia í le lo di un pie» 
coi rufcello con un gran fiume . Nella deferizione di qucüfc 
ftupende operazioni d' acqua lí trovano molte circoft^fiía 
OSCHEC, c quau non incel l ig ibi i» , 
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glornata dlpendeva i l fato di Nis ib i . La cavaí*" 
leria di grave armatura, che conduceva la varí-
guardia d' una profonda colonna, restó imbaraz-
zgta nel fango, ed in gran parte annegossi nei~ 
le profonditá, che per ©sser occupate daü 'acqna, 
non si vedevano. Gi l elefanti renduti furiosi dal
le tente accrebbero ií disofdine, e gettarono á 
térra migiiaja d'arcierl Persiani . Ií gran Re s 
che da un sublime trono vedeva le disgrazie del 
proprio esercito, sonó sdegnato e di mala voglia 
i l segno de lia r i t i ra ta , e per qualche ora sospe
se di proseguiré Tattacco. Ma i vigilanti citta-
dini profittarono deiropportunitl della notte5 ed 
al fardel giorno si vide un nuovoniuro alto seí 
piedi, che s' andava di mano in mano elevando 
per riempire la breccia, Sebbene fossero ándate 
a voto le sue speranze, e perduro avesse piüdl 
venti m i l ' uomini i Sapore pressava sempre con 
un'ostirtáta fermezza la resa di Nisibi á lie poté 
cederé che alia necessita di confondcr le Pro-
vincie Orientali della Persia contro una formi-* 
dabil invasione de' Massageti ( í ) 4 Cómmosso da 
questa nitova, abbartdonó in fretta 1' assedio , e 
con rápida diligenza marció dalle sponde 4el 
T ig r i a quelle deU'Oxo. 11 pericolo e le diffi^ 

col-

t l _) Noi dobbiamo a ZonaraC Com. I I . 1, XUÍ, p. i í . í 
la norizia di tale invafione de' Maffagctí?, ch* e perfecta» 
mente cociente alia serie genérale dc-gli aweniment ia ' qtíá« 
ü llamó condocti oscuramente daM'intcrrotta ftoiia d ' Am' 
« l i a n o , 
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colú ¿ella guerra con gH Sciti 1' impegnarono, 
poco dópo a concludere o almeno ad osservare 
una tregua coir i ínpefator Romano, che fu gra
ta ugualmente ad ambidue i Principi ; mentre 
Costanzo medesimo dopo la rñorte de' suoí due 
fratelli , si trovó involto per le nvoluzloni d" 
Occidente in una guerra civi le , che richiedeva, 
anzi pareva ch'eccedesse 11 piú vigoroso sforzo 
del suo diviso potere. 

Erano appena passati tre anni dopo la di-Guerra 
visión del!'Impero, che i figli diCostantinopar-^1^/^ 
vero impázlenti di persuadere i l mondo, ch'es-ai CO
SÍ non eran capaci di contentarsi di que' domini,stantiao 
ch' erano inabili a governare. 11 maggiore d i que-^J1"0 
sti Principi tostó si dolse d'esser defraudato del-
la suá giusta porzion delle spoglie de' raassacra-
t i cugini^ e quantunque cedesse allá maggior col
pa e al mérito di Costanzo , volle esigere da 
Costante la cessione delle Provincie Africane co
iné un equivalente delle ricche región! della Ma
cedón ia e della Grecia, che aveva acquistate i l 
fratello per ía morte di Dalraazio. La mancan-
za di sinceritá, ch'egli sperimentó in una tedio
sa ed inútil negoziazione inaspri la fierezza del 
éúé temperamento, e con placer diede orecchio 
a5 que' favoriti , che gi l suggerirono , che pro-
seguendo a querelarsi, ne andava del suo 0110-
ré non meno che dell' interesse . Alia testa 
dunque d" una truppa tumultuarla adattata piut-
tosto alia rapiña che alia conquista invase all* 
improvviso gil stati di Costante per la strada 
delle alpi Giulle , ed i l primo a risentire g l i 
eífetti del suo sdegno furono i contorni d' Aquí-

le-
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lie ja . Costante , che m quel tempo rlsedeva 
nella Dada, prese delíe misure con piúpruden-
za ed abil i tá. Alia nuova del 1'invasión del fra-
tello distacco un corpo scelto e disciplinato del
íe sue truppe I l l i r iche, proponendosi di seguir
lo in persona col riraanente delíe sue forze. Ma 
lá eondotta de'suoi General! fini tostó quella non 
naturale contesa . Costantino dalle ingannevoll 
apparenze di fuga fu condotto in un aguato ' 
che gli era stato preparato in un hosco, dove 
i l temerario giovane fu con pochi seguaci sor-
preso, circondato ed ucciso. Ritrovato che fuil 
suo corpo neü' oscuro torrente dell' Aísa , otten-
ne gli onori di una tomba Imperiale ; ma le 
Províncie di luí si assoggettarono al conquistatou 
re, che ricusando d'amroetter Costanzosuomag-
gior fratello ad aícuna porzione d i tali nuovl 
acqulsti, si mantenne in quieto possesso di p i i 
di due terzi dell' Impero Romano ( i ) . 

Vr r j . Fu differita la morte di Costante raedest 
s íone di mo in circa dieci anni, e fu riservata la ven-
costan-detta del la morte del frateílo alia mano piú vL 
lr¡¡oC ' i e d'UH domestico traditore. Le perniciose con. 

{ T ) SÍ rifcriscon le cause c g l i avvenimenti d i que-
sía guerra civiíe con moka ambiguita e contraddi/.ione . lo 
ko seguito spccialmente Zonara e v i t t o r e i l Giovane . I l 
Monodio pionunz ato in oceñsion della marte di Costan-
sino ad calcem Eatrepll edit. Havercamp. potrebbc averci 
date molre notizie 5 ma la prudeuza ed i l cat t ivo gusto 
irnpegnarenoT Oratore a diffondcrsi ia una yaga decía, 
rnaaíoné , . ; 
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seguenze del sistema introdotto da Costantino 
si manifestarono nella debole amministrazion de' 
suoi figli, che per causa de' v i z j , e della de-
bol ezza loro perderon tostó la stima e F affe-
zion del lor popólo. L'orgoglio, che prese Co
stante peí felice successo 5 non meritato pero 
delle sue a rmi , si rendé piü sprezzabile per la 
mancanza di capacita e di applicazione. La sua 
teñera parzialitá per alcuni schiavi Germani non 
distinti che per gl i allettativi della gioventu fu 
un' oggetto di scandaío al popólo ( 1 ) ; e dal 
pubblico disgusto fu incoraggito Magnenzio am-
bizioso soldato di barbara estrazione a sostener 
Ton ore del nome Romano ( 2 ) , G l i scelti cot-
pi de Gioviani e degli Erculei, che riconosce-
van per loro capo Magnenzio , tenevano i l 
posto piu rispettabile ed importante nel campo 
Imperiale. L'amicizia di Marcellino Conté del
le sacre largizioni somministro con mano libe-

ra-

( 1 ) Quatum ( Gentlum ) ábsides pretio «/uttesitos pueros 
Vtnustiores , quod cult'ms habuerat, libldint hujusmod! arsls* 
te Pr» certa babetur. se non si fosse rcso pubblico i l «\x~ 
Sto depravato d i Costante, Vittore i l Vccchio , che occu» 
pava un posto considerabile nel regno del f ra íe l lo di lu í 
non 1* avrcbbe asserito in te rmini si p o s i t i v i . 

( 3 ) Ju l ián , Orat. 1. & i l . Zosim. i , I I . p. i , ^ . vit
tore mlV Epit. V ' é ragione di credere , che Magnenzio 
fosse nato in una d i quelle colonie barbare, che Costan-
zo c l o r o avea stabilite nella Gallia . La sua condotta pub 
farci sovvenire del famoso patriotta Simón de Mon t tb r t 
Conté d i Leicester, che pote persuádete ¡1 buon popólo 
d 'Inghil terra , ch* esso Franeóse d i nascita aveva preso le 
arrai per liberarlo daglr es t raneí f a v o r i t i . 

TOMO V, M 
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tale i mezzi i J h seL<zbne. í soldatl restaron 
convinti co 'p iá speciosi argornenti, che la Re-
pubbíica iñCiiíiava loro d i romperé i legaml 
deir ereditaria servitu, e di premiare mediante 
la sceka d4 urt Principe attivo e vigilante le 
stesse v i r t ü , che avevano inalzato i maggiori 

,del degenerato Costante da una condizione^pri-
Vata aí trono del mondo. Üopo che ía cospirá-
áione fu matura per eseguirsi, Marcellino sotto 
pretesto di celebrare i l gíorno natalizio del fi. 
g l io , diede unosplendido trattenimentoaile per
sone iüustri ed onorevoli deíla Corte della Gal, 
l i a , che risedeva aflora nelía cittá d' Autim . 
Fu ad arte prolungata 1'intemperanza della fes-
ta fino ad un'ora della notte molto tarda, e si 
tentarono i convitati, che nuil a di ció sospetta-
Tano, a condescenderé ad uíia^peílcolosa e rea 
liberta di conversazione. Si aprirono ad un trat-
to le porte, e Magnenzio, che per pochi mo-
menti erasi ritirato , tornó nelí' appartamento 
adornato del diadema e della porpora. I con-
giuraü lo salutarono súbito co ' t l to l i d'Impera-
tore e d'Augusto. La Sorpresa, i l terrore, lo 
sbalordimento, le ambiziose speranze, e la mu
tua ignoranza del resto delTassemblca, impegnó 
ad uniré le proprie voci alia genérale acclama-
z i o n e . Le guardie affrettaronsi a prendere i l 
giuramento di fedeltá, si chluser le porte della 
c i t t á , edavanti lo spuntar del giorno, Magnen
zio divenne pací roñe del le truppe e del tesoro 
del palazzo d 'Autun. Mediante la sua segretez-
za e deligenza ebbe qualche speranza di sorpren
der ía persona di Costante, che stava nella v i -

ciña 
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riña foresta occupato nel favorito suo diveríL' 
fflénto della cácela, o forse in altri placen di 
piü segreta e colpevoi natura, l i rápido pro-
gresso pero delía fama gl i concesse un momen
to di tempo a fuggire, quantunque la diserzlo^ 
ne de'soldati e de'sudditi gli tolse la facoltá 
di re.si.stere. Avanti di poter giungere ad un 
porto della Spagna, dove a vea Intemdone d ' im-
barcarsi, fu sorpreso vicino ad Elena ( 1 ) a 
pie de*̂  Pirene! da un corpo di Caballería leg-
giera,^ i i capo di cu i , senza riguardo alia san-
tita d'mi empio, esegui la sua commissione uc-
cidendo i i figlio di Cóstantino ( 2 ) . 

Súbito che la morte di Costante ebbe d e - ^ f een" 
cisâ  questa fácile ma importante rivoluzione, v e t r a - ' 
fu imitato dalle altre Provincie dell'Occidente n!'one 

assumon Tesempio della corte d 'Autun, Fu riconosciutaa¡a 
rautori tá di Magnenzio per tutta l'estensione p o r a ! i ' 
delle due gran Prefetture della Gallia e dell' 

Marzo 
Italia; e Tusurpatore con ogni sorta d'oppr@s- 35 0̂  

SIO-

{ 1 ) Q.uest 'antíca c i t ta era una volta fioríta col no. 
roe A llllberls ( Pompón . Me!a I I . s. ) . La munificenza 
di Cós tan t ino le diede nuevo splendore , cd i l nome del
la ptopt ia madre, Elna ( che ha tur tavía i l nome di E-
lena ) divenne Sede Episcopale , ed i l Vescovo d i cssa 
dopo lungd, tempo trasferi la sua residenza a Perpignano 
capitale del moderno Rossiglione . Ved. d' Anv i l l e A'OÍ. 
¿s V m í . Gaul. p. 38 c. Loflguerve Descrlp, de la Fr<t»c, 
f, 223. e la Marca Ispantea . 

( a ) Zosim. /. I I . p. 119, n o . Zona ra Tom. U . l . A ' H I . 
h 13. e g l i Abbrevia toxi . 
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siene si preparo a raccogliere un tesoro, eott 
cui soddisfar potesse l'obbligazione d' un immen* 
so donativo, e supplire le speŝ p d'una guerra 
civi le . Le marziali regioni dell' Ulirica dal Da
nubio all' estremita della Grecia avevan da lun-, 
go. tempo obbedito al governo di Vetranione 
vecchio Genérale amato per la seraplicita de' 
siioi costumj, e che acquistato ave va qualche 
riputazione per la su a esperiensa e servizj m i 
l i t an ( i ) . Attaccato per abito, per dovere, e 
per gratítudine alia famiglia di Costantino 5,, 
immed latamente assicuro col le piu forti espres-
sioni T único figlio sopravvivente del sao defon-. 
to Signore, che avrebb,'esposto con inviolabile 
tedeliá la sua persona e le sue truppe ad og-. 
getto, di prendere una giusta vendetta de' tradi-
tor i della Gallia. Ma le legloni di Vetranione 
furon sedotte piuttosto che provócate dall' esem-
pio di ribellione j U loro capo dimostro ben 
presto mancatiza di fermezza o di sincerita; e 
la sua avnbizione trasse uno specioso pretesto 
dall' approvazione della Principessa Costantina ., 
Qji.elia crudele cd ambizlosa donna , che da 
Costantino M . suo padre avea ottenuto i l ran
go & J:ug44st(t% pose i l diadema colle proprie 

'íña- ' , 

i i i Eatropio X. t o . rappresenra V e t r a n í o a e con piu 
Hioderaa íonc , e probabilmcnte can piu verita de' dac vit-
t o i i . Esso era nato di oseart pareati nelie piu. selvagge 
par t í della llcaia 5 e la sua educazione era stata tantonen 
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ftianl sal capo del Genérale dell' I l i i r i co ; e pa
rea, che aspettasse dalia vittoria d i lu í i l coni-
piménto diqudle illímitatesperañzé, delle qaai i 
rescata era priva per la morte d' Añnibaliano 
di leí marito. Forse fu senza i l coásenso di 
Costantiiia, che i l nuóyó Irnperatoré fece una 
necessaria, beilchc disonarevole nlleanza coll' u-
surpatoté ddrOccidente, la di cui porpofa era 
stata COSÍ recentemente macchiata coi sangue del 
fratelio di essa ( i ) . ' C'>stan-

La notizia di quest' impórtánti awanimen-*2-0 
t i , che si altamente attaccavano !'onore e i U a ^ " ' * ^ 
calvezza de!la casa Iraperiale, richlamarono le in t r a t . 
armi di Costanzo dal non glorioso pfoséguimen- t a t o . 
to dell a guerra Persiana;. Egli raccomandó l a * " ' 
cura dell'Oriente a'suoi Geúerati , ed in seguito 
a Gallo suo Cugino, che fece pássare dalia pr i -
gione al trono ; e marció verso Europa con una 
m e n t é agitata dal ¿ontrasto fra la spefanza ed 
i l t i m ó t e , fra i l displaceré e lo sdegno. Arriva-
t o che fu ad Eraclea nella Tracia , r imperator 
diede udienza agli Ambásciatori di Magnenzio 
c di VetranioAe. Marceliino prittio autore dell a 
cospirazione, che ávéva in certo modo data la 
porpofa al suo nuovo Signore, acCet tó ardita-
Mente questa pericolosa commissione, e gli fu-

roño 

( x ) Gmliano áescr ive nella sua prima Orazione la dub-
biosa e ñ u t t u a n r e condona di Vetranione , ed accüra ta -
hiente la spiega Spariemio, che discute la situazieae ed i l 
coníegno d i C o s í a n t i a a , 
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rono sceiti tre colleghi fra gi ' i i lustr i persoti^ggi 
<leIlo stato e dell' armata. • A questi deputati fu 
data istruziofte d'ammollire lo sdegno e d'ee-
citare i l timore di Costanzo. Fu data loro fa-
coica d'oCerlre al líiedesimo l'amicizia e l 'alle-
artza de' Principi Occidentali; di assodare la lo
ro unione col doppio matrimonio di Costanzo 
colla figlia di Magnenzio, e di questo con l ' 
ambiziosa Costantiiia; e d i riconoscere nel trat-
tato la superiorltá del rango, che avrebbe potu-
to giustamente ptetendersi dall' Imperator dell* 
Oriente. Se poi rorgoglio ed una errónea pietá 
lvavessero indotto a ricusar tali eqae condlzio-
n i , fu ordinato agí i Ambasciatori, che gl i espo-
nessero 1'. inevitabii nüna , che accompagnato 
avrebbe la sua inconsideratezza, qualora si fos-
se azzardato di provocare i Sovrani dell' Occi
dente ad esercitar la superiore íorforza ead lm-
piegare contro di l u i quel valore, queirabilita 
c queüe legioni, alie quali la famlglla di Cos-
tantino doveva tanti t r ionf i . Pareva, che tali 
proposjzloni ed argomenti merltassero Ja , piü 
seria attcnzione ; fu differita la risposta di Cos
tanzo al giorno seguente; e poiché avea pensa-
to aíF importanza di giustificare nell ' opinione 
del popólo una guerra civiie, in tali termini 
parló al sao Consiglio, che ascoitava con realc 
o con affettata credulltá. La passata notte 
„ diss'egli, dopo che , m i fui ri t i rato al r i poso 
„ m ' apparve l'ombra del gran Costantino, che 
„ abbracciava i i cadavere de! mió defonto fra-
„ te l lo : la voce ben nota d i esso mi eccito al-
„ la vendetta, m i vietó ¿i disperare dell a Re-
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^ puppüca, e mi assicuró del successo e delta 
i} gloria immortaíe , che avrebbe coronato la 
3J giustkia -ielle míe armi J5. L'autori tá di ques-
ta visione o piuttosto del Principa, che la rife-
r iva, serví ad acquietare ogni dubbio, e ad es-
dadere ogni negoziazione. Furon rigettati con 
isdegno i termini ignominiosi di pace. Uno de-
gli Am basciatori del Tiran no fu r im ándate col
la superba risposta di Costanza; i saoi colleghi 
come indegni de'privilegi del gius delle genti 
furon posti in catene; ed i contendenti si pre
pararon o a fare un'implacabiíe guerra ( 1 ) . 

Tale fu la condotta, e tal' era for-se i l do,~ DeP0" 
ne Ve* 

veré del fratello di Costante verso i l pérfido u- 1.ranio* 
surpator del la Gallia: La sltuazione ed i l carat- re , 3 . ^ 
tere di Vetranione ammettevan misure piu dol- Decem, 
c i ; e la política dell' Imperatore Oriéntale ten- 3i0' 
deva a disunire i suoi antagonisti, ed a separar 
le forze dell' I I Urico dal partito dell a ribellione. 
Fu faclle ingannar ía schiettezza e la sempliclt^ 
di Vetranione, che alie volte fluttaeggiando fra 
le opposte védate deil'onore e delTinteresse d i 
mostró al mondo V instabilitá della sua Índole 
e resto insensibil mente impegnato ne'lacci d' un° 
artificiosa negoziazione. Costanzo lo riconobbe 
per legittimo ed ugual collega neii'Impero a 

" con-

{ f ) Ved, Pietio Patr ic io n e l l ' ^Exccr^t, Legátím* f% 
7» 
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condizione pero ch' egli rinunziásse all ' odiosa 
alieanza con Magnenzio • e si assegnasse un luogo 
di congrcsso sulle frontiere del le rispettive loro 
Provincia, dove potessero vincolar la lord ami-
cizia colle mutue promesse di fedeltá, e regó-
lar di común consenso le tature operazioni deU 
la guerra civile. I n conseguenza di tale accordo 
Vetfanione s'avanzo fino alia citta di Sardica 
( i ) , alia testa di ventimila cavalli, e d' un pió 
numeroso cofpo d' infantería; fbrze tanto supe-
r iof i a quelle di Costanzo, che sembrava che í 
Imperatore deir i l l i r ico domínasse sopra la vita 
ed i beni del suo .rivale, che dipendendo dal 
successo del le sue prívate negoziazioni aveva se* 
dotte le ti'uppe, e minato 11 trono di Vetranio-
ne, I Capitani, che avevan segretamente ab-
bracciato i l partito di Costanzo, prepararorio in 
suo favore un pubblico spettacolo immaginato 
per iscuoprire ed infíammar le passioni della 
moltkudinc ( 2 ) , Fu comándate che s'unissero 

Í í ^ Zoaara T . I I . !. X I I I . p. xS. Lá é í t üa i i one di 
Sardica vicina alia moderna r i t t i d i Sofía sembra meglio 
a da t tato a quesro congresso, che la situazione o di Naisso 
o d i Sirraio , dove si pone da c i r o l a m o , da Socrate, «da 
Sozoeieno . 

( a ) Ved. le due prime Ora r ion i di GÍuliano specíal-
mente a p. 31. e zosimo J. H . p. 122. La distinta naira-
zion de i r Istorico serve ad i l lustrarc le diftuse ma 
indctetrninate descri^ioni dsll* Oxatorc. 
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insleme le due ármate in una larga pianura v i -
ciño alia c i t t á . Nel mezzo di esse a forma de'U 
le rególe deir antica disciplina si eresse un m i 
li tar Tribunale o palco, dal quale solevan gt* 
Imperatori nelle solenni ed importanti occasionl 
arringaré alie truppe. Intorrto al Tribunale for~ 
mavano un cerchio immenso i ben disposti or-
dini di Romani e di Barbad con spade sguai.. 
nate o con erette lance, gil squadroni di cava!-
leria e le corti d' infantería distinte dalle varié-
ú. delle loro arml ed insegne , e l 'attento si-
lenzio, che osservavano, era qualche volta i n -
terrotto da alte espressioni di clamore e d' ap-
plauso. Alia presenza di questa formidabile as-
semblea furon chiamati i due Imperatori ad es-
porre la situazione de'pubblici affari; la prece-
denza del rango fu ceduta alia real nascita d i 
Gostanzo; e quantunque egli fosse poco perito 
nelle árti deíla rettorica, puré si porto in ques-
te difficili circostanze con fermezza, destrezza 
ed eloquenza. La prima parte di quest'orazione 
parve solamente dlretta contro i l Tiranno della 
Galliá; ma nel tempo che trágicamente conpian-» 
geva la crudele uccision di Costanzo, andava 
insinuando, che niun altro che un fratello aver 
poteva dirttto al ia successlon del fratello . SI 
diffusse con qualche compiacenza nelle glorie 
della síirpé Imperiale, é richiamó alia mente 
delle truppe i l valore, i trionfi, e la liberalitá 
del gran Costantíno, a'figli del quale dicea, che 
avevano essi obbligata la lor ubbidienza medi
ante mi giuramento di fedeltá, che 1' ingratitú-
dine de' suoi servitori piú favoriti aveva tentato 

d i 
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ñl fare ad essi violare. Gli ufficiaii, che circón-
davano i l Tribunale, .e dovevano in tale straor-
diñaría scena far le lor par t í , confessarono V 
irresistibil forza della ragione e del!' eloquenza 
con safatare Tlmperator Costanzo come leglttL 
mo loro Sovrano. I sentimenti di fedeltá e di 
pentimento comuiiicaronsi di ordine in ordine 
finattanto che la pianura di Sardica risuono tut-
ta coir uní versal e acclamazione : „ vía- quest' in-
3J trusi usurpatori: langa vita, e vittoria a! fi: 
» güo di Costar t ino ; sotto le solé di' fui ban-
„ diere combatteremo e vinceremo „ . I gridi 
delle migííaja d i sóldati, l l o r o mlnaccevoli ges-
t i , i l fiero rimbombo delle armi sorpresero e 
vlnséro i l coragglo di Vetranione, che stava in 
mezzo alia ribeliione de'suoi seguaci in dubbio-
sa ^ e tacita sospensione. I n vece di darsi all 
ultimo rifugio d'una generosa disperazione, si 
sottopose vilmente al suo feto, e toltosi i l dia-
dema d i capo alia presenza delle due ármate 
cadde prostrato a piedí del suo vincitore. Cos-
tanzo uso con prudenza e moderazione della Vi
tor ia; ed alzando da térra i l vecchio supplican-
te , ch'esso affettó di chiamare col caro nome 
d i padre, gli porse la mano per discender dal 
t rono. Fu destinata la cittá di Prusa per esilio 
o r i t i ro del deposto Monarca, i l quale visse al-
t r i sei anni in seno alia pace ed aíl'abbondan-
za . Egli spesso esprimeva i suoi sentimenti di 
grat í tudine per la bontá di Costanzo, e con 
una semplicitá molto amabile avvisava' i l suo 
benefattore a rinunziare lo scettro del Mondo, 
e cercare i i contento neiía tranquilla oscuritá d» 

una 
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una condlzione privata, dove púa solamente tro-
varsi ( i ) ^ 

La condotta di Costanzo i n tal memorabi- Fa la 
le occasione veniva celebraía con qualche sorta guerra 
di giustizia; ed i Suoi Cortigiani paragonavan 1 
le studiate orazioni, che faceva im Pericle o gnen-
uii Demostene ú popol d'Atene, coila vittorio- zío-
sa eloquenza, che avea persuaso una moltítudineAn'j5X*' 
arrnata ad abbandonare e deporre l'oggetto dal
la parziaíe sua scelta ( 2 ) , L' imminen te conte
sa con Magnenzio f u d' una specie piu seria e 
sanguinosa . I I Tiranno con rapide marcie s' 
avanzó incontro a Costanzo alia testa d 'una co
piosa arrnata composta d i G a l l i , di Spagnuo]i> 
di Franchi e di Sassoni, d i quo 'Provinciaü, che 
som ministra van la forza del le legioni, e di que* 
Barbad, che si tenevan come.i nemicl piu for-
midabiii della Repubblica. I fertili p ian! ( 3 ) 

( 1 ) v í t t o r e i l Giovane da al $uo esil'o l * enfá t ico no-
me d i voluptaritim cclum . socrate ( 1. I I . c. ¿S . ) c ga
lante della corrispondenza colT Imperatorc la quale par-
icbhc che ptovasse che vetranione era in vero propt ad 
stuültlam slmpllcissimus . 

( 2 ) Eunt Constítntltís . . . f.tcundlae v't de]ecíum impe-
ri» í» pri-jatti»i etlnm removió, ^uae gloria, fost natumlm* 
ferlum solí processlt tloqula, clementiaque &c. Aure l io v i t -
tore , Giuliano e Temistio adornano questo fatto co' pío. 
arciiiciosi o v i v i colorí della loro re t tor ica , 

íy 3,) Busbechio p. n a . attraverso la bassa U n g h e r í a 
e Schiavonia in un tempo , in cui crano esse ridotre quast 
a im deserto dalle reciproche est i l i ta de' Cr is t ian i e de' 
T u i c h i . r u r c coa mcraviglia icmmenta 1' insuperabile fer« 
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¡della bassa Pannonia fra i l Dravo, i l Savo ed 
i l Danubio presentarono uno spazioso teatro; e 
le opetazíoni del la guerra civile fu ron mándate 
in lungo ne' mesi d' estáte per V arté o per la 
timidita de'combattenti ( í ) . Costanzo avea dl-
chiarato d'avere intenzlone di decidere la con
tesa ne' campl di Cibali ; nome ch* egli crede. 
Va dover animar le sue truppe per la rimem-
tranza della vi t toria, die nel medesimo avven-
turóse luogo eras! ottenuta dalle afmi di Cos-
tantíno suo padre * Puré atteso le inespugnabili 
fbrtificazioni, coíle ^uali 1' Impevatore cifeonda-
va i l suo campo, pareva che volesse piuttosto 
sfaggir che iitcontrare un genérale combatthnen-
to . Lo scopo di Magnenzio era quelío di tenta
re o di costringere i ' avversario ad abbandoilaré 
quel vantaggioso posto; ed impiego a tal ogget< 
to le diverse maície 5 evoluzioni e strattagemmi, 
che lá cognizione dell' arte della guerra pom 
suggerire ad un esperto uffiziale. Égíi prese í 
assalto F importante clttá di Siscia; fece un at 
tacco contro quelía di Sirmio, eh'era dietro al 

cani-

t i l i r a del térrefro,- ed é s sé rvá , che í* a í t e z z a dell 'erba erá 
iufficicnte a nascondere un carro carica ¿lia süa vista , 
Ved. anche Brovvne Vlagg. nella Colka ioBé d i Uonis , 
Yol . I I . p. 762. te . 

C 1 ) Zosimo fa un ampió racconto dellá guerra e del* 
la negoziazione ( I . I Í . p. l a j - i j o . ) . Ma si eco me non 
si diraostra ne soídato ne p o l í t i c o , la sua storia dee pon» 
derarsi con atterizione, cd alnra«tferSi t o n c ía te la * 
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campo Imperiale; tentó di forzare un passaggio 
peí Savo nelle Provincie Orientali áéV I l l i r i c o ; 
e t agí i ó a pezzi un numeroso distaccamento, 
che aveva tirato negli stretti passi d' Adarno, 
per quasl tutta Téstate i \ Tiranno della Gal lia 
si tenne padrone del campo. Le truppe di Cos-
tanzo eran o stanche e scoraggite; diminuiva la 
saa riputazione agli occhj del mondo; ed i l suo 
orgoglio condescendeva a solledtare un trattato 
i f pace. che avrebbe rilasciato all ' assassino d! 
Costante la sovranita delle Provincie oltre le 
aípi, Ta l i ofFerte acquistaron forza per V eloqu-
e'nza di Filippo ambasciatore Imperiaie, ed i l 
coiisiglio non men che i'armata di Magnenzio 
si disponevano ad accettarle. Ma Faltiera usur-
patore non curando le rimostranze de'suoi a mi
el, diede ordlne, che si ritenesse Filippo come 
prigloniero, o.almeno come un ostaggío, men-̂  
tre spediva un uffiziale a rimproverare a ^ Cos
talazo la debolezza del suo regno, e ad insul
tarlo colla promessa del perdono, se avesse i m -
njediatamente deposta la porpora. L'única ris-
posta, che ronor permetteva all ' Imperatore d i 
daré, fu , , ch'esso confidava nella glustizia della 
„ sua causa e nella protezione d' un Dio vendí-
„ catore „ . Ma egli era tanto persuaso de l l ' in -
felicitá d i sua situazione, che non oso di con-
traccambiare 1' indegnita, ch' era stata commessa 
verso i l suo rappresentante. La negoziazione pe
ro di Filippo non fu senz' effetto; poiché indus-, 
se Silvano Franco, Genérale di mérito e d i 
noutazlone, a disertare con un corpo considera-

bile 
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fclle d i cavalleria pochi giorni ayanti la batta. 
glia d i Mursa. 

La cittá di Mursa o Essek, celebre ne' 
MurSa. m 0 c í e r n i temfl Per un ponte di barche Jungo 
a», ser. claque miglia sul fiume Dravo e per le adiacen. 
tembre t i paludi ( i ) , c stata sempre considerata come 
3*1' una piazza importante nelle guerre dell' Unghe-

r ia . Magnenzio dirigendo la sua marcia verso 
Mursa mise fuoco alie porte delia c i t tá , ed m 
un improvviso assaíto ne aveva quasi scalate le 
mura. La vigHanza delta guarnigione estlnse le 
í i amme; l'avvlcinarsi, che fece Costanzo, non 
gli dlede tempo d i continuar le operazioni dell' 
assedio; e l'Imperatore in breve tolse 1'único 
estacólo che impedir poteva i suoi movimenti, 
forzando un corpo di truppe che s'erano sitúate 
in un vicino anfiteatro. I I campo di battaglia 
intorno a Mursa era una pianura nuda ed ugua* 
í e ^ s u questa Costanzo pose in ordinanza i l sao 
esercito col Dravo alia destra, mentre la sinis. 
tra o per la natura delia disposizione del luo-
go, o per la superioritá delia sua cavalleria es-
tendevasi moito avanti oltre al destro flanco di 
Magnenzio ( 2 ) . Le truppe rimasero in armi da 

- - • : - - am- : í i 

( 1} Qtiesto tiraarcabile ponte , ch ' e í k n c h e g g i a r o con 
t o r r i , e fondato sa g ros si pal i di legno , fa eos t r i l i t o 1' 
armo i%66. dal Sulrano Solirnano per facil i tare la marcia 
de'suoi eserciti ne l l 'Unghe r i a . Ved. Erotvne V'mgg. eBu. 
sching Slstem. di Geogr. V«l. I I . p. 90. 

3. •> Qaesra posisara e k ftjcccfsive «vo l« t ion í fos 
chía» 
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ambe le partí con ansiosa espettazione per la 
maggior parte del la mattina, ed i l figlio di Cos-
tantino dopo d' a ver animato con un eioquente 
discorso isoidatl, si rit iró inuna Chiesa a qual-
che distanza dal campo di battaglia, é commise 
a suoi Genera!i la condotta di questa decisiva 
giornata ( i ) . Essi meritavan la sua fiducia peí 
valore e per l 'arte mil i tare, che dimostrarono. 
Incomínciaron saviamente V azione sulla sinis-
tra; ed avanzando tntta Tala deila cavalleria irt 
linea obliqua, ad un tratto girarono sul fianco 
destro del nemico, i l quale non era prepáralo 
a resistero al i ' impeto del loro attacco. I Ro-
mani dell' Occidente presto si riunirono median
te l'abitudine dell a disciplina; ed i Barban dei
la Germania sostenner la fama dell a lor nazlona-
le bravura. 11 combattimento divenne tostó ge
nérale; si mantenne con varj e singolari giri d i 
fortuna, ed appena fini coile tenebre della not-
te. La segnalata vi t tor ia , che ottenne Costanzo, 
si attribuisce alie armi della sua cavalleria. 

- . . . ' - Ve- ' 

chiaramcntc , scbbene ín breve , desc r í t t e da Giuliano Orat, 
t f . } S . ^ ; * L . • 

C i ) Sulpic. Se ver. 1, I I . 405. L ' I m p c r a t o r » passo 
Ja giornata in preghiere con Valente Vesroyo Arr iano d i 
Murfa , che guadagno la sua confidenza con a n n a n c l a r g ü 
1'evento della battaglia, M . dé TÜicmont ( Hist. des 
Bmper. Tora. JV. p. 1110. ) osscrva molto a proposito i l 
silenzio d i Giuliano risperto al personal valore di Costan-
zo nella battaglia di Mursa . i l silenzio de l l ' gdulaztone 
qualche Yohz c^iiiyalc ^¿la- p i i positiva s i auteotica 



%$% Istorla delta decadenza. 
Yengon descrkti i suoi corazzieri , come tante 
smsslcce statue di acelajo lucenti per la loro 
squammosa armatura , che rompevano con le 
pesanti lor lance la stabile ordinanza delle GaL 
liche legloni. Tostó che le legioni cederono, 
gl i squadroni pin leggieri e piü attivi della 
seconda linea s' introdussero con la spada alia 
mano negli intervalli -di mezzo , e compiro-
no i l disordine , Intanto i grossi corpi de" 
Germani restarono, espostl quasi nudi alia de-
strezza degli arcieri OrientaU, e tutte le trup-
pe d i que' Barbar! furon costrette dalle angustie 
e dalla disperazione a precipitarsi nel largo e 
rápido corso del Dravo ( i ) . I I numero degli 
uccisi fu calcolato esser cinquantaquattro mila 
uomini , e la strage de' vincltori fu maggiore di 
quella de' vint i ( 2 ) 5 circostanza, che prova 1* 

osti-

( T ) Gía l ian . O n t . I . p. 16. 37. ed Ordt. I I , p. s?. 
ta . Zonar. Tam. I I . í. X l l l . p. 17. Zosim. I . I I . p. i j c . 
i j j . Qaest' u l t imo celebra la desrrezza del! ' arcier Men«. 
!ao, che poteva scagliare tre tardi nel mcdesimo tempo; 
vantaggio , che secondo la sita idea degU affaii mili tad, 
materialmente con t r ibu í alia victoria di C » tranzo . 

t í 2 ) Secondo Zona ra Costanzo d i 80000. uomini che 
aveva , ne perse joooo. e Magncnzio 24000. di j6o©.% 
G l i a l t r i a r t i co l i d i questo racconto sembran probabili 
ed autentici } ma nel numero deU* armatadel Tiranno dev' 
essersi fatto sbaglio o dall ' aurore o da' cop i s t i . MVgnetl* 
zio aveva raccolto tutre le forze d" Occidente si de'Roma-
n i che de' Barbari in un formidabile carpo , che non pa¿ 
giustamente stimarsi minore d i xoo, oco. u o m i n i . GiuliaBí 

Orat, I . f. 34.. 35. 
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ostinazione del combattimentó , e giüstifica l 
osservazíone d' un antico scrittore , che furon 
consúmate le forze delP Impero nella fatal bat-
taglia di Mursa per la perdita d'un'armata ve
terana sufficiente a difendere, o ad aggiunger 
nuovi trionfi alia gloria di Roma ( 1 ) . Non 
ostanti le invettive d' un servile oratore, non v ' 
é la mínima ragione di credere, che i l Tiranno 
abbandonasse nel principio della battaglia la sua 
propria bandiera. Sembra ch' egli esercitasse le 
virtü di genérale e di soldato, finattanto che la 
giornata non fu assolutamente perduta, ed i l 
suo campo in man de' nemici. Maguenzlo allora 
provvide alia propria salvezza, e deposti gli or-
namenti Imperial i , fuggl con qualche difficolta 
le ricerchede' cavalleggleri, che senza posa inse-
guirono la sua rápida fuga dalle sponde de! 
bravo 'fino a pié delle alpi Giulie ( 2 ) . 

La 

( i ) Ingentes R. 1. vires ea dlmlcatlone eonsumpt* s'.'.nt 
ad. cjuacliliet bella, externa idónea , yit* mtdtutn tri^rnphorum 
fossent, sectifltAtlscjue con ferré . Eutrop. X. 15. Vi t tore Ú 
Giovanc s' esprime nel l ' istessa guisa . 

( 2 ) I n quest' occasione dobbiam prefer i ré la non so-
spetta testimonianza d i Zosimo e di Zonara alie lusinglue-
xe asserzioni d i Giuliano , v i t t o re i l Giovane dipinge Irt 
un singolare aspecto i l carattere di Magnenzio . Sermonh 
acer , anlml tumidi , & Immodtce tlmldus artifex tamen ad 
acetútandam audacia specle formldinem. E' egli ptu. ver i -
simile , che nella battaglia di Mursa la sua condottafos-
se governata dalla natura o dalT arte? l o incl incrc i all» 
secónda. 

TOMO V, N 



i 04 ts torta deíia decdienta 
CaaquL^ La vicinanza deü ' invernó somministro all* 
Jtaddi'liidoíensa di Costanzo delle speciose ragioni per 
An . j s i differire 11 prasegiümento del la guerra fino alia 

'seguente primavera. Magnenzio avea fissata la 
sua residenza neila cittá cV Aquí leja, ed apparen. 
teniente pare va risoluto di disputare i l passo de"* 
monti e cíelle 1 acune, che fortifica vano i con-
fini della Provincia Véneta . La sorpresa fatta 
d i un castello nelle alpi per una segreta marcia 
degl' Imperiali sarebbe appena servita a deter
minarlo^ di íasciare i l possesso del i ' I talia, se le 
inclinazioni del popólo avessero sostenutola cau
sa del loro Tiranno ( i ) . Ma la memoria delle 
crudeltá esercitate da suoi ministri dopo Tinfeli-
ce ribeltione di Nepoziano, aveva lasclato una 
profonda impressione d'orrore e di sdegno negli 
animi de'Romani. L'ardito giovane figíio deila 
Principessa Entropía e ñipóte di Costantino avea 
veduto con isdegno usurparlo scettro d'Occldcn-
te da un pérfido Bárbaro. Armando dunque una 
truppa disperata di schiavi, e di gladiatori sor-
prese Is, debole guardia della domestica tran-
qulllitá di Roma, rlcevé l'omaggio del Senato , 
ed assumendo i l titolo d'Augusto precariamente' 
regno nel tumultuoso perioS di ventotto gior-
n i . La marcia di alcune íbrze regolari pose fi

ne 

e 1 ) Jahan, Omt. t. p. j 8 . 59. In quel luogo non 
meno che nclVOra^. I I . p. 97. esprime la general d/sposí-
zion del senato, del p o p ó l o , c de' soldati de l l ' I t a l ia verso 
i l par t i to de l l ' I n i p c i a t o i c . 
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ne alie sue ambiziose speranze: la ribellione ía 
estinta nei sangue di Nepoziano, di Eutropia 
sua madre, e de' suoi aderenti; e fu estesa la 
proscrizione a tut t i coloro, che avean ccntratto 
una ; fatale alleanza col nome € coila famiglia 
di Costantiao ( í ) . Ma appena Cóstanzo dopo 
la battagiia di Mursa divenne padrone delle 
coste marittime della Daimazia, un corpo di 
nobili esuli, che s" erano azzardati ad equipag-
giare una flotta in qualche porto deli 'Adriático s 
venne a cercar protezione e vendetta nel vit to-
rioso suo campo. Per la ségreta loro intelllgen^ 
za co'pfoprj nazionali, Roma e le cittá delT 
Italia indotte furono a spiegar le bandlere di 
Costanzo sulle lor mura. I gratl veterani arric-
chiti dalla generositá del padre segnalarono la 
lor gratitudine e fedelta verso i l figlio. La ca-
vallena, le legioni e gli auslliarj deli' Italia r i -
nuovarono i l loro giuramento d' ubbidienza a 
Costanzo; e 1' usurpatore spaventato per la ge
neral diserzione fu costretto co'residid dalle sue 
truppe fedeli a ritirarsi oltre le alpi neile Pro-
vincie della Galiia. I distaccamenti pero, che 

• • ^; " . . spe- ; 

( 1 ) v i t t o r e i l Vecrhio descrive in una maniera pa
tética la misera condizione di Roma. Cujtis stolidum mge~ 
nlum adeo P . R . fa tr ibusque exit'm f u i t , u t i p a s s i m demus, 

f o r a , • v i s , templaque crwore , cddavsribusque opPoler ent i:r 
bustorum modo. Atanasio Torn. I . p. «577. deplora Ja mor-
te di mol te i ü u s t i i v i t t i m e , c Giujiano ( O r a t , I I ; p. 58 ; 
rammenta con esecrazione la c r u d e l t á di Marcel l in© i m -
í i s cab i i neraico d«l!a casa di Costantino. 

N 2 



ís torta della de cadeneé 
spediti furono o per pressare o per impediré la 
fuga di Magnenzio si condussero colla sólita im-
prudenza di quelli che si trovano in buona for
tuna; e gli diedero nelle pianure di Pavía T 
opportunitá di voltarsi contro quelli 3 che V inse-
guivano, e di sodisfar la sua disperazione colla 
strage d' una inútil vittoria ( i ) . 

L'orgoglio di Magnenzio fu ridotto dalle 
ripetute disgrazie a supplicare, ma invano, per 
la pace. Spedi egli primieramente un Senatore, 
neU'abiUtá di cui conhdava, ed in seguito varj 
Vescovi, i l sacro carattere de'quali ottener pote-
va una piü favorevol udienza, coIi'ojfFerta di re-
nunziare alia porpora, e colla promessa di con
secrare i l r i manéate della sua vita in servizio 
deirimperatore. Ma Costanzo quantunque accor-
dasse graziosi termini di perdono e di riconci-
liazione a chiunque lasciasse lo stendardo della 
ribellione ( 3 ) , si dichiaravapero ínflessibilmen-
te determlnato a daré ía giusta pena a' delit t i 
d 'un assassino, ch' egli preparava ad opprihnere 
da ogni parte eolio s forzó del le vittoriose sue 
armi . Una fíatta Imperiale s'impossesso fácil
mente deir Africa e della Spagna, confermó la 

fe- I 

_C _ i ) Zosim. 1. 11. p. 1 JJ. v i n o r in E p l t o m . I panegü 
l i s t i d i Costanzo col s ó l i t o l o r o c a n d ó t e o m e t t o n o di t'ar 
m c R z i o n c d i ques t ' orc identa le d i s f a t t a . 

{ 2 ) Zonara Toin. I L 1. X I I I . p. 17. Giuliano in d i -
vecsi luoghi d i due orazioni si diffonde sulla cieuunaadi 
Cosrancino verso i r i b e í l i . 
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fede vacilíante de' popoli Mor!, e sbarcó delle 
conslderabili truppe, che passarono i Pirenei5 
e s'avanzarono verso Lione, ultima e fatal di-
mora di MagñeiiEio ( í ) , L ' índole del Tiranno, 
che non fu mai inclinato alia clemenza, veniva 
stimolata dalle angustie ad ejercitare qualunque 
atto d'oppressione, ch1 estorcer potesse un pron
to sussidio dalle cittá della Galiia ( 2 ) . Final
mente stancossi la lor paz i en za, e Treveri , sede 
del governo Pretorio, diede 11 segno della ribel-
lione, chludendo in faccia le porte a Decen2Íos 
che dal fratello era stato elevato ai rango di 
Cesare o d'Augusto ( 2 ) . Da Treveri Decenzio 
fu costretto di ritirarsi a Sens, dove tostó fu 
circondato da un' armata di Gefmani, che dalle 
perniciose arti di Costanzo erano stati ammessi 
«lie civi l i dissensioni di Roma ( 4 ) . Frattanto 

le 

( i ) ZoSini. 1. Í I . p. i j j . GÍulinn. O r a t . I , p. 40. 
í t . 74. 

( 2 ) Ammiati . XV. 6. Zosim. 1, I I . p . i j j . Giu l ia -
fio , che ( nel l ' Ora,^. i . p. 40. ) inveisce conrro i crude'i 
effetti della disperaiion del T i r a h n o , rammenta ( O r . i t . I . 
p. 34.) g l i opprimenti e d i t t i , che fu ron dettat i dalla ne-
cessica , o dáil* avarizia d i esso. I íuoí sudditi furon ros-
t r e t t i a comprare 5 beni Imperial i con una fpecíe di p ro . 
prieta dubbia c peticolofa, mentre in cafo d i r ívo-lazione 
avrebbc potuto loro imputarsi come una c o n d a n n a b ü e u -
surpazione. 

( 3 ) Le medagliedi Magncnzio celebrano le v í t t o r í c 
d i due Augusti e di un Cesare. Quest 'u l t imo era un al. 
t ro fratello chiamato Desiderio. Ved. T i l l emon t Hlst . des 
Emp. Tom- I V . p, 757. 

( 4 j Gi»lian. O r t ^ J . f . 40. I I . p. 74. con Spanem. 



1^8 Istoría della decadenza 
le tmppe Imperial! forzarono i passi del le alpi 
Cozie, ene! sanguinoso combattiménto di mon
te Selenco fu • irrevocabilmente fissato i l titolo 
di ribelli sal partito di Magnenzio ( i ) . Non 
fu esso in istato di condurre un akro eserci-
to in campo ; fu corrotta la fedeltá delie 
sue guardie; e quando comparve in pubbiico 
per incoraggirle col le sue esortazioni, fu saluta-
to con un concorde appíauso di „ lunga vita 
aü" Imperator Costanzo „ . I I Tiranno accorgen-
dosi3 che si preparavano a meritare perdono e 
premj con sagrificare Ü pii \ malvagio deíiquen-
te, ne prevenne i l disegno trafiggendosi col pro-
prio ferro ( 2 ) ; mor te pu\ mite ed onorata d i 
quella, che potea sperar d'ottenere dalle maní 
d'un nemico, di cui la vendetta sarebbe stata 

co-

p. a<?J. I l commentan'o diquesto í l lus t ra i fa t t í di quesra 
guerra c i v ü e . Mons S e l e u d era un p ic r io l luogo nelle a lpi 
COfeie poche miglia distante da VAphicHm , o Gap, r i r t á 
Episcopale del Delfinato . Ved. d" Anv i l l e N u t . d e l a G a u . 
le p. 4.154. e Longuerve Descr ipt . de U F r a n c e p. 327. 

( 1 ) Zosim. I . I I . p. XJ4. Liban. O r a t . X . p. a(í8. 
2*9. • Quest* u l t i m o con gran veemensa cr i t ica tal crudele 
ed appasiionata politica di Costanzo . 

( 2 ) Giul ian . O r a t . I , p. 4.5. Zosim. I . I I , p . 154 . So-
crat. 1. I I , c, 32. Sozomen. I . i v . c. 7, Vi t to re i l c i o -
vane descrive la sua mor te con a'cune orride circostarí» 
ze: Transfosso latere , ut erat v a s t l corporls , vulnere , 
naribusque , & ere cruorem effundens e x s p í r a v h . Se m'o 
dars í fede a Zonara , i l Tiranno avanti di spirare ebbelí 
piacere d 'ucciderc colle sue proprie maní sua madre c 
Desiderio di luí fxate l lo . 
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colorka dallo spedoso pretesto di giustizia e d i 
fraterna pietá . L'esempio del suicidio fu imita-
to daDecenzio, che strangolossi alia nuova della 
morté di suo fratcllo. Marcellino, autora dalia 
cospirazloiie, era giá da gran tempo disparato 
neila battaglla di Mursa ( 1 ) ; e fu ristabilita 
la pubblica tranquiilitá mediante V esecuzione 
de' soppravviventi cap i d' una rea e disgraziata 
fazione. Fu estesa una severa inquisizione a tut-
t l coloro, che o per elezione o per forza si r i -
trorarono involtinella causa de'r ibell i . Fu man
dato Paolo, sDprannominato Caten a per la sua 
grande abilitá nel gludicial esercizio della t i -
rannia, ad esplorare i nascosti residui della cos-
pirazione 11 ella remota Provincia della gran 
Brettagna. L'onesta indignazione dimostrata da 
Martino Vice-Prefetto dell'Isola fu interpetrata 
come una prova della sua colpa; ed i l Gover-
natore trovossi nella necessitá di rivolger contro 
i l proprio petto la spada, con cui tentato avea 
di ferire i l Ministro Imperiale . I piú innocen-
t i sudditi de! 1'Occidente furono esposti agí i esi-
Ij e alie confiscazioni, alia raorte ed a ' t o rmén-
t i ; e siccome i t imid i sonsempre crudeli, 1'ani
mo di Costanzo era inacessibile alia clemenza (2 ) , 

C A -

( 1 ) Sembra che Gmliano O r a t . I . p. 58. 59. sia í n -
certo nel determinare , se egü da se stesso si deta la pena 
de' suo i d e l i t t i , o se annegossi nel Dravo , o se da' ven-
dicatoxi Demonj fu trasportato dal campo di ba t t ag lu a l 
laogo degli eterni tormén t i a l u i destinare. 

( a ) Ammian. XIV. 5. X X I . i « . 
N 4 
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%a de-
g i i Eu-

C A P I T O L © X I X . 

Costanzo solo Imperatore j Ekvazlone e morte di 
Gallo ; Tericolo ed innalzamento d i Cluliano; 
Guerre co' Sarmati e Versi j Fitpork di 
Giuliano Helia Gallia. 

LE Provlncie divise dell' Impero nuevamen
te ^riunirono per la vittoria di Costanzo 5 

ma poiché quel Principe debole mancava di mé
rito personale in pace o in guerra; poiché te-
ni?va de'suoi Generali; e diffidava de' xMinistri, 
i l trionfo deiíe sue armi non serví che a stabi-
lire i l regno degli Eunuchi sul mondo Romano. 
Questi miserabili ent i , antica produzione della 
gelosia e del dispotismo Oriéntale ( 1 ) ) furono 
introdotti nella Grecia ed in Roma peí conta
gio del lusso Asiático ( 2 ) . Rápido fu i l loro 

< } ) Ammian. { 1. X I V . c. é . ) attribiusce la prima 
|>ratica di castrare alia crudele ingeni i i t i d i Semiramide , 
che si suppane, che regnasse piíi di mi l l e novecento anni' 
prima di Cr i s to . L 'uso degli Eunuchi é mol to antico si 
nel l 'Asia che nel l ' E g i t t o . Se «a fa menzione nella Leg. 
ge d i Alose D e u t e r o » . X J T I / I . L ycd. Goguet O r i g . des 
L o i x ec. P . I . I . I . e. 3. 

C 3 } E ú n u c h u m d l x l t velle te ; 
Qulo, solae ut tmtur hls Reginae . 

Terent. E u n u a h . *A&. I . Se. 3. Qtiesta cora media e tra-
^ptta da una di Menandro, e l 'or íg ini i le dev' esser com-
parso alia luce poco dopo le conquiste Ox icn ía l i d ' Ales-
sandio . 
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progresso 5 e gli Eurtuchi, i quali altempo d* A u 
gusto si erano aborriti, come i l mostruoso cor-
teggio d'una Regina d'Egitto ( 1 ) , furono ap-
poco appoco ammessi nelle famiglie delle Ma-
trone de' Senatori e degll Imperatori medesimi 

'Riscretti da'severi editti di Domiziano e 
di Nerva ( 3 ) , accarezzati dalla vanitá di D io -
cleziano ridotti ad un umile stato dalla pru-
denza di Costantino ( 4 ) , moltiplicarono ne'pa-

la-

{ t } Miles . . . sfadtnibus 
S e r v i r é rurasis pote s i . 

Hotat . C a r m V. 9. e Dacier I b . Colla parola spado % 
Romani csprimcvano con gran forza i l loro aborrimcnto a 
tale miu i laz ione . I l nome Greco d 'Eumichi , che m -
sensibilmente p re valse, aveva un fuono p i i i dolec, cd un 
senso piu. ambigú© . 

( 2 ) Noi non abbíamo che a lammentar Tosidc , L i 
berto ed Eunuco di Claudio , in favore di cui 1'Imperaro-
re p r o s t i t u í varj de' p i u onorevoli prcmj del valor m i l i 
tare . Ved. Sveton. in c l a u d - e. a?. Poside irapiego una 
oran parte delle sue ricchezzc in fabbricare. 
0 i j t spado vincebat Capitolio, nostra Pss'tdes, 
Juvenal S a t . X I V . 

C 3 ) C a s t r a r l mares ve tu l t . Svcton. m Domit . c. 7. 
Ved. Dion. Cass. 1. L X V I I . p. 110-7. 1. L X V H I . p . m ? . 

( + ) si trova un passo nelT Isroria Augusta p. I J 7 . , 
in cui Lampridio nel tempo che lodt Alessandro Severo 
e Costantino per aver l imitara la tirannia dcgl i Eunuchi , 
deplora i danni , che cagionavano essi negli a l t r i regm r 
¡Muc ¿tecedit quod Eunuchas nec in consiliis , nec in ministe . 
rVxs habult ; qul sol í Principes perdunt , dwn eos more Gen~ 
tlum , aut Regum Persarum volunt v ivere ; qui a Popal» 
t t iam «.micissimum semovent i qul Internuttl sunt al iud q u a m 
Ttspondetur referentes t claudentes Princ'tftm sunm , & agen
tes ante a m i n a , n* quid s e i a t . 

) 



3 0 2 ht&ria de ¡/a dec adema 
l&zzl de'suoi degeneranti figliuoli, ed imtwúhW 
mente acquistaron la cognizione, ed i n ultimo 
la direzion de'segreti consigíi di Costanzo. L* 
avversione ed i l disprezzo, che i l mondo ha 
sempre con tale uniformitá mantenuto di questa 
imperfetta specie di uomini, sembra che abbia 
degradato i l loro carattere, e gli abbia quasi 
renduti mcapaci, come si suppongono essere, di 
concepire alcun' sentí mentó generoso o di fare 
akun azione degna di gloria ( i ) . Ma gli Eu-
nuchi eran periti neíle ard deíl' adulazione c 
dell. intrigo, e governavan F animo di Costanzo 
alternativamente, servendosi de ' t imori , dell 'in-
dolenza e della vanitá del medesimo ( 2 ) . Men-

Ú k t i l \ Ze.n0f0nte/ C j r o ^ e d . I . v n l . p . s4o. ) ha es. 
r ^ o l . ; ?eC,0re I a § n m ' Che i m ^ ^ n Ci road affidai 
la ptopna perfona alia custodia deRli E u n u c h i . Avcva 
«gl i osservato negh an imal i , che sebbene J'uSo delía ca-

« o T ^ r / 0 - " 5 ' ^ 1 3 0 1 ^ 1 6 13 l o r o n o " g « v e r n a b i l fíexezza , 
non ne ü m n m u v a pero la forza o lo spi r i to e si per-
Miadcva , -che q a e l l í , c h o r a n separad dal resto della spe-
cJe amana, sarebbero p i u fortcmente attaccati alia pexso-

<Lr aa h™efa \xo .xe ' Ma Kna '""ga csperienza ha 
conrraddetto al g m d i z i o d i C i r o . Pnó incontrarsi cuialohe 
parncolar esempio di Eunuchi d is t in t i per la fedelta v->. 
-lore, ed abihta ¡ o r o ; ma se esaminiamo Tistoria in ge. 
nere dalla Persia , del l ' India , e della China, troveremo 
ene Ja potenza degli Eunuchi ha uniformemente indícate 
ía decadenza e la caduta di ogni d inas t ía . 

( 2 > Vcd- Ammian . Marcel l in . líb* X X I . c. 16 1 
X X I I . c 4. Tut ta la serie dell ' imparziale sua storia serve 
a „ us t iñca r le mvett ive di Mamer t ino , di Libanio , e d 
Giohano medesimo. che hanno insultato i v i z j d d l a Corte 
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tr' egli mi ra va i 11 un ingannevoie specchio la 
bella apparenza di pubblica prosperitá, con su
pina indolenza permetteva loro, che gli celasse-
ro le querele del le ingiuriate Provincie; che ac-
cumulassero immense ricchezze con venderé la 
giustízla e gli onori; che infamassero le dígnitá 
piu importanti colla promozione di quel l i , che 
dalle lor mani avean comprara la facoitá dell* 
0Dpress><5iie ( 1 ) ; e che soddisfacessero 11 proprio 
siegno contro que'pochi spiriti indipendenti, che 
arditamente ricusavano di soliecitare la prote-
zione di schiavi. I I piu distinto fra questi schia-
vi era i l Clamberlano Ensebio, che regolava 11 
Monarca ed i l Palazzo con tale assoluto domi
nio, che Costanzo, secondo i l sarcasmo d'uit 
imparziale Istorico, aveva del crédito appresso 
il superbo sao favorito ( 2 ) . Per le artificióse 
di lui suggestioni T Imperatore s' indusse a sotto-
scriver la condanna dell ' Infelice Gallo, e ad 
aggiungere un nuovo delitto alia lunga lista del-
le inumane uccisioni, chemacch an Fonore della 
casa d i Costantlno. 

Quan-

C 1 ) Aure l io v i t t o r e ccn&uía la negllgenza del suo 
Sovrano in eleggere i Governatori dclle Provincie e i Ge-
nerali del l ' .a rmata ; e termina la sua storia con un'osser-
vazione moho franca , c h ' e assai p iu pericoloso sn un re-
gno debo 1c d'attaccare i m i n i s t r í , che i l padrone medesi-
rno: ut i •vtrum absolvant b r e v l , ut Imperatore }¡>s» cl¿t-
ritis , i í a appí tr l torum plerhque magis atrox nlhí l , 

( 2 ) ^Afud quem ( s i v e r é dlci delumt) mulSum Con» 
é a a t l m fotv-.lt, A cumian, J, X V l H . c, 4 . 
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Educa. Quañdo i due nipoti di Costantino, Gallo 
zjonc e Gmliaño , furon to l t i al furor de' soldati U 
10% ¡i prim0 aveVa clrC3 r e t á di d ^ i c i anni, ed ü 
Ginlía. ^condo di seií e slccome i l magglofe credevasi 
no. d'una debole costituzione di corpo, con minor 

diíficóltá ottennero una vita precaria e dipenden, 
te dairaffettata pietá di Costanzo, che conosce-
va che per l'esecuzicne di tali oríani abbandonati 
si safebbe stimata dal mondo come un atto del 
ia pin deliberata crudeltá ( 1 ) . Furono destina, 
te varíe cittá deíla Jonia e della Bitinia per 
luoghí di loro educazione ed esilio; ma tostó 
che l 'e tá Joro crescente eccitó la gelosia dell" 
Imperatore, giudicó piu prudente consiglio d' 
assicurar quegrinfeíici giovani nelía forte rocea 
di Macello vicino a Cesárea . 11 trattamento' 
ch'essi ebbero in sei anni di confino, fu quale 
potevano in parte sperar da un attento custode 
e in parte temeré da un sospettoso Tiranno (2), 

La 

( * ) Gregorio Náz ianzeno ( O r a t . 111. p . 90. ) l im. 
piovera 1'Apostata della sua ingratitudine verso Marco 
Vescovo d1 Aretusa, che aveva cont i ibui to a salvarsli la 
vi ta ,- ed apprendií imo quantunque da un testimone^meno 
uspe t t áb i l e í Tí l íer i iont M s i . des É m p c r . tomo ÍV. pag. 
V]6.' ^ cllc Gmliano fu nacosto r e í santuario d ' una 
Chiesa. 

o ( 2 ) Si contiene i l racconto piíi autentico d e ! l ' d « ' 
cazion© e delle avvenmre d i Gmliano nel l ' epístola o 
man i f e s tó , ch 'egl i stesso indir izzó al Senato ed al Popol 
d Atene. Libanio ( O r a t . P a r e n t a l . ) dalla parte de'Faga-
«1 , e Socrate ( 1. I I I . c. i . ) da quelk de' Cristiani ce 
nc han consérvate mol te interessadt í circostanze. 
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La lor prigione era un antico palazzo , resi-
denza dei Re della Cappadocia | la situazio-
ne era place volé, la fabbrica stabile, e spazioso 
il recinto. Essi proseguí vano i loro studj, e fa-
cevano i loro esercizj sotto la guardia de' plü 
periti maestri; ed i l numeroso corteggio, desti-
nato ad accompagnare, o piuttosto a guardare 
i nipoti di Costantino, era degno della dignitá 
di lor nascita. Ma non potevano essi dissimula
re a loro medesimi, ch' eran pr iv i di sostanze, 
di liberta e di sicurezza, separati dalla societá 
di quelli , a'quali avrebber potuto accordare la 
confidenza e la stima, e condannati a passare 
le triste ore loro in compagnia di schiavi ad-
detti a comandi d'un Tiranno, che giá gl i ave-
va offesi fuor di qualunque speranza di ricon-
ciliazione, A lungo andaré pero le occorrenze 
del lo stato costrinsero 1' Im per atore o piuttosto 
i suoi Eunuchi ad investir Gallo nel ventesimo 
quinto auno della sua etá del titolo di Cesare 3 
ed a confermare tal política unione mediante 
i l matrimonio di lu i colla Principessa Costanti-
na. Dopo un fórmale incontro, nel quale i due , 
Príncipi reciprocamente impegnaron la propria 
fede di non intraprender giammai cosa alcuna 
in pregiudizio 1' uno dell 'altro, si portarono sen« 
z'indugio alie rispettive loro stazioni. Gostanzo 
continuo la sua marcia vers'Occidente, e Gallo GaHo 
fissó la sua residenza in Antiochia, di dove con d i d u a . 
un delesato potete amministravan le cinque rato 
gran Diócesi della Prefettura Oriéntale ( 1 ) . 5>Mar* 

I n zo 351» 

í 2 ) Qiianto alia pronaozione d i Galló , ved. Idaeio 
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I n questo fortunato cambia mentó i l nuovo Ce-
sare non dimentico i l fratelío Giuíiano, che ot-
tenue gíi onorl del suo rango, le apparenze di 
liberta e la restituzione d'un ampio matrima 
nio ( i ) , 

credu. Gl i scrittori piu iudulgenti verso la memo, 
l i ta ,cdna di Gallo, e Giuíiano medesimo, quantunque 
impru. desiderasse di tirare un veló sopra le fragilita 
úTgL ílel fratelío, son obbligati a coníessafe, che Ce. 
16. sare non era capace a regnare. Trasportato da 

una prigione ad un trono non aveva né genio, 
né applicazione , né docilita per compensar la 
mancanza di cognizioni e d' esperienza . Un 
temperamento per natura fastidioso e violento 
invece di esser corretto, fu inasprito dalla solí, 
tudine e dall'avversita; la memoria di c ió , ¿he 
avea sofferto, lo dispose a render 1' istesso agli 
a l t r i piuttosto che alia compassione ; e gl ' im-
peti sregoíaíi del suo furore furono spesso fata. 
I I a queli i , che gl i stavano attorno, o eransoí-

topo-

Zosimo , ed i due V i í t o r i . Secondo F ü o s t o r g i o 1. i v . c. 
i . , Teófilo Vescovo Arriano fu i j tes t ímone , e come i l 
garante di questo solenne trattato • Egli sostcnne tal carat-
tere con generosa fermezza j ma M . de T ü l c m o n t c fíht. 
des Emper . Tom. I V . j>. t t z o . ) crcde mol to improbabik , 
che un Erét ico possedesse una ta l v i r t í i . 

i 2. y A p r inc ip io fu pcrniesso a Giul ianodi proseguí-
re i suoi studj a CostantinopoJis Ina la riputar.ione, ch' 
egli_ acquistava, presto ccci tó lagelosia di Costanzo , e fu 
avvisato i l giovane Pnncrpc d i r i t h a m ac* mtno «ospicui 
teatr i della g u m í a c de Ha j o o i a . 
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toposti al suo potere ( 1 ) : Costantina sua moglle 
vien descritta non come una donna , ma come 
lina furia inferna! e tormentata da un' insazia-
bil sete del sangue umano ( 2 ) . Invece d' i m -
piegar le sue forze ad insinuargli de' m i t i con-
sigü di pradenza e di umanitá , essa esacerbava 
le fiere passioni del marito 3 e siccome ritene-
va la vanitá del suo sesso, quantunque deposta 
üe avesse la gentilezza, un vezzo di perle si 
stimava un prezzo adattato per la morte d i un 
nobile innocente e virtuoso (3 ) . Lacrudel tá d i 
Gallo alie volte si manifestara in aperte violen-
«e di popolari o mil i tar i esecuzioni , ed alie 
volte si mascherava mediante 1'abuso della leg-
ge e delle formalitá de' processi giudiciali. Le 
casa prívate d' Antiochia ed i luoghi pubblici 

eran 

( 1 ) Ved. Giuhan. ad S . P . Q . ^ i . av i .GÍxoI . ln C b r o n , 
A.HrCl- V u t ' Eatrop. X. 14, lo c o p i e r ó l e parole d' £ u r r o -
pio , che scnsse i l suo compendio circa q u i n d i d anni 
dopo la morte di G a l l o , quando non v'exa p i u alcun 
monvo o d i adulare, o di deprimere i l suo carattere ; 
™ U ' S w i v l l i b u , gest!s G a l l u m C e s a r . . . v ! r n a t u r a 
Jervx , & a d tyrannldem fron¡or} si suo ]ure imperare ¡i. 
tuisset . 

{ z } Megaera quidem mortalis , In f lammttr ix saev i tn t i s 
*}¡>dita , hnman[ cruerls á v i d a &e. Ammían . Marce l l i n . I . 
XIV. c. 1. La smcexita d 'Ammiano non g i i permettercbbc 
di alterare i fat t i , o í caratteri ,- ma l ' amore , che ha per 
g i i ambizios! ornamenti , spesso lo conduce ad una veemen. 
2a d'espressione non naturaie. 

_( 3 ) I I suo noms era Clemazio d'Alessandda , e ] ' u -
mco suo de l i t to fu i l ricusar di soddisfare i desiderj della 
$ua suocera , che sol lcei tó la sua morte , pe rché era « « a t o 
ocíase i l suo a m ó t e Ammián , 1, x i y , c, J. 
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eran pieni di spíe e delatori; e Cesare stesso 
celato sotto un abito plebeo mol to spesso si 
complace va di prendere quell' odioso carattere. 
Ogni appartamento del Palazzo era ornato con 
istrumenti di morte e di tortura, ed era sparss 
una genérale costernazione nella capitaíe della 
Siria. I I Principe dell 'Oriente, come se fosse 
stato consapevol di quanto avea da temeré , e 
quanto poco meritava di regnare, prese per 
oggetti dell ' ira sua i Provinciali accusati di qu. 
alche immaginario tradimento, ed i proprj Cor. 
t ig íani , ch'esso con piu ragione sospettava, che 
accendessero colla segreta loro corrispondenza ií 
timido e sospettoso animo di Costanzo. Ma non 
pensava, che privavasi dell 'añezione del popólo 
único suo sostegno, nel tempo che somministra-
va alia malizia de' suoi nemici le armi della 
verita, ed all' Imperatore i i piú bel pretesto di 
toglierli la porpora insiem colla vita ( i ) . 

Finattanto che la guerra civile tenne sos
peso i l fato del mondo Romano, Costanzo dis
simuló di conoscere la debole e crudele ammi-
nistrazione, a cui la sua scelta sottoposto ave-
va I 'Oriente, e la scoperta di alcuni assassini 

. man-

( i ) Ved. ín Ammiano i . XIV. c. i . 7, un ampio cet-
taglio del!e crudelta di G a l l o . GistHano suo fratcllo p. 
472. c i fa conoscere, ch ' erasí formara una segreta cospi-
razione contro di lu í , - e Zosimo nomina 1. I I , p. 1 j 5, le 
persone impegnatc iu que lia , vale a diré un ministro di 
roRsiderabile rango, e due oscuri agcn t i , che ave van ii» 
soluto d i faíc la ior fo r tuna . 
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jnandati segretamente in Antiochia dal Tiranno 
deila Gallia, serví a convincere i l publico, che 
F ímpera tore ed i l Cesare erano uniti negl'istes-
si interessi, e persegultati da'medesimi nemici 
( 1 ) . Ma qaando fu decisa la vittoria in favor, 
di Costanzo, i l dipendente di luí collega diven-
ne metió utile e men formidabile. Rigorosamen
te e con sospetto si esaminava ogni circostan-
za di sua condotta, e fu segretamente risoluto 
o d i privar Gallo deíla porpora, o almeno d | 
fado passare dall'indolente lusso deli'Asia a'tra-
vagli e per Icol i d' una guerra in Germania. La 
morte di Teófilo Consolare della Provincia deL 
la Siria, che in un tempo di carestía era stato 
massacrato dal popólo d' Antiochia colla conni-
venza e quasi ad insinuazione di Gallo, fu gius-
tamente appresa non solo come un atto di sfac 
ciata crudeltá, ma come un pericoloso insulto 
contro la maestá suprema di Costanzo. Due 
ministri di rango i l lustre, cloe Domiziano Pre-
fetto Oriéntale e Monzio Questore del Palazzo, 
ebbero per una special commissione la facoltá 
di visitare e riformar lo stato dell' Oriente. Fu 
data loro istruzione di portarsi verso Gallo con " 
moderazione e rispetto, ed impegnarlo colle pi& 
placevoli arti della persuasione a condiscendere 

( 1 > Zonara 1. X I I I . T . I I . p. i 7 . iS. G l i assassini ave-
van ssdotto un gran numero di legíonarj > ma fureno sco-
perti e r ivc la t i i loro disegni da una vecchia , ndla ca» 
panna della quale aüogg iavano . 

TOMO V , O ' > 



M o Istorla delta decadenza 
all ' invito del sao fratelio e collega. L'ínconsL 
deratezza del Prefetto rende vane queste pruden-
t i misare, ed acceleró la di luí rovina uguál-
mente che qaella del sao nemico t A l sao "arri-
Vo in Antiochia Doraiziano passó altieramente 
avanti alie porte del Palazzo 5 e adducendo un 
leggiero pretesto d' indisposizlone continuo plü 
giorni in un ostinalo ri t iro per preparare una 
irritante memoria, che trasmlse alia Corte InU 
periale. Cedendo filialmente alie pressanti sollc-
citazioni di Gallo, i l Prefetto condiscese a prert-
der posto in Consiglio; ma íl primo passo, che 
fece, fu di significare un breve e superbo man
dato, in cu i é í diceva, che Cesare im mediata, 
menté andasse in I tal ia , minacciando, ch'egli 
stesso avrebbe punito la sua dilazione'o ambi-
guitá con sospendere la sólita prestazione peí 
suo trattamento. I I ñipóte e la figlia di Costan-
t ino , che mal potevan soffrire l'insolenza d' un 
suddito, espressero i l loro sdegno con fare i m -
mediatamente arrestar Domiziano da una guar
dia. La querela pero sempre ammetteva qualche 
termine d" accomodamento. Ma questo fu reso 
impraticabile dalí ' imprudente cofldotta di Monzio 
político , V arte ed esperienza del quale furono spes-
so tradite dalla ieggerezza della sua natura ( l ) . 

11 

( Í ) Me! testo attualc cT Ammiano si l egge í asptr á u l í 
4*>n , ,ed ad lenUatem prepenswr , che forma un non sensd 
^ n í r a t i d i t o i i o . Valcíio c o l l ' a j . t o d,'un vecchiq m ^ o s c r i t , 

to 



B d t Impero Romano, Cap, XIX, á í í 

i i Questore con altiere parole rirnproveró a 
Gallo, che ün Principe, ií quale appena era áu-
toriázato a fimovere un magistfato municipale, 
non dovea presumere d'imprígioiliaré un Prefet-
to cíe! Pretorio; convocó un'assémblea di uíHzía-
l i c ivi l i e mil i fañ- e rlchiésé in iiome del lor 
SóVfaúOj ché difendessefo la persona e la dígni-
tá de'rapprésentantí di esso¿ Da quésta temera-
riá dichiafazione di guerra 1' Impazienté Índole 
di Gallo fu provocata ad abbracckre 1 piú dis-
perati cónsigli. Ordinó egU, che le sué guardie 
stesser sulle afmi , adunó la plebagíia d 'Añt io-
chifl, j ed al loro kelo íacéomandó la cura della 
suá salute e vendetta. I suoi comañdi furono 
troppo fatalmente obbediti. Presero insolente-
é íeá te i l Prefetto éd 11 Questore, e légate loro 
iílsieffie con funi le gámbe, gl i strasciñatoao 
per le strade délla cittá, fecero mille insulti é 
rríille ferite a quelíe infelici vitíime^ e final
mente gettaroño gli strazíáti e morti lor corpi 
&elrOfoilte ( í ) • 

Do^ 

to ha c ó t t e t t a la pr ima di qaest« co r ruz ioh i , e si vedé 
quakhe raggio di Jume ^ sostituendovi la parola v a f e r . sé 
t i a áza rd i amo á cahgiare tenltatem in l e v í t a t e m , quest* 
alterazionc d'una Sola let téra rendera tuteo i l passo fchiá-
r o c torrente „ 
, ( i ) I n veced'esser costret t i a raceoglier davarj fon* 

t i delle sparse ed imperfette no t iz ie , adesso entriamo riel 
''pieno corso d é l l ' i s t o r i á d" AtrimianO, ne abbíam bisogñó 
di r i f e r i r e , che i l secrimó ed i l ñonó capi toío del s u o ' Ü -
feíd dédmóq i i á r to s Nan ¿cé¡ plr-d in teráménté 6melt«rs i 

f i l o . 
O s 
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fcnco. Dopo tal fátto , qualtinque fosse stato é 
i u a ' z í disegnC) di Galio> 'm l m campo sol di battagila 
^uaz!o. potea sostenere la sua innocenza con qualche 
G a l l o , speranza di btion successo. Ma Fanimo di que! 

Principe era formato d 'un 'uguaí mistura di vio-
lenza e di debolezza. I n vece d'assumere ií t i -
tolo d'Augusto, e d'impiegare in sua difesa le 
truppe ed i tesori deíí' Oriente, si iasció ingan. 
nare dalF aííettata tranquillká di Costanzo, che 
Jasciandogli la vana pompa d' una Corte, appoca 
appoco richiamo le veterano legión! dalle Pro-
vincie deíl 'Asia. Ma siccome tuttavia sembrava 
perico!oso arrestar Gallo nella sua Capitale, si 
praticarono con felice successo le lente e 'p iü 
sieure arti del la dissimulazione. Le frequenti e 
pressami lettere di Costanzo eran piene di pro-
testazloni di confidenza e d'amicizia, esortando 
egli Cesare a soddisfare a' doveri del suo alto 
posto, a solievarc i l suo colíega da una parte 
delle pubbliche cure, e ad assistere FOccidente 
cofia saa presenza, co* consigli e colle a r m u 
Dopo, tante reciproche ingiurie Gallo aveva ra-
glon di temeré e di diffidare. Ma egli avea 
trascurate íe opportunitá di fuggire e di resis-
tere; esso fu sedotto dalle assicurazioni adulatrL 
ci del Tribuno Scudilone , che sotto le semblan^ 
z e di ruvido soídato copriva la piú artificiosa 
insinuazione; ed affidossi al crédito di CostantL 
na sua moglie, finché i'intempestiva morte di 
quella Prineipessa diede compímento alia rovi-. 

í ü o s t o n i i o gio ( 1, I I I . c. » | , ) sebbeae parziaíe pe í G a l l a ' 
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na, in cui era esso restatü involto per le impe-
tuose di lei passioni ( 1 ) . 

Dopo un 1 ungo indugio Cesare con repu- saa di. 
gnanza Intraprese 11 sao viaggio verso la Corte s§razla 
Imperiale. Traversó egli la vasta estensione de' te Dcc' 
suoi dominj da Antiochia ad Adrianopoli con 354. 
un numeroso e costante corteggio; e siccome 
procurava di celare al mondo e forse a se stes-
so le sue apprensioni, diede al popólo di Cos-
tantinopoli 11 trattenimento de'giuochi nel Cir
co. Poteva pero nel progresso del viaggio esser-
si accorto deirimminerrte pericolo. I n tutte le 
principal! cittá era incontrato da ministrl di 
confidenza, che aveván commissione d'occupar 
le cariche del Governo, d'osservare i suoi muo-
vimenti , e di preven! re la precipitosa furia del la 
sua dlsperazione. Le persone spedite per assicu-
rar le Provincie, che lasciavasi addietro, passa-
Van oltre con fieddi saluti o con affettato dis-
prezzo; ed all'avvicinarsi ch'egll faceva, allon-
tanavano a bella posta le truppe, che avevano 
i quartieri lungo la pubblica strada per t imore, 
che potessero esser tentate ad ofFerire le loro 
spade per fare uña guerra civile ( z ) . Dopo di 

esser-

( 1 > Ella preceduto avev» suo mar i to ; ma m o r í d i 
febbre per viaggio in un piccisf luego dellá Bitinia chiamato 
C$enum GaUlcanu?» . 

( a ) Le legíoni Tebee acquartierate in Andrianopoli 
mandarono a Gallo una depatazione col l 'offer ta de ' loro 

ser-

O 3 
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pssersi permesso a Gallo i l riposo di pochi gior, 
ni in Adrjaiiopoli , ricevé un ordine espressq 
nelio stilepiu assolutped altiero; chelo splendi-
do íui treno dovesse fermarsi in quella c i t tá , e 
Cesare stesso con soli dieci carri di posta ' s i 
affrettasse di giungere alia residenza Imperial 
di Milano. I n questo rápido viaggio i i protbndo 
rispetto, ch'era dovuto al fratello e collega di 
Costanzo, fu insensibilmente cangiato in un*as, 
pra famigliarita; e Gallo, che conobbe dal con-
tegno de'suoi domestici, ch'essi risguardayansi 
gia come sue guardie, ed avrebber tostó potuto 
serviré di esecutori, incomincio ad acensare la 
sua fatale inavvertenza, ed a riflettere con ter-
rore e rimorso alia condotta, con cui egli ave-
va proyocata la sua rovina. A Petovio nella 
Pannonia si abbandonó la disslmulazione , che 
fino aliara s era conservata. Fu egU condotto 
in un palazzo ne' sobborghi, dove íl General, 
Barbazio con uno scelto corpo di soldad, che 
non potevano esser né mossi dalla pietá' , né 
corrotti da'premj, aspettava l'arrivo dell'illustre 
?ua vi t t ima. Sul far della sera fu arrestato , spo-

sc tv ig j , Ammian. 1. XIV . c 11. La N o t ó l a ) s, ( . 20. 
38. Edit . Lakb, ) fa menzionc di tr? diverse les ioni , c l r 
^bbero i l n o m e d i Tebee. Lo ze lodi M . Voltaire , p?r ,d!, 
stmggere una disprezzabile quanmnyue celebre k2genda, f 1"-
ha tcti-tato di pegaíe su'' pin. kgg ie r i fondamenti Fcsistenza 
d una Jegione Tebea nelle ármate Romane , ved. Osuvr, 
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gíiato ignominiosamente delie insegnedi Cesare, 
e condotto i n fretta a Pola nell' Istria , appar-
tata priglone , che era stata si recentemente 
jnacchiata di sangue reale . L'orrore , ch'egli 
sentiva, fu tostó accresciuto dal comparir che 
fece 1'Eunuco Eusebio suo implacabil nemico, 
Ü quale coir assistenza d' un Notaro e d' un T r i 
buno procede ad interrogarlo intorno all ' ammi-
nistrazione deü5 Oriente. Cesare cadde sotto U 
peso del la vergogna .e del delitto, confesso tut-
te le ree azioni e tu t t i i ribelli disegni, de' qua-
l i era accusato, ed attribuendoli al consiglio del
ta sua moglie esacerbó lo sdegno di Costanzo, 
che rivedeva con parzial prevenzlone le minute 
deU'esame. Restó 1' Imperatore fácilmente con-
vinto , che la propria salvezza non era corapati-
M e colla vita del suo cugino 5 fu segnata, spe-
dita, ed eseguita la sentenza di morte ; ed i l 
ñipóte di Costantino col le mani légate sul dor
so fu decapítate in priglone , come i i piu v i l 
malfattore ( 1 ) . Quelll , che sonó incllnati á 
coprire la crudeltá di Costanzo, asseriscono ch' 
ei tostó pentissi, e proccuró di revocare II san-. 

gul-

( 1 ^ Ved. V intcra narrazione del viaggio e della morte 
d i Gallo presso Afnrnia"» !• X I V . c. n . G i u ü a a o si 
duole , che fosse condannato a mortc i l fratello scnza 
proccsso ; si studia di ginstificare o almen d i scusare la 
crudel vendetta, cli* csso avea fatto , de' suoi nemici i ma 
pare alia f ine, che confessi, ch 'eg l i patea giuscamentc 
^xivaisi della jporpera. 

O 4 



a r á tstoría delta decaienzá 
gainoso mandato ; ma che i l secondo messo -
che dovea portare la sospensione, fu ritenutoda-
gli iiunuchi, i quali temerono 1* inesorabiíe Ín
dole di Gallo, e desideravano di riunire al loro 

?enco. lmVe™ le ncche Provincie dell'Oriente ( i ) , 
lo 5 e Oítre i l regnante Imperatore , di tutta la 
l ibera , numerosa posteritá di Costanzo Cloro non so. 
S Í PrfrÍV€Va * Che 11 5010 Giuliano • L ' infelicitá 
«o. ^ella sua nascita reale lo involse nella disgrazia 

di Galio. Dal suo rl t iro nel felice paese della 
/orna fu trasportato sotto forte guardia alia Cor-
te di ^Milano, dove langui piü di sette mesi m 
continuo timore di soffrir 1' istessa ignominiosa 
morte, che quasi avanti a'suoi occhj quotidiana. 
mente davasi agli amici e aderenti deila sua per-
seguitata famigíia. Se ne scrutinavano con mali . 
gna cunosita i gesti, gil sguardi, ilsilenzio, ed 
era perpetuamente assaltato da nemici, che non 
avea mai offesi, e con artifizj, a'quali non era 
mm. stato assuefatto ( 2 ) . Ma nella scuola dell' 
avversita Giulian© acquistó inseftsibiimente íevi r -

e i > FilostOíg. I . IV, r . r . Zonara 1. X I I I . T . 11 p 
15. Ma i l pr imo era pa r t í a l e per un Monarca A t t h n o \ 
ed i l secondo trascrísse ácnza scclta o cri ter io turto que! 
che t rovo negli scr i t f i degli antichi . 

( 2 ) Ved. Ammian. Marcel l in . 1. XV, c. i . i 8 ciu-
Iiano medesímo n t l U sua lettera agli Atcnícsi" f ¡ una 
mol to v m egiusta p i t tu ra del suo p e n c ó l o ede'sttoi sen-
t i m e n n , Egli dimostra pero quakhc propcflsionc ad esaae. 

lesuc pene, insinuando sebbenein terni in i oscur í che 
durarono pm d 'un anno ; periodo che non si p u ó conci. 
liare c o l k v e n a della c r o n o l o g í a . ^ 



t e i r Impero ULormno. Capé. XIX, 217 
i b della fermezza e della discrezione. Egli dife-
se i l proprio onore non men che la vita dalla 
intriganti sottigüezze degli Eunuchi, che tenta* 
van d' estorcere qualche dichiarazione de' suoi 
sentimenti; e mentre sopprimeva con cautela i l 
displaceré e la collera, nobilmente sdegnava d i 
adulare i l Tiranno con alcun' apparente approva-
zione della morte di suo fratello . Giuliano as-
scrive molto devotamente k sua miracolosa IL. 
berazione alia protezion degli D e i , che libera
ron la sua innocenza dalla sentenza d i distru-
zione , che la lor giustizia avea pronunziata 
contro 1' empia casa di Costantino ( 1 ) . Con 
gratitudine risguarda come i l piü cfficace stru-
mento della lor Provvidenza la costante e gene» 
rosa amicíziadeir imperatr ice Eusebia ( 2 ) , don-
na di gran bellezza e di mérito , che per F 
ascendente, che avea preso sull' animo del ma-
ritOj contrabbilanciava kt qualche modo la po* 

ten-

( 1 ) GiuHano ha esposto ! de l i t t i e le disgrazie dells 
í amig l i a d i Costantino ín una favola allegorica con f e i i e i t i 
Immaginata, e raccontata piacevoltncnte. Essa forma 1* 
conelusione dell* Oraaiunc settima , da cui fu staccata e tra-
dotta da l l ' Abate de la Bleterie ; Vit. di Úlsvmn. Ttm. I I r 
Jf. 38J.468, 

í 2 ) Essa era nativa di Tessalonica ín Macedonia di 
nobil famiglia ^ figliáola esorella di Consoli . si f u ó c o l . 
locare i l suo matrimonio co l l ' Imperatore ne l l ' anno 3 
í n un tempo d i divisione g l i s torici di t u t t i i pa r t i t i sonó 
fra loro d'sccordo nellc suc l o d i . Ved. le lor testimonian
te raccoltc da l TiUemont HUt, dts ímger . Tom. \ Y . f, 
. 7 5 0 - 7 S 4 . 



SiS Tstorta M í a decadenta 
tente cosplrazion degli Eunuchi. Per intercession, 
deüa sua protettrice Giuliano fu ammesso alia 
presenza de l í ' ímpera tore ; difese con decente l i 
berta la sua causa; fu a sco l ta to favorevoímente• 
e n o n ostanti gli sforzi de* suoi nemici, che in ! 
sisterano sui pericoio d i risparmiare i i vendica-
tore del sangue d i Galio, prevalse nel consiglia 
i i sentimento Pn\ dolce d1 Ensebio . Ma gli Eu
nuchi t e m e r ó n gli effetíi di un secondocongres, 
so; e Giuliano fu avvisato di ritirarsi frattanto 
nelle vicinanze di Milano, finattanto che í' ffii. 
p e r a t o r e s t imó o p p o r t u n o di assegnare le cittá 

B ' m a n . d f t e ñ e per luogo del suo o n o r e v o l esilb. PoL 
da to in che fin da 'pió t e n e r i anni avea dimostrato mi 

u ¡ ^ o m C m m ? n Q 0 Piuttosto ««a passione .per P id ió . 
J55T P6/ coscumi, p e r la dottrina e per h relu 

gione de Greci, o b b e d i con placeré ad u n ordi-
ne si confacente a'suoi desiderj. Lvmgi dal tu
multo delíe armi e dalla perfidia delle Corti pas, 
so sei mesi fra'boschetti delí ' Accademia in un 
libero commercio c q " Filosofi di quel tempo 
che procuravan di coltivare i l genio, d'incorag! 
gire la v a n i t a , e d'infiammare la devozíone del 
ioro Keale All ievo. Le loro fatiche non furono 
senza e í f e t t o , e Giuliano c o n s e r v ó per Atene in-
V i O i a b i I m e n t e quel t e n e r o r íguardo, cherarevolte 
manca d'eccitare in un a n i m o generoso la memoria 
del iuogo, dove ha scoperte edesercitate le cre-
scentisueíacoltá . La piacerolezzaed aíFabilitá de' 
costurai, che gli suggeriva i l temperamento e la 
situazKmegPimponeva, appoco appoco gli cattiva-
ronl aftezion degli stranierinon men che de'citta-
c i m i c o qualitrattava. Alcuni de' suoi compagni di 

stu-i 
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Itudj poterono per avventura esarninare la sm. 
condotta con occhio di pregiudizio e d'avversjo^ 
ne; ma Giuliano stabili nelle scuole d' Atene 
una general prevenzione in favore delle suevir-
tíi e de' suoi talenti, che tostó s| sparse per tut-
to i l mondo Romano ( 1 ) . íiichiae 

Mentre passava i l suo tempo inquello 5tu- mato ^ 
dioso r i t i ro , V Imperatrice risoluta di condnrre 9 m í ^ 
a fine i l generoso disegno che avea formato % 3an(?̂  
non si dimentico deila cura di sua fortuna. La 
rnorte deil' ultimo Cesare avea lasciato solo Co-
stanzo investito del comando 5 ed oppresso dal 
moltiplice peso di un vasto Impero . Avantiche 
sáldate fossero le ferite in una discordia civile , 
fu roño inond^te le Provincie della Gallia da un 
diluvio di Barbari. I Sarmati non si tenevan plü 
9 freno daila o p ^ i z i o n del Danubio. L* impu* 
nitá della rapiña aveva accresciuto l'ardire edi l 
numero de' selvaggi Isauri: questi ladrón! seenA 
devano dalle scoscese lor rupi a devastare i l cir
co nvincino paese, ed avevano giátentato? quan

tum 

C i ) Libanio c Gregorio Naxianzcno hanno csaurito 
g!i s r t i f i z j e le forze della loro cloqucnza per rappresentat 
ü i i iüano come o i l pr imo fra g l i Eroi , o i l peggior de* 
T i r a n n i . Gregor i» fu di l u i condiscepolo in Atene? cd i 
sin c o m í , ch ' cgÜ si t rág icamente descrive della futura em» 
pieta de i l ' Apostata , si riducono. solo ad akunc imperfe. 
z.!oni di roxpo > ed a certe singolarita. del suo discorso e 
maniefa d' agiré . Esso protesta ció non ostante , che fin 

al! ora previde e predisse le calamita della Chicsa c de!, 
Stato. ( Gregori Naz. Orat., I V , f . ) 



21o .Istoria delta decadenza 
tunque senza successo , d' assediar 1' importante 
citta di Selencia, ch'era difesa da una guarni-
gione di tre Legioni Romane . Sopra tutto i l 
Monarca Perslano insuperbito per la vittoria 
minacciava di nuovo Ja pacedell'Asia, e richie-
devasi indispensabiímente la presenza deli'Impe-
ratore tanto nell'Oriente chenell'Occidente. Fu 
questa la prima volta, che Costando sinceramen
te confesso , che la sola sua forza non era ca-
pace di sostenere cure e dominj si vasti ( i ) . 
Insensibile alia voce deil'adulazione, che i'assi-
curava che 1' onnipotente di luí virtú e celeste 
tortuna avrebbe continuato atrionfare sopra ogni 
ostacoío, diede con piacere orecchio al consiglio 
d tusebia, che soddisfaceva la sua indolenza sen-
za ofFendere la sospettosa sua vanitá . Quahdo 
s accorse che la rimembranza di Gallo stava for-
íemente impressa nell'animo dell' Imperatore 
volto artificiosamente la sua attenzione agli op-
posti caratteri de'due f ra te l l i , che fin dall' in-
fanzia eran stati paragonati a quelli di Domi-
2iano e di T i t o ( 2 ) . Essa avvezzó i l marito 

£ i ) Sueeumhere tet necessitatlhus tamque crehis unum 
te , qmd n u m q k a m f e e e r a t , afer ie demonstrantes i Ammiar, 
1. XV. c. 8. i v i esprime con i proprj íor texmini le adu. 
Jat£¡ci proteste de* C o r t í g i a n i . 

( a ) T a n i u m a temperatls morlbus Ju lU»¡ dlffenns f r a í 
frts , quantum Ínter Vesfastan', filios f u l t D o m l t U n u m & 
T ' t u m s Ammian. I . XIV. c. a i . Le circostanze c i ' edu-
cazione de' due fra te l l i furono tatito sirai l i , che sommíni-
« r a n o un fo i tc esempio d « i r i n n a r c d i v e r s i t a de'caratteri. 
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a risguardar Giuliano come un glovane d i una 
dolce non ambiziosa disposizione , la fédeltá e 
gratitudine del quale potevano assicurarsi col do
no della porpora, e ch' era capace di riempire 
onoratamente un posto subordinato senz' aspirare 
a disputare i l comando, o adombrar le glorie 
del sao Benefattore e Sovrano . Dopo un osti-
nato quantunque segreto dibattimento , V oppo-
stzíone degli Eunuchi favorit isoggiacque all ' 
ascendente dell' Imperatrice; e fu risoluto che 
Giuliano , dopo d' aver celebrato le sue nozze 
con Elena sorella di Costanzo, sarebbe destinato 
a regnare col titolo d i Cesare sulle regioni d i 
la dalle alpi ( 1 ) . 

Quantunque 1 ordine , che lo richiamo al
ia Corte , fosse probabil mente accompagnato da 
qualche intimazione della prossima sua grandez-
za , egli chiama i l popólo d' Atene in testimo
nio delle lacrime di sincero displaceré che spar-
ss , quando con sua ripugnanza fu tolto dall* 
amato di lui ritiro ( 2 ) . Egli tremava per la 
sua vita , per la fama , ed anche per la sua 
vir tu ; e V única sua fiducia era fondata nella 
persuasione, che Minerva gli inspirasse tutte le 

C 1 ) Ammian. 1. XV. c, 3. Zosimo I . I I I . p, i j y . ijS0 
^ 2 ) Giuiian. ad S. P . Q . *A. p. 4 7 5 . 27$. Liban. O r a t , 

X.j? . 2 6 8 . Giuliano non volle cederé finche g l í Dei non 
gl i cbber significato la l o r volonta per mezzo di r ipetu» 
í s visioni ed augur j . Al lo ra la sua pieta g l i v ic to d i te» 
sis tere, 



i J 2 Istorla Jella decadsnzd 
azionij e ch'egli fosse protetto da una guardlá 
mvisibile di Angelí, ch'essa per q tiesto fine aveá 
preso dal solé e dalla luna . Si avvicinó cort 
orrore al palazzo di Milano; n¿ pote 1'ingenuo 
giovane celare i l suo sdegno , quando si trovó 
accolto con falso e áervile rispetto dagii assassL 
ni. dl fu.3 famiglia . Eusebia godendo del buon 
esito de supi benlgni disegni 1' abbracció colla 
tenerezza d uña sorella, e procuró collépiúdoL 
ci carezze di dissipare i moi terfori , e íiconcl-
liarlo colla sua fortuna, Ma la cerimoniadi ra-
dersi la barba edi l suo goffoportamento, quan
do la prima voltá mütó i l ffianteílodi Greco fi. 
losofo nell abito militare di Principe Romano * 

C a r l 1 ^ ? ? ^ gÍOrno ía íeggefezza d é l í Corte Imperiale ( i ) . 

^ . i d ^ i ' ^ ^ ^ . ^ seco10 di Costantínonoti 
to ce- ! ' t g T a n 0 PuÚ di consLlItare i l Senato nella 
7 C ' 6\P r í 4 r , ega' ,ma erano añsiosi3 che ios-
No.is5.se ratifícata la loro elezione dal consenso deir 

esercito I n questa solenne occasione si boserd 
rí d X 1 f u a r d i e C 0 l l f a í t r e t m ^ > '^'^ 
n delle quali erano nelíe vicinanze di Milano i 
e Costanzo salí sull'ako suo Tribunale 5 teñen • 
do per mana ú suo cuginoGiuIiaño, ch¿ inqueí 

gior-

vívezza T Á Z l I l í ^ c P' ^ con qualché 

»J?panva stxamcro e4 es t i l é j fi:5 ^ 81 



D e l f l m p m Homanó * Cap, XIX, 1 1 1 
giorno appuíito entrava nel ventesimo quinto au
no della saa etá ( i ) . In uno studiato discor
so concepko e recitato con dignitá 1' Imperatore 
espose i varj pericoli ., che minacciavano la p ré -
speritá della Repubblica , la necesska di nomi
nare un Cesare per ramministrazion deli' Occi
dente 3 e T intenzione che avéva , se era con
forme a'lor desiderj, di premiare coli 'ónor della 
por pora le v i r tú , che molto promettevano i del. 
ñipóte di Costantino. Si manifestó 1' approvazion 
de' soldad con un rispettoso bisbiglio; essi guar-
davano fissamente i l v i r i l contegno di GiulianOj 
ed osserfavano con piacere 5 che i l fuóCó ^ che 
scintillava ne' suoi occhj ^ era temperato da un. 
modesto rossore in vedersi cosi esposto per la 
prirria volta alia pubbíica vista del mondo* Ap-
pena fu tefmínata la cerimonia delía sua inve-
stitura, Costanzo voltossi a luí con un tuono d* 
autoritá , che la maggiore di luí etá e condi-
zione 'gil permettéva di préndete i ed esortando 
i l nuovo Cesare a meritare con eroici fatti que! 
sacro ed immortal nome, T Imperatore diede al 
Suo cóllega i piu forti contrassegni di un' ami« 
tiziá cke non sarebbe mai stata dimirtuita dal 
tempo , l i é interrotta dalla lor separazione o d i -
mora ne' c l imi piü distanti fra loro. Finito che 
fu i l discorso , le truppe in segno d' applauso 

bat-

( í ) Ved. Ammiaño M a r c e l l i n . 1. XV. c. 8. zosim. í. 
l l h p. i j j . Aure l io V i t t o i c , Vi t toxa i l Giovane lo jBp». 

Eutrop, X . 14, 
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battevan gl! scudi nelle ginocchia ( i ) s mentre 
p l i uffiziali, che circondavano i l Trihunale, es-
primevano con decente riserva I'idea che avevan 
de' meriti del rappresentante di Costanzo. 

1 due Principi tomarono al Palazzo nel 
medesimo cocchio, e nel tempo della lenta pro-
cessione Giuliano ripetea f r a se stesso un Terso 
del sao favorito Omero s che poteva ugualmen
te applicare alia sua fortuna ed a' sao i t i m o r i . 
( 2 ) 1 ventiquattro g i o r n i , che Cesare passó á 
Milano d o p o l a sua investitura, ed i pr imi me-
si del suo Gallico regno furono soggetti ad una 
splendida ma severa schiavltu , né f acquisto 
degli onori poteva compensar l a perdita di l i 
berta ( 5 ) . Eran osservati i suoi passi le sue 

lee 

í s ) Mthtares omnes horrendo fragorg seutA genlbm ¡Mi. 
dtntes ^ o i est frosferitttis Indicmm plenum > nxm contra, 
tum htstis clypei feriunt érc. , {rae dteumentum est & do-
lorts, Amraiano aggmnge con una delfcau disrinrione > 
que „t potlorl reverenda servaretur , n,c snPra modum 
Uudabant , nee Infr» q utm déeehat. 

T oecup» U purpurea. morte , ed 11 fatto violento . UUd, 
M. v. 8 j . La parala parpara , che Omero aveva usato , 
come un indctcrminato , ma. comune epí te to della mor , 
te , da Gmliaao s' applkava ad asprimer moho a propo. 
sito la natura , e 1' oggetto del!e proprie apprensioni. 

( J > E i h rappresenta ne' t e rmin i p iu patetici p. 2 7 7 . 
le angustie della sua nuevasituazionc . La prorvis ion della 
sua tavola era pero si elegante c sontuosa che i l Giovan 
ftjosofo la nget to con isdegno „ £UHm legeret libellum as. 
» d * e , <¡uem Constantlu} nt frivifnum ad t t u i i » m*t,*t » * . 



f 

De/rImpero Romano. Cap. XIX, 225 

íettere Intercettate : e fu costretto dalla pru-
denza ad evitare le visite de' saoi piü int imi 
amici . A quattro solí de' suoi piü antichi do-
mesticl fu permesso di seguitarlo, a due paggi, 
al sao medico ed ai sao bibliotecario ; 1' ul t i 
mo de'quali era impiegato nella custodia d'una 
pregevol coliezione di l ibri , dorvo dell' Impera-
trice , che studiava le iuclinazioni ugualmente 
che r interesse del suo a mico. 111 luogo di que' 
fedeli servitori gli fu dato un corteggio , quale 
in vero conveniva alia dignitá d! un Cesare, ma 
composto da una folla di schiavi raancanti , e 
forse incapaci di qualunque attaccamento peí 
nuovo loro Signorc , a cui per la maggior par« 
te essi erano incognitl o sospetti. La sua man-
canza d'esperienza poteva esiger V ajuto d' un 
savio consiglio; ma le minute istruzioni ) che 
regola vano i l trattamento del la sua tavola e la 
distribuzione delle ore, erano adattate ad un 
giovane, che fosse tuttavia sottola disciplina de' 
suoi precettori piuttosto che alia situazione d' 
un Principe, a cui fosse affidata la condotta d* 
una importante guerra. S'egli aspirava a men
tar la stima de' sudditi, veniva ritenuto dal t i -
more di far displaceré al suo Sovrano ; e per 
fino furon fatti svanire i fruttl del suo matri
monio da' gelosi artifizj d' Eusebia medesima , 

( í ) 

nu sua conssrlpserat , p r ¿ l t e e n t s r d'uponens , quid In. convivio 
C ¿ s a r i s Impendí deberet , phasianum , & v u l v a » * , & sumen, 
ix ig i vetuit & Inferri i Aramian. jVIarcellin, U X V l . c, 5. 

TOMO V , P 
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( i ) che in questa sola occaslone sembra es-
sersi dimenticata ddla tenerezza del suo sesso 
e del la generositá del proprio carattere. La me
moria del padre e de'fratelli rammentó a Giu-
liano i l proprio pericolo , e furono accrescluti 
i di luí t i mor i dal fresco indegno fatto di Sil
vano. Nel l ' estáte , che precede la sua eleva-
zione, quel Genérale era stato scelto per libe
rare la Gal lia dalla tirannia de' Barbar i • ma 
Silvano tostó conobbe , che avea lasciato nella 

í c t t e m . Corte Imperiale i suoi piú pericolosl nemici 
brejss-Uno scaltro delatore sosteñuto da varj de'prin

cipal! minlstri proccuró d' ottener da esso alcu-
ne lettere commendatizie ; e cancellatone tutto 
i l contenuto fuor che la firma , riempi i l voto 
delia pergamena di espressioni che indicavano 
aífari di gran rilievo e di tradimento , L ' in -

Tine 
fatale 
di Sil 
vano 

i i ) Se vogham nf le t teré , che Costantino padre d ' 
Elena era morto p.íx di diciotto anni avanti in una ma
tura vecchICEza5 sembreri probabiie , che la ñglia quantua. 
que veigme non potcva esseré al tempo del suo n u t r ' . 
momo moho g.ovane. Ella poco dopo p a r r ó n un figlítí , 
che .mn.ediaramenre m o r í ; luod o i ¡ t J ; x corrufta Jrcedl 
tnex n a t u m j r a e u a o plus^uam convenertt umOlculo r .ecav l t . 
Accornpagno essa i Imperatore, e l ' Imperatr ice nel loro 
VJaggiO di Roma , e quest' ultima ^ a e s l t u r » venenum h l . 
bere f er f r y d e m l l l ex l t , Ut c j u o í U s c ü m ^ cOncefhset im„ 
m a t u r u m abf.certt p a r t u m ; Ammian. !. X V I . c. re I no 
str i Fmciderermincranno , serealmcnte pub esservi tal vele.' 
no i quanto a me , sonó inclinato a crcdcrc. che Ja pub-
l l S r Snita InííUíassc eíFettí del caso a co lp f d' 
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ganno pero, attesa 1' industria e 11 coraggio de' 
suoi amici fu scoperto 3 cd in un gran consl-
glío di uffiziali civil i e mil i tari tenuto in pre-
senza delf ímperatore medesimo fu pubbiica-
mente riconosciuta 1' Innoceiiza di Silvano. Ma 
troppo tardi si fece tale scoperta; la nuova del-
la calunnia e la precipitosa confiscazione del sito 
patrimonio aveva giá indotto lo sdegnato Capi-
tano alia ribellione di cu! era stato si ingiusta-
ipente accusato. Egli assunse la porpora nel suo 
principal quar^iere di Colonia , e pareva , che 
le sue attive forze minacciasser 1' Italia d' un 
invasione , e Milano d' un assedio I n quest4 
occorrenza Ursicino Genérale d* ugual rango r i -
guardo con un atto di tradimento i l favo re 
che avea perduto per gli eminenti suoi servigj 
in Oriente. Esacerbato, com'egli poteva specio-
samente asserire 5 da ingiurie di tal natura si 
affrettó con pochi seguaci ad unirsi alie bandie-
re , ed a tradif la' fiducia del suo troppo cré
dulo amico . Dopo un regno di soli ventotto 
giorni Silvano fu assassinato; i soldati, chesenz5 
alcuna, colpevole intenzione avean ciecamente 
seguito i ! esempio del Capitanó , tornarono i m -
mediatamente al loro dovere ; e gil adulatori 
di Costanzo celebraron la saviezza e felicita del 
Monarca, i l quale aveva estinto una guerra ci-
vile senza i l rischio di veruna battaglia ( 1 ) . 

La 

í 1 ) Am.Tiiano < XV. s. ) era ferfét tamente informa?» 

P 2 



S i l Tstorta delta iecadema 
La difesa áeila frontiera deíia Rezía e b 

pfirsecuzione della Chiesa Cattolica trattenner 
Costanzo in Italia piü di diciotto mesi dopo la 
partenza di Gialiano; e prima di tomar in O-
riente volie i ' Imperator compiacere la propria 
curlosita ed alterigia con una visita che fece al
ia vecchia Capitale ( i ) . Egli s'incammitio da 
Milano verso Roma per le vie Emilia eFlami-
nia 5 e quando fu quaranta miglia vicino alia 
cittá , la marcia d' un Principe , che non ave-
va mai vi ato á l amo straniero nemico-, prese le 
apparenze d' una processione trionfale . I I suo 
splendido treno era composto, di t u t t l iminls t r l 
d i lusso, ma in un tempo di profonda pace era 
circondato dalle armi lucenti de numerosi sqna-
droni delle sue guardie e de' corazzieri . ^Le 
spiegate loro bandiere di seta ricamate d' oro e 
disegnate i n forma di dragoni ondeggiavano in-. 
torno alia persona dell' Imperatora . Costanzo 
sedeva soloin un alto carro splendente d'oroe di 
preziose gemine ; ed eccetto che plegó, i l capo 
nel passare sotto le porte della cittá , aftettó. 
un perpetuo, contegno, d.' inflessibile , e come 

sem-. 

della condotta e daí fato d i silvano / egli stesso era uno 
de'pochi seguaci, che accompagnarono Ursicino in quesea 
pencolosa impresa. 

( r ) Quanro alie particolarita della gita di Costanzo 
a l iorna, Ved, Ammian. 1, XVL c. 10. No i abbiam sola, 
mente da aggmngere, che da Costantinopoli fu scelto per 
Deputato Temis t io , e ch ' eg l i compose per puesta ceremo-
nía la sua «juaita o r a a i o n é ' 
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sembrar potevá 5 insensibile gravita . S'era. i n -
trodotta neil' Palazzo Imperiale dagü Ettiuichi 
1'austera disciplina della gioventú Persiana 3 e-
tai'era i 'abitudíne alia paáeftza ch' essi gliave-
vano inculcato , che durante una lenta e no-
Josa ñiárcia non fu mal ved uto muovef la ma
no verso la faccia , o voltar gil occhi a destra 
o a sínistra . Fu esso ricevuto da' Magistrati e 
dal Senato di Roma 5 ed ossÉrvó con attenzio-
ne gli onori civil i delia Repubblica e le i m -
magini consolari delle famiglie nobili . Eran 
piene le strade d'u'nainnúmerabile moltkudine * 
Le ripetute acclamazioni esprimevan la loro gio-
ja nel vedere dopo un' ássenza di trentadue an-
ni la sacra persona del loí Sovrano ; e Costan-
sso medesimo con qualche placevolezza iñdicava 
i ' aífettata sua mera vigila , che 1' unían gene
re si íosse cosi ad tm tratto riunito nel mede
simo luogo . Fu alloggiato i l figlio di Costan-
tino nell' antico palazzo d' Augusto ; presede al 
Senato , arringó al popólo da quel Tribunale , 
su cui Cicerone si spesso era salito, assisté con 
insólita affabilita a' giuochi del Circo , ed ac-
cetto le cofone oro, ed i panegiriel, che ave-
vano prepárato pér tal ceremonia i Deputati 
delle principali cittá . La breve sua visita di 
trenta giorni fu impiegata in vedere i monu-
menti dell' arte e della forza che erano sparsi 
he' sette colíi e nelle adjacenti valí i . Ammiro 
la tremenda maestá del Campidoglio > la va sai 
estensionc de' bagni di Caracal la e di Diocle-
ziano , la severa semplicitá del Panteón , la 
soda grandezza dell' anfiteatro di Tito V e!e-

P 3 gan-
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gante architettura del teatro di Pompeo , e del 
Templo del la Pace , e sopra tutto la stabile 
struttura del Foro , e la colonne di Trajano 
corifessando , che la voce della fama , cosí fa-
cüe ad inventare ed ampliare , avea dato un 
ragguaglio non adeguato della Metrópoli del mon
do . I I vlaggiatore che ha contempiato le rui
ne dell* antica Roma , puó concepir qualche u 
dea imperfecta de' sentimenti, che doveano in
spirare , quando innalzavano i loro capi nello 

obcn0 sPíeildore 0,11113 incorrotta bel tá . 
s eo . ' La soddisfazione 5 che Costanzo provó neí 

sao viaggío , eccitó in esso la generosa emu-
lazione di íasciare a' Romani qualche memo
ria della sua gratitudine e munlficenza. La sua 
prima idea fu d* imitare 1' equestre statua co-
lossale , che avea ved uto neí Foro d i Trajano; 
ma quando seriamente ponderó le difficoltá dl 
eseguirla ( i ) , si determinó piuttosto ad ab-
bellire la capitale col dono d' un obelisco Egi-
ziano . I n tempi assai remoti ma culti , che 
sembra che abbian preceduto F invenzione' del
la scrittura alfabética, s'erano erettiquesti obe-

C i ) Ornmda Príncipe fuggit ivo di Persia fcce osser-
vare al i Imperatore, che se fareva un tal ra vallo , dovca 
pensare a preparargli una si mi le stalla ( q nal" era i l Foro 
di T í a ¡ano ) . Si r ¡porta un a l í ro detto d 'O ímisda , cioe 
" chc S ' 1 ^ " so10 d l sp laduta una cosa , vale a diré che 
a Roma g i l uomin i morivano come aitrove Se ro í a-
doniamo questa lesione del testo d ¡ A m m i a n o r V ^ ; : ^ ; , , , , 
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lí^chi in gran numero nelle cittá di Tebe e d" 
Eliopoli dagli antichi Sovrani deli' Egitto, col
la glusta speranza che ia semplicitá della h i 
figura e la durezza delia ^Patería avrebbe res!-
stito alie Ingiurie del tem^o e della violenza , 
( 1) S'erano fatte trasportare a Roma da Au
gusto e da' suoi successori moite di queste co-
lonne straordinarie, come monumentl i p iüdu-
revoli della loro potenza e Yittorla ( 2 ) ; ma 
v i rimaneva tuttavia un obelisco , che per la 
sua grandezza o santitá restó lungo terapo i m -
muñe dalla rapace vanitá de'conquistatori. Co-
stantinq V avea destinato per adornar la sua 
nuova cittá ( 3 ) , e dopo che per ordln d i 
lu i fu rlmosso dalle base su cui posava avantl 
al templo del Solé in Eliopoli , fu trasportato 
per mezzo del N i b ad Alessandria . La morte 

d i 

invece di placulsse ) possiamo tisguardarla come una prova 
della Romana vanita . l l senso contrario sarebbe stato 
que!lo d' un misán t ropo . 

( 1 ) Allorchc Germánico visito g l i antichi monamcnti 
di Tebe , i l p i i i vecchio fra* Sacerdoti g l i spiego ¡1 s igni . 
ticato di que' geroglif ici , Tacit. ^4r,nal. 11. c. (So. Ma scm-
bra verisimile, che avanti 1' u t i le invcnxione del l ' alfa
beto , questi o naturaH o arbitrarj segni fossero i co
mún i caratteti della nazione Egizjana . Ved, VVarburton 
D i v l n . Lega*,- di Mase Vol, l l l p. «9-2^3, 

l z ) Ved. Plin. Hs t . Nat . I . K % X V I . c. 14. i ? . 
{. 3 ) Ammian. Maree!!. 1. X V I I . c. 4. EgU ci á \ una 

ínter prctazionc Greca de'geroglifici >• e Lindcnbregio sao 
Coinentatore aggiunge un* iscrizione Latina de! tempo di 
Costanzo in venti versí continente una breve isruxía dcll1 
cb^lisco, 
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2 5 i ístortd delta deddienzd 
di Costantino sospese 1' esecuzione del suó d!i 
segno , e queseo fu 1' obelisco dal suo figlio 
destináto per 1* antica capital dell ' Impero. Fu 
preparato. un vascello di straordlnaria forza e 
grandezza per trasferir questo enorme pezzo d i 
granito lungo almeno cento quindici piedi dal
le rive del Ni lo a quelle del Tevere . L5 obe
lisco di Costanzo si pose a térra in distanza di 
circa tre migli dalla cittá , e s* innalzo con 
grande sforzo d'arte e di lavoro nel gran Circo 
di Roma ( 1 ) . 

S' afFrettó la partenza di Costanzo da Ro
ma per la non indiferente notizia delle angu
stie e del pericolo delle Provincie Il l lr iche . 
Le distrazioni dell a guerra civlle e le irrepa-
rabili perdite , che le Romane legioni avean 
fatte nella battaglia di Mursa , esposero quel
le regioni quasi senza difesa alia cavalleria 
leggiera de' Barbari e specialmente alie in-
cursioni de' Quadi ; feroce e potente nazioné, 
che sembra ave re cangkto le istituzioni Ger-
inane col le armi e con gli artifizj mil i ta rí 

de' 

C 1 ) Ved. Donat. Jiom. ^nfif. í. I I I . c. 14. I , lit, e. 
4.1. e 1' erudita quanninque confusa Dissextaziorie del Bar-
geo sugli obelíschi inscrita nel Tomo IV. delle ^ inttch. ta 
Romane di G r e v h p. 1897-193^. Quesfa dissertazione e 
dedicata al Pontefice sisto V . , ch'crcssel' obelisco di Co
stanzo nella piazza ch' c avanti aJí j chicsa Fá t í i a r cak 
di S, Gio,- Laterano. 
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de' Sarmati loro alieati ( 1 ) . Le guarnigloJ 
ni ¿ella frontiera non eran sufficientl a repri-
mere i loro progressi ; e i ' indolente Monar
ca fu alia fine costretto di adunare dall'estre-
fnká de' suoi dominj i l fior delle truppe Pa-
latine di mettersi in campo in persona , e d" 
implegare un' intera campagna col precedente 
autunno e colla primavera seguente a prose
guir seriamente la guerra. LTmpefatore passo 
i l Danubio sopra un ponte di barche, taglio a 
pezzi tu t t i quelli che incontrava in cammino t 
penetro nel cuor del paese de' Quadi, e ven-
dicó con fígore le calamitá, , ch' essi ave vano 
cagionato alie Provincie Romane . G i l scon-
certati Barbari faron tostó ridotti a chieder la 
pace ; offerirono di restituiré i di lui sudditi 
prigionieri in emenda del passato , ed i piú 
nobili oátaggl per pegno della futura loro con-
dotta . La generosa cortesía dimostrata al pri
mo de' lor capitani ) che imploró la elemen
ta di Costanzo , incoraggi i piú timidi ed osti-
nati ad imí tame T esempio; ed i l campo I m -
perlale si trovó pieno di Principi e d' Am* 
basciatori delle piú lontane Tr ibu , che oceu-
pavano le pianure della bassa Polonia , e che 
si potevan creder sicure dentro Taita cima de' 

mpn-

( 1 ) Gl i awenimenti d i questa guerra de' Quadí e de* 
Sarmati si rifcriicono da Ammiano X V l . 10. X V l I . «a» ^J* 
XIX. 1 1 , . 



234 Mor í a ietta devaden^a 
monti Carpazj . Mentre Costanzo deva ía 
ge a' Barban di lá dal Danubio , distinse con 
speciosa comp^ssione gl i esiali Sarmati , ch' e. 
rano stati espulsi dal paese nativo per' la rL 
beilione de' loro schiavi 5 e che facevano uti 
amnemo molto considerabile alia potenza de, 
Quadi . V Imperatore adottando un generosa 
i m insíeme artificial sistema di política libe
ró i Sarniati da' vincoli di tal1 umiliante d i . 
pemlenza 3 e mediante un tratatto a parte re-
s tóui loro la dignitá d5 una nazione unita sou 
to i l governo d' un Re amico ed alleato del-
la Repubbllca . Dlchiarossi egli risoluto di 
sostener la giustizia deila íor causa e di assi-
curar la pace del le Provlncie coi!' cstirpazio-
ne, o almeno coll ' espulsione de' Limiganti , i 
costumi de' quaíi eran tuttora infettati da' vizj 
deila serví le lor nasclta. L'esecuzione di que-, 
sto dlsegno fu accompagnata pi¿ da difficolta 
cfae da glor ia , I I territorio de 'Limiganti era 
difeso contro i Romani dal Danubio fcontro ! 
nemici Barbari dal Teyss. Le terre 'paludose, 
enceran fra questi due fiumi , spesso coperte 
dalle inondazioni di essi, íormavano un intrlca-
to deserto praticabile solo dagli abitanti , che 
-lie sapevano i segreti sentieri e le inaccessibili 
rocche. A l l ' avvicinarsi di Costanzo i Limiganti 
tentarono 1'eficacia del le pregh¡ere,de]la frode 
e delle a rmi ; ma egli rigettcT con vigore le lo
ro suppliche, fece svanire i rozzí loro stratta-
gemmi, e rispinse con arte e fcrmezzaglisfor-
zi del loro sregolato valore. ü n a delle lor pii\ 
guerriere Tr ibu stabilita in una plccola isoía 

ver-
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verso 1' unione del Teyss col Danubio s' az-
gardo a passare i l fiume con intenzion di sor
prender r Imperatore nella sicurezza che da-
va ía pendenza d' un amichevol trattato . Ma 
presto divenne la vittima della perfidia che me-
ditava . Circondati da ogni lato , calpestati 
dalla cavalleria , e massacrati dalle spade del-
le iegioni sdegnarono di chiedcr mercede , e 
con indómita ostinazione anche fra le agonie 
della mor te afferravano le armi . Dopo que-, 
sta vittoria un corpo considerabile di Romani 
sbarco salle sponde opposte del Danubio i 
Taifali , Tr ibu di Goti impegnata al^ servi-
z\o del í ' Impero , invasero i Limiganti dalla 
parte del Teyss ; ed i Sarmatl liberi loro an-
tichi padroni animati dalla speranza e dalla 
vendetta , penetrarono peí montuoso paese nel 
cuore de' loro atltichi stati . U n incendio ge
nérale scopri le capanne de' Barbari , ch? era-
no sitúate nel profondo della foresta 5 ed i l sol-
dato combatteva con fiducia sopra un panta
noso terreno , in cui non si camminava che 
con pericolo , I n tal estremitá I piu bravi fra^ 
Limiganti eran determinati a moriré colle ar- ' 
mi in mano piuttosto che cederé ; ma final
mente p re valse i l sentimento piu mite invi-
gorito dair autorlta de' lor vecch) 5 ed una 
supplice folla di essi seguitata dalle mogli « 
da' figli portossi al campo Imperiale per sape
ra i l loro destino dalla bocea del conquistato-
re , Dopo d' aver celebrato la propria cie
rnen za , che era sempre inclinata a perdonare 
i replicati loro delitti , ed a risparmiare i l 

re* 
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restante cT una colpevol nazione í Costañzo as-

fsegnó loro per luogo d' csilio un lontano pae-, 
se , dove potevan godere una skura ed onore-
vole quiete . I Limigantí obbediron con rípu-
gnanza , ma avanti di giungere 3 o almeno 
avanti d' occupare le abltazioni ad essi destí
nate , tornarono alie rive del Danubio , esa-
gerando i travagli della lor situazione , e'chie-
dendo con fervide proteste di fedeltá , che i1 
ímperatore si degnasse di conceder loro 'un tran
quillo stabilimento dentro i confini delle Pro-
vincie Romane . I n vece di consultar 1' espe-
rienza , ch' egli stesso avea fatto della loro 
incorregibile perfidia , Costanzo prestó oreo 
chio^a' suoi adulatori, che furon pronti a met-
tergli in vista I ' onofe ed i l vantaggio di r i -
cevere una colonia di soldati in un tempo , in 
cui era piü facile d' ottener da' sudditi dell' 
Impero delíe contribuzioni pecuniarie , che i ! 
militar servizio . Fu permesso a' Limiganti di 
passare i l Danubio ; e 1' Imperator diede u-
dienza alia moltitudine in una larga pian 11 ra 
vicina alia moderna cítta di Buda . Essi cir-
condarono i l Tribunale , e pareva , che ascol-
tassero con rispetto uíi' orazione plena di dl-
gnitá e di dolcezza 5 quando uno de' Barbari 
gettando per aria la sua scárpa gridó ad alta 
YO ce Mar ha I Marha I parola di diffidenza , 
che fu ricevuta come segnale del tumulto. Cou 
sero essi con furia ad impadronirsi della perso-
tia dell' Imperatore ; dalle rozze lor maní fu 
saccheggiato i l suo trono Reale e V áureo sao 
letto i ma la dlfesa fedde delle sue guardíe „ 

che 
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che gíi morirono a piedi , gli procuró un mo
mento di terapo per saiire sopra un velóos 
cavallo , e sottrarsi alia confusione . La ¿U 
sgrazia incorsa per una sorpresa di traditori 
fu presto vendicata dal numero e dalla disci-
piina de' Roraani ; n'é si finí i l combattimento 
chq coir estmzione del nome © del la nazione 
de' Limiganti . 1 Sarmati liberi furon di nuo-
vo pasti in possesso delie antlche loro sed i y 
e sebbene Costanzo dlffidasse della leggerezza 
del loro carattere , puré aveva qualche spe-
ranza , che un sentí mentó di gratitudine in
fluir potesse nelia futura loro condotta . Ave-
va egli os servato i ' alta statura e V ossequio-
so contegno di Zizais uno de1 pli\ nobili fra* 
ior Capltani . G l i conferí dunque 11, titolo di 
Re ; e Zizais dimostro di non essere indegno 
di regnare con un sincero e dure volé att ac
ra mentó agí' interessi del sao benefattore , che 
dopo tale splendldo fatto rlcevé dalle acclama-
zioni della vittoriosa sua armata i l nome d i 
Sarmatico ( i ) . Negó» 

Mentre i l Romano Imperatore ed i l Mo-
narca di Persia dlfendevano alia distanza di Persia 
tre mlla miglia i loro estremi confini contro ÍAn. 3S8 
Barbari del Danubio e dell' Oxo 3 la fron

t i l . 

( 1 ) Genti Sarntatarum magna decorl confidens /tpud ets 
veren? ded It : Aurc l . v i t t o r , In una fastosa Orazionc pra-
nuaziat?, da Costanzo medesimo egli si diftbnde con moka 
vanita c coa qualche cosa d i vero ncllc proptic suc ge. 



Istorla della decadenza 
tiera, che si trovava ínterposta ira loro , pa« 
tiva le vicende d' una lánguida guerra 'e d* 
una precaria tregua . Due ministrl Orientali 
d i Costanzo, cioé Musoniano Prefetto del Pre 
torio , F aMlitá del quale non ebbe effetto feer 
mancanza d i veritá e d' integritá } e Cassiano 
Duca di Mesopotamia , coraggioso e veterano 
soldato , aprirono una segreta negoziazione col 
Sátrapa Tamasapore ( i ) . Queste aperture di 
pace traspórtate nel servile e adulante lin 
guaggio Asiático íurono mándate al campo del 
gran Re , i l quale rlsolse di significare per 
mezzo d' un Ambasciatore i termini ch' era 
mclinato ad accordare a' supplicanti Romani 
Narsete , ch' egli avea decorato di tal carat-
tere , fu ncevuto onorevolmente nel passarche 
fece per Antiochia e Costantinopoli • ffiunsí 
dopo un lungo cammino a Sirmio e ' n d l a 
sua prima udienza rispettosamente 'spiegó il 
velo di seta che copriva la superba^ latera 
del suo Sovrano 4 Sapore Re de' Re e fra 
tello del Solé e della Luna ( tali erano d i a i ' 
t i e n t i to l i afFettati dall' Oriental vanitá ) e-
sprimeva la sua compiacenza , che i l sllo fra-
telio Costanzo Cesare fosse stato istruito dall' 
avversita Sosteneva egli come legittimo suc-
cessore di Darío Istaspe, che i l fíame Strlmon 
m Maccdoma era i l vero ed antico limite 

del 

C x ) Aitvmian, X V I . $. 
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del suo Impero; «iichiarando pero, che in pro-
va dalla sua moderazione si sarebbe eontentato 
delíe /Provincie dell' Armenia e della Mesopotamia, 
che fraüdoleñtemente erano estorte da' suoi 
Anteñati . Egli assicurava, che senzá la restitu-
zione di queste contrástate regioni era impossi-
bile stabilire alcun trattato sopra una forte e du-
revoíe base y e minacciava con arroganza 3 che 
se tornava 11 suó Ambasciator senza effetto, egli 
era preparato ad entrare in campo nellaprima-
vera, ed a sostener la ghistizia del la sua causa 
colla forza delle sue invincibili armi. Narsete^ 
ch'era dotato delle plü cuite edamabill qualitá, 
procuro di addoldre, per quantoilsuodoverelo 
permetteva, la durezza dell'ambasciata ( i ) . Ma
turamente fu pondéralo si lo stile che la sostanza 
dell a lettera nel conslglio Imperia íe , e fu rimanda-
to 1' Ambasciatore colla risposta; „ che Costanzo 
„ avea diritto di non approvare 1' officiositá de' suoi 
3, ministr i , che avevano operato senz' averealcun 
„ ordine speciale del Trono ; egli ció non o-
j , stante non era alieno da un üguale edonore-
„ yol trattato; ma era molto indecente ed as-
,5 surdo 11 propone all ' único e Vittorioso Impe

ra-

i i ) Ammíano ( XVIL ?. > trascrivc 1* orgogHosa 
iettera . Temistio ( Orat. I K p. 57. Edif. Petah. ) fa 
menziohc deir involto di seta . Idacio c zona ra dcscii-
vono, i l v ia f^Jó dell'Ambasciatore s e ( i n Ext t rp t . L -gAt . 
} . 2.Z. ) Pieti'Q J í t r i s i e c' informa dell» sua concillante 
condott j» 
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„ ratore ñ ú mondo Romano quelle medeslme 
„ condizioni di pace • ch' esso aveva rigettate 
„ con isdegno, quando era limitato i l suo potere 
„ dentro gli angustí l im i t i dell 'Oriente; e do-
„ vrebbe Sapore rammentarsi, che se qualche 
„ volta i Romani erano stati vint i inbattagüa, 
„ essi erano quasi sempre stati felici nell ' esita 
„ della guerra „ . PocKi giorni dopo la parten-
2a di Narsete furon mandatl tre Ambasciatori 
alia corte di Sapore , i l quaie dalla spedizione 
della Scizia era giá tornato aü'ordinaria suare-
sidenza di Ctesifonte. Furono scelti un Conté} 
i in Notaro ed un Sofista per quest' importante 
commissione; e Costanzo, ch'era segretamente 
ansioso di conduder la pa e, aveva qualche spe-
ranza, che la dÍgnita del primo diquestimini-
stri , ía destrezza del secondo e la rettorka 
del terzo ( i ) avrebbero persuaso i l Monarca 
Persiana a diminuiré i l rigore del le sue do. 
mande. Ma i progressi del, loro trattato furon 
combattuti e fatti svanire dagli ostili artifizj 
d' Antonino ( a ) suddito Romano, della Si

ria . 

{ i ) Ammian. X V l U 5. e Va!es. i b . I l sofista o fi
losofo {questi nomi erano in quel tempo quasi sinonimi) 
era Eustasio d i Cappadocia discepolo di Jamblico edami» 
co di S. Basilio . Eunapio (.»» v l t . Edesil ^ . 4 4 , 4 7 . ) ap. 
passionato peí suo filosófico Ambasciatore g l i attribuisce 
la gloria d' avere incantat > i l bárbaro Re colle persuasive 
Jusinghe della ragione e dell'eioquenza . ved. TÜlemont 
( / í . í t . ¿t't Empur. Ttm. IV. p. 818. 113:2,. ) 

( 2 ) Ammian. XVÍH. 5. 6. 3. I l decente c rispet-
toso contegno d' Antonino verso i i Genérale Romano lo 

2:>' 
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% , ch' era fuggito dair oppresslone , ed am-
messo a* consigli di Vapore e fino alia mensa 
•teale , dove secondo Tuso de'Persiani si discu-
•tóvan freqaentemente gli affari piü rilevanti 
( 1 ) . Lo scaltro fuggitivo coila medesima 
condotta , con cui soddisfaceva la sua vendet-
ca , promaoveva i l proprio interesse . Egli 
continuamente pressava V arnbizion del nuo-
vo suo Sigaore ad abbracciar V occasion favo-
re volé , che le piu valoróse truppe Palatine 
eran occupate eoll' Imperatore i n ' una distan
te guerra sul Banubi^ . Istigava Sapore ad 
invader 1' esauste e non difese Provincie dell" 
Oriente colle numeróse ármate del la Persia ora 
fortifícate mediante P alleanza ed aggiunta de5 
Barbar! piu feroci. Tornaron dunque senza suc-1^3-
cesso gli rAmbasciatori di Roma, ed imasecon-de]"ae 
da Ambasceria di rango ancor piu onorevole fuMeso. 
detenuta in stretto confino , e minacciata o d^P0^-
por te o d' esilio. 

L'Istorico militare stesso ( 2 ) , che fu spe-sapore. 
d i - An.35.9, 

pose in una veduta molto significar;re ; ed Ammiano stesso 
garia con qualc^fe compassione e stima del t r a d í t o r e . 

( t ) Qu.esta circostanza , quale ci vien notificata da 
Ammiano ; serve a provar la veracira d'Erodotto 1. I . c. 
t ? ?• e 'a durevoiezz,a de' rostmni Persiani . Qaesti sonó 
stati semprc dediti a l l ' inicmperanza i ed i v i n i di Shirax 
hanno tn 'onfj to sopra la legge di Maometto . Brisson de 
Regn. Pers. 1. 11. p , e Chardin Vtag.,, in Pers . 
fc_m. I I L p. p e ' 

{ z ) Ammian. 1. X V I I I . 6. 7. 8. ÍO, 
• TOMO V, Q¡. 
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dito ad osservar i ' esercito de' Persiani , allor. 
che preparavansi a costruire un ponte di bar-
che sul T i g r i , vide da un' eminenza Ja pianu" 
ra d' Asslrla } per qnantó stendevasi 1' orizzon. 
te, coperta di uomini , d' armi s e di cavalli , 
Alía^ testa di essi comparíva Sapore cospícuo 
per lo splendore delía sua porpora . Alia slní 
stra di l u i , che fra gli Oiientali é ií posto pió 
onorato s Grumbate Re de' Chioniti dimostra. 
va i l vigoroso portamento d' un avanzato e 
famoso guerriero. Ií , corrispondente posto dall' 
altra parte s' era daí . Monarca riserbato peí 
K e degh Albanesi , che conduceva le sue Trk 
bti mdipendenti da' l id i del mar Caspio . I 
Satrapi ed i Generaíi eran distribuití secón-
do 1 diversi loro gradi, e tutta l'armata oltre 
i l numeroso treno del lusso Oriéntale J con-
sisteva in plü di centomiía combat tent i ' i r iáw 
rati^alia fatica e scelti fra le piü brave na-
ziom dell' Asia. Ií disertore di Roma , che in 
certo modo dirigeva i consigli di Sapofe 1' 
aveva imprudentemente avvisato 3 che in luosa 
di consumar 1' estáte in tediosi e dlfficili as-
sedj , marciasse direttamente verso 1' Eufrate 
e senza indugio cercasse d' impadronirsi delía 
debole e ricca Metrópoli delía Siria. Ma i Per-
siam appena si fu roño un poco avanzad nelle 
pianure delía Mesopotamia , che videro essersi 
usata ^qualunque precauzione che rltardar po-
teva 1 Joro progressi , e sconcertarne i dlse-
gni . Gli abitanti co' loro bestiami s" erano as-
sicurati rie luoghl forti , s' erano incendíate 
per tuteo i l paese le biade non anche matu-
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fe , e fortificati con. acutí pali i guadi cíeí 
fiume ; sugli o'pposti íidi efansi piantate delié' 
íiíacchlne mil i tan ^ ed una opportuna plena 
dcir Eufrate spaventó i Bárbafi dal tentare 
ii sólito passd del ponte di Tapsaco ¿ Állora la 
perita lor giiida , mutato i l plano delle ope-
razioni i cotídusse i ' afmata per urí luñgo cir
cuito , má per tiri fertile territorio verso la 
sorgeiité dell' Eufrate 5 dove i l nascénte fin-
me fiducesi ad un basso ed accessibil torren
te . Sapore non curo con prudente disprez-
'zú la forza di Nisibi , má passando sotto le 
mura d' Amida fisolve di tentare , se la inae-
sta deiia sua presenza ávesse indotto la gaar-
nigione a iríiitiédiataítíente sottomettersi. í l sa
crilego insulto d' uñ dardo, che a caso strisció 
sulla fealé suá tiara , lo conviñse dell1 errore 
in cui era ; e lo sdegnato Monarca diedé 
Con impazienza orecchio all ' avviso de' suoí 
ministri i ché lo scongiufavano a non sagri-
ficare i l succesb deliá sua ambizioñe allá soddi-
sfazion della collera. I I giorno seguerite Grum-
baté s' avanzo verso le porte ton un corpo 
sceko di tfuppe , e chiese la resa immediata 
deíía cittá , Come 1' única espiazione che si 
potesse accertare per tal atto di teiüerita e d3 
insolenza . Fu rlsposto alie 'sue proposizionl 
con una genérale scarica , é í' único di i u i fí-
glio bello e valente giovane fu trafttto nel 
cuore da un dardo scagliato da una balestra * 
Si celebró secondo i r i t i del suo paese i l ftu 
iierale del Principe de' Chioniti • ed i l dispia-
cere del vecchio suo padre fu alleggsrko daU 



Ásse-

144 htoria del/a decadenza 
la solenne promessa di Sapore, che la rea cit-
ta d'Amida sarebbe servita di rogo fúnebre per 
espiare la morte ed eternar la memoria di suo 
figlio. 

L'antica cittá d ' A m i d o Amida ( 1 ) j che 
^mldá alle v0'te Prencíe anche i l nome provinciaíe di 
Ami a'Diarbekir ( 2 ) , é vantaggiosamente situata iu 

una fértil pianura, bagnata da' natural i edarte, 
fatti canal i del T i g r i , di cui i l meno inconsl 
derabile ramo circonda in forma circolare l ' orlen, 
tal parte de!la cittá . V Imperator Costanzo 
poco avanti avea conferito ad Amida l 'onor del 
suo nome, e viaveva aggiunto le fortificazioni di 
stabili mura e di alte t o r r i . Essa era provvista 
<i5un arsenaie di macchine militari, e la guarnigio-
ne ordinaria era stata accresciuta fino a sette 
legioni quando fu attaccata dalle armi di Sapo, 
re ( 3 ) , \ . t sue prime e piu ardenti speram 

ze 

< 1 ) Per ¡a desctizione d ' Amida , ved. d' Herbclot 
SlbUot. Orient. p. 108. H h t . de T i m u r - B e c f a r Cherefeddm 

l . I I I . €. 41 . Ahmed Arsbsiades To»;. I . f, JJI, p, 
4.3' ViAg. di T a u e m h r T o m . I . p. ?©i. V U g . d' Otter 
T a m . I L p. Z 7 h e v í a g . di Nlehuhr Tom. I I . V. 324. -
3^8, L* u l t imo di questi viaggiatoti dotto ed esatto Dá
ñese ha dato-una pianta d 'Amida , che i l lus t ra le ope» 
lazioni dcll* assedio. 

C a ) Diarbekir , ch ' eN chiamata A m i d , o Kara-amid 
nelle pubbliche scrit ture de' T u r c h i , contiene sopra iSoco 
case, ed e la residenza d 'un Bascia di tre code . L ' epi' 
teco di l a t i rá nasce dal l ' csrurita dt'lla pictra , checompo' 
ne le fo r t i ed anrirhc mura d 'Amida . 

( 3 ) Le operazioni dell ' assedio d* Amida son minu-
tamctiK dcscritte da Ammiano ( XIX. 1,9. ) ch' ebbc un' 

ORO* 
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ge dípéndevan dall* ésito d' un assalto genera^ 
le . Furono assegriati i lor posti alie varié 
liazioni 5 che seguitavan le sue bandíere 5 i l 
Mezzodi a' V e r t í , i l Settentrione agli Aíbane-
s i , 1' Oriente a' Chioniti accesi d' ira e di 
cordoglio, 1' Occidente a' Segestani i piü bravi 
de' siiol guerrieri , che si coprivan la fronte 
con una íbrmidabile linea d' Indiani elefan-
t i ( 1 ) . I Persiani da ogni parte sastenevano 
i loro sforzi , che animavano i l lof coraggio ; 
ed i l Monafcn non curando la propfia dígni
ta e salvezza dimostrava in proseguiré 1' asse-
dio 1' ardore d' un glovan sol dato . Dopo urí 
ostinato combattimento i Bafbari fu ron rispin-
í i , ed immediatamente tornad all ' assalto fu
rono di nuovo mandati indietro con una ter-
ribile strage , e due íegioni ribelli di Galíi , 
ch' erano state bandite nell' Oriente , segnala-

ro-

onorevolé parte nella difésa , ed áffpéna si salvo quaado 
la ci t ta fu assaltata da' Persiani 4 

( 1 ) Di queste quattro nazioni g l i Aibanesi troppo 
bene son conosciuti per aver bisogno d' álcuna desenzione . 
í Segestani abir^vano un'ampia ed ugual íagíone , che sem-
pre conservá i l lora nome al Sad di Korasan ed a Ponen» 
te dcl l ' Indostan ( ved. Gevrr . Nubient . f . i j j . e d 'Her-
beJot B ib l . Orlent. f. 797. ) • Non estante la vantata v i t -
toria di Bahram ( v o l . í . p. 410 ) i _Ségestani_ piíi d ' ot.-
tant' anni dopo compariscono alleati di Persia come un ' 
indipendente nazione. Non ci é nota la situazione de* Ver
tí e de* C h i o n i t i ; ma sonó inclinato a collocare ( almeno 
i sccondl ) Verso i confini del l ' India e della Scizia. Ved, 
Ammian. X V I . ». 

a s 
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roño i l loro non disciplinato coraggio con una 
sortlta fa l ta , di notte nel centro del campo 
PersianQ . í n un de' pih fieri di questi re. 
pllcati assalti Amida fu tradita dalla perfidia 
d' un disertore , che indicó a Barbari una se-
greta e negletta scalatta per mezzo d' un mas. 
so , che stava pendente sopra i l corso del Ti -
gri . Tácitamente salirono settanta arcieri sce!. 
t i della guardia reale al terzo piano d' un' a l 
ta torre , che dominava i l precipizio ; essi alr 
zarono la bandiera Persiana , che fu segnale 
d i speranza per gil assalitori 5 e di turbamen-
to per gi l assediati 5 e se questi giá perduti 
soldad avesser potuto mantenere |1 loro po
sto pochi minuti di piu 5 col sacrifizío delle 
loro vi te , si sarebbe potuta comprare la reŝ  
della piazza . Dopo che Sapore ebbe speri-
mentato senz' efFetto i l poter della forza e 
degli strattagemmi , rlcorse alie piú lente 
piú sicure operazioni d' un assedjo regolare j 
nella condotta di cu i fu istruito dalla perizia 
de' disertori Romani . Ad una giusta distanza 
s' aprirono le trincere , e le truppe destínate 
a tal uso avanzarono sotto i l tetto portatile 
di forti graticci per riemplre i l fosso , e mi-
nare i fondamenti delle mura . Nel tempo 
stesso costrujte fürono delle torri di legno , 
e spinte innanzi sopra le ruóte _, affinché i 
soldati , ch* eran provvisti di armi da scaglia-
re d' ogni specle , pptesser combatiere quasi a 
livello colle. truppe che difendevan le mura . 
S' impiegó in difesa d' Amida ogni sorta di 
^esistenza che F arte potea snggerire 5 o i l cô  
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yaggio porre i 11 esecuzione, e piu d' una voltaie 
jnacchiue d i Sapore furon distmtte dal fuocode' 
Romani. Ma si possono esaurir ierisorse d' una 
cltta assediata. I Persiani riparavait le loro per-
dite, ed avanza vano le lor opere; 1' ariete , che 
continuamente batteva , avea fatta una larga 
breccia, e la íbrza della guarnigione diminuita 
dal ferro e dal male cede al furor deirassalto, 
I soldati, i cittadini, le loro mogíi e figiiuoli , 
tut t i quelli , che non ebber tempo di fugglre per 
la porta opposta, furono da' conqulstatori involt i 
in un indistinto macello. 

Ma la rovina d' Amida fu la sal 11 te del-Dj sIn^ 
le Provincie Romane . Tostó che furono quie-gara A, 
tati i primi trasporti della vittoria , Sapore fuj^s, 
in grado di riflettere , che per castigare una 
disubbidiente cittá , egli aveva perduto i l fiore 
del le sue truppe e la stagione pii\ favorevo-
le per la conquista ( 1 ) . Eran caduti tren-
• • :Í3 . < V i ' . i ctriu I " . ' ' i ' y t í m ® 

< 1 ) Ammiano ha indicato la cronplogia di ques' an-
no con t ie segni, che non sonó perfettaraentecoerenti fra 
loro , o colla serie del!' Istoria. I . I l grano era maturo , 
quando Sapore invase la Mesoporamia ; cum ]*>» s t lpu la f la -
•vente turgerent: circostanxc , che nella ¡atirudin d' Aleppo 
naturalmente portcrebbe al mese d' Apr i le o di Magg io . 
Ved. Harraer Osserva^. sulla. S c r i t t u r . Vol. I . p. 4 1 . Shavv 
v l a g . p. 555. edif. 4 , Secondariamente s' impcdirono i 
pcogressi di Sapore dal l ' inondazione dell'Eufxate che ge
neralmente accade ne' mcsi d i Luglió e d'Agosto . P i in . 
H h . Ndt . V. a i . Vlag. di Pletra d l l L i Valle Tom. I . pag. 
' 9 S , 3. Quando Sapore dopo un asscdiodi se t tan ta í regior» 

'.' • ' r - . ^ v X X ibuais h & B p ib flstí? " Un A t ̂ n i 

, . Q 4 
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támila de' suo! veterani sotto le ráura d 'Amí¿ 
da , nella continuazione d' un assedio,- che diu 
ró settantatxe giorni , ed i l deluso'Monarca 
tomó aDa sua capital e con afTettato trionfo e 
con segreta ir.ortificazíone. Egíi é piú che pro. 
Babile , che i ' imrostanza de'Barbari suoi aileati 
fosse tentata d'abb^ndonare una guerra , in cui 
avevano incontrato 'si inaspettate difficoltá , e 
che i l vecchio Re de'Chioniti saziato di vem 
detta con orrore s'alloníanasse da'una scena d' 
azione, dov'era rescato privo della speranza di 
sua famlglia e nazione. La forza non men che 
lo spirito dell'armata, con cui Sapore venne in 
caiíipo nella seguente primavera , non era p i i 
uguaíe alie illimitate vedute di sua ambizione , 
Invece d'aspirare allá conquistadell'Oriente, fu 
costretto^a contentarsi di prendere duc fortjfí, 
cate cittá della Mesopotaníia Singara e Bezab.. 
de ( i ) 

j i una situata in mezzo ad un ars-
tioso deserto , e 1' altra in una picciola peni-
sola circondata quasi da ogni parte dal pro. 
fondo e rápido corso del T i g r i . Furono fatte 
pnsioniere cinque legioni Romane di quella 
dimmuita grandezza 6 a cui s' eran ridotte nal 

se-' 

m ebbe p m o Anuda, l 'autunno era moho avanzato 
tumno praec .p í t !^ hedorumtfue Improbe sldere exorto . Per ron. 
n h í t e q u e s t e a p p n r c n t i r o n t r a d d í z i o n i , convieneammerterc 

h t o t l " l 1 ^ i ^ ' ^10lchc - " a t t e z z a n e i r í s t o n c o , e qualche d¡sordine nelle stagioni. 
. C i ) Amihíano á\ notizia di questi assed; XX. 6. 7. 
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secólo di Costantino , e mándate schiave negíí 
estremi confini della Persia i Smantellate le 
mura di Singara U conquistatore abbandonó quet 
luogo solitario e segregato. Ma con diiigenza re
stauró le fortificazioni di Bezabde , ed in quel 
posto importante stabili una guarnigione o COIOJ 
ñia di veterani ara píamente fornita di ogni sorts 
di difesa, ed animata da al t i sentimenti d' ono-
re e di fedeítá. Verso i l fine della campagna le 
armi di Sapore ebbero qualche disgrazia per un' 
infelice impresa centro Vir ta , o Tecrit , forte^o 
come fu generalmente creduto fino al tempo di 
Tamerlano, insuperabil fortezza degli Arabi i 11- . 
dipendenti ( 1 ) . condou 

La difesa dell' Oliente contro ie armi di ta ^ 
Sapore esígeva , ed esercitato avrebbe 1' abill- p°ma' 
ta peí suo consumato Genérale ; e parve una 
fortuna per lo Stato , che quel la fosse la Pro
vincia del valoroso Ursicino , che solo meri-
tava la fiducia de' soldati e del popólo . Nel 
tempo del pe-ricolo Ursicino ( 2 ) fu rimosso 

( i ) Quanto a l l ' identita di v i r t a c di Tecr i t , ved. 
d\ Anvil le Geogr, anc. Tom, 11. f. 2 0 1 . e quanto all'asse-
¿20 fatto di quel castell© daTii i iur-Bec, o Támet lano ved. 
Cherefeddin I , I I I . c. j ? . í l biógrafo Persiano esagera ií. 
mér i to e la difficolta di quest' impresa, che libero 1cca
ra vane di Bagdad da una formidabile banda di l a d r í . 

( á ? Ammiano ( X V I I t 5.<S. XIX. 5. XX, 2. j ráp» 
presenta i l mér i to e la disgrazia d' Ursicino con que lia 
fedel diligcnza , che un soidato dsve al suo Genéra le . V i 

si puó 
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M suo posto per gl ' intrighi degli Eimuhci " 
ed ü comando militare deli'Oriente pergi ' istés! 
si mezzi fu dato a Sabinlano ricco e sottil ve" 
terano, ch'era giunto alleinfermitá dellavecchia 
ja senz'acquistarne Fe§perien2a, Per un secoiid> 
ordme, ch'ebbe origine dagli. stessigelosi edin . 
costanti consigii, Ursicíno fu nuovamente spe-
dito alie frontiere deíla Mesopotamia, econdan-
nato a sostener le fetiche d' una guerra gli 
onon di cui s'erano trasferiti aíl ' indegno rivaie 
ú! l u i - Sabiniano stabili ¡I suo indolente quar-
tiere sotto le mura d' Edessa , e mentr' egli si 
dilettava deli'oziosa parata deli' esercizio m i l i , 
tare, ed al suono de'flauti si muoveva in Pir-
rica danza, la pubblica difesa era abbandonata 
all ardire e alia diligenza del primo Genérale 
deli Oriente. Ma ogni volta che Ursicino rae-
comandava qualche vigoroso piano d' operazioni; 
quando proponeva di girare alia testa di una 
leggera ed attiva armata interno alie falde de0 
monti per intercettare i convoj del nemico 
inquietare la vasta estensione delle linee Per! 
siane, e sollevare le angustie d' Amida i l tí
mido ed invidioso Comandante allegara che 
da positivi ordini gli era impedito di mettere 
a nschio la salute delle truppe . Amida final
mente fu presas i piu bravi di lei difensori ? 

che 

e coexente e probabile . 
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che s eran salvati dal ferro de' B^rbari , mo... 
firoii per mano del carnefice nel campo Roma^ 
no j ed Ursicino medesimo dopo d'ayer sofferto 
la disgrazia d'un esame parziale fu punito per 
Ja cate iva condotta di Sabiniano colla perdita 
del militare suo rango. Ma Costanzo ben pre
sto sperimentó la yeritá della. predizione 5 che 
un onesto sdegno aveva tratto di bocea all5 in-
giuriato suo Duce, vale a diré , che finattanto 
che si fosse toterato, che prevalessero taii mas-
sime di governo , l ' Imperatore stesso avrebbe 
ved uto, che non era faciíe impresa i l difendere 
gli Orientali suoi stati dall'inyasione d'uno stra-
ulero nemico. Quando ebbe soggiogati o quie-
tati i Barbad del Danubio , Costanzo a lente 
giornate s' incammino verso 1' Oriente , e dopo 
ayer planto sulle ancor fumanti ruine d'Amida, 
pose con una potente armata Tassedio aBezab-
de. Venivano scosse le mura de' replicati sforzi 
de' piu grossi arieti ; la clttá fu ridotta all ' u l 
tima estremita, ma fu sempre difesadaipazieiv 
te ed intrépido valor della guarnigione , finché 
1' avvicinarsi della stagion piovosa obbligó 1' I m 
peratore a toglier l'assedio, ed a ritirarsi con 
ignominia n€ suoi quartieri d' invernó ad A n -
tiochia ( 1 ) . L ' orgoglio di Costanzo, e i ' in -

genu. 

( 1 ) Ammian. XX. T I . Omhso vano lacepto h i e m a t í i -
rus ^Antlochiie redilt in Syr'uxm acriimnosam , perpessus & 
ulcera)» . sed & atrteta. diaqw: defienda f In tal modo ha 
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genultá de' suoi cortigiani non sapevano tomé 
trovar materia di panegirici negli avveninienti 
della guerra Persiana; mentre la gloria del suo 
cugino Giuliano, al Gomando militare del quale 

. avea esso affidate le Provincia della Gallia era 
sparea peí mondo con una semplice e breve nar-

inva. razione delle sue imprese. 
Rondel. Nel cieco furor della Guerra civileCostaiv 
liafnr.' . f ^ f bandonato a' Barbad della Germania 
ta da. i l paese dé la Gallia, che sempre riconosceva 1' 
Germa-autonta del suo rivale. Un numeroso sciame di 

' ¿ranchl e di Alemanni fu invitato a passare ií 
Keno con presentí e promesse , colla speranza 
delie spoghe, e con una perpetua concessionedi 
Éutt! i territorj, ch'essi avrebber potuto sotto-
B i e t t e r e . ( i ) Ma P Imperatore , che per un 
passeggiero servigio avea con tanta imprudenza 
provocato lo spirito rapace de'Barbari prest o co-
nobbe e sentí con rammarico le difficolta di 
sloggiare que formidabili alleati s dopo d i ' essl 
gústate avean le ricchezze del suolo Romano . 
Senza nguardo venino alia sottil distinzione di 
íedelta e di rivolta, quest' indisciplinati Jadroni 

trat-

IZ£ Z • GronoV.i0 ^ oscuro passo ecredeche 
l u t o r e /) COrrCZ'0f mcntasseuna nueva cdi^ione df I suo 
Aurore ,1 senso del quale si Fu6 adesso OKurament. ra!-
S V i . ' j ^ " " 1 qUa!che m ^ { o * 3^e dalle xecent, { ¿ tichc del dotto Ernesto { U p s . I 7 7 J . ^ . 

J.JJ; ?a. GÍulÍano. mcáes imo Posson riJevar.i le déva 
TT l . P11113"1 6 16 an§uStÍc GaMín. Orat. a i 
X. Zosim. 1. I I I . p. j4c> sozomen, l . m . c. x. 
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trattavano come lor naturali nemidtut t i 1 sud-. 
di t i del!'Impero, che possede vano qualche cosa, 
eh'essi desideravano d' acquistare. Furon saccheg-
giate, e per la maggior parte ridotte in cenere 
quarantacinque floride c i t t á , Tongres, Colonia, 
Treveri , Vormazia, Spira, Strasburgo ec. oltre 
i l numero rnolto maggiore di castelli e villaggi. 
I BarbarI deila Germanla sempre fedeli alie mas-
sime de'loro antichi aborrivano i recinti di mu
ra , a'quali davan gli odiosi nomi di prigioni e 
sepolcri; e fissando le indipendenti loro abita-
zioni sopra le rive de' fiumi, come del Reno , 
del la Mosella , della Mosa , si assicuravano dal 
pericolo d' una sorpresa mediante una rozza e 
precipitosa fortificazione di grossi alberi ch' essi 
abbattevano, e ponevano attraverso alie strade. 
G i l Alemanni si stabilirono ne' moderni paesi dell' 
Alsazia e della Lorena; i Franchi occuparon 1' Iso-
la de' Batavi insiem^ con un5 ampia estension dd 
Brabante, che allorá si riconosceva sotto i l no-
me di Toxandria ( 1 ) , e merita d' esser consi-
¿erata come la sede origínale della Galiica lor 
Monarchia ( 2 ) . Dalla sorgente fino alFimboc-

c a - • 

C 1 ) Ammían . X V I . S. Scrabra che ta l nome derivi 
da'Toxandri di plinio , e s* ineontra moho frsqucntemcn-
te nelle istorie del medio evo . Toxandria era un paese d i 
boschi e di paludi , che si stendeva dalle vicinanze d i 
Tongres fino a l l ' unionc del Vahal col Reno. Ved» Vales, 
Notit. G a l l i a r . ^ . 558. 

í a ) I l paxadosso del p . Daniel , clie i franchi non 
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eatura del Reno le conquiste de'Germanl s'este-
sero sopra quaranta miglia a ponente di q u é 
fiume in un paese popolato di colonie del pro-
prio lor norae e nazione; ed ií teatro delleloro 
devastazioni era tre volte piü esteso di quello 
delle loro conquiste. Ad una distanza anche mag. 
giore restaron© abbandonati 1 luoghi aperti della 
GaIIia3 e güabl tan t i delle cittá fortifícate, che 
confidavano nella propria forza e vigiíanza' fu-
rori costretti a contentarsi di que'sussidj dígra
no , che poteva riascere nel terreno compreso 
dentro i l recinto delle lor mura. Le diminuite 
legioni mancanti di paga e di provvisioni , di 
armi e di disciplina tremavano all'avvicmarsi > 

fctíhdot.e fino al nome stesso de' Barban. 

G i n U a . . I ñ taU triste circostanze ¡fu destinato uii 
inesperto gío^ane a salvare e governar le Pro-
vincie della Gallia, o pluttosto, come si espri
me egli stesso, a rappresentare una vana imma« 
gine dellagrandezza Impedale. La ritirata e stu-
diosa educación di Giuliano, in cui s'erapiufa-
migliarizzato co' l ibri che colle a r m i , co' mor tí 
oooffti íls • oirá 5ííi32i02 u k Q ' . ( > V'£irf~i«hflí,^i 

lio 

ébbero alcuno stabihmenro físso da cuesta parte del Reno 
avann a tempi di dodoveo , é confúta te con moka c t u d ü 
u n . " ! / - I í0" SenSO da M- BÍet ' ché ha d ímost ra to córi 

a s.ne di proyc i l loro possesso non interrot to di Toxan-
a ^ r rento t rent ' anm avanti I ' awenimento al Troño 

¿ .JT;^ ' L.a ^ s s e i t á z i o n é di M i Biet fu coronata' 
°* ->cr: * SoisSons^ l ' a n n ó e pare che g i u , 

smcnic^si ^ r . s u . f - e * l discorso de! suo p i i celebrecom-
i í l J i Z u X • ' l l J 0 ^ Boeuf. antiqtiario , i l d i cui nonrf 
Era xcuccrnentc espressivo de'suoi ta lea t i , ' 
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che eo 'v iv i , lo lasció in una profonda ignoranzá 
nelle art i pratiche della guerra e del governo; 
e quando egll sgarbatamente ripeteaqualcheeser-
cizio militare, ch' era p&t lui necessarid d' ap^ 
prendere, esclaftiava sospiraudo • „ o Platone 5 

j , Platone, quaroccupaziorie per un Filosofo/ ^ 
Puré anche questa specuíativa filosofía , che gli 
uomini á' affari son troppo inclinati a disprez-
áare , aveva pleno lo spirito di Giulianode' pre-
Cetti piü nobil! 3 e de' piü splendidi esempj | 
1' aveva ánimato coíl' amor della virtü ,* coí de-
siderio deílá fama, e col disprézzo dellamorte« 
L'abito di tetoperanza, che si Commenda nelle 
rcnole, d iviene anche piü essenziale nella seve
ra disciplina d'un campo. I puri bisogni della 
natura fegoiavano la misura del suo cibo e del 
suo sonno. Rigettafldo con isdegno le delicatez-
¿e prepárate per ía sua tavolá , saziava i l sucr 
appetito col le semplici e cómurri. vivande assê  
gnate a' piü medio'cri ^oídgf i . Nal rigor, d' urt 
invernó della Calila non /olle mai soffnre i l 
moco nella sua camera , e dopo un breve ed 
Interrotto riposo, spessévolte s'alzaVa nel piü bel 
della notte da un tappeto. steso sul suolo'per is-
pediré qualche urgente aífare, per visitar le sue 
ronde, e per rubar pochi momenti, ad óggetto 
di proseguiré i favoriri suói studj ( í ) . I pre-

,C i ) t a vita privata éL.Qm ííario nella Gáí íia e la ée* 
t r f á disciplina , che si p íopose di seguhare , vengono e* 

' spo* 
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cetti d' doquenza, ch'egli avera fin. qui pratL' 
cato i n immaginarj soggettl di declamazione 
furono piú. vantaggiosamente applicati ad eccita! 
re o aquietare le passioni d'una moltitudinear-
mata; e quantunque Giuliano per 1* antiea sua 
abitadme di conversazione e di letteratura fos-
se piú familiarmente istruito del le bellezze del-
la íingua Greca, puré aveva ancora una suffi-
dente cognizione dellaLatina ( i ) . PoicheGiu~ 
llano a principio non era stato destinato a so, 
stenere i l carattere di Legislatore o diGiudice. 
cgli é probabile che la Giurisprudenza civile de5 
Romani non ayesse richiamato al cuna parte con-
siderabile della sua attenzlone; ma ritrasse pe
ro da suoi fiiosofici studj un inflessibll riguardo 
per la giustizia températe da una disposizione aL 
la clemenza, la cognizione de'general i principj 
d* equitá e d' e.videnza, e la facoltá d ' invest í , 
gare pazientemente le piú Intrígate e tedióse 
questioni, che potesser proporsi alia sua discus-
sione. Le misare di política e le operazioni di 

guer-

spo.ste da Aínmiano ( X V I . 5. ) che 51 protesta d i loda-
> c da Giuliano ruedesimo , che aifetta di metiere in 

xidicclo ( Misofog. p. 540. ) una condottai , che in un 
Principe deíla casa di Costantino doveva ecci íar con ragio-
pe la sorpresa del mondo. 

í ^Aderat L a t i n e quoqui dhserentl ¡ufficíens serme, 
Atnmian. X V I . 5. Ma Giuliano educato nelle scuole della 
Grecia r isguardó sempre i l linguaggio de' Roaiani , come 
un dialetto straniero e popolare , ch ' egli usavasclo ncll? 
neccssaiic occasioni. 
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guerra debbono soggiacere a diversi accident 
delle circostanze e de' caratteri , e 1' inesperto 
studentc dev' essere spesso dubbioso nell1 appli-
cazione de lia pin perfetta teoría. Ma nell1 ac-
quisto di tale importante scienza Giuliano fu 
assistito non meno dall ' attivo vigore del suo 
proprio genio che dalia saviezza ed esperienza 
di Sallustio uffiziaie di rango, che tostó conce-
pi un sincero a more verso un Principe si de-
gno della sua amicizia, e i 'ineorrattibile inte-
gritá di cu i era ornata dal talento di sapere 
insinuar le piu ardue ver i tá , senz'offendere la 
delicatczza d'un orecchio reale ( 1 ) . 

Giuliano súbito dopo ch'ebbe ricevuta la Sliap*£ 
porpora a Milano, fu mandato nella Gallia con ^?a_ 
una debole comitiva di 560. soldad. A Vienna, gna 
dove passó un invernó penoso e pieno di cure nc!^ 
tielle maní di que' minis tr i , a'quali Costanzo^f ?!5!* 
avea confidaca la direzione di sua condocta, ' 
Cesare fu informato deirassedio e della libera-
zione d 'Autun. Qiiella vasta ed antica cit ta 
non difesa, che da rovinate mura e da una pu-
sillanime guarnigione, fu salvata dalla generosa " 

r i -

1 1 ) Non sappiamo qual fosse Ia attuale uffizio d i q u e , 
sto eccellcntc minist io , cl¡e poi Giuliano cxeo Piefetto della 
Gal l i a . Sallustio fu presto richiaraato dalla gelosia dcl l ' I m -
pcratore ,• e si puo tuttavia leggerc un sensibüe ma pedantes
co discorso ( p . 218 — 3 5 2 , ) in cu i Giuliano deplora la per, 
dita d i s i prcgcvolc amico , al quale si confessa deb i tó te 
d e ü a s u a riputaaione. Ved. la Bleretic Pae/. * U vite dé 
J t v i e n . /». ^o. 

-TOMO V. R 
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ílsoivizione di pochi veterani, che per ¿ i h s i " 
éelis. patria loro ripresero le arrai. Nel, passar 
tíi'ei fe ce da Autun neíT interno delíe Provin-
Cié Galliche, Giuliano abbraccio con ardo re la 
prima opportunitá di segnalare íl proprio corag* 
l i o . Alia testa d 'un piccolo corpo di arcieri e 
d i grave cavaileria egli preferí la piú breve f 
fna p'ni pericolosa delle due strade che posea 
farej ed ora eluden do gli attacchi de* Barbari, 
en eran p^adroni delía carnpagna, ora facendo 
lor resistenza, arrivo con onore e salvezza al 
campo vicino a Reims, dove le tfuppe Roma
ne avevano avut'ordine di adunarsi. La vista 
del loro giovane Principe rinvigori lo spirlto 
languente de'soldad, e paftiron da Reims per 
cercare íi nemico con tal fiducia, che poco 
manco che non fosse loro fatale. Gli Alemanai 
pratici del paese raccolsero segretamente le spar-
se lor forze, e presa 1' opportunitá d'una oscu-
fa e piovosa giornata^ gettaronsi con inaspetta-
to impeto sulla retroguardia de' Romani. Prima 
che rimediar si potesse al l ' inevitabil disordine, 
due regioni rimaser disfatte; e Giuliano apprese 
per esperienza, che la cautela e la vigilanza 
sonó le piüi importanti legioni deli'arte dedla 
guerra. I n una seconda e piü felice azione ricu-
peró e stabili la sua fama mili tare; ma sicco-
me i 'agilita de'Barbari non gli permise d'inse-
gu i r l i , la sua vittoria non fu sanguinosa né de
cisiva . Si avanzó non oseante fino alie rive del 
Reno, osservó le rovine di Colonia, si ctmvin-
se delle difficoltá del la guerra, e si r i t i ro alF 
avvicinawi deü ' invernó mal contento delía cor-

Í . -te. 
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ié} délla sua armata, é dalla sua fortuna ( í ) 9 
La forza del riemico era tuttavia nél sao vigo
re, c rioii si tasto ebbe Cesare divise le sue 
truppe, e stabüi a Sens neí centro della Gaílía 
I pfoprj quarüeri, , éhe ñi circondato ed assedia-
to da un numeroso esercito di defmani. Ridot-
to in tal estremitl alié rlsorse del proprio in -
gggno dlmostr& mía prudente intrepidezza^ che 
cOrtipénso tutte ié rttancaiize del luOgo e della 
guarnigioiie; ed i Baübafi in capo a trenta gior-
fti fufoit Costretci a ritirarsi Sená' effetto pieni d i 
íabbla i 

V inteMa conípiacéhsa di Gluliano s che sua se* 
fíoñ era debifofe cbé alia propria spada per conda 
qaesta Ináigne liberatioile s fu amafeggiata dal ' f ™ ^ ' 
fiflettefe, ch^egli efa stato abbandonato, tradi-JL jsV 
t O j é fofse sagríficato alia distruzione da quel-
l i , ch'eran obbligati ad asslsterlo per ogni v l n -
coío d ' onofe e di fedeltá. Marcello Comanr 
dance genérale della Cavalleria della Gallia i n 
terpretando troppo flgorosamente gli ordini ge-
losi della Corte, mlrava con supMa indifferen^ 

le angustie d i Cjiuliano, ed aveva impedito 
alie truppe, ch'erano sotto i suol ordini , d i 
nwciare in soccorso di Sens. Se Cesare a^esse 
tácitamente dissimulaío un insulto tanto peffco* 

l o - ' 

í i ) A m m i i n . XYÍ. i . j , Sembrl mokú. pife sodisfattO 
áeü8 csito di qucsta prima campagna che Giuliano mcde^. 
Simo i l quale noolío ingt:naaracnte confcssa , ch 'egl i nisc-
W fece i i «.-onísgucnía ? e che fus;gi araotl sl n e m í c o . 

R % 
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loso, si sarebbe .esposta la sua persona ed au-
toritá al disprezzo del mondo; e se si fbsse 
lasciato passare impunemente un'azione si rea, 
l'Imperatore avrebbe confermato i sospetti, a' 
quali si dava un colore moho specioso dalla 
sua precedente condotta verso i Principi della 
famiglia Fiavia. Marcello fu richiamato, e dol-
cemente dimesso dalla sua carica ( i ) . In luo-
go di lui fu destinado genérale della cavalleria 
Severo, esperto, sol dato, di conosciuto coragglo 
e fedeltá, che era capace d' avvertir con rispet-
to , ed eseguire con zelo, e che senza ripugnan-
za si sottopose al supremo comando, che Giu-
liano finalmente ottetme per le premura della 
sua protettrice Eusepia sopra le armare della 
Galíia ( 2 ) . Per la prossima campagna fu adot-
tato un piano d'operazloni molto giudizioso. 
Giuliano medesimo alia testa del rimanente 
del Je veterane sue truppe e di al cune mío ve le
ve , che gli era stato permesso di fare, ardita-
mente penetró nel centro de'ripostigli de'Ger-
tnani, e con diligenza ristabiii le fortificazionl 

d i .v, 

( r } Ammian. X V I . 7. L'-banio parla p íu t tos fo con 
'antaggio de' m i l i t a r i talenti di Marcello,- O r a t . p. 272, 
c_GÍu!iano fa conoscere . che non si sarebbe cosí fácilmente 
richiamato , qualora non avcsse dato a l t r i rnotivi di di-
spiacere alia corte pt 2178. 

C 2 > Severus non dlscers , non arrogatts , sed hn-gami-
litiae f ruga l i ta t e compertus , ¿T emn recia prneeuntm secutw 
rus , at duciorem morigerus mi les . Ammian. X V I . 11. Zo-
sini . .'. I I I . p, »+o. 
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Ai Saverna in un posto var.taggioso, che avreb-
be o represse lescorrerie, o impedka la rltíra
ta del nemico. Nell'istessotempo Barbazio,Ge
nérale d' infantería, si mosse da Milano con un* 
armata di trentamila uomíni • e passando le 
montagne si apparecchiava a gettare un ponte 
sul RenoJie lie vicínanze di Basilea. Era ragio-
nevole d'aspettarsi, che gli Alemanni stretti da 
ogni parte dalle armi Romane, si sarebber tos
tó trovati nella necessitá d'abbandonar le Pro-
vi ncie della Galiia, e sarebber corsi a difende-
re i l nativo loro paese . Ma svanirono le spe-
ranze di que Ha campagna per 1' incapacita o 
per 1' invidia o per le segrete istruzioni di Bar-
bazio, che agí come se fosse stato nemico d i 
Cesare, e segreto alleato de'Barban, La negir 
genza, con coi lascio liberamente passare e tor
nare indietro una truppa di saccheggiatori qua-
si avanti alie porte del suo campo, gli si ptA 
attribuire a mancanza d' abi l l i tá ; ma i l pérfido 
atto di bruciare una quantitá di barche e di 
provvisioni superflue, che sarebbero state del 
piu rilevante vantaggio ali5armata della Galiia, 
fu una prova delle sue ree ed ostill intenzioni. 
I Germani disprezzarono un nemico, che pare-
va mancante di forze a d'inclinazione ad often-
de r l l ; e 1' Ignominiosa rítirata di Bafbazio p r i 
vo Giuliano deH'aspettato soccorso, e gli lascio 
U pensiero di iiberarsi da una pericolosa situa-
aione , in cui non poteva egli né rimaner con 
salvezza, né ritlrarsi con onore ( 1 ) . 

R ? G l i 

< i ) In to iao a l 4¡$cgno e alia is&ncznii di coopera. 
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burgo 
Agosto 
J 5 7 . 

l a t t a - G i l Alemannl appena fu ron liberati dá5 t L 
g i i a d ! morí d' un'invasión-e, si prepararono a castigare 
stras, i \ giovane Romano, che préntedeva disputar 

loro i l possesso di quel paese, ch'essl credeva-
no appartenere a se medeslmi per diritto d i 
conquista e per i trattati . Consumaron tre glor-
íil e tre notti nel trasferire sui Reno le lor 
fcrze mi l i t a r i . I I fiero Cnodomar scuocendo i l 
pesante suo dardo, che victoriosamente avea 
maneggiato controil fratello di Magnenzio, con-
duceva la vanguardia de'Barban, e moderava 
colla sua esperienza i l marziale ardore che i l 
suo esempio inspirara ( i ) . Egli era séguitato 
da sei aitri Re , da dieci Principi di nascka 
reaíe, da una lunga serie di coraggiosl nobi l i , 
e da trentacinque mita de'pin bravi guerrieri 
del le Tr ibu delia Germania. L ' ardire che na-
sceva dalla cognizione delta proprialor forza, fu 
accresciuto dalla notizia che loro porto un di-
sertore, che Cesare con una debole armata di 
tredici inila uomini occupava un posto circa 

ven* h 

xíone f ia Gmliano c Barbaxio, ved, Animiaro X V I . n . e 
Xibanio O r a * , X . p. ^ 7 3 , 

( 1 ) Amtniano X V I . 13. descrive colla sua gonfia ele» 
quenza U figura ed i l carattere d i Cnodomar: ~4udax & 
fidens I n g e n í i rahore lacertoruht , ubi ardor praeHi spera-
kAtur , imman'it , e^no sfumant*, tubllmisr ereé jus in j a . 
«ulum formidandte vasf l ta t l s , armarum^tte nitore consfl. 
euu$ i antea strennns & miles , & utll is praeter c e t e r a 
dudar . . , Deeentium Cas tarem sttpiravif AC^H* m & r u 
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ventun miglio distante dal loro campo di Stras-
burgo. Con tali disuguali forze Giuliano risolvé 
di cercare e d* incontrare 1' esercito Bárbaro 5 e 
fu preferito l'azzardo d' un'azion genérale alie 
tedióse ed incerte operazioni d'atcacear separa-
tamente i corpi dispersi. degli Aleitianni. I Ro
mán i ma relavan raccolti ira lofo in cine colon-
ne, la cavalleria alia destra, e 1'infantería alia 
sinistra; ed i l giorno era cosi avánzate, quando 
giunsero a vista del nernico, che Giuliano de-
siderava di difFerir la battaglia fino alia mattL 
na seguente, e dar tempo alie sue truppe d i 
ristabilir i ' esauste lor forze co5 necessarj ajuti 
del riposo e del c ibo . Non estante cedendo 
con qualche ripugnanza alie grida de' soldaii, 
ed anche all ' opinione del suo Consiglio, gi l 
esorto a giustificar col valore quell' ardente i m -
pazienza; che in caso di una rotta si sarebbe 
umversalmente tacciata co'nomi di temeritá © 
di presunzione. Suonaron le trombe , s'udi pe| 
campo i l clamor militare, e le due ármate cor* 
sero con ugual furore aU'attacco. Cesare, che 
in persona comandava T ala destra, centava suL . 
la destrezza de'suoi arcieri e sul peso del le sue 
corazze . Ma furono immediatamente rotte le 
sue linee da un irregolar mescuglio d i caval
leria e di fanteria leggiera, ed ebbe la nvorti-
ficazione di vedere la fuga di seicento de piCt 
rinomati suoi corazzieri ( 1 ) . I fuggitivi furono 

a r -

\ 1 ) Dopo la battaglia n iu l iano t en tó di resti tuitc i l 
R 4 
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arrestati e riuniti dalla presenza ed autorkk él 
Giuliano, che non curando la propria salute si 
get tó avanti di loro, e mettendo in opera ogni 
stlmolo di vergogna e d* onore l i ricondusse 
contro i ! vittorioso nemico. 11 combattimento 
fra le due linee d' infantería fu ostinato e san
guinoso . I Germán! eran superiori in forza e m 
statura, i Romani in disciplina e disposizione; 
€ siccome '§. Barbari, che mi Uta vano sotto lo 
stendardo dell*Impero, univano in se i respetti-
v i vantaggi d'ambe le par t í , i loro vigorosi 
sforzi guidati da un perito condottiero finalmen
te determinaron 1'evento del la giornata. 1 Ro-
mani perderono quattro t r ibuni , e dugentoqua, 
rantatre soldati in questa memorabil battaglia 
di Strasburgo tanto gloriosa per Cesare ( i ) , e 
salutare per le afflitte Provincie del la Gall ia . 
Sei mila Alemanni rimaser morti sul campo 
senz'includervi quelli , che s'annegaron nel Re

no, 

vigor ddV antica discipl ina con esporre qucsti fuggi t iv i 
yestit: da donne aíía derisione di turto i l campo . Nel la 
segucnte campagna qaeUe truppe nobi ímente rivendicaro-
í o n o i l lor onore Zosim. 1. I I I . p. 142. 

( 1 1 Giul'ano stcsso i a d S. P. ^then. 1 7 9 » ) par í* 
delia battaglia di Strasburgo coila modestia d ' uno c^e 
ceno^ce i l proprio mér i to , é A ^ W u , ^ «H XKXÍUC, . {* 

TÍ, ÍI; yMotg V^Í'xíra vi' x a i a y r n ucty. : pug ¡amme no» 
sentía g lor ía : farse in vot ridoadava. i l metho di ta l p u g n a . 
Zosimo lo paragona colla v i t t o r i a á' A I í sandro sopra Da
l i a ; noi pero non sappiamo ved'.rvi alcun di que' colpi 
di genio m i l i t a r e , che fissano l ' amnz ione de' secoli suSk 
«pfláott* e sul successo d ' una gioxr.ata. 
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no, o ffiron trafitti da'dardi, mentre tentavano 
di passare a nuoto all ' aitra riva del fiame ( 1 ) . 
Cnodomar istesso fo drcondata e fatto prigio-
ñiero insieme con tre de'snoi bravi compagni 
che avean giurato di seguiré m vita o m mor-
te i l destino del loro capo. Giuliano lo ricevécon 
pompa militare nel Consiglio de' suoi ufficiali ; 
ed esprimendo una generosa compassione deil5 
abbattuto suo stato, dissimulo 1'interno disprez-
20, che ave va per la vi le umiliazione deí suo 
prigioniero . In vece di far mostra del vinto 
Re degii Alemanni, come un grato spettacolo 
alie cittá delía Gaiiia, condusse rispettosamente 
a5 pié deil' Imperatore questo splendido trofeo 
dalla sua vit toria. Cnodomar ebbe un onorevo-
le trattamento; ma l'impaziente Bárbaro non G M . 
pote sopravvivere lungo tempo alia sua disfatta, n o v i n . 
al suo confino ed esillo ( 2 ) . ce i 

Dopo che Giuliano ebbe scacciato gíi A- ^-"A 
lemannl dalle Provincie deil*alto Reno, voltó u ¿ ' 

le 

( 1 ) Ammian. X V I . 1 3 . LÍhamo ne aggiunge due n i i i a 
al numero dcgli uccisí { O r a t . X . p .274 . ) . Ma q ueste p í e . 
co lé differenze spariscono afronte de'¡s®ooo. Barban*, che 
Zosimo ha sagrificato alia gloria del sao Eroc I . l l i . p( 
i j i . Si potrcbbe a'•tribuir qussto numero stravagante alia 
negligensa de* copisti , se i l c r édu lo o parziale" istorico 
non avesse fatto eres ce re 1'esexcito di 3 5000. Alemanni in 
una innumerabil mol t i tudinc di Karbari , -nx^So? awHP&v 
fíxpflyfi^y,. Ncm-e-nt ís tra colpa se tale scoperta c" inspfí*.. 
i n s imi l i casi un'opportuna ditfidenza. 

( a ) Ammian. X V I , 11, Liban. O r * t . JC. p. 27$. 
TOMO V. V R 



^66 ístorla deiía decadentd 
ié a ími coñtro de 'Fránchi , i quali eran situatl 
|3iü vicini all'Ciceáno su'cohfini della Gailia e 
delía Gefmania i e che peí numero e piú anco
ra per 1'intrépido loro valofe s'eran sempre sti-
mati fra'Barbari i piü formidabili ( í ) . Quárt« 
tunque fosserO questi forteíiíente atfratti dagli 
allettativi della rapiña, professavari pero un d i -
sinteressato amor della guérra 51 ch'essi risguar-
davano come la suprema felicita ed i l niaSsimd 
ortore della-vita umana; e gl i spiriti rion rñeno 
tKé i corpi loro erarto si perfettamerite indura-
t i peí continuo esercizio, che secoñdo U viva 
espressione d'urt oratore, le nevi de i r í nvewd 
eráno per essi cosi piacevoli5 come i fiorí d i 
primavera i Nel mese di Decembré dopo la 
battaglia di StrasburgO Giuliarto attaccó nncor-
po di seicerito Ffanchi^ che si eran gettati Itt 
due castelli sopra íá Mosa ( i ) . Nel mezzo d i 
quelia rigida stagioné sostennero éssi con infles-
sibil cpstanza un assedlo di quarantaquattro gior-
fti| íínattanto' che in ultimo esausti dalla fame 

ed 

t | Libanío Orat. l l l . f. i'ff, fa usa p i t t u r » moho 
vívace de' eos tumi de' F ranchi . 

( a ) Amroian. X V I I . z. Libanio Orxf. X . p. 278. L5 
oratore Greco' per áver mal inteso un passo d i Giuliano 
s' e indotto a lappresentare i Franchi in numero di rail. 
Je, c pokhe i l suo capo era sempre pieóo della guerra 
del Peloponneso, ü patagona a' Lacedcmoniy che furono 
assediafti e presi nel l ' Isoia d i Sfaftcria, 
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ed accortisi che la vigilanza del nemicoin romperé 
11 ghlacdo del fiume non lasciava piü loro alcuna 
speranza .d| faga, i Franchi acconseatirono per 
la prima yolta a recedere daiFantica legge, ch$ 
imponqva loro di conquistare o di mor i ré . Ce-, 

, 3are immediatamente mando questi prigionier1 
alia Corte di Costanzo, che accettandoli come 
un pregeyqle dono ( i ) 3 prese con placeré 1' oc-
casioni di aggiungere tanti eroi alie piú scelte 
t ruppé 'del le sue guardie domestiche. L'ostinata 
resistenza di questo pugno di Franchi fece ap-
prendere a Giuliano le diíHcqk^ della spedizio-
ne, che meditava di fare nelia seguente prima
vera contro tutto i l corpo della nazione, La 
sua rápida diligenza pero sorprese e spavento 
gl i attivi Barbari. Qrdinandq a suoi soidati df 
provvedersi di biscotto per venti glorai s i m -
provvisamente planto 11 suo campo viciiio a Ton-
gres mentre i l nemico lo supponeva sempre 
pe' quartieri d' invernó a Parlgi, e che aspettas-. 
se i l lento arrivo de'suoi convoj d' Aqitania. 
Senza lasclar tempo a' Franchi d' unirsi o di de-

l i -

C i > Jul ián, ad f , Q. ^ithen. f . a3o. Liban, O* 
t a t . X . a74. Serondo V espiession d i Libanio 1* I m p c 
í a t o r e Pupx u>:au.%'̂ i , { l ' c h í a m a da.ii ( che la Bleterie 
v}e d i J u l l e n p. n g . interpreta come un" un onesta confes? 
sionc, e Valesio ad lAmmian. JCVÍl, z . come una bassa eva^ 
sien della verita . Dom. Bouquet ( Horiens de É r a m e T , 
I . p. 733 ' ) sost i tuendóyi l ' a l t ra parola ÍVOMÍTÍ C s t n b U i } 
vorrebbc togliere tutte due Ic difficoltae lo spiri to di qac -
sto pas^o, 

R. 6 



26S Istorta della decadenza 
liberare, dispose con arte le sue legioni da Co
lonia fino al l 'Océano; e peí terrore non meno 
che peí felice successo delle sue armi tostó r i -
duce le supplicantl T r i b u ad implorar lac le-
menza, e ad obbedire a comandi del loro Con-
quistatore . 1 Camavj si ritiraron sommessa-
mente alie antiche loro abitazioni di la dal Re
no ; ma fu accordato a' Sal] di possedere il nuo-
vo stabilimento di Toxandria come soggetti ed 
ausiliarj dell' Impero Romano ( i ) . Si ratificó 
con solenni giuramenti i l trattato , e furon de-
stlnati degl' inspettori perpetui per risedere tra' 
Franchi coll' autoritá di esigere la rigorosa os-
servanza de' pa t t i . Si riporta un accidente ab-
bastanza interessante per se medesinio , ed i n 
nessan modo ripugnante al carattere Giuliano , 
che ingegnosamente immaginó 1' intreccio e la 
catástrofe deíla tragedia . Qiiando i Camavj 
chieser la pace 3 egli dimandó i l figlio del lo
ro Re come V único ostaggio 3 su cui potesse 
fidarsi . U n tristo silenzio interrotto da lacri
me e da lamenti dimostró la mesta perplessitá 
de' Barban; ed i l vecchio lor Capo in patético 

U n -

C i ) Atnmian, V V I I . 8. Zosim. 1. I I I . p. T^6*T$ep ( U 
sua nanazione viene escurara da un miscuglio di favo le g 
e Giuliano ad S . P. ^ t h e a . f . a8o. cosí s' esprime , 

orr, ¿¿x'x* Ricevemmo una parte della na^lcne de S a l ¡ , e 
seacciamm* i C a m a v j . Questa difieren2.a di trattamento 
«ronferma i ' epinione che a' Sal} Tranchi fosse permesso 
d i riatí ieic i loro s tabi l imcnti i n Toxandria , 
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llnguaggio dolevasi, che la sua privata sua per-
dita veniva ora amareggiata dal sentimento del-
la pubblica calamita . Mentre i Camavj sta-
W , prostrati a pie del suo trono , 11 real pr i -
gioniero , ch' essi credevan giá morto, all* i m -
provviso comparve a' ior occhj ; e tostó che i l 
tumulto di gioja si convertí in attenzione, Ce
sare parló all* assemblea in questi termini . 5Í 
„ Ecco 11 figlio , i l Principe, che da voisipian-
„ geva. Voi 1'avcratc perduto per vostra col-
„ pa j Dio ed i Romani ve l'hanno restituito. 
„ l o conservero ed educheró i l giovane piutto-
„ sto come un monumento del la mia propria 
„ v i r tú , che come un pegno del la vostra since-
„ r i t a . Se voi tenterete di violare la fede, che 
„ avete giurata, le armi deila Repubblica ven-
„ dicheranno la perfidia non giá sull' innocen-
w te , ma su colpevoli „ . I Barbar! si r i t i ra-
„ ron dalla sua presenza penetrati da' piu pro-
fondi sentimenti di gratitudine e d" ammirazio- 13 "e 
ne ( 1 ) . ^foni" 

Non era sufficiente per Giuliano l ' aver di la 
iiberato le Provincie deila Gallia da Barban dalRe-
della Germania . Egli aspirava ad emulare la "°^A* 
gloria del primo e piu illustre fra gl* Impera- 358, 

tO- 3S». 

( 1 ) Qucst' intcressante s tor ia , ch 'c stata compendiara 
da Zosímo , si riferisce da Eunapio ( ln Excerpt . L e g a t . p. 
15. iS . 17. ) con t i m e le atnplificazioní deila Rettorica 
Greca j una i l silenzio di Libanio , d i Atnmiano e d i Giu
liano medesimo nc xende moho sospetta la ve r i t a . 



t j o , Istoria de/la ¿ecadenzá 
tor i , ad esempio del quale compose 1 sup! 
commentarj delía guerra Galilea ( i ) . Ce
sare ha riferito con interna compiacenza lama-
niefa con cui passo i l Reno due volte , Gjiu-
llano poté vantarsl ? che prima di prendere 
| i t itolo d' Augusto , aveva in tre felici spe-
dizion! portato le Aquile Romane oltre que! 
gran fiume ( 2. ) . La costernazion de' Ger-
mani dopo la battaglia di Strasburgo l'incorag-
gi a fare i l primo tentativo j e la ripngnan-, 
?3 delle truppe tostó cede alia persuasiva elo-
quenza d' un Capitano , d r era a parte delle 
fatiche e de' perlcoli , che impone va all' Ín
fima de* suoi soldati . I vilíaggi da ambe le 
partí del Reno , ch' erano abbondantemente 
provvisti di grano e di bestiame , provarono 
le devastazioni d' un' armata che Invade . Le 
case, prin.ipali fabbricate con qualche. imita, 
zlone del la Romana eleganza furon consuma, 
te dalle fiamme ; e Cesare s' avanzó circa die-
ci miglia , finché arrestati furono i suoi pro-
gres^i da un' oscura ed impenetrabil foresta 

{ 1 ) Libanio , amico di Giuliano ? chiaramente c i fa 
sapere Q r a t . I V . j>. 178. che i l fuo ¿ r o e avea composta 
1 istorja delle sue campagne Gal l iche, Ma zosimo I . m . 
p . 1 4 0 . Sembra, chedei ivassc la s\ia notizia solo dalle ora-
x j o q i t xoyoi ) e dall'Epi'stole di Gmliano, .11 discorso 
ind inzza to agí i Ateniesi contiene un esatro , cuantiinque 
genérale raccorto della guerra trontro i Germán i . 

( 2 ) ved. Ammian. X V I I . r, i e . X V I l I . 2. e Zosim. T, 
l l í . p. 14+. G iu l í an . ad S. P, Q, ^ítbtn* f. zZo, 
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ininatá da scavi .isotterranei ^ che con segíe» 
te insidie ed imboscate minacciava ogni pas-
so deir assalltori . La térra era gia coper-
ta di iieve ; e Giuíiano dopo d' aver risarcito 
tin9 antlca fostezza ch' era stata eretta da Tra 
j ino 3 concesse una tregtfa di dieci mcsi ai sot-
totoessi Barban. Aiío spirar della tregua Giu-
liano intraprese una seconda spédizione di la 
«3al Reno per umiliare V orgoglio di Surmar s 
e di Ortairo , due Re degli Alemafíni , che s' 
eran trovati presenti alia battaglia di Stras-
t u r g o ^ Éssi promisero di restituiré tu t t i g l i 
sdhiavi Romani -3 che tuttavia restaron© f i l 
vita j e siccome Cesare s' era procurata un' 
esatta notizia da! le cittá e da' villaggj della 
Gallia degli abitanti 3 che avevan perdutl s po
té scuoprire qualunque tentativo s ch' essi fe-
cero per ingaonarlo 3 con tal felicita ed esat-
tezza , che serví quasi a stabiíir 1' opinione 
della sopraniiaturale suâ  intelligenza , La ter-
¿a spédizione di lu i fu anche piü splendida ed 
importante delíe due precedénti . I Germa-
ni avevan raccolte le íor forze mi l i t an 3 e s! 
muovevano lungo lé opposte rive del fíume col 
disegno di abbattere 11 ponte , e d' impediré 
ií passo a'Romani . Ma questo gludizioso pia
no di difesa restó sconcertato da un* opportu-
na dlversione . Furon distaccati tfecettto a t t i -
Vi soldati ^ ed armaci leggermente in quafan-
ta piccole barché ad oggetto d' andaré in si-
ienzio lungo la corrente , e prender térra k i 
qualche distanza da' posti del nemico . Essi 
eseguirono i Ior ordiní con tal ardire e ceíeri-

~ t á . 



27% I suna delta decadenza 
ta ^ che avevan quasi sorpreso i Capí de* Bar 
barí 3 i quali senz' alcun timore tornavano ebrí 
da una delle lor feste notturne . Senza stare 
a ripetere 1' uniforme e disgustoso racconto del
le straggi e deile stragi e delle deyastazioni , 
servirá 1' avvertire che Giuliano dettó da se 
stesso le condizioni di pace a sei de' piü su-
perbi Re degli Alemanni , a tre de' quali fu 
permesso di vedere la severa dlsiplina e la 
pompa marziale d' un campo Romano . Ce
sare seguito da ventimila prigionieri liberad 
dalle catene de'Barbad ripassó 11 Reno , dopo 
d' aver tenViinato una guerra, i l successodi cui 
era stato paragonato alie anticheglorie delle v i t -

í.estau. £orie Púnica e Cimbrica. 
i a le Tostó che 11 valore e la condotta di Giu-
í e í ? Iian? fbbe ass/curato un intervallo di pace], s' 
¿ l í a . tppllcó ad un'opera piü conforme all'umanasua 

e filosófica Indole . Restauró ^diligentemente 
le cittá della Gal lia , che avevan sofferte le i n 
cursión! de* Barbar! , ed in specie si fa men-
zione di sette posti important! fra Mentz, e la 
bocea del Reno , che furon rifabbrlcati e' for-
tificati per ordine di Giuliano ( i ) . I sog-
glogati Germán! s' eran sottomessi alie giuste , 
ma umillanti condizioni di preparare e di tras! 

por-

< i ) Ammian. XVÍiI . 2 . Liban. O r a t . JC. p. 279. ato* ^ 
t i l questi sette pos t i , quattro sonó presentemente c i t t i 
di qualche confeguenza, cio^ Bingcn, Andcnac, Bonn, e 



DelP bnpero Remmo. Cap. XIX* 
potrare i necessar) materiall . L* attivo zelo di 
Giuliano incalzava i i proseguimento dell'opera; 
e tai ' era V ardore ch' egli aveva sparso fra le 
truppe s che gli ausüiarj medeshni rinunziatido 
le ioro esenzioni daognidover difatica, faceva-
no a gara ne' piu servili travagli colla diiigen-
za de' soldati Romani . Incombeva a Cesare di 
provvedere alia Sussistenza non ínen che alia sL 
curezza degü abitanti e delle guarnigioni . La 
diserzione degli uni e 1' ammutinamento del
le altre dovevano essere le fatall ed inevita-
bi l i conseguenze della carestía . La cultura 
delle Provincie dalla Gallia era stata ínterrot-
ta dalle calamita della guerra ; ma fu suppli-
to , mediante j a paterna sua cura , alie scar-
se raccolte del Continente dall' abbondanza del
le Isole adjacenti . Selcento gran barche co-
struite nella foresta d' Ardentía fecer piñ vlag-
gi alia costa della gran Brettagna e di la tor
nando carjche di grano rimontavano su peí 
Reno , c distribuí vano i loro carichi alie 
varié citta e fortezze lungo le sponde del 

, ' fiu-

N u j f s ; gis a l t r í tre , vale a diré Trheth ide , Q u a i r i b u r . 
gitítn , e C a s t r a Erei-.Us , o Eraclea non sussistono piü ; 
ma v ' e raatiyo d i crcderc , che re í luogo, dov'era ^ « a . 
dr iburgum, g l i Olandesi abbian costruito i l Forte di Schenlcj 
nome che tanto offendeva la fastidiosa dclicatezz.a di Boi-
2ean. Ved. d 'Anvy l Ie ¡ i o t , d$ V ant , O m l * p. 181. Boikau 
* / . m t h ¡ i e t * , 
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fiume ( i ) . Le arnn di Gluliano svevattrerníu-
ta libera e sicura una navigazione, che Costau, 
zo aveva offerto di comprare a spese delia su a 
d igni tá , e d 'un tributaria donativo di dueraila 
Irbbre ¿ ' argento . L* Imperatore con parsimo
nia ricimva a' proprj soldati lesomme, che con 
prodiga e tremante mano accordava a' Barban, 
e si pose ad una forte provaladestrezza uguaL 
mente che la costanza di Gluliano , quando si 
mise in campagna con un esercito malcontento 
che avea giá militato per due campagne senza 
ricevere al cuna regoíar paga 3 o alcuno straor-

Amnií. dmano donativo ( s ) . 
«fs t ra . La regola principale, che dirigeva, o sem-
z i o « e brava che dirigesse ramministrazion di Giulia-
d i c i a n.0v' e ra un tenerQ "guardo per la pace e feli-
i i ano . áe? 51101 s u d d l t i C 5 ) - Egü consacro i ' ozio 

de suoi quartierl d ' invernó agli u f e ) del Go-
ver-

C i ) Noi possiam credere a Gmliano medcsimo ( Orar. 
A í ' ^ ^ t h e x ' P- 2?j0- ) che da una par tico lar n e t i . 

aia del fatto . zosfmo_ v ' aggiugne zoo. vascelli d i pia , 
H L p. 145, se vogliam computare le seicento navi d i 

grano di Guihano a secte solé tonnelate T a n a , eran ta-
pací di esmrnc 120000, saeta ( Ved. Arbutnot P e í . « 
M i s a r , p, ¿ } 7 . j . c d í i p a e s e , che poreva soíFri re si "rar.d' 
estrasmne doveva esserg ía pervenuto ad un Ottimo su te 
d Á g n c o l m r a . 

^ f j j Le tri?PPe una volta proruppero T« un ammut i . 
« m e a t o avanti al sccondo passaggio del Reno. Ammian. 

Ve(t Ammian. X V I . 5. X V H I . r . Mamen in , i» Paneg, 
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yerno civlíe , há affettó di assumere con mag-
gior placeré 11 carattere di Magistrato che quel-
ío di Genérale . Avantl d' andaré alia guerra 
delego a' Governatori Provinciali molte cause 
pubbllche, e prívate che s' eran pórtate al suo 
Trlbunale ; ma tornato che fu , diligentemen
te rivlde , e pronunzio un secondo giudizio so-
pra gil stessi Giudlci . Superiore a quell' indi
screto ed intemperante zelo per la giustizla , 
ch' é I ' ultima tentazlone degli animi virtuosi, 
raffreno tranquillamente e con dignitá 1* ardore 
d* un Avvocato } che accusava 1' estorslone del 
Presidente della Provincia Narbonese . n Chi 
5, si potra mal trovar reo„ esclamó 11 veemen
te Del fidio „ se serve 11 negare ? „ E chi re
plico Giuliano „ sará mal trovato innocente, se 
serve V afferrnare ? „ Nella genérale ammlni-
strazione tanto di pace che di guerra i ' interes-
se del Sovrano é ordinariamente 1' Istesso che 
quello del Popólo : ma Costanzo si sarebbe sti
ra ato altamente offesa , se le virtCi di Giuliano 
l ' avessero detraudato una parte del tributo , 
ch' egii estorceva da un oppresso ed esausto 

: paese . I I Principe , ch'era investito delie i n -
segne della dignitá reale , poteva qualche v o l -
ta pretendere di correggere la rapace insolen-
sa degli argeuti inferiori , d' esporre i corrotti 
loro artifizj, e d' introdurre una specie d' esa-
aione piü uguale e plú facile . Ma U maneg-
gio defle finanze fu con maggior slcurezza af-
fidato ñ Florenzlo Prefctto del Pretorio della 
Gaüia , efifeminato tlranno , incapsce di pie. 
kh © di rlmorsi | ed i l superbo íninistro do-

leva-
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íevasi della pin decente e gentile opposizio-
ne , mentre Giuliano stesso era piuttostó in
d i nato a censurare la debolezza della sua pro-
pria condotta . Cesare avea rigetíato con or-
rore un mandato per la leva d' una tassa stra-
ordinarla , che 11 Prefetto gü aveva presen-
tato per la sua sottoscrizione ; e ia pittura fe-
dele della pubbíica miseria , con cu i era egli 
stato obbligato a giustlficare i l suo rifiuto , of-
fese la corte di Costanzo . Posslamo avere i i 
placeré di leggere i sentimentl di Giuliano , 
qualt esso esprime con calore e liberta in una 
letteratad uno de'suol piü int imi amici . Do-
po d' aver esposta la sua condotta , prosegue 
in questi termini . 5, Era egli possibile per 

vm discepolo di Platone e d' Aristotile agL 
„ re diversamente da quel che ho fatto ? Po-
„ teva io abbandonare gl ' infdici sudditi af-
„ fidati alia mia cura ? Non era io chiamato 
„ a difenderll dalle replícate ingiurie di quest4 
„ insensibili ladroni ? Un Tribuno , che ab-
^ bandona 11 suo posto e punito di morte, e 
„ privato degll onori della sepoltura . Con 
„ qual giustizia pronunziar potrei la senten-
3, za contro di esso , se nel tempo del perl-
„ coló io medesimo trascurassi un dovere mol-
„ to piü sacro ed importante ? Dio m i ha 
„ colíocato in questo sublime posto ; la sua 
5, Provvidenza m i guardera e sosterrá . Quan-
3J d' anche fossl condannato a patire 3 m i 
5, conforteró col testimonio d' una pura e ret-
Js ta coscienza . Placesse al Cielo , che io a-
» vessi tuttavia un consigliere come Salto. 

„ st io/ 



3» 

Deir Impero Kcmano. Cap. XJX T j f 
stio / Se stiman proprio di mandarmi u« 
successore , mi sottometteró senza ripugnan-
za j e vorrei piuttosto profittare della bre-

9, ve opportunítá di far bene , che godere una 
„ langa dure volé impunitá nel male „ ( i ) . 
¿ a precaria e dipendente situazion di Giulla
ño ne splegava le virtu , e ne ce! ava i di-
f e t t i . Non era permesso ai giovan Eroe , che 
sosteneva nel la Gallia i l trono di Costanzo i 
di riformare i vizj del Governo ; ma ave-
va i l coraggio di sollevare o di compassionar 
le angustie del popólo. A meno che non fosse 
stato capace di nuovamente eccitare lo spirita 
rnarzial de' Remani 5 o d' introdurre le arti 
A' industria e di raffinamento fra' selvaggi loro 
nemici , non poteva nutriré alcuna ragionevole 
speranza di assicurar la pubblica tranquillitá o 
per la pace o per la conquista della Germania^. 
Pare le vittorie di Giuliano sospesero per breve 
tempo le scorrerie de' Barbari5 e differirono la 
rovina deirImpero Oriéntale. 

La sua salutare influenza fece rlsorger le ©esc íL 

citta della Gallia , cu' erano state si lungo zione 

tempo esposte a' danni della discordia civile , d! 
del- II§5' 

< x ) Atnmian. X V I I . 3. Jul ián Ep i s t . X V . edlt, St>a.n.* 
-Tal condotta giustifica almeno 1'encomió di Maiuer-

tifio ; I f * i l i i a m ú ipat'm d iv i sa sunt , ut AHÍ Barbaro í 
dimites ^ dut clvibus j u r a restitnas i perpetuum ¡>r ofessus áuS 
conlr* htttex* , s u f contra v i t i a certamen,. 



htOYÍa deÜd decddéñzét 
M h guerra co' Barbar! e deíla domestica tL 
rannia ; é s' eccitó lo spirko d" industria col» 
la speransa del premio * V ágricoltufa 5 íe toa-
mfatture ed 11 commercio di nuovo fioriva^ 
no sotto la protezion delle leggl; c le Curk , 
o corpi civiü eran ñuovamente píene di utlíl 
e rispettabili membri : la gloventó: non teme-
vâ  piü 11 matrimonio , né i conjugi teme van 
piú la posterká ; si celebra van de pubbiiche e 
prívate feste colla sólita pompa ; ed 11 fre* 
quente e slcuro commercio delle Provincie spie-
gava r immagine della nazionale prosperltá 
( i ) * Uno spirito, come quel di Giuüano , 
dovea sentiré la general felicita s della quaie 
era T aurore j ma vedeva con particóíaf sod* 
disfazione e complacenza la cittá di Parigi 4 
sede del suo Invernal soggiofno 5 ed oggetto 
anche della sua parziale affezione ( 2 ) . Quel-
ia splendida capitale , che adesso contiene un 
vasto territorio da ambe le partí della Senna , 
era in principio ristreíta alia piccola isola , 
che é n é imzzo del fiumfe 3 da cul g i l abi* 

tan-

< 1 > Libatí. Ora*' P t r t t t t . in Im?. j é í U n . Je, ¡ é . ta 
Fsbr . É¡i>Í- Úrüee . Tom. j ^ í l . p. zS]- ¿Sq. 

( a ) Ved. Giuliano in Miso^gon, p. j^e». j ^ L Lo stat© 
an t i c» di Parigi h i l lustrato da EnrirO Valc«ió ( * d 
m'dn. JtJt. 40 . ( dal suo f r a t e ü o Adriano Valcsio o de 
Valois , c da M . d* Anvi l le > nellc rerfettlnt lera M o t i l e 
d e l f antkhA tíallt* dall4 AbUte de Longueri?e ( D e s t r l p , 
dt ¡a Franc Tam. I . f . i a . 15. e da M . Bonamy m i l * 
M t m , deW ÍACCAÍ. dtllc lnssri%, T m . XV. f , «í 5 s * í f t . 



Del? Impero Romano* Cap. XIX, %jp 
tanti eran forniti d ' acqua pura e salubre . 
11 fíame bagnava i l pi¿ del le mura , e |a citt^ 
non. era accessibile, che per mezzo di duepon-
t i d i legno. Dalla parte Settentrional della Sen
tía stendevasi una foresta; ma ai mezzodl 
i l suolo, che adesso ha i l nome dell 'Universi tá 
fu insensibiimente coperto di case , e adornato 
d ' un palazzo, d'un anfiteatro, di bagni s d 'un 
acquedotto, e d 'un campo Marzio per eserckio 
delle trnppe Romane . I I rigore del clima era 
temperato dalla vicinanza deli5 Océano ; e con 
quaiche precauzione insegnata dalF esperienza sí 
col t i va van con frutto le v i t i ed i fichi. Mane-
gl* inverni crudi la Senna si ghiacciava proforu 
damente ; ed i grossi pezzi di ghiaccio , 
che scorrevan giü peí fiume , potevano da un 
Asiático paragonarsi a' massi di bianco marmo, 
che s' estraevano dalle cave della Frigia . La 
licenza e corruzione d' Antiochia richiamava-
no allá memoria di Giuliano i semplici e se-
veri costurni della sua cara Lutezía ( i ) , do-
ve i diverfimenti del teatro erano incogniti 
o disprezzati . Egli confrontava con isdegno 
g!i effemtnati Sirj colla brava ed onesta sera-
pHcitá de' Galli , e ne obblió quasi i 'intempe. 
fanza 9 ch' era V única raacchia del caratter» 

c 4 

( i > Tnv T.ixr.v A t m í v i x v Jul ián. In Mhopeg. f , 34^ 
L u c t t l a , o L u t e t l a era Tantico nome della c i t t i , ches® 
condo i l costume del cjuí^tQ secólo píese i l coane t t t i i * 
toiUlc 4i Fadgi , 7 , 1 •* 



18o Jstorta ddla decsienta. 

Céltico ( i ) . Se Giuliano potesse adesso visL 
tar di nuovo la capital della Francia , potrebbe 
conversar con uomini di scienza e di genio ^ 
capaci <!' intendere e d' istruire uno scolare dé* 
Greci; potrebbe scusar le vívaci e graziose fol-
lie d ' una nazione , i l d i cu! spirito marziale 
non si é mai snervato dalla propensión verso il 
lusso 5 e dovrebbe applaudire la perfezione di 
queir inestimabil arte, che ajnmoilisce, ratfina, 
ed abbellisce i l commercio della vita sociale. 

< i \ Jul ián, in Mlsopegon. f , 3«Í«. 
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